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Genealogie deorum gentilium secundum Johannem Boccac
cium de Certaldo liber duodecimus incipit feliciter. 

In arbore precedenti, cuius in radice positus est Iuppiter ter
tius, describuntur in ramis et /rondibus posteritates octo / iliorum 
Iovis predicti, sct"licet Tantali, Dyonisii, Persei, Aonis, Eaci, Pi
lumnz; Mercurii et Vulcani. 

Prohemium. 

r Si post longum predestinati agri discursum, rex illustris, etsi 
iter in finem non venerit, conceditur aurige discreto anhelos 
èquos curru dimovere, et illos aliquantisper vagos exonerare 
vesicam permictere, et recenti fluvio atque florido recreari pra
to, dum ipse apud mercennarium hospitem potu sibimet parcit 
et somno; et aratori instructo, quanquam omnis ager vomere 
scissus non sit, parte adhuc diei superstite, iugo boves solvere, 
et in quietem et pascua ire permictere, dum ipse, leni blan
diente aura, fusca sub nemorum umbra, iam satur cantu rudi 
duros conatur oblivisci labores; nec non et egregio bellorum 
duci, posito in finem certaminis itum non sit, fessos et sanguine 
graves, dato signo, revocare milites, ut et a periculo cladis re
trahat, et, restauratis odo viribus, eos alias in hostes acriores 
inmictat, quis michi non esse fas dicet, esto in finem numerose 
prolis Cretensis Iovis non venerim, parte tamen maxima recita-
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Inizia felicemente il dodicesimo libro delle Genealogie deo
rum gentilium di Giovanni Boccaccio di Certaldo. 

Nell'albero precedente, nelle cui radici è posto il terzo Giove, 
sono descritte nei rami e nelle foglie le successioni di otto figli 
del predetto Giove, cioè Tantalo, Dioniso, Perseo, Aone, Eaco, 
Pilumno, Mercurio e Vulcano. 

Proemio. 

Se dopo una lunga corsa in un territorio predeterminato, il- r 
lustre re, si concede all'auriga prudente - benché il viaggio 
non sia giunto alla fine - di staccare i cavalli ansimanti dal 
cocchio e permettere ad essi, sciolti per un certo tempo, di al
leggerire la vescica e di ristorarsi a un fiume vicino o ad un 
fresco prato, mentre egli si concede unà bevuta e un sonno 
presso un ospite pagato; e se ad un agricoltore provveduto si 
consente - benché tutto il campo non sia stato smosso dal vo
mere e resti ancora da passare una parte del giorno - di scio
gliere i buoi dal giogo e di permettere loro di riposare e pa
scolare, mentre egli, carezzato dalla brezza leggera, sotto 
l'ombra scura dei boschi, ormai sazio, tenta di dimenticare 
con un rozzo canto le dure fatiche; e se ancora a un capitano 
famoso in guerra - sebbene non si sia giunti alla fine della 
battaglia - si concede di richiamare, dando un segnale, i sol
dati stanchi e coperti di sangue, e per sottrarli al pericolo di 
una strage e per mandarli altra volta, restaurate nell'ozio le 
forze, più gagliardi contro i nemici; se dunque tutto ciò può 
accadere, chi dirà che a me non sia lecito, sebbene non sia 
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ta subsistere paululum, et, quasi ad certam venerim metham, 

2 
r;sipiscere? Nemo arbitrar iuste. Morem igitur aliorum secu
tus non aliter quam si in certum et insignem terminum deve
nis~em labore attritus in Auxonicum litus, quamvis importuo
sum s~bstiti, arbitratus insuper quod brevioribus distinguitur 
signis, facilius intellectu capitur, et te~aci':1s ~emorie commen: 
datur. Ibidem dum non fessos oculos m circu1tu ducerem, cep1 
veterum prospectare vestigia rerum. Hinc enim veteres Cume, 
Calchidiensium opus, Dedali templum, et Meseni tumulus, at
que Iulie aque admiratione tene~~nt animum, et _ex apposito 
y narime, vetus symiarum hosp1tmm, et ex Inar1me excussa 

3 
Prochita distrahebant. Sic sonantes revolutionibus estuantium 
fluminum Vulturni fauces atque Lyris, Fucini nebule et Linter
ni paludes, exilio et morte amplissimi viri primi Africani nob~
litate· et in conspectu fere M. Scauri villula, suo adhuc insigms 
nomine, atque Formiarum fere deleta vestigia, et longiuscule ~ 
radicibus montium Calenus, Stelenates,' atque Campanus, agri 
mira fertilitate conspicui, et super eminentia agris oppida 
Suessa, Theanum, Sidicinum, Casilinum, Thelesie, et alia plura 
tam Romanorum operum quam Cartaginensium monimenta; 
nec non et multa, quarum longa magis quam utilis huic operi 

4 
esset hystoria. O quam letabar animo Ytaliam meam videre 
claris operibus, non tantum equasse, sed loquacem superasse 
Greciam! Verum cum iam, brevi quiete recreatus, animus vi
res in laborem promicteret, reintravi volens mare velivolum, 
et in Frigiam usque devectus, sumpsi animum Tantali alio
rumque quorundam ex filiis Iovis prolem exquirere atque de
scribere. Quod ut peragam, Ille faciat, precor, qui ad ictum 
virge servitoris sui Moysi sitienti populo aquas affluenter emi

sit ex rupe.' 
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giunto alla fine della numerosa discendenza di Giove Cretese -
ma avendone esposta la più gran parte - riposare alquanto eri
prendere animo, quasi sia giunto vicino ad una meta certa? 
Nessuno, credo, a ragione potrà affermarlo. Seguendo dun- 2 

que l'uso di altri, non diversamente che se fossi pervenuto ad 
un termine certo e ben distinto, logoro di fatica, mi fermai sul 
lido italico, benché privo di porti, considerando anche che ciò 
che si distingue con più brevi segni, più facilmente si capisce e 
più tenacemente si affida alla memoria. Ivi, mentre giravo at
torno gli occhi non stanchi, cominciai a guardare le vestigia dei 
monumenti antichi. Da una parte infatti l'antica Cuma, fonda-
ta dai Calcidesi, e il tempio di Dedalo e il sepolcro di Miseno e 
le acque Giulie occupavano con meraviglia il mio animo; e dal-
1' altra Ischia, antico ospizio delle scimmie, e Procida, staccata 
da Ischia, mi attiravano. Così anche le foci del Volturno, riso- 3 
nauti per i gorghi delle correnti agitate e il Liti, le nebbie del 
Fucino, le paludi del Linterno, rese famose dall'esilio e dalla 
morte del primo grande Africano; e, quasi di fronte, la villetta 
di M. Scauro, ancora oggi famosa per il suo nome e le vestigia 
quasi cancellate di Formia e, più lontano, ai piedi dei monti, il 
territorio di Calvi, il campo Stellato e di Capua, notevoli per 
mirabile fertilità; e, sovrastanti quei territori, le città di Sessa 
Aurunca e di Teano dei Sidicini, e di Casilino [oggi Capua] e 
di Telesie (nel Sannio) ed altri molti monumenti delle opere 
romane e cartaginesi; e ancora molti altri luoghi, la storia dei 
quali sarebbe più lunga che utile a questa mia opera. Oh come 4 
mi allietavo nell'animo a vedere che la mia Italia, non solo ave-
va eguagliato, ma anzi superato la loquace Grecia per opere fa
mose! Ma poiché ormai l'animo, ricreato dal breve riposo, 
prometteva nuove forze alla mia fatica, ripresi volentieri il ma-
re, solcato dalle celeri navi e, trasportato fino alla Frigia, presi 
coraggio a cercare di descrivere la discendenza di Tantalo e di 
alcuni altri figli di Giove. Prego che mi faccia condurre a ter
mine il mio progetto Colui che, al colpo di verga del suo servo 
Mosè, fece scaturire dalla roccia le acque al popolo assetato. 
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I. De Tantalo, XXX' Iovis /ilio, qui genuit Niobem et Pelo

pem. 

1 
Tantalus, ut dicit Lactantius,3 filius fuit Iovfis_ ex Plote nyn-

pha susceptus. Rune dic~t Eusebi~s4 Frigum uisse re~em, re
gnante Erichtheo Athems. Et huic o:6 raptum Gani°:ede1:1 
bellum fuit adversus TroiUlll Dardame regem et Gammedis 
pattern. Volunt preterea hunc deos in convivio h~bui~s~, ~i
sque ut experientiam deitatis eorum assumeret, ?cciso fiho, il
lum membratim discerptum coctumque apposuisse comeden
dum. Qui, cum abhorruissent cibum, non solum abst_inuere, 
sed collectis in unum membris, puerum in formam pristinam 
red~xere, et revocata per Mercurium ab inferis anima, eam il1i 

2 
restituere. Sane cum adverterent humerum deesse puero, 
quem devoraverat Ceres, loco consum?ti eburneum refecer~. 
Tantalum autem deiecere ad inferos tahque damnavere supph
cio ut fluvio ad os usque demersus siti vexaretur assidua, et 
du:n os forte declinaret in potum, aque fluminis etiam declina
rent in tantum ne illas posset contingere. Desuper autem arbo
res pomis onustas addidere, que ad os ei~s usque descen~e
rent, ipse tamen ingenti et continua percitus fam~, du°: illa 
carpere conaretur, se tam diu extollerent: quam ipse dm ut 
contingeret laboraret. Et sic factum est ut mter poma et aqu~s 

3 
positus fame sitique vivens depereat infelix homo. Nunc qui~ 
ex bis sentiendum sit advertendum. Et concesso eum Iovis 
fuisse filium, seu verum, seu ob aliquam similitudinem attribu
tum; et que ad Ganimedem spectant, u~i de ?animede_posita 
sint 5 dico eum ob id diis filium apposuisse dictum, quia cum 
ava;issimus homo fuerit, et rem domesticam plurimum augere 
curaverit frumenta, ex quibus popularem exhauriebat pecu
niam no~ aliter quam filium diligebat, que tunc diis apposuit 
dum 'cultis agris iniecit. Iniecta quidem sulcis in conspectu su
periotUlll corporum sunt, que, eisdem agentibus superis, in 
frugem venientia pristinam reassumunt formam. Verum hume
rus id est semen devoratus a Cerete, id est a terra consumptus, 
eb~rneus restauratur, dum in crescente segete nutrimenti ro-
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I. Tantalo, trentesimo figlio di Giove che generò Niobe e Pe
lope. 

Tantalo - come dice Lattanzio - fu figlio di Giove, avuto 1 

dalla ninfa Plotide. Dice Eusebio che fu re dei Frigi, mentre in 
Atene regnava Eriteo. Ebbe guerra contro Tros, re di Troia, 
per il rapimento di Ganimede, suo figlio. Dicono inoltre che 
questi ricevette a banchetto gli dei, ai quali, per fare esperienza 
della loro divinità, ucciso il figlio (Pelope) e fattolo a pezzi e 
cucinato, ne offri da mangiare. I quali aborrendo quel cibo, 
non solo se ne astennero, ma, raccogliendo insieme le membra, 
ridussero il fanciullo nella forma di prima, e, richiamatane l'a
nima dall'inferno, per mezzo di Mercurio, gliela restituirono. 
Ma accorgendosi che al piccolo mancava la spalla, che aveva 2 

mangiato Cerete, in luogo di quella, ne ricostruirono una in 
avorio. Poi cacciarono Tantalo all'inferno e lo condannarono 
al supplizio di essere immerso in un fiume fino alla bocca e di 
essere afflitto da continua sete; e, mentre la bocca si inchinava 
per bere, anche le acque del fiume si piegavano in modo che 
non le potesse toccare. Aggiunsero poi dall'alto alberi carichi 
di frutta, che scendevano fino alla sua bocca; ma Tantalo, men-
tre, costretto da grande e continua fame, cercava di afferrarli, i 
rami si alzavano, per quanto tempo egli si affaticava a toccarli. 
E cosi accadde che, collocato fra i frutti e le acque, vivendo 
con fame e sete, l'infelice uomo peri. Ora è da awertire ciò che 3 
sia da intendere di questa favola. Ammesso che Tantalo fosse 
figlio di Giove, o vero, o attribuito per qualche somiglianza; e 
ammesso quanto riguarda Ganimede ( e si è detto nel capitolo 
su di lui) dico che fu inventato aver egli imbandito il figlio agli 
dei, perché, essendo uomo molto avaro, e avendo molto curato 
l'aumento del patrimonio, amava, non diversamente che un fi
glio, il grano, dalla cui produzione attingeva il pubblico dena-
ro; e questo grano offerse agli dei, quando lo seminò nei campi 
coltivati. I semi gettati nei solchi sono sotto l'influsso dei corpi 
celesti, per opera dei quali, quando giungono alla spiga, ri
prendono la forma primitiva. La spalla poi, cioè il seme man
giato da Cerete, ossia consumato dalla terra, è rifatta di avorio, 
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bur immictitur. Supplicium autem huius ostendit liquido avari 

4 
hominis detestabilem vitam. Dicit enim Fulgentius6 T antalum 
interpretati visionem volentem; quod optime uni~uique com
petit avaro, non eni~ a_urum e_t am~lam supellectilem co~gre
gat, ut eis utatur, qum uno ut ill~m ~~~~atur; et c~m. pat1_ non 
possit sibi quid boni ex congestls d1v1t11s facere, els 1mmixtus 
fame periclitatur et siti. 

II. De Niobe, Tantali filia et Amphionis coniuge. 

3 
Niobes filia fuit Tantali et Taygete, ut apud Ovidium ipsa te-

statur, dicens: «Michi Tantalus autor, Cui licuit soli Superum 
contingere mensas. Pleiadum soror est genitrix mea» etc.' Sed, 
salva reverentia Ovidii, pater eius non fuit ille Tantalus, qui 
amicus deorum fuit. Nam ille fuit homo pius et Corinthiorum 
rex et tempore prior. Lactantius autem dicit' hanc filiam fuisse 

2 
Tantali et Penelopis. Hec, ut placet Theodontio, nupta fuit 
Amphioni regi Thebarum, ut faveret Amphion partibus Pelo
pis bellum gerentis adversus Enomaum regem Elidis et Pise. 
Ex quo Amphione ipsa peperit septem filios, totidemque filias; 
esto Homerus in Yliade' tantum duodecim fuisse filios dicat. 
Hec elati spiritus mulier, sacrificantibus Thebanis iussu Man
thonis filie Tiresie Latone, cepit eos acriter increpare verbis et 
se Latone preferre. Quam ob causam indignata Latona et filiis 
questa, factum est ut, ludentibus filiis atque filiabus in campis, 
Apollo filios et Diana filias sagittis occiderent, qui apud Sypi
lum montem10 fuere sepulti. Niobes autem orbata viro et 

3 
filiis apud urnas eorum in lapidem versa obriguit. De filiis et 
Amphione supra dictum est. Eam autem in lapidem versam 
Tullius, ubi de questionibus Tusculanis, 11 fictum arbitratur, 
propter eius eternum in luctu silentium. Verum huic fictioni 
Theodontius addit, dicens eius adhuc statuam in Sypilo appa
rere lapideam, et adeo tristem, ut lacrimis existimetur deficere, 
quod preter naturam non est. Potuere quippe veteres ad me-
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perché nella messe che cresce si immette la forza del nutrimen-
to. Invece il supplizio di Tantalo mostra chiaramente la vita de
testabile dell'avaro. Dice infatti Fulgenzio che Tantalo deve in- 4 
terpretarsi come visione consapevole; e ciò ben si adatta a cia
scun avaro; il quale non ammassa denaro e gran suppellettile 
per farne uso, anzi per guardarla, e, non potendo sopportare di 
procurarsi qualcosa di buono dalle ammassate ricchezze, im
mergendosi in esse, rischia di morire di fame e di sete. 

II. Niobe, figlia di Tantalo e moglie di An/ione. 

Niobe fu figlia di Tantalo e di Taigete, come essa stessa atte- r 
sta in Ovidio, dicendo: «Mio padre è Tantalo, il solo cui fu 
concesso sedere alla mensa degli dei. Madre mi fu una sorella 
delle Pleiadi» ecc. Ma, salvo il rispetto di Ovidio, suo padre 
non fu quel Tantalo che fu amico degli dei. Quello fu infatti 
uomo pio e re di Corinto e precedente nel tempo. Lattanzio 
poi dice che questa Niobe fu figlia di Tantalo e Penelope. Essa, 2 

come pare a Teodonzio, fu sposata ad Anfione, re di Tebe, af
finché questi favorisse le parti di Pelope che era in guerra con-
tro Enomao, re di Elide e Pisa. Dal quale Anfione essa generò 
sette figli e altrettante figlie; ma Omero dice nell'Ilias che i figli 
furono soltanto dodici. Questa donna di spirito altero, mentre i 
Tebani sacrificavano per ordine di Manto, figlia di Tiresia, a 
Latona, cominciò a beffarli e ad anteporsi a Latona. Questa, 
sdegnata, si lamentò coi suoi figli; e accadde che, mentre i figli 
e le figlie di Niobe giocavano nei campi, Apollo uccise con le 
frecce i maschi, e Diana le femmine. Essi furono sepolti nelle 
vicinanze del monte Sipilo. Niobe poi, privata del marito e dei 
figli, mutata in sasso, presso il loro sepolcro, rimase irrigidita. 
Dei figli e di Anfione fu detto più sopra. La sua trasformazione 3 
in pietra crede Tullio nelle Tusculanae sia stata immaginata per 
il suo eterno silenzio nel pianto. Ma Teodonzio aggiunge a 
questa favola che ancora la sua statua di pietra si vede sul Sipi-
lo, e in atto così triste che sembra venir a mancare per le lagri
me, il che non è fuori della natura. Poterono gli antichi, per 
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moriam ingentis infortunii superbe mulieris in Sypilo lapideam 
apposuisse flentis mulieris statuam, et cum frigide complexio
nis sit lapis, surgentibus in euro vaporibus ex terra humidis, la
pidis frigiditate solvuntur in guttas aqueas ad instar lacrima
rum, et hinc forsan arbitrantur ignari Niobem adhuc flendo 
deficere. 

III. De Pelope, Tantali filìo, qui genuit Lysidicem, Atreum, 
Thyestem et Phystenem. 

1 Pelops filius fuit TantaH et Taygete et, ut ait Barlaam, homo 
bellorum fuit et insignis plurimum. Qui curo apud Friges re
gnaret, bellum habuit adversum Enomaum regem Elydis at
que Pise, quod quidem memorabile fuit et permaximum, ut 
scribit Tucchitides. Belli causam dicit Paulus fuisse Hippoda
miam Enomai filiam a Pelope dilectam, atque in coniugium 

2 postulatam et denegatam. Dicit enim Servius12 huius Hippoda
mie multos fuisse petitores ob insignem eius pulchritudinem, 
quibus ab Enomao ea lex indicta est, et id inde secutum quod 
supra scribitur, ubi de Hippodamia. Sed Barlaam dicit non sic 
se negotium habuisse, quin imo curo Pelopi videretur inhuma
na condicio, adversus Enomaum arma movit, et magnis hinc 
inde convocatis subsidiis, fraude Myrtili prefecti armorum 
Enomai, astutia Pelopis corrupti, eum superavit. Et sic Hippo
damia et regno potitus, Myrtilum postulantem proditionis pre
mium deiecit in mare. Hunc dicit Eusebius in libro Tempo
nun" Hippodamiam uxorem duxisse, regni Priti Argivorum 
regis anno decimoquarto, qui mundi fuit annus 111 dccc lvii, et 
paulo ante dìcit, regnante Lynceo Argìs, Pelopem apud Argos 
regnasse annis quinquaginta tribus, et eos a suo nomine Pelo-

3 ponenses denominasse. Dicit etiam, Acrisia regnante Argivis, 
Pelopem Olympiis interfuisse, et postea adversum Ylium arma 
movisse, eumque a Dardano expugnatum, anno mundi fil dccc 
lxxxi0

, cum legatur diu ante fuisse Dardanum. Ego autem tam 
discordantium opinionum veritatem ignoro. Huic ex Hippo
damia plures fuere filii. 
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memoria della grave disgrazia della superba donna, porre sul 
Sipilo la statua in marmo di una donna che piange; e poiché il 
marmo è per natura freddo, quando su di esso si alzano dalla 
terra i vapori umidi, per la freddezza della pietra quei vapori si 
sciolgono in gocce d'acqua, simili a lacrime; e da ciò forse gli 
ignoranti credono che Niobe ancora piangendo si consumi. 

III. Pelope, figlio di Tantalo, che generò Lisidice, Atreo, Tieste 
e Plistene. 

Pelope fu figlio di Tantalo e di T aigete e - come dice Bar- r 
laam - fu uomo di guerra e molto famoso. Regnando sui Frigi, 
ebbe guerra contro Enomao, re dell'Elide e di Pisa, guerra che 
fu memorabile e gravissima, come scrive Tucidide. Paolo dice 
che la causa della guerra fu Ippodamia, figlia di Enomao, ama-
ta da Pelope, e chiesta in matrimonio e rifiutata. Dice infatti 2 

Servio che di questa Ippodamia molti furono i richiedenti per 
la sua famosa bellezza. Ad essi fu da Enomao dettata la condi
zione per ottenerla; e ne segui quel che sopra si è scritto nel ca
pitolo su Ippodamia. Ma Barlaam dice che la cosa non andò 
così, anzi che, sembrando a Pelope inumana la condizione, 
mosse guerra ad Enomao; e, convocate in aiuto da ogni parte 
folte schiere, lo vinse per la frode di Mirtilo, prefetto delle armi 
di Enomao, corrotto dall'astuzia di Pelope. E così s'impadroni 
di Ippodamia e del regno e scaraventò in mare Mirtilo, che 
chiedeva il premio del tradimento. Dice Eusebio nel Chronicon 
che Pelope sposò lppodamia nel quattordicesimo anno del re
gno di Preto in Argo, che fu l'anno, del mondo 3857; e poco 
prima dice che, durante il regno di Linceo in Argo, Pelope re-
gnò in Argo drtquantatre anni e che dal suo nome chiamò gli 
Argivi Peloponnesi. Dice anche che, mentre Acrisia regnava 3 
sugli Argivi, Pelope partecipò alle Olimpiadi e poi mosse le ar-
mi contro Troia e che fu vinto da Dardano nell'anno del mon-
do 3881; mentre si legge che Dardano visse ben prima. Io 
ignoro la verità tra così discordanti opinioni. Pelope ebbe da 
Ippodamia molti figli 
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IV. De Lysidice, Pelopis filia et Electrionis coniuge. 

L 
sidicem dicit Lactantius14 ex Hippodamia filiam fuisse 

y Al . 
Pelopis et Electrioni nuptam, ac ex eo cmenam pepertsse 

Herculis matrem. 

V. De Atreo, /ilio Pelopis, qui genuit Alceonem, Melampum et 

Eviolum. 

Atreus Pelopis et Hippodamie filius fuit. Qui, ut ex verbis 
Senece poete in tragedia Thyestis percipi potest, una cum 
Thyeste fratte apud Peloponnesum i:egnav_it, alt~~nis ~amen vi
cibus. Sed tandem inter eos nata discordia est. Cmus talem 
dicit Lactantius fuisse causam. 16 Constat enim, ut supra dictum 
est a Pelope Myrtilum Mercurii filium in mare deiectum atque 
ne~atum, quod egre ferens Mercurius, inter Atreum et Thye
stem tantum iniecit zizanie, ut hostes efficerentur. Insuper erat 
apud Atreum aries, de quo sic Seneca ~ragicus: «Est Pelo~is al
tis nobile in stabulis pecus Arcanus anes, ductor opulenti gre
gis. Huius per omne corpus infuso coma J?~pendet auro, cuius 
e tergo novi Aurata reges sceptra Tantahc1 ~erunt; Possess?r 
huius regnat, hunc tante domus Fortuna seqmtur; tuta sepos1ta 
sacer In parte carpit prata, que claudit lapis Fatale sacro pa-

scuum muro tegens» etc. 

2 
Hunc habere cupiens Thyestes arbitratus est posse per con-

cubitum Meropis Atrei coniugis obtinere, nec defuit sceleri lo
cus· nam ex ea et filios concepit, et illam eripuit viro, ex quo in 
bellum venere fratres, et pulsus regno Thyestes est. Sed Atreus 
non contentus fratris exìlio, illum ficta gratia revocavit, et cre
dulo tres filios decoctos in convivio apposuit, et eorum sangui
nem poculis mixtum illi dedit in potum, repletoque tam scele
sto cibo capita manusque natorum infelici patri iussit apponi, 
atque quid comedisset detexit. Quod cum fieret, aiunt solem 

LIBRO DODICESIMO, IV-V 

IV. Lisidice, figlia di Pelope e moglie di Elettrione. 

Dice Lattanzio che Lisidice fu figlia di Pelope da Ippodamia r 
e che sposò Elettrione e che da lui partorl Alcmena, madre di 
Ercole. 

V. Atreo, figlio di Pelope, che generò Alceone, Melampo ed 
Eviolo. 

Atreo fu figlio di Pelope e di Ippodamia. Egli regnò col fra- r 
tello Tieste, in Peloponneso, ad anni alterni: come si può ap
prendere dalle parole della tragedia Thyestes di Seneca. Alla fi-
ne tra essi sorse discordia. Lattanzio dice che tale ne fu la cau-
sa. Si sa, come sopra si è detto, che Mirtilo, figlio di Mercurio, 
fu gettato da Pelope in mare ed ucciso. Mercurio, mal soppor
tando questo oltraggio, seminò zizzania tra Atreo e Tieste, al 
punto di farli nemici. Inoltre Atreo aveva un ariete del quale 
così _scrive Seneca tragico: «C'è nelle superbe stalle di Pelope 
un rtcco gregge, del quale è guida un misterioso ariete. Da tut-
to il suo corpo pende lana, cosparsa d'oro, dal cui tergo i nuovi 
re Tantalici traggono il diritto di reggere gli scettri dorati. Il 
proprietario dell'ariete è colui che regna; lui segue la sorte di 
così grande famiglia. Il sacro ariete bruca le erbe dei prati in 
una zona remota, la chiude un recinto, proteggendo il pascolo 
fatale con un petroso muro» ecc. 

Tieste, desiderando avere questo ariete, pensò poterlo otte- 2 

nere per mezzo del concubito con Merope, moglie di Atreo; e 
non mancò occasione al delitto. Da essa infatti ebbe anche figli 
e la strappò al marito. Da ciò scoppiò guerra tra i fratelli e Tie-
ste fu cacciato dal regno. Ma Atreo, non pago dell'esilio del 
fratello, lo richiamò, fingendo il perdono; e al credulo fratello 
mise innanzi, in un banchetto, tre figli uccisi e ben cotti- e gli 
diede da bere il loro sangue, mescolato con altre bevande'. e or
dinò, quando fu sazio di così orrendo cibo, che fossero 'messi 
innanzi al padre infelice le teste e le mani dei figli e svelò che 
cosa aveva mangìato. Ciò accaduto, dicono che il Sole al suo 
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surgentem in ortum retrocessisse s~elus ~dere fugien:e~. 

3 
Rune tamen Atreum, ut dicit Lactanttus, Egtsthus, Thyestts fi-

lius, interemit. . . . . . 
Aureum vellus in hac hystorrn frctum sic mtell1gendum ar-

hitror, ut intellexisse videtur Varro uhi De agrfcultura, dum 
dicit: «Pecudes propter carìtatem aureas hahutsse pelles, ut 
Argis Atreus, quam sibi Thyestem s~btraxisse q~eritu~» etc.

17 

V el potius pro ariete isto aurei vellens thesaurus mtelltg_endus 
est quo reges plurimum valent, et absque quo oportunt sum
pt~s ad bella et ad splendorem regium sustentand:1~ fieri 
non possunt. Sol autem in ortus suos revolutus e~h?stm _ea 
tempestate fuisse demonstrat, que cum esset hom11:1bus m
cognita, monstruosa visa est. Dici_t :amen ~actanttus ha_nc 
ab Atreo Jlvlicenis predictam et prtmttus admventam. Cu1us 
cum cerneret approbari dieta, Thyestes invidens ex urbe di-

scessit. 

VI. De Alceone, Melampo et Eviolo filiis Atrei. 

1 
Alceon Melampus et Eviolus fuere fratres, et, ut asserit Ci-

cero uhi De naturis deorum, 18 Atrei fuere filii. Quos dicit apud 
Graios inter Dyoscortes numeratos; quam ob rem celebres 
fuisse viros credendum est, cum ex his fuerint Castor et Pol-

2 lux. De eis autem ni1 amplius reperitur. 

VII. De Thyeste, Pelopis /ilio, qui genuit Tantalum, Physte
nen, Arpagigem, Pelopeam et Egisthum. 

1 
Thyestes Pelopis et Hippodamie fuit filius, ~ui ad~ersus ~ra-

trem Atreum, que dieta sunt supra, fuerunt odta. Qui cum 1a;11 
dieta passus esset a fratte, vindicte avidus o~~culum co~sulu1t. 
A quo responsum habuit ex se et Pelopea fiha sua.nasci poss~ 

2 
qui filiorum ulcisceretur mortem. Quod cum audisset, ~t q~1 
erat in scelera et potissime in lihidinem pronus, confesttm m 
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sorgere retrocesse al tramonto, per non vedere il delitto. Ma 3 

poi questo Atreo - come dice Lattanzio - fu ucciso da Egisto, 
figlio di Tieste. 

Il vello d'oro presentato in questa storia credo si debba in
tendere come pare averlo inteso V arrone nel De re rustica in 
cui dice: «Le pecore ebbero per pregio pelli dorate, cdme 
Atreo in Argo, che accusa Tieste di averla sottratta» ecc. O 
piuttosto in questo ariete si deve intendere il tesoro del vello 
d'oro, per il quale i re molto possono e senza il quale non si 
possono fare le spese necessarie per le guerre e per sostenere lo 
splendore regale. Il sole invece, invertito nel suo corso, indica 
un'eclissi accaduta in quel tempo, la quale, non prima cono
sciuta dagli uomini, parve prodigiosa. Dice però Lattanzio che 
questa eclissi fu predetta in Micene da Atreo; e per la prima 
volta scoperta. Tieste, vedendo che quanto detto da Atreo si 
avverava, colmo d'invidia si allontanò dalla città. 

VI. Alceone, Melampo ed Eviolo, figli di Atreo. 

Alceone, Melampo ed Eviolo furono fratelli e - come dice 1 

Cicerone nel De natura deorum - furono figli di Atreo. E ag
giunge che essi dai Greci furono annoverati tra i Dioscuri: per-
ciò bisogna credere fossero uomini celebri, dal momento che 
dei loro furono Castore e Polluce. Di loro nulla più di questo si 2 

trova. 

VII. Tieste, figlio di Pelope, che generò Tantalo, Plistene, Ar
pagige, Pelopia ed Egisto. 

Tieste fu figlio di Pelope e di Ippodamia, e odiò - come so- 1 

pra si è detto - il fratello Atreo. Egli subi dal fratello quanto 
sopra detto; e, avido di vendetta, consultò l'oracolo. Ebbe per 
risposta che da lui e dalla figlia Pelopia poteva nascere chi ven
dicasse la morte dei figli. Avendolo inteso, incline com'era al 2 · 

delitto e sopra tutto alla libidine, subito si unl con la figlia e ne 
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amplexus filie venit, et ex ea filium suscepit Egisthum, qui po
stea interfecit Atreum, stupravit Clytemestram et Agameno

nem etiam interemit. 

VIII. De Tantalo, Phystene et Arpagige filiis Thyestis. 

1 T antalus, Phystenes et Arpagiges filii fuerunt Thyestis ex co-
niuge Atrei suscepti, ut per verba Senece poete _in tragedia 
Thyestis comprehenditur,1' esto duos tantum nommat, Tanta
lum scilicet, dum dicit: «Primus locus (ne deesse pietatem pu-

2 tes) Avo dicatur: "Tantalus prima hostia est"» etc. Deinde no
minat Phystenem, dicens: «Tunc ille ad aras Phystenem sevus 
trahit Adicitque fratri» etc.'0 Tertium puerum vocat, dum di
cit: «Ferrumque gemina cede perfusum tenens, Oblitus in 
quem rueret, infesta ~anu Exegit_ ~ltra co~p_us, ut p~1eri st~tim 
Pectore receptus ens1s a tergo extltlt; Cad1t ille» etc. Terc1um 
hunc puerum Theodontius dicit Arpagigem nuncupatum. Et 
sic ex eis preter patrui crimen et patris escam nil legitur. 

IX. De Pelopea, Thyestis filia. 

1 Pelopea, ut dicit Lactantius,22 filia fuit Thyestis, ex qua ma-
tre non dicit. Rane, ut ipsemet Lactantius dicit, Thyestes, re
sponso desuper dicto habito, oppressit et ex ea filius natus est, 

2 quem ipsa rubore sceleris confestim feris exposuit. Et sic appa
ret ob luxuriam Thyestis non ob responsum oraculi a Thyeste 
in concubitum filie itum; responsum autem oraculi ad pallian
dam Thyestis ignominiam post cedem suorum ab Egistho fac-

tam compertum est. 
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ebbe il figlio Egisto, che poi uccise Atreo, stuprò Clitennestra e 
uccise anche Agamennone. 

VIII. Tantalo, Plistene e Arpagige, figli di Tieste. 

Tantalo, Plistene e Arpagige furono figli di Tieste, avuti dal- r 
la moglie di Atreo, come si apprende dalle parole del poeta Se
neca nella tragedia Thyestes, sebbene ne nomini solo due: Tan
talo e Plistene, quando dice: «Il primo luogo, perché non credi 
venga meno la pietà filiale, è destinato all'avo: Tantalo è la pri-
ma vittima». Poi nomina Plistene, dicendo: «Allora incrudelito 2 

trascina agli altari Plistene e lo aggiunge al fratello» ecc. Chia-
ma il terzo fanciullo, quando, scrive: «Tenendo la spada tinta 
nel sangue della doppia uccisione e dimenticando su quale si 
precipitava, con la mano ostile trafisse il corpo; e dal petto del 
fanciullo tosto la spada, penetrando, uscl dalla schiena; quello 
cade» ecc. Teodonzio dice che questo terzo figlio fu chiamato 
Arpagige. E così di essi nulla si legge, tranne il delitto dello zio 
(Astreo), consumato su di essi e il fatto che furono cibo al padre. 

IX. Pelopia, figlia di Tieste. 

Pelopia - come dice Lattanzio - fu figlia di Tieste, ma non r 
dice da qual madre. Il padre - come scrive lo stesso Lattanzio -
avuto il responso di cui ho detto sopra, la violentò e da lei nac
que il figlio che ella, per la vergogna della sua colpa, subito 
espose alle fiere. E così è chiaro che Tieste cercò il concubito 2 

della figlia per libidine, non per il responso dell'oracolo: que-
sto fu trovato per coprire l'ignominia di Tieste, dopo la strage 
dei suoi, fatta da Egisto. 
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X. De Egistho, Thyestis /ilio. 

1 
Egisthus filius fuit T~yestis e~ Pelopea e~usdem Thyestis f~-

lia ut ipsemet testatur m tragedia Senece d1cens: «Coacta fatts 
na~a fert uterum gravem, Me patre dignum; versa natura est re
tro» etc.23 Rie quam cito natus fuit, a matre ob pudorem igno
miniosi criminis in silvas deiectus est, ut dilaceratus a beluis 
turpitudinis avi parentisque atque matti~ pariter et sororis vi-

2 vens testimonium non prestaret. Sed aliter factum est. Nam 
seu beneficio pastorum, seu sic permictente deo caprarum 
spante contigerit, a capris ubera pre~t.antibus in silv~s nutritus 
est et inde dictus Egisthus, ab ege, sciltcet capra nutrice. Is tan
dem a suis cognitus et in regiam deductus, dum crevisset esset
que in parvo predo, rerum_ preteri~arum iam consc!us, seu P~; 
tre inpellente, quod mag1s cred1tur, ut Lactantto ~lacet, 
Atreum occidit, cui Thyestes occupata regia successtt. Tan
dem iam Thyeste mortuo, cum regnarent Agamenon et Mene
laus' et ob raptam Helenam in troianum ivissent excidium, 
Egi;thus, ut Leontio placet, suasionibus Nauplii in amplexus 
optantis Clytemestre devenit, et postremo rede~ntem_ Agame
nonem a desolatione Ylionis, immane ausus facmus, illum fa
vente Clytemestra trucidavit et regiam Pelopis septem tenuit 

3 
annis. Ad ultimum, ab Horeste Agamenonis filio, una cum 
adultera Clytemestra, nullo remanente ex eo superstite, ob-

truncatus est. 

XI. De Phystene, Pelopis /ilio, qui genuit Agamenonem et 

Menelaum. 

Phystenes, ut ait Theodontius, filius fuit Pelopis et Hippo
damie. Qui cum iuvenis moreretur, Agamenonem et Mene
laum filios suos parvulus commendavit Atreo fratti suo; qui il
los suscepit et in filios educavit, et ob id, abolita tractu tempo-
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X. Egisto, figlio di Tieste. 

Egisto fu figlio di Tieste, avuto da Pelopia, figlia del medesi- 1 

mo Tieste, come egli stesso attesta nella tragedia di Seneca di
cendo: «Costretta dal fato, la figlia porta l'utero grave, degno 
di me padre; le leggi della natura sono state invertite» ecc. 
Questi, appena nato, fu gettato nelle selve dalla madre, per la 
vergogna della colpa ignominiosa, affinché, lacerato dalle bel-
ve, non rendesse, da vivo, testimonianza della vergogna del 
nonno e del padre, e parimenti della madre e della sorella. Ma 2 

diversamente accadde. Infatti, o per beneficio dei pastori o, 
perché, così, permettendolo un dio, sia naturalmente accaduto 
per dono delle capre, fu nutrito dalle stesse che gli offrirono le 
mammelle nelle selve; e fu chiamato Egisto da ege, cioè da una 
capra nutrice. Questi, finalmente conosciuto dai suoi e condot-
to nella reggia, cresciuto e tenuto in poco conto, ormai consa
pevole del passato, o istigato dal padre - come meglio si crede 
e come pare a Lattanzio - uccise Atreo; al quale successe Tie-
ste, occupando la reggia. Finalmente, quando Tieste già era 
morto, mentre regnavano Agamennone e Menelao, ed erano 
andati all'assedio di Troia per il rapimento di Elena, Egisto -
come pare a Leonzio- persuaso da Nauplio, venne all'amples-
so di Clitennestra che lo desiderava e, in ultimo, uccise Aga
mennone che tornava da Troia distrutta, osando il crudele de
litto col favore di Clitennestra. Poi occupò la reggia di Pelope 
per sette anni. Alla fine fu ucciso da Oreste, figlio di Agamen- 3 
none, insieme con l'adultera Clitennestra, senza lasciare da lui 
alcun superstite. 

XI. Plistene, figlio di Pelope, che generò Agamennone e Me
nelao. 

Plistene - come dice Teodonzio - fu figlio di Pelope e di Ip- 1 

podamia. Morendo giovane, raccomandò i suoi piccoli figli, 
Agamennone e Menelao, al fratello Atreo. Questi li accolse e li 
allevò come figli e perciò, in prosieguo di tempo, cancellatasi la 
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ris Phystenis memoria, Atrei filii habiti sunt, et Atrides ab om

nibus appellati. 

XII. De Menelao Phystenis /ilio, qui genuit Hermionam et 

Megapentim. 

Menelaus Lacedemonum rex, ut Theodontio placet, filius 
I fuit Phystenis, et frater Agameno~: Hos. Seneca ~ ~rage~a 

Thyestif' videtur omnino tenere filios_ fu~sse A~r~1, m ~us 
persona sic ait: «Consilii ~game~o~ me1 Sc~ens mm1ster fiat, et 
patris cliens Menelaus asslt. Prolis mcerte fid~s E_x hoc petatur 
scelere: si bella abnuunt Et gerere nolunt odia, sl patruum vo
cant pater est» etc. Et sic Atrei ex Merope videntur filii; teneat 

2 quod mavult lector. Menelaus autem, ut Eusebius ostendit in 
libro T emporum ,26 Atreo et Thyeste viventi bus, rex Lacedemo
num dictus est, anno mundi 111 dcccc xcvii0

, cum Agameno~, 
qui Thyesti successi:, sec~du~ Hoi_nerum21 regn~re ~~per1t 
Micenis anno mundi lll1 v11. Fu1t huic Helena Iovis filia co
niunx quam anno primo regni Agamenonis, et secundum Eu
sebiu~ decimo Menelai, ut ait Dares Frigius,28 absente Mene
lao, qui ad Nestorem Pylon iverat, Paris legatus missu~ ad Ca
storem et Pollucem, rapuit ex insula Cytherea sub opp1do He
leno, ea etiam consentiente, existentibus fratribus et Hermiona 

3 apud Agamenonem. Dites29 vero dicit ilio tunc Menel~u_m cum 
Agamenone Cretam ivisse divisuros thes~uros, ~u_os 1b1 depo
suerat Atreus. Hinc factum est ut fratns consilio Menelaus 
conquereretur grecis principibus. Verum cum frustra legatio
nibus, obsidione demum reperita est Helena, et post decen
nium fraude magis quam viribus capta Troia reassumpta est, et 

4 Menelao restituta. Qui cum, ut ceteri, navem intrasset patriam 
petiturus, tempestate actus, ut scribit Eusebius,3° ad Tuorim 
regem Egypti, quem Polybum appellat Homerus, cum ea de-

LIBRO DODICESIMO, Xl-XII II7I 

memoria di Plistene, furono creduti figli di Atreo, e chiamati 
Atridi da tutti. 

XII. Menelao, figlio di Plistene, che generò Ermione e Mega
pente. 

Menelao, re di Sparta fu- come pare a Teodonzio- figlio di I 

Plistene e fratello di Agamennone. Seneca nella tragedia Thye
stes sembra proprio credere che i due fossero figli di Atreo, in 
persona del quale cosi dice: «Del mio disegno Agamennone sia 
consapevole strumento e Menelao collabori scientemente col 
fratello; e si ricerchi da questo criniine la prova della figliolan-
za incerta: se rifiutano le guerre e non vogliono essere portatori 
del mio odio, e. se lo chiamano zio, allora significa che è loro 
padre» ecc. E cosi Agamennone e Menelao sembrano figli di 
Atreo da Merope; il lettore tenga l'opinione che preferisce. 
Menelao poi - come dice Eusebio nel Chronicon - quando an- 2 

cor vivevano Atreo e Tieste, fu dichiarato re di Sparta nell' an-
no del mondo 3997, mentre Agamennone, che successe a Tie-
ste, cominciò a regnare a Micene, secondo Omero, nell'anno 
del mondo 4007. Menelao ebbe per moglie Elena, figlia di 
Giove, che nel primo anno del regno di Agamennone e secon-
do Eusebio, nel decimo di Menelao, durante la sua assenza 
(poiché era andato da Nestore a Pilo, come dice Darete Fri
gio), fu rapita, col suo consenso, da Paride (mandato come am
basciatore a Castore e Polluce), dall'isola di Citera nella città di 
Eleno, mentre i due fratelli ed Ermione stavano presso Aga
mennonè. Ditti Cretese invece dice che allora Menelao e Aga- 3 
mennone erano andati a Creta per dividersi i tesori che ivi 
Atreo aveva depositato. Allora accadde che Menelao, per con
siglio del fratello, protestò coi principi greci. Ma, dopo inutili 
ambascerie, Elena fu richiesta con l'assedio di Troia e dopo 
dieci anni, più con la frode che con la forza, presa Troia, Elena 
fu riottenuta e restituita a Menelao. Egli, come gli altri, s'im- 4 
barcò per raggiungere la patria, ma spinto dalla tempesta - co-
me scrive Eusebio - fu portato con lei a T uori, re d'Egitto - che 
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vectus est et a Protheo vate, ut per Homerum patet in Odys
sea ,, con;ilio sumpto, postquam octo annis errasset, in Lace
de~oniam rediit, Agamenone diu ante ceso, et illis forte die
bus Egistho. Quid tandem illi successerit, quo vel qua morte 

diem clauserit, non inveni. 

XIII. De Hermiona, Menelai filia et Pyrri et inde Horestis 

coniuge. 

Hermiona ut Ovidius testatur in Epistolis,32 Menelai fuit fi-
1 ' . d lia ex Helena. Hec autem Horesti filio Agamenoms esponsa-

ta fuit; porro Pyrrus, cum, occiso Agamenone, reg(am occu
passet Egisthus, et fugisset Horestes, Andromaca, ohm Hecto
ris coniuge, quam a Troia captivam duxerat, Heleno concessa; 

2 
hanc Horesti surripuit, et sibi coniugio copulavit. Attamen, eo 
postea ab Horeste occiso, in eiusdem Horestis coniugium re
diit, eique peperit Horestem filium. 

XIV. De Megapenti, Menelai /ilio. 

1 
Megapentis dicit Theodontius filius fuit Menelai ex lyd(a 

captiva susceptus post raptam Helenam. Quod Homerus m 
Odyssea testati videtur, dum dicit: «fact ÒE Lrt<XQ'tY]f}Ev 'AA.c
xi:ogoç ì'\yci:o xougriv "Oç ol i:riMyci:oç ycvci:o xgmcgoç 
Mcyari:Évf}Y]L 'Ex òouì..riç· 'EMvri òè f}wl yovov òuxÉ,:' È(jlm
vov 'ErtELÀll ri:g&i:ov Èycwai:o ri:aiò' Ègaoi:clvriv 'Egµ\:ovriv 
fJ dòoç ÈXE XQU0Y]ç 'A(jlQOÒL 'tY]ç>> etc.33

: «Filio autem a Spar
te Alectoris accepit filiam. Qui ipsi unigenitus fuit fortis Mega
pentis a serva; Helene autem dii. ~ilium n?n de~erant, pos~-

2 quam primo genuit Hermionam fiham ~es1d:rat1vam». _Et s1_c 
per hos patet etiam Menelaum Megapentl conmgem ded1sse fi
liam Alectoris spartani. Cuius nuptias celebrantem Thelema
cus Ulixis filius veniens ex Ytachia comperit. 
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Omero chiama Polibo - e, preso consiglio dall'indovino Proteo 
- come è manifesto nell' Odyssea - dopo aver errato per otto an
ni, ritornò a Sparta, dopo che da tempo Agamennone era stato 
ucciso, e proprio in quei giorni anche Egisto. Non ho trovato 
che cosa infine gli sia accaduto o di che morte sia finito. 

XIII. Ermione, figlia di Menelao, moglie di Pirro e poi d'O
reste. 

Ermione, come attesta Ovidio nelle Heroides, fu figlia di 1 

Menelao, da Elena. Essa poi fu sposata ad Oreste, figlio di 
Agamennone. Ma Pirro, quando Egisto aveva, per l'uccisione 
di Agamennone, occupato la reggia, ed Oreste era fuggito, do-
po aver concesso ad Eleno la moglie Andromaca, che aveva 
condotto prigioniera da Troia, rapi Ermiona ad Oreste e la 
sposò. Tuttavia, più tardi Pirro fu ucciso da Oreste, ed Er- 2 

mione ritornò sua sposa e gli partorì un altro Oreste. 

XIV. Megapente, figlio di Menelao. 

Dice Teodonzio che Megapente fu figlio di Menelao, avuto 1 

da una schiava lidia, dopo il rapimento d'Elena. Sembra che 
ciò attesti Omero nell'Odyssea, quando dice: «Al figlio poi 
condusse in sposa da Sparta una figlia di Alettare. Quello fu il 
forte Megapente, a lui nato da una schiava. Ad Elena gli dei 
non avevano dato figli, dopo che aveva generato l'amabile fi
glia Ermione [che aveva la bellezza dell'aurea Venere]». E così 2 

è chiaro da questi versi che Menelao diede a Megapente per 
sposa la figlia di Alettare spartano. Telemaco, figlio di Ulisse, 
venendo da Itaca, trovò Megapente che celebrava le nozze. 
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XV. De Agamenone, Phystenis /ilio, qui genuit Ephigeniam, 
Crysothemim, Laodicem, Yphianassam, Eletram, Alesum et 
Horestem. 

r Agamenon Phystenis fuit filius, ut supra, et Atreo a patte 
parvulus derelictus. Fuit hic Micenarum rex et Thyestis suc
cessor, ut in Yliade etiam sentire videtur Homerus,34 ubi de 
sceptro Agamenonis multos describit versus, fere hoc dicentes: 
«Apud Troiam in contione Grecorum presidens Agamenon 
sceptrum tenebat, quod Vulcanus artifex fecerat, illudque de. 
dit Iovi Saturnio. Postea Iuppiter concessit dyactoro Ar
gyphonti. Ermias autem rex dedit Pelopi plisippo, postea Pe
lops dedit Atreo, qui moriens Thyesti bellicoso reliquit. Qui 
Thyestes reliquit Agamenoni multis insulis et Argo omni impe-

2 tanti» etc. In quibus verbis non servatur genealogie descriptus 
ordo, quem Latinorum autoritatem describens secutus sum. 
Cepit autem regnare Agamenon, secundum Eusebium,35 anno 
mundi uu vii0 , quo anno Helena rapta est, et Grecia omnis in 
Troianos incitata pari omnium consensu, congregatis in Aulide 
navibus et exercitu, imperator factus in bellum perrexit, Clyte-

3 mestra coniuge relicta, ex qua iam plures susceperat filios. Et 
apud Troiam labores multos passus, quorundam etiam princi
pum simultates pertulit, quibus agentibus, imperio depositus 
est; et illi Palamedes suffectus, qui crimine Ulixis occisus, Aga
menon maiori sua gloria in imperium reassumptus est, quam 
ignominia depositus. Sustinuit preterea indignationes Achillis 

4 ob Briseidam i1li a se sublatam. Tandem capto Ylione atque di
ruto, cum illi cessisset in sortem cum preda plurima Cassandra 
Priami filia, naves in patriam rediturus ascendit. Verum tem
pestate actus fere per annum erravit, ut scribit Homerus,36 an
tequam deveniret in patriam. Interim autem, ut idem testatur 
Homerus, Egisthus, Thyestis filius, cum tacite omnia occupas
set, positis per litus speculatoribus, et audito ab eis Agameno
nis reditu, viginti ex amicis suis in insidiis posuit, et ipse cum 
comitatu reliquo ficta letitia illi obvius factus est, et ingens 
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XV. Agamennone, figlio di Plistene, che generò Ifigenia Cri-
sotemt; Laodice, Ifianassa, Elettra, Aleso e Oreste. ' 
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Agamennone fu figlio di Plistene, come si è detto sopra e r 
lasciat? ~iccolo dal padre ad Atreo. Fu re di Micene e succ~s
sore d1 ~leste, come par di credere anche Omero nell'Ilias, do-
ve descrive lo scettro di Agamennone in molti versi che suona-
no pressappoco così: «In Troia nell'assemblea dei Greci Aga
m~nnone, presiedendola, teneva lo scettro che aveva fatto l' ar
tefice Vulcano e lo aveva dato a Giove Saturnio. Dopo, Giove 
lo ~oncedette a Ermes, il messaggero veloce. Ermes lo diede 
pol a Pelope, domatore di cavalli, poi Pelope lo diede ad 
A'.:eo, che morendo lo lasciò al bellicoso Tieste. Questi lo la-
scio ad Agamennone che comandava in molte isole e in tutta 2 

Argo» ecc. In questi versi non è osservato l'ordine descritto 
dalla genealogia, che io ho seguito nella descrizione sull'auto-
rità ,degli scrittori latini. Agamennone poi cominciò a regnare 
nell a.nno del mondo 4007, quando fu rapita Elena, e tutta la 
Grecia, con consenso unanime, si mosse contro i Troiani· e 
f~tto comandante delle. navi e dell'esercito raccolti in Aulid~, si 
d~~esse alla guerra, lasciando la moglie Clitennestra, dalla quale 
gia aveva avuto molti figli. A Troia sopportò molte fatiche e 3 
l'odio di alcu~i princi~i, .per l'azione dei quali, fu deposto dal 
com~~do e gh tu sostltmto Palamede, il quale però fu ucciso 
per 1 inganno d1 Ulisse. Allora Agamennone fu riassunto al co
mando con gloria maggiore dell'ignominia con cui era stato de
p~sto. Dove:te anche sopportare lo sdegno di Achille per Bri
se1d_e, da lu1 strappata ali' eroe. Finalmente, presa e distrutta 4 
Tr?1a, toccatagli in sorte, con molta altra preda, la figlia di 
Priamo, Cassandra, s'imbarcò per ritornare in patria. Ma sbat
tuto dalle tempeste, vagò per quasi un anno, come scrive Ome-
ro, prima di giungere in patria. Frattanto poi - come attesta lo 
s'.esso ~mer~ - Egist?, figlio di Tieste, aveva occupato il trono. 
Mandat'. sul hdo degli osservatori, quando seppe da loro del ri
tor~o d1 Agamennone, mise in agguato venti dei suoi amici. 
Egli _stesso col resto della sua comitiva, fingendo letizia, gli si 
fece incontro e gli preparò un grande banchetto. In esso, con il 
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ei paravit convivium. In quo, Clytemestre consensu, illum cum 

5 sociis epulantem occidit. Seneca autem poeta aliter de morte 
eius sentire videtur, ea in tragedia cui titulus est Agamenon. 
Dicit enim Clytemestram acri dolore agitatam, quod Cassan
dram Agamenon secum traheret.37 Ego autem credo commissi 
sceleris timore, et cum Egistho adultero, esto primo discorde, 
sed in concordiam, ut percipitur, revocato, ea die qua patriam 
intravit domum, parato a Clytemestra convivio, et ipse Agame
non dum picta veste sublimis iaceret, Priami superbas corpore 
exuvias gerens, ei detrahere cultus hostiles uxor iubet, et in
duere potius coniugis fide manu textos amictus; verum induta 
vestis exitum manibus negat, caputque laxi et invii claudunt si
nus, et tunc haurit trementi semivir dextra latus Agamenonis, 
eumque interficit veste invia involutum. 

XVI. De Ephigenia, Agamenonis filia. 

r Ephigenia Agamenonis fuit filia, ut in Agamenonis tragedia 
testatur idem Seneca.38 Hanc tamen alii Y phianassam vocant, 
ut Lucretius dicens: «Aulide quo pacto Triviai virginis aram 
Yphianassai turparent sanguine fede» etc.39 Hec insignis pul-

2 chritudine virgo fuit. De qua Servius talem refert hystoriam.40 

Greci Troiam ituri cum ad Aulidem devenissent, Agamenon 
Diane cervam occidit ignarus, quam ob rem irata dea flatus 
ventorum removit, et ideo cum navigare non possent, et pe
stem insuper sustinerent, oracula consulta dixerunt Agameno
nio sanguine Dianam esse placandam. Ergo cum ab Ulixe per 
nuptiarum simulationem adducta Ephigenia, et iam ut immo
laretur esset altaribus admota, numinis miseratione sublata est 

3 et cerva subposita. Unde Ovidius: «Vieta dea est, nubemque 
oculis obiecit, et inter Officium turbamque sacri vocesque pre
cantum Supposita fertur mutasse Micenida cerva» etc.41 Virgo 
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consenso di Clitennestra, lo uccise, mentre mangiava, insieme 
coi compagni. Seneca invece sembra avere opinione diversa 5 
sulla sua morte nella tragedia intitolata Agamemno. Dice infatti 
che Clitennestra fu agitata da aspro dolore, perché Agamenno-
ne aveva condotto con sé Cassandra. Io poi credo che, per la 
paura della colpa commessa, Clitennestra insieme con l' adulte-
ro Egisto, prima dissenziente, ma poi, come si apprende, ri
chiamato all'accordo, nel giorno in cui il marito entrò nella ca-
sa, preparò un banchetto; e mentre Agamennone vi sedeva 
eretto con la veste ricamata, portando sul corpo le superbe 
spoglie tolte a Priamo, la moglie gli ordinò di svestire l'abito di 
guerra e di indossare un mantello ricamato dalla mano della fi-
da sposa; ma la veste indossata non permette alle mani di usci-
re, e pieghe larghe e impraticabili ne chiudono il capo; e l'adul
tero con la destra tremante trafigge il fianco di Agamennone e 
lo uccide, avvolto nella veste senza uscita. 

XVI. Ifigenia, figlia di Agamennone. 

Ifigenia fu figlia di Agamennone, come nella tragedia Aga- r 
memno attesta lo stesso Seneca. Altri invece la chiamano Ifia
nassa come Lucrezio che dice: «come in Aulide insozzarono 
turpemente l'altare di Trivia col sangue di Ifianassa». Fu vergi-
ne di straordinaria bellezza. Servio ne riferisce questa storia. 2 

Quando i Greci, diretti a Troia, giunsero in Aulide, Agamen
none, senza saperlo, uccise una cerva di Diana; perciò la dea 
irata fece cessare il soffio dei venti; e poiché non potevano na
vigare e inoltre erano colpiti da una pestilenza, gli oracoli con
sultati dissero che Diana doveva essere placata col sangue di 
uno degli Agamennonidi. Ulisse, fingendo di condurla alle 
nozze, portò Ifigenia; e già stava per essere accostata agli altari 
per esservi immolata, quando, per pietà degli dei, ne fu tolta e 
vi fu sostituita una cerva. Di qui Ovidio: «la dea fu placata e 3 
mandò ai loro occhi un'oscura nube; e dicono che la stessa du
rante la cerimonia, mentre la turba partecipava al sacrificio, tra 
le voci dei supplicanti dopo aver messo al suo posto una cerva, 
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autem, ut Servius asserit,42 ad Tauricam regionem translata est, 
et Thoanti regi tradita, et inde Dictinne Diane sacerdos effecta, 
et cum secundum statutam consuetudinem humano sanguine 
numen placaret, agnovit fratrem Horestem, quem diu non vi
derat, qui accepto oraculo carendi furoris causa cum amico 
Pylade Colcos petierat, et cum his occiso Thoante simulacrum 
sustulit absconditum fasce lignorum, et sic ad Laconas Diana 

4 translata est, Ephigenia reportante. Quid deinde de Ephige
nia secutum sit, nusquam comperisse memini. Quod supra 
fictum est Dianam loco Ephigenie posuisse cervam, huma
num fuisse artificium credendum est, quod ut populus omnis 
Agamenoni esset obediens adinventum est, eum scilicet filiam 
immolasse, que medio in tumulto sublata, ne fraus aperiri 
posset, in longinquam regionem transmissa, et sub umbra sa
cerdotis servata est. 

XVII. De Crysothemi, Laodice et Yphianassa filiabus Agame
nonis. 

r Crysothemis, Laodices, et Yphianassa Agamenonis fuere fi-
lie et Clytemestre, ut arbitrar, cum ex eis unam, quam mallet, 
Agamenon apud Homerum Achilli offert, dicens: «raµ~Q6ç 
xév µm ÈoL ·r:law è'>é µLv foov "OQwtrj"Oç µm tl']ÀUyEtoç tQÉ
cpEtm -0-aÀ.Ll'] Èv( JtoÀ.À.11, TQELç è'>é µot dm -0-uyatÉQEç Èv µE
y6.Qw ELJtl']Xtw, XQua6-0-Eµi:çxatAaoè'>lxl'] xatlcpLavaaaa» etc. :43 

«Gener michi erit, honorabo eum similem Horesti, qui michi 
unigenitus nutritur abundantia in multa, tres michi sunt filie in 
atrio bene facto Crysothemis et Laodices et Yphianassa». 

2 Leontius tamen dicit hanc Yphianassam Ephigeniam esse, 
quod ego non credo. Quomodo enim dixisset Agamenon 
Ephigeniam domi esse, quam sciebat in sacro pro ventis que
rendis, aut occisam, aut alibi clam delatam? 
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abbia sottratto la fanciulla di Micene». La fanciulla - come di
ce Servio - fu poi trasferita nella T auride e consegnata al re 
Toante e poi divenne sacerdotessa di Diana Dictinna; e men
tre, secondo l'usanza stabilita, placava la divinità con sangue 
umano, riconobbe il fratello Oreste, che da tempo non vedeva 
e che, conosciuto l'oracolo, per far cessare il furore della dea, 
aveva raggiunto la Colchide con l'amico Pilade; e ivi uccise 
T oante e scoperse una statua di Diana, nascosta sotto un fascio 
çli legna; e cosl Diana fu riportata da Ifigenia a Sparta. Che co- 4 
sa poi sia accaduto di Ifigenia, non ricordo di aver letto in al
cun luogo. La favola narrata sopra, che Diana in luogo di Ifige-
nia pose una cerva, è da credere sia stato un artificio umano, 
trovato perché tutto il popolo obbedisse ad Agamennone: cioè 
che egli volesse immolare la figlia, ma che questa fu strappata 
durante un tumulto; e affinché l'inganno non fosse scoperto, 
fu mandata in una regione lontana e fu salvata sotto la parven-
za di sacerdotessa. 

XVII. Crisotemt; Laodice e I/ianassa, figlie di Agamennone. 

Crisotemi, Laodice e Ifianassa furono figlie di Agamennone r 
e di Clitennestra, come credo; una delle quali, che preferisse, 
Agamennone offre ad Achille, in Omero, dicendo: « Vorrei che 
fosse a me genero, e io lo onorerò come se fosse Oreste, mio 
unico figlio, che nutro con molta abbondanza [ma: che a me 
cresce amatissimo in mezzo a ricchezze infinite]; e nel palazzo 
ben costruito ho tre figlie: Crisotemi, Laodice e Ifianassa». 
Leonzio dice che questa Ifianassa è Ifigenia, ma io non lo ere- 2 

do. Come infatti avrebbe detto Omero che Ifigenia era nel pa
lazzo, mentre sapeva che, durante il sacrificio per propiziare i 
venti, era stata uccisa o altrove portata di nascosto? . 



n8o GENEALOGIE DEORUM GENTILIUM 

XVIII. De Eletra, Agamenonis filia. 

1 Eletra Agamenonis et Clytemestre fuit filia, ut liq_ui_do pat~t 
per Senecam in tragedia Agamenonis,'~ in q~a pcr~1p1tur qu1a 

b Agamcnone Troiam cunte parva rehcta s1t domi. Hec, cum 
2 a h . A . 

patrcm occisum cerner?t, Strophylo p. occnsl _ gamcnom_s 
amico dam commendav1t Horestem, et mde matrem ,ob per
petratum scelus increpavit aspere; quam _ob causam, Clytemc
stra iubente, in carcerem dedu<eta est. Qmd tandem ex ca sccu

tum sit, legisse non memini. 

XIX. De Haleso, Agamenonis /ilio. 

Halesus filius fuit Agamenonis, ut satis dare dicit Vir?ilius: 
Tii'nc Agamenonius troiani nominis hostis, Curru iung1t Ha-

«r ' .. d 
1 . s equos» etc.45 Ex qua tamen matre susceptus s1t, m u-
esu l" 
bium vertitur. Nam alii dicunt eurn ex Driseida naturn, a 11 ex 
Cassandra, quod ego non credo; non enirn ex Cassandra ~atus 
potuisset adversus Enearn favisse Turno, ;tate non palle~te. 

2 Hunc Theodontius arbitrari vidctur cum Clytemestra s~ns1sse 
adversus pattern, et ob id et Clyternestre fili~m- et pat1_-1a pul
sum. Qui quacunque ex causa patria~ liquent, m ì'.'taharn ve
nisse Virgilius asserit," et apud Mass1~u~n Can:ipan1~ rno'.1tem 
consedit, ac inde tanquarn troiani nomm1s hoslls ~emt fav1tqu_e 

3 adversus Enearn partibus Turni. Ovidius vero ub_1 de _F~stzs v1-
detur existimare cum Faliscos condidisse, et o_b 1d d1c1t: «V~
nerat Atride fatis agitatus Halesus, A quo se d1ctam terra F~h
sca putat» etc.'17 Posteritatis autem eius nulla extat memona. 
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XVIII. Elettra, figlia di Agamennone. 

n8r 

Elettra fu figlia di Agamennone e di Clitennestra, come chia
ramente risulta dalla tragedia Agamemno di Seneca, nella qua
le si apprende che, piccola; fu lasciata nella reggia da Agamen
none che andava a Troia. Ella, quando vide il padre ucciso, se
gretamente affidò Oreste a Strofio focese, amico di Agamen
none; e poi aspramente rimproverò la madre per il delitto 
commesso; e perciò, per ordine di Clitennestra, fu messa in 
carcere. Non ricordo di aver letto che cosa alla fine di lei sia 
accaduto. 

XIX. Aleso, figlio di Agamennone. 

2 

Aleso fu figlio di Agamennone, come ben chiaramente dice r 
Virgilio: «Da questa parte Aleso, nemico dei Troiani, e figlio 
(naturale?) di Agamennone, attacca i cavalli al carro» ecc. Ma 
da che madre sia nato, è dubbio. Alcuni dicono che nacque da 
Briseide, altri da Cassandra. lo però non lo credo. Non avreb-
be potuto infatti, se nato da Cassandra, aiutare Turno contro 
Enea, perché i tempi non lo ammettono. Teodonzio crede che 2 

congiurò con Clitennestra contro il padre e perciò che fu figlio 
di Clitennestra e che fu cacciato dalla patria. Virgilio dice che 
venne in Italia (qualunque sia stato il motivo di lasciare la pa
tria) e si stabili presso il monte Massico in Campania, e di là 
venne, come nemico dei Troiani, e favori la parte di Turno 
contro Enea. Ovidio invece nei Fasti sembra credere che egli 3 

fondò Falisci e perciò scrive: «Vi si era trasferito, spinto dai fa-
ti dell'Atride, Aleso, dal quale la terra dei Falisci crede di aver 
preso il nome» ecc. Della sua discendenza non resta alcun 
ricordo. 
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XX. De Horeste, Agamenonis /ilio, qui genuit Thyssamenem, 
Corinthum et Horestem. 

Horestes Agamenonis et Clytemestre fuit filius, ut satis in 
precedentibus ostensum est. Huic dicit Theodontius Hermio
na Mendai et Helene filia parvula adhuc desponsata est, cum 
et ipse parvulus esset. Hic tandem, occiso ab Egistho Agame
none studio Eletre sororis sue a Strophylo phocensi clam Mi
cenis' subtractus et asportatus atque servatus est, querentibus 
eum in mortem matte atque Egistho. Qui cum tractu temporis 
e~crevisset, captato commodo, Hermiona sibi iam a Pyrro 
subtracta, in ultionem paterne cedis surrexit, et Egisthum 
adulterum, cum septem iam regnasset annis, una cum Clyte-

2 mestra matre occidit. Quo facto aiunt confestim in furiam de
venisse, cum sibi videretur imminere occise matris ymaginem, 
facibus et serpentibus armatam, et ei continuum minitantem 
exitium, ut dicit Statius: «Armatam facibus matrem et serpen
tibus atris, Cum fugit, ultricesque sedent in limine dire» etc.48 

Cui Pylades Strophyli filius, qui tempore paterne cedis eum 
transfugaverat, iunctus, promissa illi salute, cum eo ad aram 
Dictinne Diane in Colcos confugit; et ibi resipivit Horestes, 
summovitque ab infestatione tali matrem. Et sorore cognita 
Ephigenia, que ibidem dee sacerdos erat, occiso Thoante rege, 
et simulacro dee rapto atque in fasce lignorum delato, secun
dum quosdam in regnum rediit, et fraude Macharei sacerdotis 
Pyrrum Achillis filium in templo Apollinis interemit, et sibi 

3 Hermionem coniugem reassumpsit. Alii vero volunt eum ante
quam in regnum redisset in Y taliam devenisse, et haud lo_nge_ a 
Roma apud Ariciam Diane simulacrum collocasse, et 1mp1a 
statuisse sacra. Sed quandocunque hoc factum sit, eum post 
occisum Egisthum regnasse annis XV affirmat Eusebius in li
bro Temporum,49 et anno XX0 regni Demophontis regis Athe-

4 narum occidisse Pyrrum. Solinus vero, in libro quem De mira
bilibus scripsit, dicit eum post occisam matrem profugum, 
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XX. Oreste, figlio di Agamennone, che generò Tisamene, Co
rinto e Oreste. 

Oreste fu figlio di Agamennone e Clitennestra, come ben si r 
è mostrato nei capitoli precedenti. T eodonzio dice che gli fu 
data, ancora fanciulla, in sposa Ermione, figlia di Menelao e di 
Elena, quando anch'egli era ragazzo. Questi poi, quando Aga
mennone fu ucciso da Egisto, per interessamento della sorella 
Elettra, fu segretamente sottratto a Micene da Strofio focese e 
portato via e salvato, mentre la madre ed Egisto lo cercavano 
per dargli morte. Cresciuto in processo di tempo, presa l'occa
sione, quando Ermione gli era già stata sottratta da Pirro, sorse 
a vendicare la strage paterna e uccise l'adultero Egisto, quando 
già aveva regnato per sette anni, insieme con la madre Cliten
nestra. Ciò accaduto, dicono che Oreste subito divenne furio- 2 

so, poiché gli pareva che lo sovrastasse, armata di fiaccole e di 
serpenti, l'immagine della madre uccisa, che lo minacciava 
continuamente di morte, come dice Stazio: «Quando fugge la 
madre armata di fiaccole e di neri serpenti e sulla soglia siedo-
no le Furie vendicatrici». Gli si unì, promettendogli salvezza, 
Pilade, figlio di Strofio, che, al tempo della strage paterna, lo 
aveva fatto fuggire; con lui si rifugiò in Colchide presso l'altare 
di Diana Dictinna; e qui Oreste aprì gli occhi, e rimosse l'im
magine della madre da quella minaccia. Riconosciuta la sorella 
Ifigenia, che ivi era sacerdotessa della dea, uccise il re Toante e 
rapì la statua della dea e, nascostala in un fascio di legna, se
condo alcuni, ritornò nel regno e, con l'inganno del sacerdote 
Macareo, uccise nel tempio Pirro, figlio di Achille e si riprese 
la moglie Ermione. Altri invece dicono che, prima di tornare 3 
nel regno, sia venuto in Italia e abbia collocato, non lontano da 
Roma, presso Ariccia, la statua di Diana e vi abbia istituito em-
pi sacrifici. Ma in qualunque momento ciò sia accaduto, Euse
bio afferma nel Chronicon che regnò quindici anni, dopo l'uc
cisione di Egisto e che nel!' anno ventesimo del regno di Demo
foonte, re di Atene, uccise Pirro. Solino invece, nel De mirabi- 4 
libus mundi, dice che, profugo, dopo l'uccisione della madre, 
ebbe compagna Ermione nel!' esilio e in tutte le vicende. È 
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Hermionam in omnes casus habuisse sociam.50 Quo autem 
diem clauserit, etiam in dubium vertitur; cum dicat Servius51 

ossa eius, iam Roma condita, ab Arida Romam translata et se
pulta ante templum Saturni, quo~ est ante clivu~ Capitoli~~1;! 
iuxta Concordie templum. Solmus autem ub1 supra d1c1t 
quod Olympiade lviii•, ossa eius a Spartanis oraculo monitis 
Tegee inventa, et tante magnitudinis fuisse ut implerent longi
tudinem cubitorum septem. 

XXI. De Thyssamene, Horestis /ilio. 

Thyssamenes, ut scribit Eusebius,53 filius fuit Horestis et ei 
successit in regno. 

XXII. De Corintho, Horestis /ilio. 

Corinthus filius fuit Horestis, ut dicit Anselmus eo in libro 
quem scripsit De ymagine mundi.54 In quo asserit eum Corin
thum Achaie civitatem fecisse et de suo nomine nuncupasse. 
Et hoc idem affirmat Gervasius Thelliberiensis.55 Qui, esto no
vi sint autores, non tamen parve sunt gravitatis. Preterea, ut 
Y sidorus in libro Ethymologiarum dicit, Corinthum in Achaia 

2 condidit Corinthus, Horestis filius.56 Ego autem conditam non 
credo sed forte restauratam, cum scribat Eusebius in libro 
Temp~rum,57 eam diu ante a Sysipho conditam et Ephyram 
appellatam. 

I 

XXIII. De Horeste, Horestis /ilt'o. 

Horestes, ut Solinus De mirabilibus mundi testatur,5' filius 
fuit Horestis et Hermione, et ab eo affirmat populos, qui Ho
restides appellantur, denominatos, dicens sic: «Micenis profu
gus matricida cum abscessus longius destinasset, natum sibi in 
Emathia parvulum de Hermiona, quam in omnes casus sociam 
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dubbio dove sia morto; poiché Servio dice che le sue ossa 
quando già Roma era stata fondata, furono portate da Ariccia ~ 
Roma e sepolte davanti al tempio di Saturno, che è di fronte al 
colle Capitolino, vicino al tempio della Concordia; Solino inve
ce, nel passo citato, dice che, durante la cinquantottesima 
Olimpiade, le sue ossa furono trovate dagli Spartani a Tegea 
per indicazioni dell'oracolo, e che erano di tali dimensioni d~ 
riempire in lunghezza sette cubiti. 

XXI. Tisamene, figlio di Oreste. 

Tisamene, come scrive Eusebio, fu figlio di Oreste e gli sue- r 
cesse nel regno. 

XXII. Corinto, figlr'o di Oreste. 

Corinto fu figlio di Oreste, come dice Anselmo [ma: Ono- r 
rio] nel De imagine mundi. Ivi asserisce che fondò la città di 
Corinto in Acaia e che la chiamò col suo nome. Lo stesso affer-
ma Gervasio di Tillbery. Questi sono autori recenti, ma non di 
scarsa importanza. Inoltre Isidoro nelle Etymologiae dice che 
Corinto, figlio di Oreste, fondò in Acaia la città di Corinto. Io 2 

non credo che sia stata fondata, ma restaurata, poiché Eusebio 
nel Chronù:on scrive che la città fu fondata ben prima da Sisifo 
e chiamata Efira. 

XXIII. Oreste, figlio di Oreste. 

Attesta Solino nel De mirabilibus mundi che Oreste fu figlio r 
di Oreste, da Ermione e che da lui furono nominati gli Oresti-
di, dicendo: «Il profugo matricida fuggendo da Micene, aven-
do destinato di allontanarsi di più, aveva mandato in Emazia, 
perché vi fosse nascosto, il piccolo nato da Ermione, che si era 
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d 
· t hi·c mandaverat occulendum. Adolevit puer, in spi-a sc1vera , . . f 

• ii sanguinis nomen patr1s sul re erens, occupatoque 
rit~m r1.edg est quod p;ocedit in Macedonicum sinum, et Adria-
qu1cqu H . d .. 
· lum terram cui imperitaverat orestlam 1x1t» etc. ucum sa , · d 

D h ego nil ulterius legi in longam tamen poster1tatem e-
2 e oc ' . . 59 

isse suos creditum est, adeo ut affirmet Trogus Pompems 
;:saniam, Phylippi regis Macedonu~ occisorem, ab Horeste 
duxisse originem. Sed, quibus med11s vetustate agente, non 

reperitur. 

XXIV. De Dyonisio, XXXI' Iovis /ilio. 

1 
Dyonisius, ut in libro De naturis deorum60 scribit C_icero, Io~ 

vis et Lune fuit filius. Quem ego idem cumdBacTholl~1cer~~; s~ 
essent in matre dissimiles, cum ipse i em u 1us e1 1et1 

non . . f. . t t 
Orgia arbitretur. Possibile tamen est, ut sic s1t,. 1ct1one mu a a, 
dummodo utrumque pro vino non pro homme assuma~us. 

2 
Nam Iuppiter, id est calor die, et luna rore et hu_mectatlone 
nocte vites fovent, et ad incrementum atqu_e matur1tatem uvas 
deducunt. Et sic hic erit qui in culmine coh_tur ~yse (altero ex 
Parnasi montis verticibus Bacho) eo quod vmetls abundet con
secrato, et dicetur Dyonisius quasi Nyse deus, nam dyos grece, 

I 

latine deus sonat. 

XXV. De Perseo, XXXII' Iovis /ilio, qui genuit Gorgopho
nem, Stelenum et Eritreum et Bachemonem. 

Perseus, quem veteres totius nobilitatis Grecie ?a.trem opi
nati sunt, Iovis et Danis Acrisii fuit filius, unde Ov1dms: «Non 
putet esse deum, nec enim Iovis esse p~tabat Persea, quem 
Danes pluvio conceperat auro» etc.61 Qua~ter a~tem_ ex love et 
Dane natus sit, ubi de Dane in precedenubus v1der1 potest. Is 
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scelta come compagna in tutte le sue vicende. Il fanciullo creb-
be nello spirito del sangue reale, portando il nome del padre e 
occupò tutto il territorio che si estende verso il golfo di Mace
donia e il mare Adriatico; e chiamò Orestide la terra su cui 
aveva dominato» ecc. Nulla di più su di lui ho letto; ma fu ere- 2 

duto che la sua discendenza si estese lungamente nel tempo, al 
punto che Pomponio Trogo afferma che Pausania, uccisore del 
re Filippo di Macedonia, prese origine da Oreste. Ma non si 
trova attraverso quali discendenti intermedi, poiché l'antichità 
lo ha fatto ignorare. 

XXIV. Dioniso, trentunesimo figlio di Giove. 

Dioniso - come scrive Cicerone nel De natura deorum - fu r 
figlio di Giove e della Luna. Io lo identificherei con Bacco, se 
non fossero diversi nella madre, poiché Tullio crede che per lui 
furono istituiti i riti orfici ( o orgiastici). È tuttavia possibile che 
sia cosi, cambiata la favola, purché entrambi li prendiamo per 
vino, non per uomini. Infatti Giove, cioè il calore, di giorno, e 2 

la luna, con la rugiada e l'umidità, di notte, nutrono le viti e 
portano l'uva alla crescita e alla maturazione. E cosi questo 
Dioniso sarà quello che si venera sul colle di Nisa, (l'altro es
sendo Bacco che si venera sul monte Parnaso) che gli è consa
crato per l'abbondanza di vigneti; e sarà detto Dioniso perché 
dios, in greco, suona deus in latino. 

XXV. Perseo, trentaduesimo figlio di Giove, che generò Gor
gofone, Stenelo ed Eritreo e Bachemone. 

Perseo, che gli antichi hanno creduto padre di tutta la nobil- r 
tà di Grecia, fu figlio di Giove e Danae, figlia di Acrisio; donde 
Ovidio: «[Acrisio] non ammetteva che [Bacco] fosse discen
dente degli dei; come non credeva che fosse figlio di Giove, 
Perseo, che Danae aveva concepito da una pioggia d'oro» ecc. 
Ma come sia nato da Giove e da Danae, si può vedere nel capi-
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autem iam grandis, ut dicit Lactantius,62 Polydecti regis impe
rio in Gorgonem expeditionem assumpsit, habuitque Pegasum 
alatum equum, et Palladis egydem, et talaria e~se~que ~ercu
rii volatumque cepit ex Aphesanta monte, ut m h1s vers1bus a 
St~tio designatur: «Mons erat audaci seductus in ethera dor-

2 so»,6' et infra per V versus. Quam quide~ Gor~one~ ~ret<:mso 
egide pallanteo vidit impune atque ~o_ns1derav1t et v1c1t, _e~que 
caput abstulit, et Athlantem regem s1b1 denegantem hosp1tm~, 
ostenso Gorgonis capite, mutavit in saxum. Inde remeans m 
patriam, cum ex excelso vidisset in syrio lit~re cfr~a regna Ce
phei Andromedem virginem alligatam m~trls ct1m~e et Amo
nis sententia scopulo, et sic monstro marmo expos1tam flente
sque parentes in litote, ev~lavit ~u~, _et c_o?nita causa cu~ pa
rentibus pactus est coniugmm vrrgm1s, s1 illam a belua libera~ 

3 ret. Quod factum est; nam venientem interemit. Inde, cele
brante eo nuptias, cum Phyneus Cephei frater, cui a_nte senten
tiam puella desponsata fuerat, eam repeteret, et v1 conaretur 
tanquam suam auferre, bellum adversus ~um inivit,. et cum 
multos ex hostibus occidisset, reliquos capite Gorgoms osten
so convertit in lapides. Post hec, Pretum avi sui fratrem, qui 
A~risium regno pepulerat, transformavit _in s~xum, et regnu~ 
avo restituit. In Persas preterea bellum mtuhsse ferunt, et m 
eodem Liberum pattern adversum se consisten:em in _P~elio 
occidisse subactamque nationem a se denommasse, 1b1que 
Persepolim regiam civitatem edificasse, quam postea, ut scribit 
Quintius Curius, ubi De gestis Alexandri,64 Alexand~r Macedo, 
vino calens et epulis, demoliti fecit. Attamen Acrismm avum, 
ut dicit Lactantius,6' in lapidem commutavit. Et inde dic_:unt 
eum una cum Cepheo et Cassiopia atque Andromeda comuge 
in celum fuisse assumptum, et inter celi sydera collocatum, ut 
De ymagine mundi testatur Anselmu~, dice~s: «H~ic coniungi
tur Cepheus rex, et Cassiopia uxor ems, cui associatur Perseus 
filius Iovis et Danes, habens iuxta se sydus Andromede» 

etc.6' 
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tolo pr~cedente su J?anae. Questi poi, già grande - come dice 
~attanz10 - per ordine del re Polidette, intraprese una spedi
zione c~ntro la G~rgon~ ed ebbe il cavallo alato Pegaso e lo 
scudo d1 Pallade e 1 talar1 e la spada di Mercurio, e prese il volo 
dal monte Afesante, come si indica in questi versi di Stazio: 
«C'era un monte che si elevava al cielo con la cima audace» e 
a~an~i per cinque versi. Egli, messo avanti lo scudo di Pallade, 
vide ll11punemente la Gorgone e la osservò e la vinse e le tagliò 
la testa e mutò ~ sasso, mostrando la testa della Gorgone, il re 
At~ant,e, . che gli negava ospitalità. Poi, ritornando in patria, 
polc~e vide dall'alto sul lido siriano, vicino ai regni di Cefeo, la 
vergine And~omeda, legata ad uno scoglio per una colpa della 
madre (Cassiopea~ e per la sentenza di Ammone, e così esposta 
ad un mostro marmo, e vide i suoi genitori che piangevano sul 
li?o, ~~lò col_à e, i~tesa la causa della condanna, pattuì coi ge
nitori il matr1momo con la vergine, se l'avesse liberata dal mo
stro. E ciò avvenne, poiché lo uccise, mentre avanzava. Poi, 3 
mentre celebrava le nozze, poiché il fratello di Cefeo, Fineo, al 
quale era stata promessa la fanciulla, prima della sentenza di 
Ammone, la richiedeva, e tentava di prenderla con la forza co-
me s~a, ~erseo entrò in guerra contro di lui e, dopo aver u~dso 
molti de1 nemici, mutò in pietre quelli che erano rimasti, mo
strando loro la testa della Gorgone. Dopo di che trasformò in 
sasso Preto, fratello di suo nonno, che aveva cacciato Acrisio 
dal regno e restituì lo stesso al nonno materno. Dicono anche 
~he mosse _guerra ai Pe~si~ni e che in quella uccise in battaglia 
il ~ad:e Libero che gh s1 opponeva e che dal proprio nome 
ch1~mo quel _Popolo sottomesso e vi costruì la città regia Perse
poli, c:he po1 - come_ scrive Quinto Curzio nel De gestis Ale
xandrt. - Alessandro il Macedone, caldo di vino e di vivande, 
fece d1stru~~er_e. Tuttavia, come dice Lattanzio, mutò poi il 
nonno Acr1s10 m sasso. E poi dicono che, con Cefeo e Cassio
pea e la moglie Andromeda, fu assunto in cielo e collocato fra 
le costellazioni, come attesta Anselmo [ma Onorio] nel De 
imagine 1;1undi dicendo: «A questa si congiunge il re Cefeo e 
sua_moghe Cassiopea, ai quali si assoda Perseo, figlio di Giove 
e d1 Danae, che ha vicino a sé la stella di Andromeda» ecc. 
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4 His appositis, ad sensum fictionum veniendum est. Perseum 
equo Pegaso vectum fame cupidine tractum demonstrat. Alii 
tamen volunt eum ad transfretandum habuisse navim, cuius in
signe vel nomen fuerit Pegasus. Scutum Palladis accipiendum 
reor pro prudentia, qua et hostium acta consideramus, et nos 
ipsos ab eorundem insidiis telisque protegimus. Mercurii ~ala
ria velocitatem et vigilantiam in agendis significare reor. Sic et 
ensis recurvus et a parte exteriori acutus ostendit, quoniam 
bellorum tempore et predas hostium ad nos trahere debere, 
eosque a nostris amovere cedibus. De Gorgone autem et 
Athlante satis in precedentibus, uhi de eis dictum est.67 Libe
rasse autem Andromedem a belua, hystoriam reor, cum in Co
smographia dicat Pomponius: «Est loppen ante diluvium, ut 
ferunt, condita, uhi Cephea regnasse eo signo accole affirmant, 
quod titulum eius fratrisque Phynei veteres clamare cum reli
gione plurima retinent; quin etiam rei celebrate carminibus ac 
fabulis servateque a Perseo Andromede clarum vestigium ma-

5 
rine belue ossa immania ostentant». Hec ille.68 Preterea et Hie
ronymus presbiter in libro, quem De distantiis locorum compo
suit, dicit: «loppe oppidum Palestine maritimum in tribu Dan, 
uhi hodieque saxa monstrantur in litote, in quibus Andromeda 
religata Persei quondam viri sui fertur liberata fuisse subsi
dio». 69 Hec Hieronymus. Plinius vero, inter scriptores celeber
rimus homo, scribit: «Belue, cui dicebatur exposita fuisse An
dromeda, ossa Rome apportata ex oppido Iudee loppe, osten
dit inter reliqua miracula in edilitate M. Scaurus, longitudine 
pedum quadraginta, altitudine costarum yndicos elephantos 

6 excedente, spine grossitudine sexquipedali» etc.'0 Perseum au
tem hostes et Pretum in saxa vertisse capite Gorgonis ostenso, 
nil aliud puto, nisi quia victos divitiis Gorgonis tacitos illos 
reddidit et imbelles. Acrisium autem avum constat per Euse
bium in libro Temporum71 aliter saxeum efficisse; nam ab eo 
non sponte occisus est, et sic frigiditate perpetua lapidi similis 
factus est. Quod in celis a septentrionali plaga stellificatus lu-
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Ciò premesso, occorre venire al significato della favole. Per 4 
Anselmo [ma Onorio], Perseo portato dal cavallo Pegaso in
dica l'uomo tratto dal desiderio di fama. Altri tuttavia di~ono 
che abbia avuto per passare il mare una nave la cui insegna, o il 
nome, fu Pegaso. Lo scudo di Pallade credo sia da intendere 
come la prudenza, per la quale osserviamo gli atti dei nemici e 
ci proteggiamo dalle loro insidie e dai loro dardi. I calzari alati 
di Mercurio credo significhino la velocità e la vigilanza nell'a
z.ione. C~si la spada ricurva, e aguzza dalla parte esterna, signi
fica che m tempo di guerra dobbiamo trarre a noi le prede dei 
nemici e impedir loro le stragi dei nostri. Sulla Gorgone e su 
Atlante basta ciò che se ne è detto nei libri precedenti. Credo 
che sia storico il fatto di aver Perseo liberato Andromeda dal 
mostro marino, poiché Pomponio scrive nella Chorographia: 
«loppe fu fondata, come tramandano, prima del diluvio dove 
gli abitanti affermano che Cefeo abbia regnato, adduce~do la 
prova che gli antichi altari mantengono con grande reverenza il 
titolo di lui e del fratello Fineo; ché anzi le ossa gigantesche del 
mostro marino indicano un chiaro indizio del fatto celebrato 
dai carmi e dalle favole, di Andromeda salvata da P:rseo». Co- 5 
si Pomponio. Inoltre il prete Girolamo, nel libro che compose 
De distantiis locorum dice: «loppe, città marittima della Pale
stina, nella tribù di Dan, dove oggi ancora si mostrano sul lido 
gli scogli ai quali fu legata Andromeda e liberata con l'aiuto di 
Perseo, un tempo suo marito». Cosi Girolamo. Invece Plinio, 
famosissimo tra gli scrittori, scrive: «M. Scauro, durante la sua 
carica di edile, mostra, fra le altre meraviglie, le ossa del mo
stro, al quale si diceva fosse stata esposta Andromeda, portate 
dalla città di loppe in Giudea: lunghe quaranta piedi, alte più 
che i fianchi degli elefanti indiani, grosse, con una spina dorsa-
le d'un piede e mezzo» ecc. Che Perseo abbia mutato in sasso i 6 
nemici e Preto col mostrare la testa della Gorgone, io credo si
gnifichi che con le ricchezze della Gorgone li rese taciti e im
belli. Consta poi, da Eusebio nel Chronicon, che rese in altro 
modo di sasso il nonno Acrisio; infatti da esso Acrisio non fu 
~cc~so in modo naturale; e cosi, per perenne frigidità, divenne 
simile ad una pietra. Del fatto poi che risplenda come stella nel 
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ceat sententiam Tullii, ubi De questionibus Tusculanis,72 se
que~dam puto, qui de eo et reliquis ait: «Nec stellatus Ce
pheus cum uxore, genero, filia traderetur, nisi celes:ium divina 

7 cognitio nomen eorum ad errorem fabule tradux1sset». Hec 
Tullius. Ceterum de tempore huius ambigitur, cum scribat Eu
sebius73 eum occidisse Gorgonem anno mundi fil dcc xxviiii. 
Inde hoc eodem anno, secundum alias, dicit eum cum coniuge 
in celum raptum. Paulo post dicit anno secundo regi Cecropis, 
qui mundi fuit fil dccc lvii, eum Gorgone occiso adversus Per
sas dimicasse. Nec multo post scribit anno XXXV0 regni Ce
cropis Acrisium ab eo mortuum, et Argivorum regnum in Mi
cenas translatum; quod ego verum puto, cum magis tempus 
conveniat rebus gestis. 

XXVI. De Gorgophone, Persei/ilio, qui genuit Electrionem et 
Alceum. 

1 Gorgophones, teste Lactantio,74 filius fuit Persei ex Andro-
meda coniuge, ex quo nil aliud habemus, nisi quia genuit Elec
trionem et Alceum. 

XXVII. De Electrione, Gorgophonis /ilio, qui genuit Alctne
nam. 

Electrion, ut Lactantio placet, Gorgophonis fuit filius, ex 
quo nisi Alcmenam filiam haberemus, nudum nomcn nobis li
quissct antiquitas. 
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cielo, dalla plaga settentrionale, credo si debba seguire l'opi
nione di Tullio nelle Tusculanae, il quale di lui e degli altri di-
ce: «Né si sarebbe formata la tradizione di Cefeo, convertito in 
costellazione con la moglie, col genero e con la figlia, se il loro 
nome non fosse passato nelle favole mitologiche per la loro so
vrumana conoscen.za delle cose celesti». Fin qui Tullio. Ma sul 7 
tempo in cui visse Perseo si dubita, poiché scrive Eusebio che 
egli uccise la Gorgone nell'anno del mondo 3729. Poi in que-
sto stesso anno, secondo altri, dice che fu assunto in cielo con 
la moglie. Poco dopo dice che, nel secondo anno del regno di 
Cecrope (che fu l'anno del mondo 3857), Perseo, uccisa la 
Gorgone, mosse guerra ai Persiani. Né molto dopo scrive che, 
nell'anno trentacinquesimo del regno di Cecrope, Acrisio fu da 
lui ucciso e il regno degli Argivi trasportato a Micene; e io cre-
do che ciò sia vero, poiché il tempo meglio si confà a quelle 
imprese. 

XXVI. Gorgo/one, figlio di Perseo, che generò Elettrione e 
Alceo. 

Gorgofone, come attesta Lattanzio, fu figlio di Perseo, dalla r 
moglie Andromeda. Di lui null'altro sappiamo, se non che ge
nerò Elettrione e Alceo. 

XXVII. Elettrione, figlio di Gorgo/one, che generò Alcme
na. 

Elettrione, come pare a Lattanzio, fu figlio di Gorgofone, r 
del quale l'antichità ci avrebbe lasciato il puro nome, se non 
sapessimo che Alcmena fu sua figlia. 
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XXVIII. 
nù1ge. 

De Alcmena, Electrionis filia, et Amphytrionis ca-

Alcmena, ut dicit Lactantius, 75 filia fuit Electrionis. Quod et 
Plautus in Amphytrione testatur dicens: «Qui cum Alcmena est 

2 nupta, Electri filia». 76 Hec quidem, ut ibidem dicit Plautus, 
nupsit Amphytrioni thebano, et a love dilecta est, et in specie 
Amphytrionis viri sui ab eo oppressa, Herculem peperit, ut in 
sequentibus, ubi de Hercule dicetur latius. 77 

XXIX. De Alceo,filio Gorgophonis, quigenuitAmphytrionem. 

Alceus, ut ait Paulus, filius fuit Gorgophonis, magis filii fa
ma cognitus apud nos, quam splendore suo; nam, ut aiunt, pa
ter fuit Amphytrionis. 

XXX. De Amphytrione /ilio Alce( qui genuit Yphicleum. 

Amphytrion, ut Paulus ait, filius fuit Alcei, homo armorum 
insignis, ut Plautus in comedia eiusdem Amphytrionis ostcn
dit. · Huic coniunx fuit Alcmena, cum qua Thebis morabatur, 
ubi, dum ipse pro Thcbanis adversus Thcloboeos bellum gere
ret, Iuppiter eius in specie lùcmenam oppressit, et ex ea susce-

2 pit Herculcm. Amphytrion autem eodem partu cx ea susccpit 
Yphicleum. Placet preterea Plinio, in libro Natzmz!is hystorie, 
huius fuisse invcntum ostentorum atquc somniorum interpre
tationcs/' 

XXXI. De Yphicleo, Jilzò, ì'ofaum. 

Yphicleus, ut scrihit Plautus in filius fuit Am-
phytrionis et Alcmene, eumque cum Hercule uno partu edi
tum dicit. Vernm Yphicleus post nonum conccptionis men-
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XXVIII. Alcmena, /iglt'a di Elettrione e moglie di Anfitrione. 

Alcmena - come dice Lattanzio - fu figlia di Elettrione. Lo 1 

attesta anche Plauto nell'Amphitruo dicendo: «Egli è sposato 
con Alcmena, figlia di Elettrione». Questa, come ivi dice Plau- 2 

to, sposò Anfitrione tebano; e fu amata da Giove e, sotto le 
forme del marito Anfitrione, fu da lui violentata e generò Erco-
le, come si dirà in appresso, dove più ampiamente si tratterà di 
lui. 

XXIX. Alceo, figlio di Gorgo/one, che generò Anfitrione. 

Alceo ~ come dice Paolo - fu figlio di Gorgofone, e fu più 1 

noto a noi per la fama del figlio che per proprio lustro· infatti 
come dicono, fu padre di Anfitrione. ' ' 

XXX. Anfitrione, figlio di Alceo, che generò I/ideo. 

Anfitrione, come dice Paolo, fu figlio di Alceo, insigne uo- 1 

mo d'armi, come mostra Plauto nella commedia Amphitruo. 
Sua moglie fu Alcmena, e con essa viveva in Tebe, dove, men-
tre faceva guerra per i Tebani contro i Telebei, Giove, sotto le 
di lui specie, stuprò Alcmena e da essa ebbe Ercole. Anfitrione 2 

poi, con lo stesso parto, ebbe da lei Ificleo. Pare inoltre a Pli
nio nella Naturalis Historia che Anfitrione per primo abbia in
terpretato i prodigi e i sogni. 

XXXI. I/ideo, figlio di Anfitrione, che generò Iolao. 

Ificlco - come scrive Plauto nell'Amphitruo - fu figlio di An- r 
fitrione e di Alcmena; e lo dice generato in un solo parto con 
Ercole. Ma Ificleo nacque dopo il nono mese del concepimen-
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n tus est. Hercules autem una secum natus, septimo non 
sem a • • D · d non 

f Q od Augustinus ubi De ctvztate ei conce ere 
2 per ecto. u . . . . 'b d' "d d mulier poss1t m d1vers1s temporl us 1versos 

v1 etur, quo 
• 81 conc1pere. 

XXXII. De Yolao, Yphiclei /ilio. 

Y 1 S Ut Solinus De mirabilibus mundi asserit, filius fuit 
r o au ' d' . . 1 

Yphiclei. Hic, ut idem ait Solinus. «Sar lm1da;11 mgOrelbs~us pa an-
tes incolarum animos ad concordiam eb an ltus: 1~m at~ue 
alia greca oppida extruxit. Y olenses ab eo 1ct1, _sepu ~ro em_s 
templum addiderunt, quod imit~tus virtutes patns ma~~ plut:· 

2 mis Sardiniam liberasset». Hec ille.82 Fuere tamen et alu Yph1-

clei. 

:XXXIII. De Steleno, Persei /ilio, qui genuit Euristeum. 

Stelenus ut placet Homero,83 Persei fuit filius et Andron:e• 
r d N i~ Yliade Homerus describit Agamenoncm concio-

e. am 
nantem et Euristei genealogiam designantem assere~temque 
Stelenum fuisse Persei filium et Euristei patrem. !s qu1dcm, ut 
dicit Eusebius in libro Teinporum, 81 translato Arg1vorum regn? 
a Perseo Micenis, post Perseum regnavit, quando, ~on rep~n-

2 tur. Nam mortuo Acrisio, qui XX,'{1 annis regn~v1t, 1m11;e_chate 
sequitur initium regni Euristei, quinque _tamcn mterpo_s1t1s an
nis, coque scilicet Euristeo regnante, scriptum _co'.npen~ ?~le
num quadraginta annis Miccnis regnasse; ub1 h1 perditi smt, 

invenire non possum. 

XX,XIV. De Euristeo, Steleni filìo. 

Euristeus Steleni fuit filius, ut premonstratum est., de nativi-
1 tate cuius talem refert Homcrus fabulam." Cum dic quadam 
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to, Ercole con lui, ma non ancora finito il settimo mese. Ma 2 

non sembra ammettere Agostino nel De civitate Dei che una 
donna possa in tempi diversi concepire figli diversi. 

XXXII. Iolao, figlio di Ificleo. 

Iolao - come dice Solino nel De mirabilibus mundi - fu figlio r 
di Ificleo. «Questi - come dice lo stesso Solino - entrò in Sar
degna e sollecitò alla concordia gli animi divisi degli abitanti. 
Poi fondò Olbia ed altre città greche. Gli Iolensi, cosl da lui 
chiamati, edificarono un tempio presso il suo sepolcro perché, 
imitando il valore del padre, aveva liberato la Sardegna da mol-
ti mali». Fìn qui Solino. Ci furono però anche altri Ificlei. 2 

XXXIII. Stenelo, figlio di Perseo, che generò Euristeo. 

Stenelo - come pare a Omero - fu figlio di Perseo e di An- 1 

dromcda. Infatti Omero nell'Ilias descrive Agamennone men-
tre tiene un'assemblea e indica la genealogia di Euristeo e dice 
che Stenelo fu figlio di Perseo e padre di Euristeo. Questo Ste
nelo - come dice Eusebio nel Chronicon - dopo che fu trasferi-
to da Perseo il regno degli Argivi da Micene, regnò dopo Per
seo, ma non si sa quando. Infatti, dopo la morte di Acrisio, che 2 

regnò per trentuno anni, segue immediatamente l'inizio del re
gno di Euristeo; ma dopo un intervallo di cinque anni, e cioè 
mentre regnava Euristeo, trovo scritto che Stenelo regnò qua
ranta anni in Argo; e non posso scoprire dove questi anni siano 
andati perduti. 

XXXIV. Euristeo, figlio di Stenelo. 

Euristeo fu figlio di Stendo, come si è indicato sopra; e sulla r 
sua nascita Omero riferisce questa favola. Avendo Giove una 
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Iuppiter apud Superos dixisset die illa nasciturum hominem 
qui omnibus circumvicinis dom~~retur, luno id _fec~t iura~en
to firmati et confestim descendit m terras et retmuit Lythiam, 
quam nos Lucinam dicimus, deam partu:ientium, apud m~o
rem Steleni pregnantem iam septem mensium, et ex utero ems 
eduxit filium VII mensium, qui vocatus est Euristeus. Erat qui
dem ea die nasciturus Hercules, sed Alcmena ob retentam par
turientium deam peperisse non potui. Et sic factum est quod 
de Hercule Iuppiter intelligebat verteretur in Euristeum, qui 
postmodum aliis et Herculi etiam imperavit, regnavitque Mi
cenis annis xlv, et successorem moriens reliquit Atreum. 

Fabula autem hec ab eventu sibi locum vindicavit, cum vi
derent homines Euristeum Herculi fortissimo virorum impe-

rantem. 

:XXXV. De Bachemone, Persei /ilio, qui genuit Achimeni

dem. 

Bachemon, Lactantio teste,86 Persei fuit filius et Andromede, 
et ut ipse idem dicit apud quosdam orientales populos impera
vit, qui ab Achimenide eiusdem Bachemonis filio, _ut dic~t 

2 
Theodontius, Achimenides postea nuncupati sunt. Qui Apolh-
ni sacrorum ritus invenisse se asserunt. Est enim apud eos Sol 
in speleo persico in habitu cum thyara et utrisque manibus 
comprimens cornua bovis; puto ad immensam eius potentiam 

I 

ostendendam. 

XXXVI. De Achimenide /ilio Bachemonis, qui genuit Orca

mum. 

Achimenides, ut dicit Theodontius, filius fuit Bachemonis, 
esto sint qui velint eum filium fuisse Persei. Hic autem Achi
meniis populis imperavit, eosque a suo nomine nuncupavit, et 
moriens successorem Orcamum filium dereliquit. 
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volta detto agli dei che quel giorno sarebbe nato un uomo che 
avrebbe do_minato su tutti i vicini, Giunone glielo fece confer
mare con giuramento e subito discese in terra e trattenne Ilitia 
c~e noi dici~m? Lucina, dea delle partorienti, presso la mogli~ 
di S~enel~, ~ncmt~ g!à da sette mesi; e dal suo grembo trasse 
fuor: un figlio sett1mmo, che fu chiamato Euristeo. Quello stes
s? giorno era per nascere Ercole, ma Alcmena non poté parto
rire perché la dea dei parti era stata trattenuta. Così accadde 
che _quello che Giove intendeva fare di Ercole, fu trasferito ad 
Euristeo, che poi comandò ad altri ed anche ad Ercole e regnò 
in Micene per quattordici anni; e morendo lasciò per successo
re Atreo. 

Q~e.sta favola prese materia da quanto accadde, perché gli 2 

uomini vedevano che Euristeo signoreggiava su Ercole il più 
forte degli uomini. ' 

XXXV. Achemene, figlio di Perseo, che generò Achemenide. 

Achemene, come attesta Lattanzio, fu figlio di Perseo e di 1 

Androme~a e :e~nò ~opra alcuni popoli orientali, i quali da 
Achememde, figlio di Achemene, furono poi chiamati Ache
menidi, come dice Teodonzio. Essi dicono di aver inventato i 2 

sacrifici ad Apollo. Presso di loro è infatti in una caverna per
siana Apollo in abito pontificale con la mitra, mentre con am-
bo 1~ mani schiaccia le corna di un bue, credo per mostrare il 
suo immenso potere. 

XXXVI. Achemenide, figlio di Achemene, che generò Orca
mo. 

Achemenide - come dice T eodonzio - fu figlio di Acheme- 1 

ne, sebbene alcuni vogliano che fosse figlio di Perseo. Questo 
Achemenide regnò sui popoli Achemenii e così li chiamò dal 
suo nome; e morendo lasciò successore il figlio Orcamo. 
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XXXVII. De Orcamo /ilio Achimenidis, qui genuit Leuco

thoem. 

r Orcamus, ut supra a Theodontio dictum est, filius fuit Achi-
menidis, qui coniunx fuit Eurimone87 speciosissima mulier, ex 
qua filiam unicam Leucothoem suscepit, quam, quia Soli se di
ligenti paruerat, vivam infodit. 

2 

XXXVIII. De Leucothoe, Orcami filia. 

Leucothoem filiam fuisse Orcami et Euriinonis testatur Ovi
dius in maiori volumine, ubi dicit quod eam summe dilexit 
Phebus, et in formam versus Eurimonis matris eius noctu ac
cessit ad eam, et licentiatis mulieribus suis, tanquam secreta se
cum locutura, in formam propriam rediit et patientem com
pressit.88 Quod cum Clyti~, que ant~ diligebatur a Phe~o, a~ 
aures devenisset, zelo perc1ta confestlm Orcamo accusav1t. Qui 
iratus atque severus nimium vivam sepeliri iussit. Phebus au
tem cum illi vitam restituere nequiret, eam in virgam thuream 

vertit. 
Huius fictionis ratio talis a quibusdam redditur, puellam ob 

adulterium curo splendido iuvene perpetratum iure sabeo vi
vam defossam, et cum eo in loco forte virga thurea nasceretur, 
quarum abundantissima regio est, solis virtute e sinu terre in 
altum deducta, locum fabule adinvenit. Ego autem apud Ach!
menidas locum puto, cui sit nomen vel fuerit Leucothoe, qu1, 
quoniam thure abundet, ab incolis a Sole diligi dicitur, qui, in 
matris formam transformatus, id est in complexionem ad enu
triendas thureas virgas oportunam, ibi descendit, et humiditati 
terre iungitur adeo, ut qui vivas plantas ibidem apponat, con-

festim in altum educat. 
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XXXVII. Orcamo, figlio di Achemenide che generò Leuco
toe. 

Orcam?, come sopra è stato detto da Teodonzio, fu figlio di r 
Achememde. Sua moglie fu Eurinome, bellissima donna; e da 
essa ebbe l'unica figlia Leucotoe, che il marito fece seppellire 
viva, perché si era sottomessa al Sole che la amava. 

XXXVIII. Leucotoe, figlia di Orcamo. 

Ovidio nelle Metamorphoses attesta che Leucotoe fu figlia di r 
Orcamo, dove dice che molto l'amò il Sole che, prendendo le 
sembianze della madre Eurinome, di notte andò da lei e licen
ziate le sue donne, come se avesse voluto parlare con lei, in se
greto, ritornò alla propria figura e stuprò lei che gli compiac
que. Ciò giunse alle orecchie di Clizia, prima amata dal Sole. 
Spinta dalla gelosia, ella la accusò subito ad Orcamo. E questo 
irato, e fin troppo severo, la fece seppellire viva. Febo poi, non 
potendo restituirle la vita, la mutò in verga d'incenso. 

La spiegazione di questa favola è data da alcuni nel senso 2 

che la fanciulla, per l'adulterio consumato con uno splendido 
giovane, fu sepolta viva secondo la legge dei Sabei; e poiché sul 
luogo della sepoltura nacque per caso un virgulto d'incenso -
pianta di cui la regione è abbondantissima - per forza di sole fu 
portata a crescere e diede materia alla favola. Io invece credo 
che presso gli Achemenidi vi sia qualche luogo che ha, o ebbe, 
nome Leucotoe; il quale - poiché abbonda di incenso - dicono 
gli abitanti sia amato dal sole; che, trasformato nelle sembianze 
di madre, cioè nella complessione necessaria a nutrire i virgulti 
d'incenso, discende in esso e si aggiunge all'umidità della terra 
al punto che, se uno vi pone alcuna pianta viva, subito la fa cre
scere verso l'alto. 
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X:X~{l:X. De Eritreo, Persei /ilio. 

E · seu Eritra ut placet Solino De mirabilibus mundi, 
1 ntreus , . . . . . 

fil . fuit Persei et Andromede, et m confm10 Rubn mans re-
ms E . fu' D 

m habuit esto sint qui dicant eum gyptl 1sse regem. e gnu , 1 . . h . 
quo idem Solinus scribit sic: «Ultra Pe usiacum _emm ostm1;1 
Arabia est ad Rubrum pertinens mare, quod Ermeum ab En
tra rege, Persei et Andromede filio, non solum a colore appe~-

2 latum Varro dicit». Hec ille.89 Hic Eritreus apud Arabes n_ia~l
me fuit autoritatis, adeo ut morienti in quadam Rubn mans m
sula ceteris famosiore, insigne plurimum sepulcrum construe
rent, eumque loco dei colerent, et ab eo Rubrum mare d_e~o
minarent Eritreum, quo nomine adhuc Greci vocant, sc~1cet 
Eritratalasson; nam talasson, latine sonat mare. De postentate 

huius nil habemus. 

XL. De Perse, Persei Ji'lio. 

1 Persem filium fuisse Pcrsei in libro Naturalis hystc~rìe tcst~-
tur Plinius,9J de quo nil aliud comperi, preter quod 1de1;1 _Ph
nius asserit, eum scilicct primum sagittarum repertorcm fm_ssc, 
quod forsan apud suos verum est, cum apud alias nattoncs illas 

longe antìqL1iorcs legerirnus. 

XLI. De Arme, Iouis XXXIII" /ilio, Dymantem. 

,\011 ut Paulus ait, Iovis fuit filius ex nynpha Mnosyde, a 
'0 d'i,cìt Boetiam Aoniam nuncupatam, quìa ibi regnasset. 
~ . N · 'f Nos autem supra, Lactantii')l autorìtatem secut1, eptum 1-

2 Jiurn scripsìmus. Quem Theodontius factione suorum cx Apu-
lia pulsum, et Onchesti foissc filium, et in ~oeuam vcm_ssc_ d1-
cebat, et ibidem Neptunum in pattern ques1ssc, et pruvmcrnm 

LIBRO DODICESIMO, XXXIX-XLI 

XXXIX. Eritreo, figlio di Perseo. 

1203 

Eritreo o Eritra - come pare a Solino nel De mirabilibus r 
mundi - fu figlio di Perseo e di Andromeda ed ebbe il regno 
nel territorio presso il mar Rosso, sebbene alcuni dicano che fu 
re d'Egitto. Di lui ivi Solino scrive così: «Al di là della foce 
orientale del Nilo cioè di Pelusio [oggi Tineh] c'è l'Arabia che 
appartiene al mar Rosso, mare che Varrone dice esser chiama-
to non solo Rosso dal colore, ma anche Eritreo dal re Eritra fi
glio di Perseo e di Andromeda». Così Solino Questo Erit~eo r 

ebbe grandissima autorità sugli Arabi, al punto che, quando 
morì in un'isola del mar Rosso, più delle altre celebre, gli eres
sero un sepolcro molto famoso; e lo tennero in conto di dio; e 
da lui diedero il nome di Eritreo al mar Rosso; e con questo 
nome ancora lo chiamano i Greci cioè Eritratalasson; infatti ta
lasson in latino suona mare. Nulla sappiamo della sua discen
denza. 

XL. Perse, figlio di Perseo. 

Plinio attesta, nella Naturalis Historia, che Perse fu figlio di r 
Perseo. Di lui nient'altro ho trovato, se non ciò che lo stesso 
Plinio afferma, che cioè Perse fu il primo inventore delle frec-
ce; il che forse è vero presso i suoi, mentre leggiamo che presso 
altri popoli esse furono molto più antiche. 

XLI. Aone, trentatreesimo figlio di Giove, che generò Dimante. 

Aone - come dice Paolo - fu figlio di Giove dalla ninfa 1 

Mnoside. Da lui si dice che la Beozia fu chiamata Aonia, per
ché ivi regnò. Noi invece, seguendo la testimonianza di Lattan
zio, abbiamo scritto sopra che fu figlio di Nettuno. Diceva 2 

Teodonzio che fu cacciato dalla Puglia da una congiura dei 
suoi e che fu figlio di Onchesto e venne in Beozia e qui trovò 
Nettuno come padre; e dal proprio nome chiamò la provincia; 
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d O nomine nuncupasse, nullum tamen fili filium designa-
e w . 

b t ubi Paulus filium suum fuisse Dymantem asserit. 
an, 

XLII. De TJymante, Aonis /ilio, qui genuit Asyum et Alixi

roem. 

1 
Dymas, ut dicit Paulus, filius fuit Aonis, et Asyi atque Alixi-

roe pater, nec aliud de eo legi. 

XLIII. De Asyo, T)ymantis /ilio. 

1 
Asyus filius fuit Dymantis, ut in Yliade scribit Homerus, 

dicens: «"Amoo, oç µr11:gooç ~v "Extogoç t:rc:rcooaµmo 'Auto
xaolyvl']toç 'Exa~l']ç, uwç oe ~vµavtoç» etc.:~. «Asio qui 
avunculus erat Hectoris bellicosi frater Hecube, filius Dyman-

2 tis». Hunc quantumcunque Homerus dicat fratrem fuisse Hec~
be et avunculum Hectoris, dicebat Leontius ex parte matris fu1s
se, quia ex eadem matte Asyus et Hecuba nati f':erunt, s:d ex di
versis patribus. Hic autem adversus Grecos Priamo fav1t. 

XLIV. De Alixiroe, TJymantis filia et matre Bsaci. 

1 
Alixiroe filia fuit Dymantis, ut testati videtur Ovidius, dum 

dicit: «Quamvis est illum proles enixa Dymantis Esacon um
brosa furtim peperisse sub Y da F ertur Alixiroe» etc.

93 
Hec igi

tur ex Priamo peperit Esacon, qui postea in mergum versus 

est. 

XLV. De Baco XXXIIII0 Iovis /ilio, qui genuit Phocum, Tela

monem et Peleum. 

1 
Eacus Iovis fuit filius et Egine, ut in Yliade dicit Homerus: 

«II11ì..evç 'ALxLè>l']ç· 86'&.g Al'.xoç èx LlL6ç ~ev» etc.:
94 

«Pe-
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e non gli attribuivano alcun figlio, mentre Paolo afferma che 
suo figlio fu un Dimante. 

XLII. Dimante, figlio di Aone, che generò Asia e Alessiroe. 

Dimante, come dice Paolo, fu figlio di Aone e padre di Asio r 
e di Alessiroe; né altro di lui ho letto. 

XLIII. Asia, figlio di Dimante. 

Asio fu figlio di Dimante come Omero scrive nell'Ilias di- 1 

cendo: «Ad Asio, che era zio, per parte di madre, di Ettore do
matore di cavalli; ed era fratello di Ecuba e figlio di Dimante» 
ecc. Sebbene Omero lo dica fratello di Ecuba, e zio di Ettore 2 

Leonzio diceva che lo era da parte di madre, perché Asio ed 
Ecuba nacquero dalla stessa madre, ma da padri diversi. Que-
sti poi favorl Priamo nella guerra contro i Greci. 

XLIV. Alessiroe, figlia di Dimante e madre di Bsaco. 

Alessiroe fu figlia di Dimante, come sembra attestare Ovidio r 
dove dice: «Sebbene [Ettore] lo abbia partorito la figlia di Di
mante, mentre è tradizione che nascostamente Alessiroe diede 
alla luce Esaco, sull'Ida ombroso». Questa dunque da Priamo 
partorl Esaco, che poi fu mutato in smergo. 

XLV. Baco, trentaquattresimo figlio di Giove, che generò Fo
ca, Telamone e Peleo. 

Eaco fu figlio di Giove e di Egina, come nell'Ilias dice Ome- 1 

ro: «L'Eacide Peleo; suo padre Eaco poi era figlio di Giove». 
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1 Eacl'des illi autem Eacus erat a love pater». Qualiter au
eus ' d' b. d E . tem Iuppiter Eginam oppresserit, supra 1ctum est u 1 e . g1-

95 Bune insuper dicit Ovidius96 regnasse apud Enopiam, 
na. I m ipse ex nomine matris vocavit Eginam. n qua cum peste 
qua . .. 'd' 1 defecissent homines, et ipse m somn11s v1 1sset quercum P e:1~ 

f ml'cis nunc sursum, nunc deorsum deambulantibus, s1b1 
or , • 'd 

dormienti visum est arasse Iovem ut omnes form1ce, ~uas v1 e-
bat, homines efficerentur, quod_ et factum est, e_t sic ems est re
staurata civitas, et cives Myrm1dones appellati; nam myrmex 
rece latine formica est.97 Bune preterea dixere veteres apud 

g ' ul h . inferos cum Minoe et Radamanto e pas ommum excutere et 

pro meritis penas inferte. . . . . 
2 Sub his autem figmentis latet hoc. Primo c1v1tas e~us evacua-

ta civibus peste, ex agricultoribus restaurata est, qu1 n:iore for
micarum estate messes ex agris et alia oportuna coll1gunt, ut 
h ,eme fame non pereant. Bos autem ipse legibus instruxit_ et 
vivere coegit, et hinc Iovis dictus est filius, et apud inferos :u
dex. Nam per respectum ad supercelestia corpora mortales m-

feri sunt. 

XL VI. De Phoco, Eaci /ilio. 

1 Phocus Eaci fuit filius, ut per Ovidium scribitur, dum legi-
tur: «Expetit, occmrunt illi Telamonquc minorque Quam T~
lamon Pcleus et prolcs tercia Phocus» etc. H1c a Peleo occ1-

sus est. 

XL VII. De Telamone, Eaci /ilio, 

C/'11111. 

Aiacem et Teu-

1 Telamon Eaci fuit filius, fratrum maior natu. Quem Servius 
ex Argonautis fuisse dicit" et Herculis socium; et cum a Colco 
reverteretur quererctque Hcrculcs Ylam puerum pcrcl1tum 
apud Mysios, et ad uoianum dcvcnisset litu~, prohibitus a Lao
medontc, indicto illi bello, cum congregat1s vmbus advcrsus 
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Come Giove abbia stuprato Egina, si è detto sopra nel suo ca
pitolo. Ovidio dice inoltre che Eaco regnò in Enopia, che, dal 
nome della madre, chiamò Egina. Durante una pestilenza, gli 
uomini erano spariti ed egli vide in sogno una quercia piena di 
formiche che camminavano ora in su ora in giù; e gli parve di 
pregare Giove, nel sonno, che tutte le formiche che vedeva di
ventassero uomini; e ciò accadde; e così fu restaurata la città e i 
cittadini furon detti Mirmidoni; infatti mirmex in greco è for
mica in latino. Gli antichi dissero inoltre che in inferno, insie
me con Minosse e Radamanto, esamina le colpe degli uomini e 
irroga le pene secondo le responsabilità. 

Sotto queste favole sta nascosto ciò che segue. Anzitutto la 2 

città di Eaco, vuotata dei cittadini dalla pestilenza, fu restaura-
ta dagli agricoltori; i quali, come fanno le formiche, d'estate 
raccolgono il grano e altre cose necessarie dai campi, per non 
morir di fame durante l'inverno. Egli poi li ammaestrò nelle 
leggi e sotto di esse li costrinse a vivere e perciò fu detto figlio 
di Giove e giudice all'inferno. Infatti gli uomini sono inferiori 
rispetto ai corpi celesti. 

XL VI. Poco, figlio di Eaco. 

Foco fu figlio di Eaco, come scrive Ovidio: «[La folla] bra- 1 

ma [di conoscere un uomo di tanto nome]; e gli vengono in
contro Telamone e il fratello minore Peleo e il terzo, Foco» 
ecc. Egli fu ucciso da Pcleo. 

XLVII. Telamone, figlio di Baco, che generò Aiace e Teucro. 

Telamone fu figlio di Eaco, il maggiore tra i fratelli. Servio 1 

dice che fu uno degli Argonauti e compagno di Ercole; e tor
nando dalla Colchide, mentre Ercole cercava il fanciullo Ila, 
che aveva perduto nella Misia, e già era giunto al lido di Troia, 
e, impedito di entrare da Laomedonte, gli aveva dichiarato 
guerra e ritornava contro lui con gran copia di forze militari, 
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eum rediret, tanquam suscepte iniurie particeps Telamon ~na 

nl't et Ylione expugnato atque Laomedonte occ1so, 
secum ve , . illi' d 

q Od P
rimus civitatis muros ascend1sset, ex pre a capta 

eo u . r 
Hesyona Laomedontis filia data est, ?x q~a, c~m 1am ex a 1a 

2 
suscepisset Aiacem, Teucrum suscep1t. H~~ emm seu_ puls~s'. 
seu non susceptus in patria, in Cyprum ab11t, et Salammam 1b1 

condidit civitatem. 

XL VIII. De Aiace, T elamonis /ilio. 

1 
Aiax, bellicosissimus homo, Telamonis fuit_ filius. Hic _cum 

aliis Grecis ad delendam Troiam arma sumps1t, et, ut rehqua, 
que in certaminibus miranda fecit, omictam, s_ingulare ce_rta
men adversus Hectorem arripere ausus est, et, ~1 H~mero ~1des 

u11 r tanda est 100 ni illud nimis festina nox d1rem1sset, v1ctor 
ap es , ili' 

Aiax rediisset ad suos. Ea tamen superveniente, cum 1 vetu-
sto more Hector donasset gladium, et ab eo baltheum susce-

p
isset recens Aiax et animosus discedens fessum Hectorem 

' d S . 101 h t 
2 

Troiam ire permisit. Hec dona secun u~ _ervmm nep as a 
fuere cum eo se gladio postea interement Aiax, et cum baltheo 
ab A~hille occisus sit Hector. Aiax autem, Ylio~e ca~to atqu_e 
diruto, de armis Achillis premortui adve~sus Uhxem _mgens h
tigium habuit; tandem cum cerneret v1rtutem belhcam elo
quentie cedere, in furor?m versu~, eo ~e,_ qu!~ ab Hector? su
sceperat, gladio interem1t, et, ut a1t Ov1~m~, m florem _sul no
minis versus est. In quo nos docet ant1qu1tas nostras vires ca
duci floris more in nichilum facile solvi. 

XLIX. De Teucro, T elamonis /ilio. 

1 
T eucer filius fuit T elamonis ex Hesyona Laomedontis fili~. 

Que non videtur Telamonis fuisse coniunx, cum Homerus ah-
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Telamone, partecipe dell'offesa ricevuta da Ercole da parte di 
Laomedonte, venne con lui; ed espugnata Troia, e ucciso Lao
medonte, per essere stato il primo a salire le mura della città 
gli fu consegnata con il bottino Esiona, figlia di Laomedonte'. 
dalla quale ~bbe Teucro, mentre da un'altra donna aveva pri-
ma avuto Aiace. Telamone, o cacciato o non ricevuto in patria 2 

andò a Cipro e ivi fondò la città di Salamina. ' 
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XLVIII. Aiace, figlio di Telamone. 

Aiac~ fu uo~o belli~osissimo, figlio di Telamone. Egli prese, r 
con altri Greci, le armi per distruggere Troia e - per tralasciare 
le altre opere meravigliose che fece nelle battaglie - osò affron
tare uno scontro contro Ettore. E se qualche credito è da pre
stare ad Omero, Aiace sarebbe tornato vittorioso dai suoi, se la 
notte troppo precoce non avesse interrotto la battaglia. Quan-
do tuttavia sopraggiunse, avendogli Ettore d0nato la spada se
condo un'antica usanza, e da lui avendo ricevuto il balteo, Aia-
ce, fresco_ e gagliardo allontanandosi, permise ad Ettore, ormai 
stanco, d1 andare a Troia. Questi doni, secondo Servio furono 2 

nefasti, poiché con quella spada Aiace più tardi si ucci;e e, cin-
to dal balteo, Ettore fu ucciso da Achille. Aiace poi, quando 
Troia fu presa e distrutta, ebbe una grande contesa con Ulisse 
per le armi di Achille, premorto; ma quando vide che il valor~ 
in guerra c?deva all'eloquenza, infuriato si uccise colla spada 
che aveva ricevuto da Ettore; e, come dice Ovidio, fu mutato 
ne_l fi?re del suo_ n?~e ( come quello che era nato dal sangue di 
Giacmto). In lu1 c1 msegna l'antichità che le nostre forze facil
mente si dissolvono in niente, come fiore caduco. 

XLIX. Teucro, figlio di Telamone. 

Teucro fu figlio di Telamone e di Esiona, figlia di Laome- 1 

donte. Essa però non sembra fosse moglie di Telamone, perché 
Omero talvolta nell'Ilias dice. che Teucro fu bastardo. Questi 
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d · yz· de di'cat'03 Teucrum fuisse nothum. Hic tarnen 
quan o m za f A' 
· · · h mo fu1·t et armorurn valens, et una cum ratre 1ace 
ms1gnis o b f 
· · · t i'anum bellum Eo tandem peracto, cum a sque ratre 
iv1t m ro · • • 'b• 

d. t m· patriam non susceptus, secessit m Cyprum, et 1 1-
re isse ' · 'd h b' 
dem Salaminam civitatem construxit, et vite resi uum a l'.a-
vit. Quod ego verius puto quam quod de Telamone supra dic-

tum est. 

L. 
De Peleo /ilio Eacz; qui genuit Polydorim et Achillem. 

P 1 E Ci fuit filius et magnis vivens interfuit rebus; nam 
e eus a ' .. . s· 

cum Meleagro in venationem apri Calydonn acc_essit. te et 
cum Perithoo adversus Centauros pugnavit. Hmc, ut refert 

O ,i'dius 10-" coniunx fuit Thetis aquarum dea, quarn Iupp1ter 
\ ' 1 . . 1 amavit, sed ideo concubitum eius n_eg exit, quia oracu o nove-

rat ex ea filiurn nasciturum, qui ma10r esset patre. Ad1hanc ta
men obtinendam audacia viresque fuerc oportun~. Nam cu?1 

P 1 nsilio Prothci senis eam die quadarn cep1sset, 1psa m 
e eus co d' · b 

· itata for·rnas adeo cum exterruit, ut im1cteretur a . vanas ml .. 
Oui ad Protheum rediens, ab eodem s1b1 suasum est ne 

eo. ~. ili t'meret qui imo in tenendo eam perseveraret, 
mutat1ones a 1 .• . . 

· 1· f'eci·sset ipsa desiderio suo cederet. Pelcus d1e sequent1 
2 qma s • , . · ili I • 

:l · . am in antro comper1ssct ccp1t am. psa curo e orm1cntcm e ' . 
vero more suo in varias versa formas, curo euro tenent~m sentl• 

. . )pri· •irn rcdiens in coniugium erns co. nsenstt. Porro 
ret, m pr< ' ' • . " . •O • n· 
I 't ·id cor·um nuptias ornncs convocavlt dcos prder .. l· uppl er , ·· · , . . 11· d~ , 

d. Q ·· 1· d1'gna11s. cum ccrneret lunonem, Pa a c:m e .. t scor mm. uc n . , 
Venerem invicem ex parte una sedentes, surnpto ~ureo malo, 
illud inter cas proiecit; dixitque «digniori detur». Ex quo con
. · · • d1't1·0 c)t·ta est cum unaqueciue se chg111orem icstlm mter eas se ' · , . 
diccret. Et curn dc hoc luppiter inter eas nolle: krre scnten-
. d I)ai·i·dc'tn ciui in silva Y da morabatur, m1s1t cas. Is vero t1am, a · .• · . . • 
b .. · n ,·1'61' '\ Venere sncciosissimam mulicrem, sprctls u pro missa 1 " . , , r · .. . . . . • · ·1 

aliarum oblationibus, V e neri rnnquam d1g111or1 crad1d1t. Que 1 -
li rapturn I Iclenc conccssit, cx quo subsecuturn est troianum 
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fu tuttavia uomo famoso, valente nelle armi e andò col fratel-
lo Aiace alla guerra di Troia. Finita questa, ritornato in pa- 2 

tria senza il fratello, non vi fu accolto e si ritirò a Cipro ed ivi 
fondò la città di Salamina e vi abitò per il resto della vita. Io 
credo questa storia più vera di quello che si è detto sopra su 
Telamone. 

L. Peleo, figlio di Baco, che generò Polidori e Achille. 

Peleo fu figlio di Eaco e da vivo partecipò a grandi imprese; r 
infatti con Meleagro andò alla caccia del cinghiale Caledonia. 
Così anche combatté con Piritoo contro i Centauri. Sua moglie 
fu - come riferisce Ovidio - Teti, dea del mare, che Giove 
amò, ma si astenne dal congiungersi con essa, perché aveva sa
puto dall'oracolo che da lei sarebbe nato un figlio che sarebbe 
stato superiore al padre. Tuttavia, per ottenere Teti, furono ne
cessarie a Peleo audacia e forza. Infatti, poiché un giorno, per 
consiglio del vecchio Proteo, l'aveva presa, essa, mutandosi in 
varie sembianze, lo atterrì al punto da essere da lui rilasciata. 
Peleo allora, tornando da Proteo, ebbe da lui il consiglio di 
non temere quelle mutazioni, anzi di continuare ad afferrarla 
perché, se lo avesse fatto, essa avrebbe ceduto al suo desiderio'. 
Peleo il giorno seguente la trovò che dormiva in una grotta e 
la prese. Ma essa, secondo il suo costume, mutandosi in varie 2 

sembianze, sentendo che Peleo la tratteneva, tornò nelle pro
prie (sembianze) e consentì ad unirsi con lui. Allora Giove 
convocò alle loro nozze tutti gli dei, eccetto la Discordia. Que-
sta si indignò e vedendo che Giunone, Pallade e Venere stava-
no sedute da una parte, l'una appresso l'altra, prese una mela 
<l'oro e la gettò in mezzo ad esse, e disse che fosse data alla più / 
degna. E poiché Giove su ciò non voleva fra loro esprimere 
una scelta, le mandò da Paride, che viveva nella selva del mon-
te Ida. Paride, poiché Venere gli promise la più bella donna, a 
lei consegnò la mela, come a più degna, disprezzate le offerte 
delle altre. E Venere gli concesse il rapimento di Elena e da ciò 
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bellum, et occisus Achilles, qui ex nuptiis illis, ad_ quas vocata 
non fuerat Discordia, natus est; et sic expiat~ mmna. Peleus 
· itur ex Thetide suscepit Achillem et Polydonm puellam. De-
~ d . il' b .. 
mum cum Phocum ~ratrem occi isset, m ex 1um a llt, s:v_e~! 
patris iubente iust1t1a. Et pnmo ad Ceym regem Trach~1e 
aufugit, a quo amicabiliter susceptus est. Inde postea d1sce
dens, ad Magnetas abiit, ubi ab Acasto fraterna cede purgatus 
est. Quid inde subsecutum sit, nescio. 

Nunc quid sentiendum sit ex fictionibus, advertendum est. 
Thetis nobilis fuit mulier, cuius in nativitate visum est ex ea 
nasciturum hominem, qui patrem virtute superaret, e~. ob 1~ 
Chiron pater eius varia secum et plurima volu1t cons1ha, c~1 
nam illam concederet, et his agentibus, petens eam Peleus, pn
mo repulsus est, et sic consiliorum vari~tiones mutationes for
marum Thetidis fuere. Tandem cum 1terum Peleus peteret, 
post multa patris consilia, illi concessa est. Eius in n:1pt_iis, id 
est in procreatione Achillis, omnes convocantur d11, 1d est 
omnia supercelestia corpora, ad quc spectat secundum d1ver
sas potentias suas in corpus iam creatum diversos effectus !~

fondere ut perfectum sit; Discordia autcm non vocatur, ne d1-
sgrcget ceptum opus et percat. Ips_a autcm postca sese ~11scet, 
dum homo incipit cogitare, que trmm s1t splen<l1d1or vita, aut 
contemplativa, que per Palladem designatur, aut activa, que 
per Iunoncm intclligitur, aut volupt_uosa; que per Venerem 
demonstratur, ex quibus noluit lupp1tcr, 1<l est deus., dare 1~

dicium ne viderentur r:elique sua damnate scntcntrn, et hom1-
ni inie~ta ncccssitas. Dc his tamen tribus supra latius ubi de 

Paride. 

LI. De Polydori Jilia Pelei et Boricmis. 

Polvdoris, ut in Y!i11de dicit I Iumcrus, filia fuit Pelci et a 
Spcniio flumine <lilecta ,Hquc oppressa, et sic Mncstcurn pe-
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seguì la guerra di Troia, e fu ucciso Achille, che era nato dalle 
nozze alle quali non era stata invitata la Discordia. E così fu 
vendicata l'offesa. Peleo dunque da Teti ebbe per figlio Achille 
e la fanciulla Polidori. Poi, per aver ucciso il fratello Foco, do
vette andare in esilio, poiché così ordinava la severa giustizia 
del padre. E anzitutto fuggì presso Ceìce re di Trachinia, dal 
quale fu amichevolmente accolto. Poi partendo di là, andò a 
Magnesia dove da Acasto fu purificato della uccisione del fra
tello. Non so che cosa sia poi accaduto. 

Ora bisogna fare attenzione a che si debba intendere di que- 3 
ste favole. Teti fu nobile donna; nella sua nascita fu previsto 
che da lei sarebbe nato un uomo che avrebbe superato il padre 
per valore; e perciò Chirone, suo padre, volle avere diversi e 
numerosi pareri a chi dovesse concederla. Mentre questi veni
vano dati, Peleo la chiese per moglie e dapprima fu respinto; e 
così i vari consigli furono le mutazioni delle sembianze di Teti. 
Alla fine, poiché Peleo la chiedeva di nuovo, dopo molti consi-
gli dati dal padre, gli fu concessa. Nelle sue nozze, cioè nella 
procreazione di Achille, furono convocati tutti gli dei, cioè tut-
ti i corpi celesti, ai quali spetta infondere diversi effetti nel cor-
po già concepito, secondo le loro diverse potenze, affinché sia 
perfetto. Ma la Discordia non venne invitata, affinché l'opera 
cominciata non si disgregasse e perisse. Ella invece si unisce al-
la persona quando l'uomo comincia a pensare quale delle tre 
vite, contemplativa (che è indicata in Pallade) o attiva (che si 
intende per Giunone) o voluttuosa (che si mostra in Venere), 
sia la più splendida. Su di esse non volle Giove ossia il dio 
esprimere un giudizio, perché le escluse non p~ressero con'. 
dannate dalla sua sentenza; e così fu gettata sull'uomo la neces
sità. Di queste tre dee tuttavia più largamente si è detto sopra 
nel capitolo su Paride. 

LI. Poltdort; figlia di Peleo e moglie di Barione. 

Polidori - come dice Omero nell'Ilias - fu figlia di Pcleo e I 

amata e stuprata dal fiume Spercheo. Così generò Mnesteo che 



2 

1214 
GENEALOGIE DEORUM GENTILIU;vl 

perit, qui Achillem in troianum bellum secutus est. Hec autem 
cuidam Barioni Periirei nupsit. 

LII. De Achille /ilio Pele( qui genuit Pyrrnm. 

Achilles Grecorum fortissimus, ut premonstratum est, Pelei 
et Thetidis fuit filius. Quem cum peperisset mater, continuo ad 
inferos detulit, et, ut laborum patientem redderet, totum 
Stygiis undis immersit, excepto calcaneo, quo_ illum teneba'.; 
demum Chironi centauro alendum trad1d1t. Qm 1llum educav1t 
non eo ritu quo ceteri educantur, sed ex medullis tantum be
stiarum ab eo captarum cibum confici faciebat, et hoc ut assi
duo duraretur exercitio. Et hinc dicit Leontius eum Achillem 
nuncupatum, ab a, quod est sine, et cbilos cibus, quasi sine cibo 
nutritus. Hunc Chiron astrologiam docuit et medicinam, ac 
etiam lyram tangere. Tandem cum Thetis, rapta a Paride Hele
na, presagio cerncret bellum futurum, et in co Achill~m filium 
pcriturum, ad eius si posset evitandam mortem consiho, clam 
illum adhuc impubem ex antro Chironis dormientcm rapuit, et 
in Schyron insulam in domum Lycomedis regis detulit, et vesti
mentis pucllaribus tectum atque prcdoctum, ne se masculum 
cuipiam demonstraret, quasi virginern _int_c~ filias servand_u_m 
nadidit Lvcomedi. Verum Deydamie v1rgm1, Lycomed1s fihe, 
diu eum i=oasculum fare occulturn esse non potuit, cum qua, 
tempore captato, concubuit, et propter amoris cornmodurn ip
sa ctiam iuvenis sexum occuluit; ex eo tamcn concepir et pepe
rit filiL1m, que Pyrrurn postea vocaverc. Ceterum cum coniu
rassent in Troianos Greci, et responso acccpisscnt absque 
Achille capi Troiam non posse, ad cum cxquircndum Uli
xes missus est. Qucm cum audisset in muliebri habitu apud fi
lias Lycumcdis clam teneri, ne loco iuvenis virginem aufcrret, 
nova~ cumrnentus est fraudcm, dumque se rnercatorern fin
xissl:l, et iocalia, quibus dekctari se virgines consucverc, filia-

LIBRO DODICESIMO, LI-LII 1215 

seguì Achille alla guerra di Troia. Questa poi sposò un certo 
Barione figlio di Perireo. 

LII. Achille, figlio di Peleo, che generò Pirro. 

Achille, il più forte dei Greci - come si è indicato - fu figlio 1 

di Peleo e di Teti. La madre dopo averlo partorito, subito lo 
portò agli inferi; e, per renderlo capace di sopportare le fati
che, lo immerse tutto nelle onde Stigie, tranne il calcagno, per 
il quale lo teneva; poi lo consegnò, da allevare, al centauro 
Chirone. Egli lo allevò, non secondo l'uso con cui gli altri si al
levano; ma solo colle midolla delle bestie da lui catturate face-
va preparare il cibo, e questo per indurirlo al continuo eserci- t,--

zio. Onde dice Leonzio che fu chiamato Achille, da a che signi
fica senza e chilos che significa cibo, quasi nutrito senza cibo. 
Chitone gli insegnò l'astrologia e la medicina e anche a suonare 
la lira. Finalmente, poiché Teti prevedeva, dopo il rapimento 
di Elena da parte di Paride, che ci sarebbe stata una guerra, e 
che in essa sarebbe perito il figlio Achille, per evitare, se potes-
se, colla prudenza la sua morte, nascostamente lo rapì ancora 
impubere dall'antro di Chitone, mentre dormiva, e lo portò 
nell'isola di Sciro, nella casa del re Licomede, vestendolo in 
abito femminile; e, istruendolo di non mostrarsi maschio ad al
cuno, lo consegnò a Licomede perché lo tenesse in mezzo alle 
figlie. Ma alla vergine Deidamia, figlia di Licomede, non poté 
rimanere nascosto che egli era maschio, poiché con essa, presa 
l'occasione, Achille giacque; e, per favorire il suo amore, an
ch'essa tenne nascosto il sesso del giovanetto; anzi da lui con
cepì e partorì un figlio che chiamarono Pirro. Ma poi, quando i 
Greci si allearono con giuramento contro i Troiani e ricevette-
ro il responso che senza Achille Troia non poteva essere presa, 
per cercarlo fu mandato Ulisse. Avendo questi sentito che 2 

Achille era tenuto di nascosto in abito femminile presso le fi
glie di Licomede, per non portar via una fanciulla, invece del 
giovane, inventò un nuovo inganno. Si finse un mercante, mise 
innanzi alle figlie di Licomede molti gioielli, ma tra essi pose 
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bus Lvcomedis apposuisset, inter ea arcum posuit et phare
tram, ~rbitratus Achillem, si illis immixtus esset, arcum sum
pturum. Nec defuit cogitationi successus. Quem postquam ar
cum trahentem cognovit, facile suasionibus induxit ut se se
queretur in bellum. In quod dum iret, habitu femineo posito, 
plures civitates hostium cepit, egitque predam ingentem, et in
ter alia virginem, sacerdotis Apollinis filiam, quam Agamenoni 
concessit, et Briseidam, quam eque ceperat, sibi reservavit. Sa
ne cum iussu deorum oportuisset Agamenonem sacerdoti na
tam restituere, Briseidam illi surripuit. Quam ob rem indigna
tus Achilles diu stetit, nec arma adversus Troianos capere vo
luit ullius suasione vel precibus. Tandem cum die una acriter a 
Troianis urgerentur Greci, a Nestore Patroclus deductus ad 
eum est ut oraret, si nollet arma sumere, saltem permicteret ut 
ipse loco sui sua indueret, et currum suum ascenderet, et Myr
midones ociosos in pugnam deduceret. Quod etsi egre patere
tur Achilles, Patroclo tamen nil negaturus concessit. Qui cum 
processisset in prelium, Achilles ab omnibus creditus, multa 
mala Troianis intulit. Postremo Hector, qui pugnam adversus 
Achillem diu optaverat, eum putans advenit, et Patroclum la
bore modico superavit, armisque superatum nudavit, et quasi 
Achillem superasset, armis eius indutus, ingenti cum pompa 
patriam reintravit. Hoc casu summe turbatus Achillcs amicum 
aliquandiu flevit, cique officiL1m fonebre magnis sumptibus et 
mirabili honorificentia peregit. Inde a Thetide matre, que ad 
eius lenien<las lacrimas venerar, novis reassumptis armis, que 
ipsa a Vulcano susceperat, armatus in ultionem amici pcrempti 
processit in bellum, et cum multos ex Troianis occidisset, Hec-

4 torem etiam intercmit. Ncc ad satiandas iras eum occidisse sa
ris visum est, quin imo cum eius corpus currni alligasset suo, 
dcdecorosc Ylionem circumivit, Priamo ctiam prospcctantc, ac 
indc apud tumulum Patrocli duodecim diebus nudum tcnuit 
cadaver, illudque tandem Priamo seni, ad eum venienti noctc 
orantique et maxima munern cxhibenti, concessit. Post hec alia 
in pugna Troilum intcrfecit. Quo dolore com mota Hecuba, su-
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un arco e una faretra, avendo ben calcolato che Achille se fosse 
stato messo in mezzo a quegli oggetti, avrebbe preso I' a;co. Né il 
suo calcolo fu privo di effetto. Quando vide che Achille si avvici
nava_ ali' arco, facilmente lo persuase a seguirlo in guerra. E men-
:re vi a_ndav~, ~eposto l'abito femminile, prese molte città e fece 
1'.1g~nt1 bottmi e, tra le altre cose, prese una vergine, (Criseide) 
figlia del sacerdote di Apollo, che diede ad Agamennone e ri
sen:ò a sé ~ris~ide che pure aveva catturato, Quando poi, per 
ordme degli dei, Agamennone avrebbe dovuto restituire al sa
cerd_ote la. fi?lia Criseide, lo stesso Agamennone strappò ad 
Achille B,riseide. Sdegnato di ciò, Achille rimase a lungo in di
sparte, ne volle prendere le armi contro i Troiani e non cedette 
a~ cons~gli o ~ile preghiere di alcuno, Finalmente, poiché un 
giorno i Greci erano gravemente pressati dai Troiani Nestore 
gl~ mandò Patroclo per pregarlo, se non volesse prenclere le ar-
1'.1i, almeno permettesse che egli in sua vece le indossasse e sa
lisse sul suo cocchio e guidasse i Mirmidoni, che erano in di
sarmo, alla battaglia. Achille mal sopportava questa sostituzio- 3 
ne, ma per non negare a Patroclo alcunché, glielo concesse, 
Patroclo avanzò nella battaglia, creduto Achille da tutti e portò 
molti ~anni ai Troiani. Infine Ettore, che a lungo aveva deside
rato di combattere con Achille, credendo fosse lui affrontò 
Patr.oclo e lo _vinse con poca fatica e, uccisolo, lo sp~gliò delle 
armi; e, quasi avesse vinto Achille, le indossò e ritornò in gran 
pom?a ne~a sua città. Achille, profondamente turbato da que-
sta ~isgr.a_zia, a ~~ngo pia~se ~ 7ese a Patroclo, con grandi spese 
e nmabih ?nonficenze, I ufficio funebre. Poi prendendo dalla 
madre Teti, che era venuta a lenire le sue lacrime, nuove armi 
che essa ~veva !·ice~uto da_ Vulcano, armato andò alla guerra 
per vendicare I amico ucciso; e dopo aver ammazzato molti 
Tro!a~i, uccise anche Ettore. Né per placare la sua ira gli parve 4 
sufficiente averlo ucciso; anzi, legato il suo corpo al carro, in
de~orosamen:e lo trascinò attorno a Troia, sotto lo sguardo di 
Priamo; e ~ot per dodici giorni tenne il cadavere nudo presso 
la tomba di Patroclo. Alla fine lo consegnò al vecchio Priamo 
c~e era ven.uto a lui nella notte e gli aveva mostrato grandi do'. 
m. In segmto, in altra battaglia, uccise Troilo, Commossa da 
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perstitibus timens et patrie, si longum vivat Achilles, astu fe_mi
neo insidias in vitam eius tetendit. Noverat autem eum Pohxe
nam diligere, eo quod illi induciarum tempore visa placuisset, 
et idcirco per intermedium spopondit illi nuptias suas, si apre
lio abstineret. Cui cum assensisset Achilles, in talem composi
tionem itum est ut clam solus nocte veniret in templum Tym
brei Apollinis, quod fere secus muros Ylionis erat, et ibidem 
eam cum filia inveniret, eamque desponsaret. Quod amans et 
cupiens Achilles, credens iuxta com~ositum _iner1:1is_ e~ solus 
nocte templum intravit. In quem evest1g10 Pans ex rns1d11s pro
siliens, cum esset arcu doctissimus, sagitta eius calcaneum pe
tiit atque vulneravit, eumque frustra gladio in hostes discur
santem interemit, et tandem in Sygeo Troiano promontorio a 

suis sepultus est. 
6 In tam longa hystoria, paucis tamen recitata verbis, nil fic-

tum est, preter Achillem stygiis mersum undis excepto calca
neo, et quod eo vulnerato mortuus sit. Circa quod placet Ful
gentio108 hominem stygiis undis. immissum esse unumqu_enqu_e 
laboribus duraturo, cum Styges mterpretetur tnstltza, ut mtelh
gatur neminem in letis durati sed laxari potius, si alias du_ratu_s 
esset. Quod autem talus immersus non s1t, physicum teg1t m1-
sterium; volunt enim physici quod vene, que in talo sunt, ad 
renum et femorum atque virilium rationem pertineant, et ideo 
per talum non mersum in Stygem, invictam in Achillem libidi
nem voluerunt, quc per dL1rationes alias sublata non est, ut sa
tis apparet, cum libidine in manus iverit hostium, et ab eis oc-

cisus est. 

LIII. De 
sum. 

ae11uit ,, et Molos-

Pvrrus, ut premonstratum est, Achillis et Dcydamie fuit fi
lius,· sic vocatus. ut dicit Servius, a capillorum qualitate, cum 
Neoptholemus alio nomine \'Ocaretur. Hic, Achille rnortuo, 
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questo dolore, Ecuba, temendo per i superstiti e per la patria 
se Achille fosse vissuto a lungo, con astuzia di donna tese insi~ 
die alla sua vita. Sapeva che egli amava Polissena, perché gli era 
piaciuta nel tempo della tregua; e così, mandandogli mediatori, 
gli ~ropo~e le _nozze con lei, se si fosse ritirato dalla battaglia. 
Achille d1ede il consenso e si fece un accordo per il quale da 5 
solo sarebbe entrato segretamente nel tempio di Apollo Tim
breo, che era quasi vicino alle mura di Troia ed ivi avrebbe tro
vato Ecuba con la figlia e l'avrebbe sposata. Achille, ciò aman-
do e bramando, fiducioso nel patto, entrò inerme e solo di not-
te nel tempio. Subito Paride, espertissimo nell'arco, uscendo 
dall'agguato, colpì con una freccia il calcagno di Achille e lo fe-
rì e lo uccise, mentre quello invano correva qua e là con la spa-
da contro i nemici. Alla fine fu sepolto dai suoi nel promonto-
rio troiano del Sigeo. 

I~ questa lunga storia, pur raccontata con poche parole, nul- 6 
la è mventato, eccetto che Achille fu immerso, escluso il tallo-
ne, nelle acque dello Stige, e che, ferito nel tallone, morì. Intor-
no a ciò pare a Fulgenzio che l'uomo, immerso nelle onde dello 
Stige, significhi ciascuno indurito alle fatiche, poiché Stige s'in
terpreta tristezza, affinché si intenda che nessuno può essere 
reso più duro nelle vicende liete, anzi può esserne rilassato, se 
altre volte fosse stato indurito. Che poi il tallone non fosse sta-
to immerso, ciò copre un mistero fisico. Vogliono infatti i me
dici che le vene del tallone appartengano al sistema dei reni 
dei femori e dei genitali; e perciò nel tallone, non immerso ni 
lo Stige, vollero significata la libidine invincibile di Achille 
non esti~ta neppure da altre fatiche; affinché bene appariss~ 
che Achille per essa andò in mano ai nemici e ne fu ucciso. 

LIII. Pirro, figlio di Achille, che generò Peripeleo e Molosso. 

Pirro - come si è visto - fu figlio di Achille e di Deidamia 1 

cosl chiamato - come dice Servio - dalla qualità dei capelli (di 
colore rosso), poiché con altro nome era chiamato Neottole-
mo. Egli, morto il padre, quasi adolescente, fu condotto alla 
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vix pubes in troianum bellum deductus est, animosus ad instar 
patris et acris ingenii iuvenis. Qui, etsi circa finem belli venis
set, non tamen ociosus fuit. Inter alios quidem iuvenes stre
nuos et audaces equum ligneum, quem Greci dolose construi 
fecerant, intravit, et in Ylionem tractus, dum nocte exisset, aliis 
venientibus a Tenedo stragem maximam Troianorum peregit, 
et usque in abditissimum penetra! regie domus, Politem filium 
Priami secutus, intravit, eumque patris in gremio interemit; et 
inde Priamum obiurgantem et in sevitiam eius obloquentem ut 

2 sanguine suo fedaret, quas ipse sacraverat, aras irruit. Inde, 
Ylione deleto, Polixenam eximie formositatis virginem ad Ma
nes placandos patrios apud Achillis sepulcrum occidit. Et cum 
ex troiana preda illi Andromaca, olim coniunx Hectoris, conti
gisset, eam sibi iunxit uxorem. Que illi secundum quosdam 
duos peperit filios, Peripeleum et Molossum. Inde captus pul
chritudine Hermionis filie Menelai, tradita Andromaca Hele
no filio Priami cum parte regni, eo quod vates illum premo
nuisset ne intraret mare sicut ceteri fecerant, Hermionam Ho
resti rapuit, et sibi coniugem fecit. Deinde seu paupertate 
coactus seu ad predam animi fervore inpulsus, ut non nullis 
placet, mare navibus infestavit. Que quidem navigatio infesta 
aliis ab eo pyrratica denominata est, et exercentes pyrrate, eo 

3 quod ipse primus exercuerit, ut dicit Paulus. Postremo cum 
Horestes ex Taurica regione, posita furia, rediisset in regnum, 
corrupto Machareo sacerdote templi Apollinis Delphici, Pyr
rum trucidavit in templo. Et hic finis fuit illius. 

LIV. De Peripeleo, Pyrri /ilio. 

1 Peripeleus, ut dicit Paulus, filius fuit Pyrri ex Andromaca. 
Theodontius autem dicit ex Hermiona, nec ex eo aliud ad nos 
usque devenit. 
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guerra troiana, coraggioso come il padre e giovane di acuto in
gegno. Sebbene giunto verso la fine della guerra, non però fu 
inoperoso. Entrò con altri valorosi e audaci giovani nel cavallo 
di legno che i Greci con inganno avevano fabbricato, e quando 
fu tirato dentro a Troia, Pirro uscì nella notte; e, mentre altri 
venivano da Tenedo, fece una grandissima strage di Troiani e 
penetrò fino al centro più nascosto del palazzo reale e vi inse
gui il figlio di Priamo Polite e lo uccise in grembo al padre; e 
poi mentre il padre lo rimproverava, e malediceva la sua cru
deltà, Pirro si precipitò sugli altari, per insozzare col suo san
gue proprio quegli altari che lo stesso Priamo aveva consacra-
to. Poi, distrutta Ilio, presso il sepolcro di Achille uccise Polis- 2 

sena, vergine di straordinaria bellezza, per placare i Mani del 
padre. Quando dal bottino di Troia gli toccò Andromaca, già 
moglie di Ettore, se la prese in moglie. Secondo alcuni, ella gli 
partorl due figli, Peripeleo e Molosso. Poi, preso dalla bellezza 
di Ermione, figlia di Menelao, consegnata Andromaca con una 
parte del regno ad Eleno, figlio di Priamo, poiché Eleno, es
sendo indovino, lo aveva avvisato di non prendere il mare, co-
me avevano fatto gli altri, Pirro rapì Ermione ad Oreste e se la 
fece sposa. In seguito, o costretto dalla povertà, o spinto per 
fervore d'animo alla preda, infestò il mare con le navi, come 
pare ad alcuni. Questa navigazione, ostile ad altri, fu chiamata 
piratica e quelli che la praticarono pirati, perché Pirro per pri-
mo la esercitò, come dice Paolo. Infine, Oreste, quando dalla 3 
regione della Tauride, cessata la tempesta, ritornò nel regno, 
corrotto Macareo, sacerdote del tempio di Apollo Delfico, tru
cidò Pirro nel tempio. E questa fu la sua fine. 

LIV. Peripeleo, figlio di Pirro. 

Peripeleo - come dice Paolo - fu figlio di Pirro e di Andro- 1 

maca. Teodonzio invece dice che sua madre fu Ermione. Né 
altro ci è giunto su di lui. 
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LV. De Molosso, Pyrri /ilio, qui genuit Polidettam. 

Molossus filius fuit Pyrri et Andromace. Hic, patri mor1:uo 
succedens, partem Epyri tenuit, populosque ex suo nom_me 

2 nuncupavit Molossos. Verum donec ad p~berem. devemr~t 
etatem, apud matrem et vitricum fuit, et moriens Polidettam fi-
lium dereliquit. 

LVI. De Polidetta /ilio Molossi. 

Polidetta seu masculus fuerit seu femina, non satis michi 
1 notum est ~um tamen filium vel filiam fuisse Molossi Paulus 

affirmat. Post quem successive ex Eacidibus neminem, nisi po
st plura secula, comperio, cu~ apud Gre~o_s diu n:1lla sit habi-

2 ta progenies Eacidarum nobihor. Ex Eac1d1bus f~1t Pyrrus_rex 
Epyrotarum, qui adversus Romanos bellum gesslt :arent:no
rum opere. Sic et Alexander Epyrota a ~ucano satell~te occlsus'. 
et Olympias datissima Macedonum regina et Magni Alexandn 
mater, et alii plures virtutibus et titulis insignes. 

LVII. De Pilumno, Iovis XXXV' /ilio, qui genuit Daunum. 

1 Pilumnus ut dicit Paulus, filius fuit Iovis. Cui Servius fra-
trem fuisse Pitumnum dicit, et eos ambos fuisse deos. 110 Ho
rumque Pitumnum dicit usum stercorandorum ~gr~ru~ inve
nisse et inde Sterculinium dictum, esto Macrobms m libro Sa
turn~liorum111 Saturnum fuisse dicat; Pilumnum vero pinsendi 
frumenti et ob id a pistoribus coli, et Pilum ab eo denomina-

2 tum. Ad,hunc Theodontius dicit Danem, Acrisii filiam, patris 
iram fugientem delatam a pastore una cum parvulo Perseo, 
qrnim ipse genere cognito sumpsit uxorem, et un~ cum ea, 
Apulia, in qua grandis erat, clcrclicta, co quod apposita v1dere-
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LV. Molosso, figlio di Pirro, che generò Polidette. 

Molosso fu figlio di Pirro e di Andromaca. Succeduto al pa- r 
dre, quando mori, resse una parte dell'Epiro; e dal suo nome 
chiamò Molossi quei popoli. Ma, fino ali' adolescenza, visse 2 

presso la madre e il patrigno, e morendo lasciò il figlio Poli
dette. 

LVI. Polidette, figlio di Molosso. 

Non mi è abbastanza noto se Polidette fosse maschio o fem- r 
mina; ma Paolo afferma che fu figlio, o figlia, di Molosso. Do-
po di lui non trovo alcuno degli Eacidi nella successione, se 
non dopo molti secoli, mentre i Greci non considerarono nes
suna stirpe più nobile di quella degli Eacidi. Degli Eacidi fu 2 

Pi~ro, re d~½'Epiro, che combatté contro i Romani per la causa 
dei Tarentm1. Cosl anche fu Eacide Alessandro d'Epiro, ucciso 
da una sua guardia lucana; e Olimpia, illustre regina dei Mace
doni e madre di Alessandro il Grande, e molti altri insigni per 
valore e titoli. 

LVII. Pi/unno, trentacinquesimo figlio di Giove, che generò 
Datmo. 

Pilunno - come dice Paolo - fu figlio di Giove. Servio scrive 1 

che suo fratello fu Pitunno e che entrambi furono dei. Di essi 
dice che Pitunno trovò l'uso di concimare i campi e da ciò fu 
detto Sterculinio, sebbene Macrobio scriva nei Saturnalia che 
l'inventore fu Saturno. Pilunno invece scoperse l'arte di maci
nare il grano e perciò fu venerato dai mugnai e da ciò fu chia
mato Pilo. Dice Teodonzio che un pastore a lui condusse in- 2 

sìeme con il piccolo Perseo, Danae, la figlia di Acrisio 'che 
~foggiv~ all'ira del padre. Egli, conosciuta la sua stirpe, la ~)tese 
m mo~he e con essa, lasciata la Puglia (nella quale era potente), 
perche sembrava contraria ad Acrisio, giunse presso i Rutuli e 
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A · · d Rutulos venit et ibidem cum Dane construxit 
tur cns10, a 
Ardeam, ac ex ea suscepit Daunum. 

LVIII. De Dauno, Pilumni /ilio et proavo Turni. 

I Daunus filius fuit Pilumni, et ut Theo_dontim asse_rit, ex Da-
ne Acrisii filia susceptus. Buie regnum m Apulia_ fuit, et ab ~o 

D 1. nuncupata. Et hunc dicit idem Theodontms avum fu1s-
2 aun a fil' h · 

se patris Turni, qui et Daunus dktus est. De 10 ums et patte 

secundi Dauni nil legisse memm1. 

LIX. De Daimo primi Dauni nepote, qui genuit Tumum et 

Iuturnam. 

1 Daunus precedentis Dauni, s~cund~m Theodontium, ex _fi-
lio nepos fuit. Huius coniunx fu1t Vemha, soro_r Am_ate_c~mu

. L t' 1· rcgis cx qua constat plures suscep1ssc fiho,, mter g1s a m , , · . . . . . 
, t-ui't quam Diomedi profugo ferunt mnx1sse conrng10. 

quos ea , . f'l' - . p· 
P 1 t men dicebat Daunurn patrem Turm, 1 mm tu1sse 1-

2 au us a · d' 
1 · d d1'cat Virgilius· «Cui Pilumnus avus, cui !Va umm, eo quo . · . 
V ·1· t r etc m de Turno loquens. Verum ego mag1s crc-em rn ma e » ,, . . . . . I 
do Theodontio, cum dicat idem Virg1hus abbi 111 persona un?-
nis: «llle tamen nostra deducit origine nomen, Pilumrdrnsqupe 11-
1. r »\e 1'' Quod esse non posset secun um au-1 quartus patc » , • . · . , , . 
lum, ubi secundum Theodontmm eque respondet numero. 

LX. De Tumo, Dauni /ilio. 

1 
Turnus rex Rutulorum filius fuit Dauni ex Venilia c_oniuge, 

et cum armorum disciplina insignis fuerit evo suo mverns:, tante 
fuit corporee fortitudinis, ut nulla in hoc ficles ant1q~1s _rrc
standa vi<lerctur, ni reccntiori testimonio iirmarecur., bt mt~r 
alia eius roboris stantia argumcnta dc co adversus Eneam m 
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vi costruì con Danae la città di Ardea; e dalla moglie ebbe il fi
glio Dauno. 

LVIII. Dauno, figlio di Pilunno e bisavolo di Turno. 

Dauno fu figlio di Pilunno e - come afferma Teodonzio - di r 
Danae, figlia di Acrisia. Egli regnò in Puglia, che da lui fu chia
mata Daunia. Dice lo stesso Teodonzio che fu bisavolo di Tur- 2 

no, che fu pure detto Dauno. Del figlio di questo e del padre 
del secondo Dauno non ricordo di aver letto alcunché. 

LIX. Dauno, nipote del primo Dauno, che generò Turno e 
Giuturna. 

Dauno, secondo Teodonzio, fu nipote del precedente Dau- r 
no da parte del figlio. Sua moglie fu Venilia, sorella di Amata, 
moglie del re Latino, dalla quale consta che ebbe molti figli, tra 
i quali fu quella che dicono egli abbia unita in sposa a Diome-
de profugo. Paolo tuttavia diceva che Dauno, padre di Turno, 2 

fu figlio di Pilunno, perché Virgilio, parlando di Turno, dice: 
«Pilunno gli fu nonno e madre la diva Venilia». Io però credo 
più a Teodonzio, perché lo stesso Virgilio dice altrove, per 
bocca di Giunone: «Egli tuttavia deriva il nome dalla nostra 
origine e Pilunno fu suo (di Turno) antenato di quarto grado» 
ecc. Ciò non potrebbe essere, secondo Paolo, mentre, secondo 
Teodonzio, risponde giustamente al numero (della stirpe). 

LX. Turno, figlio di Dattno. 

Turno re dei Rutuli fu figlio di Dauno, dalla moglie Venilia, 1 

giovane famoso al suo tempo nella disciplina militare, e di tale 
forza corporea che in ciò parrebbe da non prestar fede alcuna 
agli antichi, se non fosse confermata da una recente testimo
nianza. E fra gli altri argomenti che restano della sua forza, di 
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. . e u nante sic scribit Virgili us: « r ... J Saxum 
singulan certamm p g . inaens campo quod for-

.. • , s Saxum annquum r ·, . . il 
circumsp1c1t mgu1.' . . l1'tem ut discerneret arv1s. V1x -

. 1 t 1 unes agro posttus, . te 1ace Ja , · · . b' Q alia nunc hommum pro-
d 1 . b's sex cervice su irent, u b . h 

lu . ect1 1 ll Ille manu raptum trepida torque at m o~ 
duc1t corp~~aQte u;-Auaustinus in libro Civitatis eterne xvo11'. 

2 stem» c:tc. uoc "' t Pallantes seu Pallas, Evandn 
h h idetur Preterea e . 

ratum a -ere v . . lt m fidei affert. Leg1mus 
·1· b in pugna occ1sus mu u h d fi ms, a eo , , - _. i 11Jc:r:J.ntc: eius corpus au 

. . " Henrico Cc:sare tc:rcto n ' .. ' . 
enlffi," . ·11· compertum integrum utl nuper 

l' . . fod1<:nte v1 1co - . 
longe '-omarn a - l al • dine seu procentate ro-

1 d ctumque sepu ero mu . 1 
sepu tum, e u . . , di e imprc:ssi vulnc:ns a an-

. erasse et m eo a rn d 
man~ mema su'.. ·re hvatum, longitudincm quattnor pe urn 
cea Iurnl appart: . . t is debuerit esse Turnus, quam 

d :Ex qrnbus quan '. 1 exce entem. ,, · d peraverit qui te um pu-. . em tam gran em su , 
fortis qui mven . d 1 . d adco grande vulnus irnpres-

pregran e tu ent, quo d' • gnans tam IT • _ -armine celebri osten 1t m 
. b' , ri possumus ,u1c e 

serit, sat1s ar 1tra . · fuisse ad versus Eneam, eo 
Eneida Virgilius bellum. mgens T rno promiserat 

l . L ,iniam filiam suam, quam u . . , '. 
quoc Latmus a\ . L' •J ·m ostendit Virg1lms;1' 

d d' . onrngem .c,l ut t c 
~ Enee el isse: 111 ; ic Pallat~tem' Evandri filium occidisset nu-

post mu ta, cum 1. d h . . nem gloriam superati rnve-
b ltl eo 1l]u que o_ 111s1g - . d 

dasst:tque a 1 ' . illi ultima fuit in terns, a ver-
. • " staret cum ea d1e, que b rns ipse ,_,e , _ . u1 ri cenaminc pugnaret, et a 

E am ex composito smg a . . b 1 
sus ne - ,- . -, rct, impctraturus erat, 111 visus . a -
Enea superatus \ 1tam or i . t miei et sic ab eo occ1sus 

E • I i "tatcm revocasse a , 
thcus neam m ) e . il' "' . laudes Enee totis tcndentem 

H ~mTugrum m . 
-+ est. oc secun d tem ilios aliter. Dicunt qu1-

b d' t est secun um au ' 
viri us 1c um , . . -h . ·s Eneam a Turno superatum, 
dam non pa.rvc: autorllatl~ on~m~. tem occisum nec ulterius 

- N . m fluvrnm wg1en ' . . 
et penes , um1cu T post hec ab Ascamo mtc-

. · s visum· et urnum . 
etiam corpus ern . '1 . - - -. bi de Enea scriptum 

t m De quibus auus supra u remp u • 
est."" 
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lui mentre combatte in singolare tenzone contro Enea, così 
scrive Virgilio: «Guarda un gran sasso, un antico sasso e smi
surato, che era stato posto come confine al campo, per evitare 
ogni causa di lite nella distinzione dei territori. Appena dodici 
uomini scelti lo porterebbero sul collo, corpi di uomini quali 
ora sono prodotti dalla terra. Egli afferratolo dal suolo con ma-
no tremante lo vibrava contro il nemico» ecc. Agostino nel De 2 

civt'tate Dei sembra confermarlo. Inoltre anche l'uccisione di 
Pallante (o Palla), figlio di Evandro, in battaglia, offre molta 
credibilità. Leggiamo infatti che, durante l'impero di Enrico 
III, il suo corpo fu trovato, ancora integro, non lontano da Ro
ma, da un contadino che scavava la terra, come se fosse stato 
sepolto da poco; e che, tratto fuori dalla sepoltura, per altezza 
e grandezza superava le mura di Roma e si vedeva ancora nel 
corpo il foro della ferita fattagli dalla lancia di Turno, che su
perava in lunghezza quattro piedi. Da ciò si può ben valutare 
quanto grande debba essere stato Turno, quanto forte chi vin-
se un giovane così enorme, chi combattendo portò un giavel
lotto così grande, da imprimere una così smisurata ferita. Vir
gilio mostra nell'Aeneù con celebri versi che Turno ebbe gran 
guerra contro Enea, perché Latino aveva dato in moglie ad 
Enea la figlia Lavinia che aveva promesso a Turno. E, come in- 3 
dica lo stesso Virgilio, dopo molte vicende, Turno uccise Pal
lante, figlio di Evandro e gli tolse il balteo e lo portò per l'insi
gne gloria del giovane vinto. Nel giorno che per lui fu l'ultimo 
in terra, Turno combatté contro Enea in una singolar tenzone, 
secondo gli accordi; e, vinto da Enea, pregò di aver salva la vi-
ta; e la avrebbe ottenuta, se la vista del balteo non avesse ri
chiamato Enea alla pietà dell'amico Pallante: e così Turno fu 
da lui ucciso. Ciò è narrato da Virgilio, che con tutte le sue for- 4 
ze tende alle lodi di Enea; da altri in modo diverso. Dicono al
cuni autori, non poco credibili, che Enea fu vinto da Turno e 
ucciso, mentre fuggiva, presso il fiume Numico; e che non fu 
più visto il suo corpo; e che Turno più tardi fu ucciso da Asca
nio. Ma di ciò più sopra nel capitolo su Enea. 
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LXI. De Iuturna, Dauni filia. 

D . fiù filia Cui ut dicit Virgilius, 120 Iuppit~ 
l Iuturna aum . t t in ·man~s ablati decoris fili immortali

virginitatem abstulit, e .. fl m1·01·s nynpha facta est. Ree mul-
xhibuit· et Num1c1 u · 

tatem e . . ' f . 1•1 que etsi fictionibus varientur, 10 
. bs1dium ratns eg , . . fl minis 

ta 10 su . b' t interpositione Num1c1 u 
hoc un~m eg1~s~ ar -ttrorT:ni in agros Ardee et ipsum Tur
actum Slt ut a ost~ u~. otuerit Verum dum Turnum 

2 num libere et exped1te 1r1 non p didt"t ~dis Sunt qui dicant 
fi • di t mesta sese con · 

de . cere v1 sse , . micitiam habuisse; quod curo pa-

l 

h l cum Lattno rege a . . • 
anc e am . Numicum se sponte sua necavit, et sic 

1am fieret, erubescens 10 n ha Numici. 
a love, id est a rege oppressa, et facta ny p 

M . XXXVI• Iovis /ilio, qui genuit Eudorum, LXII De erctmo 
Myrtilum, Lares, Evandrum et Pana. 

. fui fili et Maie Athlantis filie, ut satis vul-
Mercurius Iovis t us. d 'b patet 121 Mercurii 

F im ut 10 prece enu us , 
gatum est. uere en , b antiquis eisdem omamentis insi-
plures, et esto fere omnes.~ eadem est deitas attributa. Nam 
gniti sint, ?~n tamen o~: :ercatorum, alius vero furum, et. 
alius me~~e deus, ~eodontius hunc Maie fùium esse vo; 
el?quen~e alius, qm:: moveat non describit, nec ego, ~?st: 
lu1t; quid tamen h b intendo investigare subtihus, 
quam compertum non a {;' urium eloquentie deum vete.-

2 Credo t~men quem~unJ:.erc::~um planetam mathematici a~~ 
res voluisse, eo quo a m seu fistulam in corporl
serant spectare omne sonan~ orgaednu ' nulli euro deorum 

. . d" et hinc cr ant non 
bus nostns . ispon~re, t quia per organa ab eo disposi, 
dictum nunuu~ et ~terpre. e:lnseca que deorum secreta dici 
ta cordis ?ostri pan an~~ mprimant:U. nutu vel verbis, nemo 

unt 10 quantum rus1 ex alium poss , . , hoc interpres secretorum t 
preter deum cognosc1t, et m 
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LXI. Giuturna, figlia di Dauno. 
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Giuturna fu figlia di Dauno. Giove le tolse la verginità - 1 

come dice Virgilio - e in premio dell'onore strappatole, le of-
fri l'immortalità. E diventò ninfa del fiume Numico. Essa 
molte cose operò in aiuto del fratello; e se queste operazioni 
sono diverse nelle diverse favole, per questo solo fine credo 
Giuturna abbia agito, cioè che, per l'interporsi del fiume Nu
mico, i nemici di Turno non potessero liberamente e spedita
mente passare nei campi di Ardea, Ma quando vide Turno 2 

mancare, mesta si nascose nelle acque. Alcuni dicono che essa 
ebbe segreta amicizia con il re Latino; e quando ciò divenne 
di pubblico dominio, arrossendo si gettò spontaneamente nel 
Nùmico; e cosi da Giove, cioè dal re, fu stuprata e divenne 
ninfa del Numico. 

LXII. Mercurio, trentaseiesimo figlio di Giove, che generò Eu
doro, Mirti/o, i Lari; Evandro e Pan. 

Mercurio fu figlio di Giove e di Maia, figlia di Atlante, come 1 

è ben noto. Ma ci furono - come dai libri precedenti risulta -
molti Mercurii; e sebbene quasi tutti siano stati insigniti dagli 
antichi con gli stessi titoli, non però a tutti è stata attribuita la 
medesima divinità. Infatti uno fu dio della medicina, un altro 
dei mercanti, un terzo dei ladri, e un quarto dell'eloquenza. 
Questo, volle Teodonzio fosse figlio di Maia; ma non scrive 
che cosa lo induca ad affermarlo; né io, poiché non lo ho trova-
to, intendo indagare più sottilmente. Credo tuttavia che gli an- 2 

Hchi vollero un qualunque Mercurio essere dio dell'eloquenza, 
per il fatto che gli astrologi dicono che al pianeta Mercurio 
spetti disporre nei nostri corpi ogni organo o canale che dà 
suono; e di qui alcuni credono che fu detto nunzio e interprete 
.aegli dei perché, per organi da lui disposti, si manifestano le 
.intimità del nostro cuore ( che si possono dire segreti degli dei), 
I~ quanto, se non sono espresse con cenni o con parole, nessu-
'~o, all'infuori di Dio, può conoscerle; ed è interprete di tali se-
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. e or anizata sunt per organa, ab eo_ em :-
est. quia verba, qu g . t que ex nutu solo satls pere!-

. . • retantur et apenun , , h' 
sposita mterp ntius et interpres est, et mc 

nt Deorum ergo nu . 
pi non patera . Q od clarius et per officia attributa ~t per m-
eloquentle deus._ u Galero quippe tegitur Mer-

. ill' sita demonstratur. . 
sigma i appo d d s invidie fulmina eloquentia 
curius ut ostendatur quo a versdu il aliud est quam gratia, 

t servetur· quo n l 
valido tegumen o b . li' eretur auditoribus. Hoc in on-

1 ns a emvo s m . 'd quam e oque dversus mordaces et mv1 os, 
· ta veterum servat a gum scnp .. 'd O .d. dum dicit·. «Iamque opus 

d 'd' s1b1 v1 etur Vl ms, 
quo previ isse . . ·gnis Nec poterit ferrum, nec 

. d nec Iovis 1ra nec 1 . 
exeg1, quo 122 Alata autem fert Mercunus ta-
edax abolere vetusta~>b> etc. 1 i'tas qui eodem in momento 

. is scn atur ve oc , . . D 
lana, ut sermon d' 1· aures suscipitur aud1enns. e-

1 entis egre itur et n \T' ex ore oqu ntiis persepe velocitatem. 11'-
. t reterea oportunam nu . d signan P . . ff . denotet Consuevere qui em 

gam -~efert. ut ~untn :al~::: virgas f~rre. Qua virga dicum 
4 nuntll quasi msigne q t non nullas in illum de-

. animas ab Orco evocare, c . . -
Mercunum 'il l t'is \'ires mtelhgere possumus, . · per 1 am e oquen 
mietere; et sic . . - f ibus subtractl sunt, et non 

'b . lunmi e mortis auc . . ) 
qui us iam P . l . n . t 111 Orco Milonem surnpuu. 

11. . <lem mpu si '<u1s au e l • 
nu 1 m eas d- liciuis taceam nis1 e oquenna 
- . p il' Lenatem ut e re ' S · 

Qu1s op mm_ . . 1 ' . 't Lentulum Cethegum, tat1-
C1ceronis) Quis m il umf 111:pegi 1 1mincs ;isi Catonis cloquii 

1 i 1sdem acnoms 1c ' . • 
lium a 10sque e l . , d1' Cl1nt Mercur ium menare 

. • -121 II· prcterea virga . 
\ 1s accrnma ~ ac l ntcm passe furor es imm1ctere, ut 
vcnros, ut advertamus e oquc , • · "" Sic et tnmare 

, d Ariminum Cunoms arano . 
m Cesarem apu . f, _ ut pro Deiotaio Tullrns, dum 

1 il ·J t turbat10nes au erre, :l nuD a, 1 es ' 'd , ·tus placida oratione sec a-
l e · n eum turg1 um pec ' · 

lu 11 ,esans i - , - •·'clcm \ irga adimat et imm1c-. c2 J tcm somnos nec ca . 
5 Ylt uo au , lo. uenna mertes sopiwsque ad exercl-

tat, satis clamm est e q · . . . . · ium retrnhere, 
. i'n Sllllll1 clecus ,mimosos mm 

tium excitan, et 
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greti, perché le parole, che sono formate dagli organi da lui di
sposti, sono interpretate e aprono ciò che col solo cenno non 
poteva essere ben percepito. Mercurio è dunque nunzio e in- 3 

terprete degli dei e perciò dio dell'eloquenza. Ciò più chiara
mente si m~stra per gli uffici a lui attribuiti e per le insegne as
segnategli. E coperto dal petaso, per mostrare che, contro i ful
mini dell'invidia, l'eloquenza è custodita con una valida difesa; 
e ciò altro non è che il favore che l'oratore merita da benevoli 
uditori. Questo intervento di Mercurio conserva a lungo gli 
scritti degli antichi contro i mordaci e gli invidiosi; e sembra 
che ciò abbia previsto Ovidio quando scrive: «Ho portato a 
termine ormai quest'opera che né l'ira di Giove, né il fuoco, né 
il ferro né il tempo edace potrarmo distruggere» ecc. Mercurio 
porta poi i calzari alati, per denotare la velocità del parlare, che 
in uno stesso momento esce dalla bocca di chi parla ed è rac
colta dall'orecchio di chi ascolta. I calzari alati indicano inoltre 
la· velocità, molto spesso necessaria ai messaggeri. Mercurio 
porta la verga per denotare l'ufficio del messaggero, poiché i 
messaggeri son soliti portare, come per un certo distintivo, la 
verga. Con questa verga dicono che Mercurio evoca le anime 4 
dall'inferno e ve ne manda alcune; e così per essa possiamo in
tendere le forze di chi è eloquente, dalle quali già molti sono 
stati sottratti alle fauci della morte, e alcuni spinti a quella. Chi 
dunque dalla morte strappò Milone? Chi Popilio Lenate, per 
tacer d'altri, se non l'eloquenza di Cicerone? E chi all'inferno 
cacciò Lentulo, Cetego, Statilio e altri uomini della stessa fa
zione, se non la forza terribile dell'eloquenza di Catone? Con 
questa verga, inoltre, dicono che Mercurio incita i venti, per 
farci intendere che un oratore può infondere il furore, come a 
Rimini fece Curione a Cesare. Così anche può attraversare le 
nubi, cioè togliere i turbamenti, come fece Tullio a favore del 
re Deiotaro, quando, con piacevole discorso, placò il cuore 
di Giulio Cesare, gonfio contro di lui. Che poi questa stessa 5 
verga tolga o mandi i sogni, significa chiaramente che l' elo
quenza eccita gli inerti e i sonnolenti ali' attività e che ritrae alla 
loro dignità e compone e frena quelli che sono troppo impc-
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ire Serpente autem virga cmg1tur, ut ~ ser-
componere et sop · . por+ere eloquentem esse d1scre-

. d .1 tla assumatur o - ' pent1s pru e 1 . . locorum, ac 
: -.. elcctiones d1cendorum, temporum, - - .. . 

tum urca it auditores deducat 01 ato1. 
etiam personarum, ut eo quo cup 

LXIII. De Eudoro, Mercurii /1/ìo. 

. ì:rl • de filius fuit Mercurii et 
E d t •iit Hornerns m za , • 

u orus, u ' _ , d ic «Tll' èJ'/:"tÉoY\; EuùWQo; 
Polvrnile !ilie ~hylantis, ft- ~~~ \6v Èn:ì:E xo;fo ,wl1ì TI0-
'Açn7°Lo; 17YE[lOVEUE llaQ E\ ~<' • e> ()E 'XQcrtÙC Agyctq;ov 
• _ ,. q:i 'ì vw· (l,,.,u.1110 111. - · - - . . b 
t-Uft)ll'17 u ,u. · ~ · 1 d, E d rus martialis prmc1pa atur 

•26 Atque secun e . u O · f'J' 111ç,, etc.:· « - · . . h b a Polvmili Phylantls 1 1a 
h . quem genult 1ll e orea on . H 

part enrns, . h es [id est Mercurius] » etc. Huius ome-
2 hanc fort_1s Arg1p onlt . f h 1 rn dicens quod Mercurrns 

't - 1 ro 1x1orcm a u a , . 
rus prosequ1 ~1 ) 1 . . h rea saltantem cum cantantl-
'd · P km1lemeegantermc o . d·. ·l· vi ens o • . dil . t -lam c1us ascen ens pa a-

h . h ro Diane ex1t eam, e e , . h 
us m e O 6, . _ _ _ 1-1 E udururn veloe1ss1rnum o

·oncu mt et genu ~ d' tium cum ea e . ' . Achille in troianam expe 1-
minem atque belltcosum, qm cum 

rionern accessit. 

LXIV. Dc Myrti!o, ivierC11rii /ilio. 

. _ . filius fuit ì'vlercurii et auriga 
, .1 ·1 ut alt Lactantrns, l p 
1v yrtl us,. __ .1.. I-I') odamiam cum postu aret e-

Enoma1 regts, cutus. fr icim Il p subire certamen corruplt 
1 . • g'm dispos1tus cursus ' 
ups 111 conm,, e: , ' - , il i facto currui cerco axc, 

· imi coitus Myrt um; qu , • 
spons1one pr . , f .. ero obtinuit Pelops victoriam et vir-
eoque m med10 cursus ra m' 1· ssa poscentern deiecit in mare, 

• '1 rtilum ·1utem pro · · gmem; 1v y ' . - d d't ut ab eo Mvrtilurn vocare-
. tus man nomen e 1 , • 
m quo neca . ' , il' L d qui prepositus t:rat arrnorum 

H . s autem Myrt 1 irau e, 1 . b' d 
2 tur. urn b -il E• . . ·st ut supra atms u 1 e 

Enomai, superatus e o nornaus e:, ' 

Pelo pc scribirur. "' 
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tuosi. La verga è poi cinta da un serpente, affinché dalla astuzia 
del serpente si comprenda che occorre che l'eloquente sia di
screto nella scelta delle cose da dire, dei tempi e dei luoghi e 
anche delle persone, affinché l'oratore conduca gli uditori do
ve desidera. 

LXIII. Eudoro, figlio di Mercurio. 

Eudoro - come dice Omero nell'Ilzas - fu figlio di Mercurio I 

e di Polimcla, figlia di Filante. Di lui cosl scrive: «Guidava va
loroso la seconda schiera Eudoro, il bastardo, cui generò Poli
mela, leggiadra nella danza, figlia di Filante. Di lei [s'innamo-
rò] il forte Argifonte (cioè Mercurio)» ecc. Di lui Omero conti- 2 

nua con una più lunga favola, dicendo che Mercurio, quando 
vide Polimela che danzava con eleganza, con le altre cantanti 
nel coro di Diana, se ne innamorò; e salendo di nascosto nel 
suo palazzo, giacque con essa e generò Eudoro, uomo velocis
simo e bellicoso, che con Achille andò alla guerra di Troia. 

LXIV. Mirti/o, figlio dì Mercurio. 

Mirtilo - come dice Lattanzio - fu figlio di Mercurio e auri- r 
ga del re Enomao. Pelope chiese in moglie la figlia del re, Ip
podamia, disposto ad affrontare la gara della corsa e corruppe 
Mirtilo con la promessa del primo coito con Ippodamia. Mirti-
lo fece al carro un asse di cera, che si ruppe in mezzo alla corsa, 
per cui Pelope ottenne la vittoria e la vergine poi gettò in mare 
Mirtilo che chiedeva fossero mantenute le promesse. Egli die-
de al mare, dove affogò, il nome di Mirtilo, dal suo. Per questa 2 

frode di Mirtilo, che era il comandante degli armati di Eno
mao, questo fu vinto nella battaglia, come sopra si scrive più 
ampiamente nel capitolo su Pelope. 
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LXV. De Laribus, Mercurii filiis. 

1 Lares fuere duo, Mercurii et Laris nynphe filii, ut dicit Ovi-
dius. 129 Lactantius autem in libro Divinarum institutionumno 
eam dicit vocari Larundam, seu Laram. De origine tamen ho
rum talem recitat Ovidius fabulam. m Quod cum luppiter dili
geret Iuturnam tyberinam nynpham et Turni regis sororem, r!'!
liquis loci nynphis imposuit ut eam fugientem retardarent, ne 
eo sequente ipsa mergeretur in undas. Lara vero filia Almonis, 
ut dicit Paulus, una Naiadum iussa Iovis luturne retulit et Iu
noni. Quam ob rem luppiter indignatus Laram lingua privavit 
iussitque Mercurio ut illam ad inferos traheret, et ibi esset 
Stygia nynpha. Qui cum illam ducens aspiceret, in eius con
cupiscentiam incidit et in itinere oppressit. Que cum concepis
set, peperit i1li geminas, quos ipse de nomine matris Lares 
appellavit. . 

2 Huius fabule fi.ctio satis absconditum tenet sensum; lupp1-
ter enim calor est, luturnam nynpham, id est humiditatem in 
quam agat, appetens. Verum Lara, que hic m~eris_ nimius _e~t 
calor, opus agentis ignis disgregat, sed Mercunus, id est frigi
ditas nature opere excitata, superfluo calore muliebri exinani
to semen cogit in unum, et sic Lara lingua privata est, id est 
n~cendi potentia. De hac tamen calcata caliditate, Mercurius, 
id est nature moderata prudentia secundum gentiles, elicit La
res, non quidem recte ex ea, sed ea amota fit ut, secundum opi
nionem quorundam, Lares cum creato fetu nascantur, seu 
creentur, qui ea stante creari non poterant. . 

3 De quibus Laribus non omnes eque sensere veteres. Ext1ma- . 
vere autem antiqui, cum anima rationalis a Mercurio in corpus ( ! 

novum deducta esset, ut alias dixi, ideo a Mercurio deduci opi- : 
nari, quia in sexto mense, qui Mercurio attribuitur, fetus ani- ' 
mam credatur suscipere, seu vitalem potentiam in anima, 
deum seu deos nove anime venire custodes, quos aliqui Ge-
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I Lari furono due, figli di Mercurio e della ninfa Lare come 1 

dice Ovidio. Lattanzio invece nelle Di'vinae Institution;s dice 
che la ~~dre si chiamava Larunda o Lara. Ma della loro origi-
ne Ovidio racconta questa favola. Giove, poiché amava Giu
turna, ninfa del Tevere e sorella del re Turno ordinò alle altre 
ninfe del _luogo che, se quella fuggiva, la fer~assero in modo 
che essa, inseguita da lui, non si gettasse nelle acque. Ma una 
delle Naiadi, Lara figlia di Aimone - come dice Paolo - riferl 
gli ordini di Giove a Giuturna e a Giunone. Sdegnato di ciò 
Giove tolse a Lara la lingua e ordinò a Mercurio di condurk 
agli inferi e di rimanervi come ninfa dello Stige. Ma Mercurio, 
~entre_ la conduceva, la !Il:1ardò e se ne innamorò e per via la 
violento. Ella concepì e gli partorì due gemelli, che dal nome 
della madre egli stesso chiamò Lari. 

· La ~i~n~ di ~~esta favola tiene ben nascosto un significa- 2 

to. Giove e infatti il calore, che appetisce la ninfa Giuturna 
cioè l'umidità sulla quale possa agire. Ma Lara che qui s'inten~ 
de come il calore eccessivo della donna, distrugge l'effetto del 
fuoco che opera. Mercurio poi, cioè la frigidità eccitata dalla 
natura, quando è stato reso vano il calore superfluo della don-
na, ra~coglie il seme ~ uno solo; e così Lara è privata della lin
gua, cioè del potere d1 nuocere. Tuttavia da questo calore con
culcato, Mercurio cioè, secondo i pagani, la moderata pruden-
za della natura, trae fuori i Lari, ma non direttamente da esso· 
anzi tolto quello, accade, secondo l'opinione di alcuni che na~ 
scano, o si creino col feto, i Lari; che, se il calore fosse 'rimasto 
non avrebbero potuto esser creati. ' 

Di ~u~sti ~ari non tutti gli antichi ebbero eguale opinione. 3 
Alcuru di essi credettero che, poiché l'anima razionale è con
dotta da Mercurio in un nuovo corpo - come dissi altrove -
per questo ~i cre?e sia condotta da Mercurio, perché nel sesto 
~e~e, che si attribuisce a Mercurio, si crede che il feto riceva 
la~ima, o la potenz~ vitale nell'anima; e che un dio, 0 degli 
dei, vengano custodi della nuova anima, chiamati da alcuni 
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· , 1 Genios vocavere non nulli dixere Lares, ut paulo an-
nmm, e ' l'b z · d · ,,z 
te dictum est. Et, ut Censorinus asserit in 1_ ro De nata 1 te; 

5 

ubi vult eum dici Genium, seu quia ut g1gnamur curat, seu 
duna nobiscum gignantur, seu quod gemtos semper t:1ea-

quo d' . 1. b 
t Undem esse Genium et Larem 1c1t a mu t1s veten us 

tur, e e ' ' e 
ffirmatum, et potissime a Gaio Flacco eo m libro, quem esa-

a . . li · ,,1 E d n 
ri De indigitamentis scriptum re qu1t. t esto quo u _u:11 
tantum dicat Genium seu Larem, in subsequent1bu~ ad1c1t, 
opinione Euclidis Socratici, duplicem omnibus appos1tum ge-

l. m et sic duo sunt unicuique Lares op1mone veterum. Quod 
n u ' 1 . 'b .. 
satis firmari videtur autoritate Annei F on scn ent1s 1~ quarto 
Epythomatis sui sic: «Ipsique Br:1to per noctem, cum ,illato lu
mine ex more aliquo secum agitaret, atta quedam ymag_o se 
obtulit, et que esset interrogata, "tuus, inq~it, m_alus_ Gemus". 
Hec et sub oculis mirantis evanu1t» etc:' 9m qu1de1:1 ~on 
adiecisset malus, nisi et bonus alter esset; et s1~ duo. Chnsnana 
veritas Angelos vocat, non cum nascente gemtos, sed nato so
ciatos, quorum alter bonus in b~num semper urget_quem ser-

t alter autem malus in contranum 111t1tur, et quasi bonorum 
w, ' 
malorumquc nostrorum observatores et testes m . mortem 
usque assistunt continui. Hos prcterea La_res ettam pnvatoru~ 
domibus inesse credidere, ut in prmc1p10 Aululcme ostcnd1t 
Plautus:'3' eosquc familiares seu domesticos vocavere dc?s; et 
uti custodie corporis appositos dixirnus, sic ethos cust~id1e d~-

. ei·sqlie in dornibus locL1m communcm domest1c1s omm-
mus, , . . 1 f · 
bus, ubi scilicet ignis area, quam 111 medio au e veteres ac1e-
bant dedere. Ibique eos venerabantur sacns, ntu _veten. _Qu?d 
quidem nondum apud nos aboli!um est. Nam etsl ~1~ror d'.e_m-
sipidus abierit, stant adhuc nomma, et quedam ve~crurn sKrn· 
rum vestigium sapientia. Habemus amem Florent1111 et sic f~r
san non nulle alie nationes, ut plurimum, in auhs domcst1~1s, 
ubi fit communis ignis toti familic domus, terrea quedam m-
strurnenta ad lignorum igni appositorurn sustcntat10nern appo
sita, que lares ~ocamus, et in sera precedente Kakndarum Ia
nuariarurn die a patre familias omnis cmwocatur h11111ha, et re-

6 
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Genio o Geni e da altri Lari, come poc'anzi ho detto. E Censo
rino nel D~ natali die ';Iole che il dio sia detto Genio, o perché 
cura che siamo generati, o perché è generato insieme con noi 0 

perché sempre protegge coloro che sono stati generati· e dice 
che molti antichi hanno affermato essere una cosa sola Genio e 
Lare; e _specialmente ciò è affermato da Granio Placco nel libro 
che scrisse a Cesare De indigitamentis. E sebbene dica che Ge
nio e _Lare, soi:i~ una ~erso~a sola, aggiunge nelle pagine se
guenti, sull op1mone d1 Euclide Socratico, che a tutti è stato as
segnato un doppio Genio; e cosl ciascuno ha due Lari secon-
do l'opinione degli antichi. Ciò sembra ben conferma~o dalla 4 
testimo1:ianza di Anneo Floro che scrive nel IV della sua Epito
me: «D1 notte allo stesso Bruto, che stava pensando fra sé, col 
!~me acc~so, secondo una sua abitudine, si presentò un'imma
gme che, mterrogata chi fosse, rispose: "Sono il tuo cattivo Ge
nio"; e subito svanl agli occhi di lui che la guardava». E non 
avrebbe aggiunto cattivo, se non ce ne fosse uno buono· e cosl i 
Ge_~i s?no due. La v~rità cristiana li chiama Angeli, n~n gene
rat_1 ms1~me con colui che nasce, ma accompagnati al nato, uno 
dei quah, buono, sempre incita al bene il custodito· l'altro cat
tivo, lo sforza al contrario; e, quasi testimoni dei ~ostri b~ni e 
dei nostri mali, fino alla morte continuamente ci assistono. 
Credettero_ in?l~re eh~ questi ~a:i si_ano dentro le case private, 
come al prmc1p10 dellAululana md1ca Plauto· e li chiamarono 
d~i familiari o_ domestici; e, come abbiamo d;tto che sono po
sti alla custodia del corpo, cosl anche alla custodia della casa e 
ad essi diedero _nella casa un posto comune a tutti gli abitanti di 
essa, dove era il focolare che gli antichi costruivano in mezzo 
alla sala; ed ivi li onoravano con sacrifici, secondo il rito antico. 

5 

E questo uso ~on è stato abolito neppure da noi. Infatti, seb
bene_ quello sciocco errore se ne sia andato, restano ancora i 
nomi e una certa sapienza, ricordo degli antichi riti sacri. Noi 6 
Fiorentini poi, e for~e alcuni altri popoli, abbiamo, per lo più, 
nelle stanze domestiche, dove si fa il fuoco comune a tutta la 
famiglia della casa, certi strumenti di ferro :nessi per sostenere 
la legna, disposta per il fuoco, che chiamiamo <a> lari; e nella 
sera precedente al capodanno, il padre della famiglia convoca 
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pleto lignis igne stip_es m~gnus a_pponitur, cuius_ caput 1:nu_m 
· matur in rehquo insidet ipse pater familias cetens ctr-
igne ere , . . . · · d 

tantibus et vino sumpto bibit ipse pater pnmo, et m e 
cums , d · · fu · 

i'ti' stipitis incensi superinfundit, quo vmi super erat m cap . . . . . . 
calice, et deinde cum m circuitu potavermt ceten, quasi pe~-
fecta solennitate ad officia consurgunt sua. ~ec sepe puer m 
domo patria celebrati vidi a patre meo cathohco pr~fecto_ho-

. Nec dubitem quin adhuc celebrentur a mult1s, ratione 
mme. ali d 1 
potius consuetudinis a maioribus sumpte, quam qua Y o a-

tria superstitione deceptls. 

LXVI. De Evandro, Mercurii /ilio, qui genuit Pallantem et 

Pallantiam. 

1 
Evander Arcadum rex, ut ait Paulus, filius_ fuit Mercurii ~x 

Nycostrata: homo fortitudine et in~enio insigms. J?icit emm 

S · ')6 1m Ycerillum quendam immanem hommem occi-
ervms· et , · 1 

Jisse, uti Hercules Gerionem, eumque, ob ems smgu ~rem 

2 probitatem, unum inter multos l~ercules numeratum. Et idem 
Servius dicit"' hunc Pallantis regis Arcadie fuisse nepotem, et 
cum pattern suum occidisset, virum scilket Nycost:·at_e, sua
dente ipsa Nycostrata, que vates erat, ~1m1ssa Arrndw m Yta
liam venit, et pulsis Aboriginibus tenult ca loca, m q~1~_us po
stea Roma condita est., et opp1dum mod1cum m monte I alatmo 
fundavit, ibique Herculem ex Hyspania redeuntem CU'.11 pom
pa superati Gerionis suscepit. Qui i\lun; ~b ms:1lubus Cachi'.~
tronis liberavit. Inde post evers1onem l ro1e Eneam no:as se
des qucrentem rccepit, et adversus Turnum 1v1t, misso 111 _hd
lum cum eo Pallante filio, quem senex a Turno occ1sum misere 
flevit i\!lercurii autem ideo filius dictus est, quia esset mter ce
teros. eloqL1entissimus homo, ut asscrit Theodontius. 
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tutti i familiari e, riempito di legna il focolare vi si mette un 
gran tizzone del quale un capo viene bruciato ~1 fuoco sull' al
tro siede il pa~re della f~miglia, mentre tutti gli altri gli stanno 
attorno; e, attmto del vmo, beve per primo lo stesso padre e 
poi versa al vertice del tizzone acceso quella parte di vino eh~ è 
rimasta nella tazza; e gli altri, dopo aver bevuto in cerchio co
me alla fine di una cerimonia, si alzano per tornare ai loro ~om
piti. Spesso nella ca~a paterna vidi mio padre, uomo cattolico, 
fare questa celebrazione. E non dubiterei che ancora molti la 
f~cciano, p~ù per co~suetudine presa dagli antenati, che per 
1 mganno d1 qualche idolatrica superstizione. 

LXVL 
lanzia. 

Evandro, figlio di Mercurio, che generò Pallante e Pal-

7 

-Evan~ro, re degli ~rcadi - come dice Paolo - fu figlio di 1 

Mercurio, avuto da N1costrata, uomo insigne per fortezza e in
gegno. Dice infatti Servio che uccise un tale Icerillo uomo be
stiale_ (come Ercole aveva ammazzato Gerione); e ~he, per la 
sua smgolare probità, fu annoverato come uno tra i molti Erco-
li .. Lo stesso Servio dice che fu nipote di Pallante, re di Arca- 2 

dia; e che avend~ ucciso il padre, marito di Nicostrata, persua-
so dalla stessa N1costrata, che era indovina, lasciò l'Arcadia e 
ve~ne in Italia e, cacciati gli Aborigeni, occupò i luoghi dove 
P?l fu fond~t~ Roma e fondò sul monte Palatino una piccola 
cittadella e ~vi accol~e Ercole, che tornava dalla Spagna, con il 
trofo~ del vm~o Gemme. Egli liberò Ercole dagli assalti del la
dro Caco. Po1, dopo la distruzione di Troia, accolse Enea, che .3 
cercava nuova sede e lo aiutò contro Turno, mandando nella 
guerra con lui il figlio Pallante, che il vecchio pianse misera
me~te, quando fu ucciso da Turno. Fu poi detto figlio di Mer
curio, perché era, fra gli altri, uomo eloquentissimo, come af
ferma Teodonzio, 
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LXVII. De Pallante, Evandri /ilio. 

1 
Pallantes Evandri regis fuit filius, ut sepissime in E~~ida te-

statur Virgilius.138 Hic iuvenis celebri virtute, spectabil1s Enee 
icitia iunctus, congregatis auxiliis illum adversus Turnum 

::utus est, a quo in acie vulneratus occubuit, et ab infelici pa-
2 tre sepultus est. Huius autem corpus, ut refert Mar~inus, eo_ in 

libro qui Martiniana vocatur,139 imperante Romams !fenr1co 
tercio imperatore, haud longe ab Urbe a quodam agncol~, al
tius solito fodiente agellum, compertum est adhuc adeo mte
grum, ut nuperrime videretur infossum, ~t st~tura adeo ingens, 
ut murorum civitatis altitudinem longitudine superaret; et, 
quod longe magis mirandum ref~rt, sic in ilio_ hy~tus filati a 
Turno vulneris apparebat permax1mus, ut long1tudmem quat
tuor pedum excederet, addens supra caput eius lucernam_ per~ 
petuo igne ardentem compertam,. nec ullo poter~t exst~ngm 
spiritu vel liquore, tandem facto ~n fondo fora_mme e~tmcta 
est. Insuper dicit sepulcro tale fu1sse epythaphmm scriptum: 
«Filius Evandri Pallas, quem lancea Turni militis occidit more 

suo, iacet hic». 

LXVIII. De Pallantia, Evandri filia. 

1 
Pallantia, ut dicit Servius, 140 filia fuit Evandri, qui asserit hoc 

a Varrone narrati; quam ait Herculem viciasse, et ex ea genuis-
2 se Latinum regem Laurentum. Rane tandem, cum moreretur, 

dicit sepultam in monte, qui de suo nomine Palatinus appella-

tus est. 

LXIX. De Pane, Mercurii /ilio. 

1 
Pan non is qui Arcadie dictus est deus, sed alius, Mercurii 

fuit filius et Penelopis, ut in libro De naturis deorum scribit Ci-
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LXVII. Pallante, figlio di Evandro. 

Pallante fu figlio del re Evandro, come molto spesso nell'Ae- r 
neis attesta Virgilio. Questo giovane, celebre per il valore, con
giunto in amicizia con Enea, radunate forze alleate, lo seguì 
contro Turno, dal quale, ferito in battaglia, morl e dal padre 
infelice fu sepolto. Il suo corpo poi - come riferisce Martino 
nelle Martinianae - durante l'impero di Enrico III, non lonta-
no da Roma, fu trovato da un contadino che scavava il suo 
campicello a maggior profondità del solito; e fu trovato cosl in
tegro, che sembrava appena sepolto, e di statura così enorme 
da superare in lunghezza l'altezza delle mura della città; e ciò 
che, più meraviglioso, Martino riferisce, in lui appariva il foro 
della ferita infertagli da Turno, superiore alla lunghezza di 
quattro piedi. Aggiunge poi Martino che sopra il suo capo fu 
trovata una lucerna che ardeva di fuoco perpetuo, né poteva 
esser spenta da alcun soffio o liquido; e solo alla fine, fattole in 
fondo un foro, si spense. Dice inoltre Martino che sul sepolcro 
era scritto questo epitaffio: «Il figlio di Evandro, Pallante qui 
giace, che la lancia di un soldato di Turno uccise secondo il suo 
costume». 

LXVIII. Pallanzia, figlia di Evandro. 

Pallanzia - come scrive Servio, che afferma ciò esser detto r 
da Varrone - fu figlia di Evandro. Dice che Ercole la stuprò e 
che da lei generò Latino, re di Laurento. Quando morì, fu se- 2 

polta sul colle che, dal suo nome, è chiamato Palatino. 

LXIX. Pan, figlio di Mercurio. 

Pan, non quello che fu detto dio dell'Arcadia, ma un altro, r 
fu figlio di Mercurio e di Penelope, come nel De natura dea
rum scrive Cicerone. Licofrone dice che Penelope, moglie di 
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. '" Et dato dicat Lvcophron Penelopem Ulixis coniugem 
cero. · • d 
cum procatoribus omnibus concubuisse,"2 Ulrx~ non re _e~n-

t x uno Pana filium suscepisse, sunt qui vehnt hmc ftct10-
te, e e . . al' . l . 

· \ cum datum et intelligere cont1g1sse 1cums e oquent1a nl O , . . , 
Penelopem in concubitum eius venisse, et ex eo filium p~pe~1s-
se. Qui, eo quod eloquentia quesitus vdeatur, Mercurn fil:~s 

2 
dictus est. Ego autem, alias dixi, arbitrar! non possum pudm
tiam tam celebrem, uti Penelopis fuit, alicuius eloqmo vel ?Pe
re alio fedari aut flecti potuisse. Fuere quidem et al1e_ muhe1:es 
nomine secum, sed forte non pudicitia coequales, et sic ex aha
rum una nasci potuit Mercurio Pan filius. 

LXX. De Vulcano XXXVII' Iovis /ilio, qui genuit Erichtho
nium, Cachum, Cewlum et Tullium Servilium. 

1 
Vulcanus Iovis et Iunonis fuit filius, ut omnes fere poete te-

stantur. Hic, eo quod claudus et deformis esset, quam cito na
tus est, a parentibus in Lemnum insulam est deiectu_s, et, ut ait 
Theodontius, a symiis educatus est. De hoc in Buco!zco carmme 
dicit Virgilius: «Cui non risere parentes, Nec deus bune m~~
sa, dea nec dignata cubih est» etc."' H uic uxorcm fu1sse affir
mant omnes, sed que ea fuerit non eque dcmonsu-atur a c:m-

2 ctis. Cingius cnim, ut Macrobius in libro Satumalior1111: r~fert, 
dicit Maiam uxorem fuissc V L1lcani,"' Pyso autem d1clt imsse 
Maicstam.'·" Homerus:;6 primo et indc Virgilius'" et poetc lati
ni reliqui V cnerem fuisse scribunt. Sane cum certum sit plurcs 
fuissc Vukanos, possibile est hos omnes vcrum d1cerc, cum 
cuius Vulcani fucrint coniugcs Maia seu ìvlaiesta non clicant. 
Quod autcm V Lllcani lemnensis Vcnus fucrit rnniunx, satis pro 
comperto teneri vidctm. Bune insupcr_ Iovts tabrum dicunt, et 
apud Lyparas et Vulcmum insulas adtac_1enda ltùrnma et deo
rum arma C:yclopcs obscquiosos et otficrnas haberc testantur. 
Et ab co quicquid artificiose composicum est ractum volunt, ut 
Achillis et Enec arma, monile lkrmionis, d corona Adnane, 
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Ulisse, poiché Ulisse non ritornava, giacque con tutti i Proci e 
che ~a un~ di essi partorì il figlio Pan; ma alcuni vogliono che 
da clo abbia preso luogo la favola e che sia capitato di intende-
re, per l'elo~uenza di ~ualcuno, che Penelope si sia congiunta 
con Mercuno e da lm abbia partorito un figlio. Io invece ho 2 

detto altrove di non poter credere che una pudicizia così famo-
sa, come·_fu quella di Penelope, abbia potuto, per i discorsi 0 

l'opera d1 alcuno, essere insozzata o piegata. Ci furono bensì 
altre donne dello_ stesso nome, ma forse non eguali per onestà; 
e così, da una d1 queste altre, poté essere nato Pan figlio di 
.Mercurio. ' 

LXX. . Vulcano, trentasettesimo figlio di Giove, che generò 
Ertttomo, Caco, Ceculo e Tullio Servilio (Servio Tullio). 

V1:1cano fu figlio di Giove e Giunone, come quasi tutti i r 
poeti attestano. Poiché era zoppo e deforme, appena nacque 
fu gettato dai genitori nell'isola di Lenmo e, come dice Teo~ 
donzio, allevato dalle scimmie [ma dai Sintii negli scoliasti in 
I!iad. 1, 590]. Su ciò nelle Eclogae scrive Virgilio: «Colui al 
quale non sorrisero i genitori, nessun dio lo ha degnato della 
sua mensa né una dea del suo letto». Tutti dicono che ebbe 
moglie, ma non si indica da tutti in modo eguale chi ella fosse 
stata. Cingia infatti - come Macrobio riferisce nei Saturnalia - 2 

dice c~e fu Maiala moglie di Vulcano; Pisane invece vuole fos-
se ~atesta. Omero prima, poi Virgilio, e gli altri poeti latini, 
scrivono che fu Venere. Ma mentre è certo che ci furono diver-
si Vulcani, è possibile che tutti questi autori dicano la verità 
poi~hé non dicono di qual Vulcano siano state mogli Maia ~ 
Matesta. Ma che Venere sia stata moglie del Vulcano di Lem-
n?, s! può ritenere ben certo. Dicono inoltre che egli fu fabbro 
<l,1, Gto~e e a_ttestano che presso le isole di Lipari e di Vulcano i 
Ciclopi servirono a Giove per fabbricare i fulmini e le armi de-
gli dei cd ebbero le loro officine. E vogliono che da lui fosse 
stato fatto tutto ciò che fu composto con arte come le armi di 
Achille e di Enea, il monile di Ermione, la co:ona di Adriana e 
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r d' nt ostenso ilii a Sole adul-
h , di Bune preterea icu ' 'bil'b et u1usmo , . , ~ ·i ti' s ambos invisi 1 us cate-

7 , niugis sue et iY ar , 'b 
terio \ enens co , ili etiam Mulc1 erum,1" 

, coeuntes all1gasse. Vocant um 
n1s . , 1 . f ciunt pattern. , 
et fi11orum p unum d~ . elicere sciendum est primo 

1 0 ex ictls sensum , d L 
Vo entes erg , , I , fuisse filium et apu em-
1 hunc Iov1s et unoms ' 

Vu canum V habuisse coniugem, eamque cum 
num regnasse, et, en~rem ut supra dictum est, ubi de 

, mpensse iacentem, d 
armigero co m ad hvstoriam. Quantum autem a 
Marte,1'' et hoc quantu 1· d , rtendum apud nos duplicem 
1, m est ante a la a ve d 'd a mm sensu , l i'psum ignis quo non v1 e-p · est e ementum ' 

ignem esse. nmus I rocant Secundus autem ele-
h Persepe poete ovem \ · p , 

mus, et oc , et hic duplex est. nmus 
· is causatus a pnmo, , 

mentatus est 1gn b l , , m circularem motum m nu-
, · aere O ve oc1ssunu , 

enim est qui 1? h' d ili s exeundo frangit, coruscat10-
bibus accend1tur, et ic, um a i'mpetu in terras inpellitur. 

, f · t et max1mo cum 
nes et tomtrua a';1 '. , timur ex lignis aliisque com-

d tem is igms est quo u ' f . d 
Secun us au . ·1· 'b duris eductus et oment1s e u-

'bil'b a nob1s ex s1 1c1 us -, , 
bustl 1 us . h' 'b s hac in fictione ht ment10. 

rvatus De 1s tn u . 
5 catus atgue se . · t rebus aereis et terre1s, que 

, Iuppiter est ex quo e h' 
Nam pnmus . . d ' d. reliqui oriuntur. Ex is uter-

I · tell1gen e sunt, uo . 
pro unonc m . f . . m nubis inspcxer1mus, non 

1 d . st, nam s1 ractione , il 
que e au us e , <l •n partem istam, mmc m · 

d' ignem se nunc 1 ' . 
recte gra ientem . d b. t sic claudicantcm dicemus, 
1am declinantem vi _ _e 1_m~:m:1as nunquam eguali scse in al
Equo modo et nostri 1g~1sl b' . d more claudi nunc altius 

il ,radu vie e 1mus, se , 
tum cxto entes g l . ,, E . his 'll'imus <le celo m tcr-

:l • . . ppetunt a uora. x , r d 
mmc e epressrns a . d·. _. . nec illi parentes arri ent, 

stratum est .:1c1tur' . 1· 
ram, ut premon, ' . , .· r Et sic nec in mensa e 1gna-

. . cito creatus est, e1Cttu , · . , . . 
quta, quam 'J, :ieiectum volunt, qma persepc 

I Lemnum autem 1 co e ·l '11 6 tus est. n f l .. , Quod autcm cea non 1 um 
, ul ·uam cadant u mma. 

in ms am 1 l b' :l · F richthco dicctur causa. 
b •j' d' ta sit \Jau o post u 1 e e , , . cu 11 1gna • · , . . . ,- 1105 est Est ennn svmrn 

,, . tritus est 1s qui pcnes ' · · , f 
A svmns autem nu · . . . · d videat hominem a-

.· 1 1 h· \ 0 ns a nanua, ut, qmcqm , 
anima , 10c a )e · • r . ,_ ·t quoniam homines arte et tn· 

. ·t ·r)sa condur iaccrt, e . oentem, e 1.,' . . . , .· ·onantur d cll'Ca actus ta· 
, , o in mulus m1turarn nrntau e ' gemo :m 
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simili opere. Dicono inoltre che, quando il Sole gli mostrò l'a
dulterio di sua moglie con Marte, Vulcano legò entrambi, 
unendoli con catene invisibili. Lo chiamano anche Mulcibero e 
lo fanno padre di molti figli. 

Se vogliamo trarre da quanto detto il significato, bisogna sa- 3 
pere anzitutto che questo Vulcano fu figlio di Giove e di Giu
none e regnò in Lemno ed ebbe per moglie Venere che trovò a 
letto con un armigero, come sopra si è detto nel capitolo su 
Marte; e ciò quanto alla storia. Quanto poi ad altro significato, 4 
bisogna anzitutto osservare che il fuoco è di due diverse specie. 
Primo è l'elemento stesso del fuoco che non vediamo ( e questo 
molto spesso i poeti dicono Giove). Secondo è il fuoco causato 
dal primo e anche questo è duplice, L'uno è infatti quello che 
nell'aria, per il velocissimo moto circolare, si accende nelle nu-
bi e, mentre le spezza uscendone, forma i lampi e i tuoni, e con 
grandissimo impeto è spinto fino, a terra, L'altro invece è il fuo-
co che usiamo, ricavato dalla legna e da altri combustibili e da 
pietre dure ed è alimentato e mantenuto con esche. Di questi 5 
tre fuochi si fa menzione in questa favola, Il primo è infatti 
Giove, dal quale e dagli elementi aerei e terreni, che son da in
tendere in Giunone, nascono gli altri due. L'uno e l'altro dei 
fuochi (cioè i Vulcani) sono zoppi; poiché, se osserveremo lo 
spezzarsi della nube, vedremo che il fuoco non procede diritto, 
anzi declina, ora in questa, ora in quella parte; e così lo diremo 
«zoppicante». Ugualmente le fiamme del nostro fuoco mai ve
dremo levarsi in alto con eguale andamento, anzi, come fa lo 
zoppo, ora più in alto, ora più in basso, si dirigono verso le parti 
più alte. Di essi il primo - come si è indicato - è scagliato dal cie-
lo in terra e non gli sorridono i genitori perché, appena formato, 
è gettato giù. E così non è stato ritenuto degno della mensa, Vo- 6 
gliono poi che sia stato gettato in Lemno, perché molto spesso 
ifulmini cadono in quell'isola, Si dirà poi nel capitolo su Eret-
teo il motivo per cui la dea non lo ritenne degno del suo letto, 
Dalle scimmie invece fu nutrito il fuoco che è presso noi. Poi-
ché la scimmia è un animale che ha per natura di tentar di fare 
tutto quello che vede fare all'uomo; e poiché gli uomini con 
l'arte e con l'ingegno tentano in.molte cose di imitare la natura, 
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les plurimum oportunus es~ ignis: fictum e~t symias, id est ~o-

l
·n nutrisse Vulcanum, 1d est 1gnem fov1sse. De quo, ut e1us 

7 m es, h l . 'b' 
oportunitas cognoscatur, sic in libro ll~t ymo ora;m scn/ 
y sidorus: «Absque igne nullum meta 1 g~nus u~ _ 1 exten. 1~ 

otest. Nichil enim pene quod non 1gne efficiatur, ahb1 
que P l'b' 1 b l'b' enim vitrum, alibi aurum, alibi argentum, a 1 l_P, u~ um, ~ 1 1 
mineum, alibi pigmenta, alibi medicamenta effic1t; 1~ne lap1des 
in ere solvuntur, igne ferrum gignitur et domatu_r, 1gn~ aurum 
perficitur, igne cremato lapide ce~_enta ~t panete_s hgantut; 
ignis lapides nigros coquendo candif1cat, hgna_ cand1~a ~rend? 

ffuscat carbones ex pruna fulgida nigros fae1t, de hgms duns 
0
f ili'a 'de putribilibus imputribilia reddit, stricta solvit, saluta 
rag , dd' 1,1 H y · d 

8 restringit, dura mollit, mollia dura re 1t».. ec s1 orus. 
Volunt insuper hunc Iovis esse fabrum et aharum r~r~ om-

1. m artificiosarum compositorem, ut intelligatur qu1cqu1d at-
n u ·f · 
tificiosum fit ignis suffragio fieri, qui, in quant~m art! 1Clo~us, 
dicitur Vulcanus ab aliquo insigni artifice sic d1cto deno~ma-

t Officine autem eius cur apud Lyparam et Vulcanum msu-
us. l . . 

las esse dicantur, liquido patet; insu e emm ~gne~ evomentes 
sunt et earum nomen fictioni favet; Vulcame quipp: n~ncu
pan;ur, sed non a Vulcano Iovis filio ?icte sun~, qum imo a 

9 
Vulcano quodam, qui in Emalio natus illas tenu1t. Nec solum 
eum fabrum armorum aut iocalium ignem seu Vulcan~m_ e_s~e 
voluere, sed et hominum conventionibus he~ sermoVm_s m1~10 
causam prestitisse volunt, ut in_libro De ~re zte~tur~ . 1truvms 
videtur asserere, dicens: «Hommes veter1 more 1~ silv1s et sp~
luncis et nemoribus nascebantur, ciboque agrestl_vescendo v~
tam agebant. Interea quodam in loco a tempestatlbus et vent1s 
dense crepitantibus arbores agitate, et inte~ se tere~t_es r~m?s 
ignem excitaverunt, et eo flamma vehementl perterr1t1, qui c_ir
ca eum locum fuerunt, sunt fugati. Postea requie data prop1us 
accedentes cum animadvertissent commoditatem esse ma
gnam corp~ribus, ad ignis teporem ligna adicientes et id con
servantes, alias adducebant, et nutu monsttantes ostendebant 
quas ex eo haberent utilitates. In eo hominum gressu cum pro-
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e per queste operazioni è assai necessario il fuoco; fu immagi
nato che le scimmie, cioè gli uomini, nutrirono Vulcano, cioè 
alimentarono il fuoco. Di esso, per farne conoscere 1a necessi- 7 
tà, così scrive Isidoro nelle Etymologiae: «Senza il fuoco nes
sun genere di metallo può essere fuso né allungato. Non c'è in
fatti quasi cosa alcuna che non sia formata dal fuoco: esso pro
duce, volta a volta, il vetro, l'oro, l'argento, il piombo, il minio, 
le droghe e le medicine; col fuoco le pietre sono sciolte in me
talli; col fuoco si fa e si doma il ferro; col fuoco si perfeziona 
l'oro; col fuoco, bruciando le pietre, si legano i cementi e le pa
reti; il fuoco, cuocendoli, fa bianchi i sassi neri, e, bruciando i 
legni bianchi, li rende scuri e ne fa carboni neri, di brace lam
peggiante; da legni duri ricava oggetti fragili; da materie putri-
de, materie incorruttibili; il fuoco scioglie le cose strette, uni-
sce le sciolte; mollifica le dure e indurisce le molli». Fin qui Isi- 8 
doro. Vogliono inoltre che Vulcano sia fabbro di Giove com
positore di tutti gli altri oggetti d'arte, per far capire eh~ ogni 
oggetto artistico si fa con l'aiuto del fuoco; il quale, in quanto 
capace di fare ,arte, fu chiamato Vulcano da qualche artista di 
questo nome. E chiaro poi perché le sue fucine siano presso le 
isole di Lipari e di Vulcano. Queste isole infatti vomitano fuo-
co e il loro nome favorisce la favola, poiché si chiamano Vulca
nie, ma non da Vulcano, figlio di Giove, anzi da un tal Vulcano 
che, nato in Emalio, le occupò. Né solo vollero che Vulcano, o 9 
il fuoco, fosse fabbro di armi e di gioielli, ma vogliono che ab-
bia dato materia ai contratti degli uomini e principio ai discor-
si, come sembra affermare Vitruvio nel De architectura scriven-
do: «Gli uomini, secondo il costume antico, nascevano nelle 
selve, nelle grotte e nei boschi e conducevano 1a vita cibandosi 
di alimenti agresti. Frattanto in qualche luogo gli alberi folti, 
scossi da tempeste e da venti, strisciando i rami fra loro, susci
tarono il fuoco; e perciò, atterriti dalla gran fiamma sprigiona-
ta, quelli che abitavano attorno a quei luoghi fuggirono. In se
guito, al placarsi del fuoco, capirono che grande vantaggio ne 
veniva ai corpi; e, aggiungendo legna al tepido fuoco e mante
nendolo vivo, vi conducevano altri e mostravano con cenni che 
vantaggi ne potevano trarre. In quel raccogliersi insieme di uo-
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fundebantur, aliter e spicitu voces cotidiana consuetudine v0 ,,)\ l 
cabula ut obtigerant constiterunt. Deinde segregando res se-< : 
pius in usu ex eventu fari fortuitu ceperunt, et ita sermones iri//.i 
tra:se procreaverunt. Ergo cum propter ignis inventionem con, ( 
ventus initio apud homines et consilium et convictus esset na/\ 
tus, et in unum locum plures convenirent, habentes a natura? 
pritnum preter reliqua animalia, ut non proni, sed erectl ambu-}' 
larel:it'-mundique et astrorum magnificentiam aspicerent, inc; 
roanibus et articulis quam vellent rem faciliter tractarent, cepec > 
runt in eo cetu alii de frondibus facete tecta, alii speluncas fo2, i 
dere sub montibus, non nulli hirundinum nidos et edificatios 
nes earum itnitantes, de luto et virgultis facere loca que subi-.x 

rent». Hec Vitruvius.152 

10 
Non autero insignis homo iste Pentatheucum legerat, citcai 

cuius initium longe alium sermonis autorem Adam omnia no-i 
minantem legisse, 153 et alibi Caym non domos tantum, sed civic 
tatem etiam construentem, novisset. Sed de hoc alias. Cur au--
tem Vulcano Cyclopes obsequiosi dati sint, supra ubi àe 
Cyclopibus explicatum est.154 Vulcanus autem faber iste ideo 
àictus est, ut ait Servius,155 quasi volicanus, quod per aerem vD'. 
let. Rabanus autem àicit: «Vulcanus volans candor».156 Mulci'. 
ber autem dicitur, ut ait Albericus, quasi mulcens ymbrem, eo 
quod, cum nubes altiora petietlnt157 calore in pluvias resolvun
tur. Ego autem Mulciberum dici puto quia molliat era. 

LXXI, De Erichthonio, Vulcani /ilio, qui genuit Pocrim; 

Orytbiam et Pandionem. 

1 Erichthonius, quem Erichtheum appellat Homerus, filius 
fuit Vulcani et Minerve;158 ex creatione cuius talis fertut fabi.ùa 
ab antiquis. Quod cum Vulcanus fulmina Iovi adversus Gigan
tes pugnanti fecisset, petiit eidero loco preroii ut liceret sibi 
cum Minerva concumbere. Quod ipse concessit, data Minerve 

lllin1, quan o venivano espresse clall' . . . 
per quotidiana consuetudine i voc em~s1~ne del fiato le voci, 
erano capitati. Poi, indicand ' gli abo~ di formarono, come 
gli uomini cominciarono a eso r· og~etu 'uso più frequente, 
pimenti; e così crearono fra 1:ro ~e~s1 a cas_o secondo gli avve
per la scoperta del fuoco n illllf a~g1~· 9uando dunque 
le riunioni, le assemblee ; leacque:o a prmc1p10 fra gli uomini 

1 1 convivenze e molti e . 
un soio uogo, avendo ricevut d . onvennero m 
lllente dagli altri animali, il ri il ~ n~~ura anzitu~o, diversa
llla eretti, e videro le magnlfic::!t i non camminare proni, 
trattarono facilmente con le . del ml on?o e degli astri, e 

1 li maru e con e dita gli • h 
vo evano; a ora cominciarono . 1 . oggetti e e 
Il fare tetti di fronde 1 . m que consorzio umano alcuni 

. . . , a trt a scavare spelo h . ' . 
tr1 1tn1tando i nidi d ll d' . . ne e sotto i monti al-

rgh' e e ron m1 e i loro b't li f , 
ve ette fecero luoghi da abitare» p· a 1. ac? 'c?n ango e 

Ma quest'uomo celebre non av . m q~1 Vttruvio. 
cui inizio avrebbe letto che Ad evdle~o il Pentatheucum, al IO 

se, fu ben altro autore del lin am~, ; 0 nome a tutte le co-
che Caino non solo costrul t guagg10. ~ltr~v: avrebbe saputo 
volta. Perché poi a Vulcano :i case, m~ ~tta. Ma di ciò altra 
clopi, ho detto sopra nel . io sta~_dau. come servitori i Ci
infine fu cosl chiamato c:!~ d~u 1 ess_i. Il fabbro Vulcano 
perché vola nell'aria Ra'b . tee Servto, quasi Volicanus 

la È 
· ano invece dice· V: ,_ ' 

vo nte». detto Mukibe O • • « uu:ano, candore 
la . r , come scrive Albe · . 

cente pioggia perché d 1 . neo, quasi mo!-
" al' , ,quanoenub1ragi 1· 

ptu tt, per il calore si sciolgono in i . g ~ngono g t strati 
detto Mulcibero perché am ll' P ~gg1a. lo invece credo sia ' mo 1sce 1 metalli. 

LXXI. Erittonio figlio d · v. l Pandione. ' 1 u cano, che generò Procri, Orizia e 

··· • Erittonio - che Oro hi fài Minerva; e della s::o :as:::t ~retteo - fu figlio di Vulcano I 

.W1o aveva preparato i fultn' . s1 r~~conta questa favola. Vul-
F i Giganti; e gli chiese co::er ~ove che ~ombatteva con
\ftt.e con Minerva Giove lo predm10 che gh fosse lecito gia-

. conc;e ette e fu data licenza a Mi-
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]. t' ut suam virginitatem, si posset, viribus tueretur. Dum 1cen ia . . 
"Im' en,e cubiculum intrasset Vulcanus, et Mmenre acnter 

~~ .. . 
se defendenti vim inferre conaretur, actum est ut voluntate m-
mia percitus Vulcanus in pavimentum semen effunderet, ~x 
quo aiunt Erichthonium natum; eique serpennnos d1cunt _fu1s
se pedes, ad quos contegendos etat~ provectus currum pnmus 
excogitavit, ut dicit Virgilius: «Pnmus Enthomus. c~rr~s . et 

2 quattuor ausus !ungere equos» etc. '.59 Huius ~utem frcn~~1s -~
tentum Augustinus in libro De cwztate Dez sic deteglt. ·. D1c1t 

nim apud Athenienses templum fuisse Vulcano et Minerve 
e . l 
commune, in quo compertus est infans dracon~ c1rcum:o u:us, 

1. cum eum magnum virum futurum iud1c10 Athemensmm qu, . 
portenderet, eum sen,averunt, et eo quod parentes essent mco-
gniti, his quibus dicatum erat templum, m_ quo co_mpertus erat, 
Vulcano scilicet et Minerve dederant m filrnm. H1c preterea, _ut 
dicit Anselmus, in libro De ymagi11e mundi, in celum inter alias 
celestes ymagines assumptus, Serpentarius dictus est:" 

LXXII. De Pom; Erichthonii filia et coniuge Cephafi. 

Pocris filia fuit Erichthonii seu Erichthei et coniunx Cepha
li Ovidio teste dicente: «Quattuor ille quidcm iuvenes toti
d~mquc crearat Ferninee sortis, sed cr~t par forma duarum, E 
quibus Eolidcs Cephalus te coniuge !elix, Pocn. fu:t» etc. 
Que huius fuerit fortuna, que mors, post hec uht dc Cephalo 

scribitur.1(•1 

LX.C'<.III. De 01),thia, hnchtbomi cl Boree. 

Orythia Erichrhci seu Ei:ichthonii fuit fili a, ut Euseh~u.s in li
hm Tempornm tcstatur. Hanc trax Boreas Astrcl1 h!tus ra
puit, ct sibi matrimonio copulavit. Que illi Zcthum et Calaym 

fi!ios pcperit. 
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nerva di difendere, se potesse, con le sue forze la propria vergi
nità. Quando dunque Vulcano entrò nella stanza di Minerva e 
tentava di usarle violenza, mentre ella aspramente si difendeva, 
accadde che Vulcano, spinto da voglia eccessiva, sparse il seme 
sul pavimento, e da esso dicono che nacque Erittonio; e dicono 
che aveva piedi di serpente, a coprire i quali, quando fu adulto, 
per primo inventò l'uso del carro, come dice Virgilio: «Per pri
mo Erittonio osò aggiogare al carro quattro cavalli» ecc. Ago- 2 

stino poi nel De civitate Dei così spiega l'intento della favola. 
Dice infatti che gli Ateniesi ebbero un tempio, comune a Vul
cano e Minerva, e che in esso fu trovato un fanciullo, avvolto 
da un serpente, che fece presagire agli Ateniesi che sarebbe 
stato un grande uomo. Allora lo salvarono e, poiché i suoi ge
nitori erano sconosciuti, lo diedero per figlio a Vulcano e Mi
nerva, ai quali era dedicato il tempio in cui fu trovato. Questi 
inoltre - come dice Anselmo [ma: Onorio] nel De imagine 
mundi - fu assunto in cielo con le altre figure celesti e fu chia
mato il Serpentario. 

LXXII. Procri; figlia di Erittonio e moglie di Ce/alo. 

Procri fu figlia di Erittonio, o Eretteo, e moglie di Cefalo. Lo 1 

attesta Ovidio dicendo: «Egli aveva generato quattro figli e al
trettante figlie: ma due erano di pari bellezza. Una eri tu Pro
cri; e l'Eolide Cefalo fu tuo felice marito». La sua vicenda e la 
sua morte sono scritte poi nel capitolo su Cefalo. 

LXXIII. Orizia, figlia di Erittonio e moglie di Borea. 

Orizia fu figlia di Eretteo, o Erittonio, come attesta Eusebio r 
nel Chronicon. Fu rapita dal trace Borea, figlio di Astrelo, chc 
la sposò. Ella gli partorì i figli Zeto e Calai. 
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LXXIV. De Pa11dione, Erichthonii /ilio, qui genuit Prognem 

et Phylomenam. 

Pandion, ut Lactantio placet, 165 filius fuit Erichthonii Athe
narum regis, sibique successit in regno, ex quo preter regni 
tempus, quod iuxto Eusebium annis quadraginta fuit, 166 nil est, 

2 nisi quia duos habuerit filios et totidem filias. Ex quibus, bello 
fessus, quod diu adversus Tracas gesserat, cum in .pacem :'enis
set, unam, Prognem scilicet, Thereo T racum regi ded1t m co
niugem; alterius autem, Phylomene scilicet, infortunium flevis-

se potuit, de quibus supra latius. 167 

LXÀ'V. De Progne et Phylomena filiabus Pandionis. 

Prognes et Phylomena, ut satis late dicit Ovidius,163 filie fue
runt Pandionis Athenarum regis. Harum Prognem Pandion 
Therco regi Tracie dedit in coniugem, et ipsa ex eo peperit 

2 Ythim filium. Phylomenam autem sccundam Pandionis filiarn, 
dum ad Prognem Thereus deduceret, stupravit, eique linguarn 
abstulit; cx quo secutum est ut Ythis a matrc occideretur, et 
patri daretur in cibum, et inde Prognes mutaretur in hirundi
ncm, Phylomcna in avem sui nominis, Thereus in upupam, ut 
de omnibus plenius supra ubi de Thcreo.1''1 

LX}CVI. De Cacho, V11!ca11i /ilio. 

Caclms filius fuit Vulcani, ut dicit Virgilius: «Hic spelunca 
fuit, \'f\Sto summota reccssu Scmihominis Cachi facies qm1m 

dira tegebat Solis inaccessam radiis, sernpcrc1ue recenti Cede 
tepebat humus, foribus affixa supcrbis Ora virum tristi pen~e
bant pallida tabo. Huic monstro Vulcanus erat pater: ilhus 
atros Ore vomcns ignes, magna se mole ìerebat» etc. Ex hoc 
fcrtut· quod Herculis ex Hyspania redeuntis, et cum Evandro 
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LXXIV, Pandione, figlio di Erittonio, che generò Progne e 
Filomena. 

. Pandione-: come pare a Lattanzio - fu figlio di Erittonio, re r 
d1 Atene, e gli successe nel regno. Di lui, oltre la durata del re
gno che, secondo Eusebio, fu di quaranta anni nulla si sa se 
non che ebbe due figli e altrettante figlie. Di ess;, quando s:an- 2 

co della gu~rra, a_lungo condotta contro i Traci, fece pace con 
loro, Pand1one diede Progne in moglie a Tereo, re di Tracia 
mentre della seconda, cioè Filomena, pianse amaramente la di~ 
sgrazia, della quale sopra si è detto più ampiamente. 

LXXV. Progne e Filomena, figlie di Pandione. 

Progne e Filomena - come ampiamente scrive Ovidio - fu. r 
rono [iglie di Pandione, re di Atene. Di queste il padre diede in 
moglie ~ ~er~o, ~e di Tracia, la figlia Progne, la quale da lui 
partorì il f1gho ltt. La seconda figlia Filomena, Tereo stuprò, 2 

men~~e la c?nduce~a alla ~orella Progne; e le tagliò la lingua. 
Da c10 segu.1 che Iu fu ucciso dalla madre e fu dato in pasto al 
padre; e po1 Progne fu mutata in rondine, Filomena nell'uccel-
l~ del suo no1;11~, cioè in usignuolo, Tereo in upupa, come più 
pienamente s1 e raccontato sopra nel capitolo su T ereo. 

LXXVI. Caco, figlio di Vulcano. 

Caco f~1 figlio di Vulcano, come dice Virgilio: «Qui fu la spe- r 
lonca, abitata dal crudele Caco, mezzo uomo e mezza fiera na
scosta in ~n va~to recesso, dove non potevano penetrare i :aggi 
del sole e 11 pavrmento era sempre tepido di sangue ancor fresco 
e, affissi sugli alti stipiti, teschi di uomini pendevano, lordi di 
sangue rappreso. Padre di questo mostro era Vulcano: con la 
sua m~le ince~cva, vomitando dalla bocca nere vampe di fuoco» 
ecc. D1 Caco s1 narra che di notte trasse per la coda nel suo antro 
i buoi diErcole, che tornava dalla Spagna, ed era ospite diEvan-
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u54 da traxit in antrum suum; quos 
. • boves noctu cau hospitantis H ules nec quorsum erras-

. ne cerneret ere ' d 
curo diminutos ma "d b t enim vestigia pedum ab antro a 
sent posset advertere (Vl e lia . cedebat sed cum mugirent 

. f )cumre qu1sre , . l . 
armenta vemen ia dentes mugitui qui e aus1 te-
ob relictos socios abeuntes,hlr~sfpon In quem duro verteretur 

) nita est Cac raus. • b 
2 nebantur cog il1 d it et dava interem1t, et oves 

u1 · antro umeux, hf ·f Herc es Vl ex 1 C cha sorore Cac i, ratr1s ur-
·t Alii vero vo unt a a di . reassumps1 . b .d ruisse ibidem u ara sacn-

H uli elatum et o i me di . S tum ere rev ! Vul m· filium dictum c1t er-
. Rune ideo ca 

sque venerati.. . . bra combustione consumeret. 
vius,m quia adiacen1l:a omnia ere_ 1·mum Evandri fuisse famu-

Alb • 111 dicebat nequ1ss 
3 Quem ericus . m sonat· nam cacos grece, 

quod nomen ipsu , S li 
lum seu servum, fi . tem fabule videtur o no 

l t Sub ct10ne au . C 
latine ma um sona · . m Dicit enim hab1tasse a-

. b"l"bus hystortam esse. T . . 
ubi De mira t t . lin est ubi postea ngemma 

. 1 o cui Sa e nomen ' d 
chum eo m oc . d d" . Celium dicere quo ' cum a 
Porta Urbis facta. D:m e 1c1lt tus ivisset et ab eo Megali 

Th cotll tyrreno ega ' 1· ·b Marsya rege ar di b eodem curo amp 1or1 us 
. . d esset tra tus, a 1 

frig10 servan us d t regnum circa V u turnum et 
b .di. de venerat re uc us, d E su si 1s, un ' d tentarent a versum van-

. . paverunt et um C h 
Campamam occu H ' u1 qui tunc forte aderat, ac us 

Ar des duce ere e, . 
drum et ca ' a1· tem ad Sabinos secess1t, quos augu-
oppressus est. Meg 1s au 
randi disciplinam docuerat. 

I 

LXXVII. De Ceculo, Vulcani /ilio. 

. . f des restanda est, filius fuit Vulca~i. 
Ceculus, si Mar~nl 1N PP tine fundator defuit urb1s, 

. d sic· « ec renes f 
Dicit etllffi e eo . . t r a restia regem Inventumque o· 
Vulcano genitum pecora m e Cg u1 etc n• Ex hoc talis fer-

d" dit etas ec us» . 
cis omnis quem ere i ' ibus unica fuit soror, que dum 
tur fabula. Duo fuere fratrilles, qu . in gremium ex torrente 

. sederet fav a casu ems 
secus ignem ' 
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dro. Quando Ercole li vide al mattino diminuiti, non poté capire 
dove erano andati ( vedeva infatti le orme degli zoccoli, che veni
vano dall'antro di Caco verso gli armenti che erano rimasti); poi 
se ne andava coi rimanenti; ma poiché quelli andandosene [con 
Ercole] muggivano per aver lasciato i compagni, e quelli tenuti 
chiusi [da Caco] rispondevano al muggito, l'inganno di Caco fu 
scoperto. Ercole gli si volse contro e lo trasse fuori dall'antro e lo 2 

ammazzò con la clava e si riprese i suoi buoi. Altri invece voglio-
no che il furto del fratello sia stato rivelato ad Ercole da Caca, 
sorella di Caco, e che perciò meritò di esser ivi venerata con al
tare e sacrifici. Servio dice che fu detto figlio di Vulcano, per
ché con frequenti incendi devastava tutti i luoghi vicini. Albe- 3 

rico diceva che fu un perfido servo di Evandro, come suona lo 
stesso nome; poiché Cacos in greco suona cattivo in latino. Sot-
to la finzione della favola sembra a Solino nel De mirabtlibus 
mundi che ci sia storia. Dice infatti che Caco abitò nel luogo 
chiamato Saline, dove poi fu fatta la porta Trigemina (cioè dal-
le tre arcate) di Roma. Scrive poi che Gellio racconta che Caco, 
essendo andato, come ambasciatore, da parte del re Marsia, a 
Tarcone Tirreno e dal re essendo stato consegnato a Megalo 
frigio, per essere tenuto in custodia, fu ricondotto dallo stesso, 
con più grossi aiuti, là donde era venuto; e occupò il territorio 
attorno al Volturno e alla Campania; e, mentre tentava di rivol
gersi contro Evandro e gli Arcadi, sotto la guida di Ercole, che 
allora per caso era presente, Caco fu ucciso. Megalo, invece, si 
ritirò in Sabina e ne istrui gli abitanti nella scienza augurale. 

LXXVII. Ceculo, figlio di Vulcano.· 

Ceculo, se si deve dar credito a Virgilio, fu figlio di Vulcano. r 
Dice infatti di lui cosi: «Né mancò il fondatore di Palestrina, 
Ceculo, che tutti a quel tempo credettero re, nato da Vulcano, 
tra il bestiame agreste, e trovato sul focolare» ecc. Di lui si rac
conta questa favola. Ci furono due fratelli, con una sola sorella 
e questa, mentre sedeva presso il focolare, una favilla cadde 
per caso dalla fiamma ardente sul suo grembo; e dicono che da 
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fervido evolavit, ex qua mulierem concepisse aiunt, et peperis
se puerum, quem Vulcani dixere fili~m: eumque ob lippi~udi-

2 nem oculorum dixere Ceculum. Qu1 d1e quadam forsan mfe
status improperatione quia non Vulcani filius esset, oravit Vul
canum ut, si eius esset filius, demonstraret; nec mora Vulcano 
agente aiunt missum fulmen, a quo omnes qui ~~~ credebant 
exusti atque perempti sunt; ex quo vere Vulcam films a super
stitibus habitus est. 

3 
Ego existimo fictionis huius rationem esse talem: Cecul~m 

I 

2 

scilicet Prenestem proprio nomine nuncupatum, et ab egntu
dine oculorum Ceculum, et idem esse cum Preneste Latini re
gis filio, de quo supra; 175 et ob evolatam favillulam in gremium 
pregnantis matris adoptatum Vulcano, eumque ~o~tes suos 
igne et incendio castigasse, et Prenestem fondasse civ1tatem, et 
viribus Turnum adversus Eneam iuvisse. 

LXXVIII. De Tullio Servilio, Vulcani/ilio, qui genuit Tullias 
duas. 

Tullius Servilius Vulcani fuit filius ex Cresa Corniculana, ut 
in libro Fastorum testatur Ovidius, dicens: «Namque pater 
Tuili Vulcanus, Cresia mater, Presignis facie, Corniculana 
fuit». Et paulo post: «lussa foco captiva sedet; conceptus ab il
la Servius, a celo semina gentis habet» etc. 176 Hunc preterea di
cit Ovidius a fortuna dilectum, eamque solitam ad eum ire per 
fenestram palatii et secum esse, ubi postea facta est porta que a 
fenestra illa Fenestrale nomen accepit. 

Huius fabule intentum ex hystoria per Titum Livium stilo 
egregio enarrata sumetur. 177 Quam ut paucis complectar ver
bis, dico quod, capto Corniculano a Tarquinio Prisco Roma
norum rege inter alias captivas iuvencula quedam, eo quod no
bilis videretur a Tarquinio in domum regiam deducta est. Que 
pregnans pep;rit Tullium Servilium_. Q_uo adhuc in~a?tulo _et in 
cunis dormiente, descendit ab alto 1gmculus et cap1t1 suo mse-
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essa la donna concepl e partorì un figlio che dissero figlio di 
Vulcano e che chiamarono Ceculo, per la cisposità degli occhi. 
Egli un giorno, molestato dal rimprovero di non essere figlio di 2 

Vulcano, lo pregò di dimostrargli se fosse suo figlio. Subito di
cono che Vulcano mandò un fulmine, dal quale furono brucia-
ti e uccisi quelli che non avevano creduto; e perciò, dai super
stiti fu creduto veramente figlio di Vulcano. 

Io credo che questo sia il senso della favola: che cioè Ceculo 3 
fu di vero nome Preneste e che, per la malattia degli occhi, fu 
chiamato Ceculo; e che fu una sola persona con Preneste figlio 
del re Latino, del quale si è detto più sopra; ma che, per la fa
villa volata nel grembo della madre incinta, fu attribuito a Vul
cano; e che esso, col fuoco e con l'incendio, castigò i suoi ne
mici e fondò la città di Palestrina e aiutò con le sue forze Turno 
contro Enea. 

LXXVIII. Tullio Servilio [Servio Tullio], figlio di Vulcano, 
che generò le due Tullie. 

Tullio Servilio [ma: Servio Tullio] fu figlio di Vulcano, avu- r 
to da Ocresia di Cornicolo, come attesta Ovidio nei Fasti: 
«Infatti Vulcano fu il padre di Tullio e Ocresia fu la madre, la 
più bella delle fanciulle di Cornicoli». E poco dopo: «Sta, co
mandata, prigioniera sul focolare; Servio è da lei concepito. 
Dunque è dal cielo l'origine della stirpe» ecc. Dice inoltre 
Ovidio che fu amato dalla Fortuna, la quale fu solita andare 
da lui attraverso una finestra del palazzo e stare con lui, dove 
poi fu fatta la porta che, da quella finestra, prese il nome di 
Fenestrale. 

L'intenzione di questa favola si apprenderà negli Ab urbe 2 

condita di Livio, narrata con egregio stile. Se devo abbracciarla 
con poche parole, egli scrive che, quando fu presa Cornicolo 
da Tarquinio Prisco, re dei Romani, tra le altre prigioniere, una 
giovanetta, poiché sembrava nobile, fu condotta da Tarquinio 
nella reggia. Ingravidata, essa partorl Tullio Servilio [cioè Ser-
vio Tullio]. Mentre era ancora fanciullo e dormiva nella culla, 
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dit nullam inferens lesionem. Quem cum vidisset Tanaquil re
gi~a auguriorum perita, suasit viro p~~rum cum diligentia s~r
vandum magnum enim futurum fam1he sue commodum. Hmc 
servatus' cum strenuus evasisset, Tarquinio filiam sumpsit in 
coniugem, et vulnerato Tarquinio a filiis Anci Marci, ~t a regi
na ex vulnere mortuo clam servato, ea iubente, parvulis adhuc 
existentibus filiis Tarquinii, Servius occupavit regiam. Qua oc
cupata et morte patefacta Tarq~inii, ~~rvi~s illi_ ~~ffectus _es_: 
rex. Cui cum due essent ex coniuge filie, illas fil11s T arqumu 
Prisci dedit uxores. Ipse autem cum multa bona fecisset Roma
nis, a Tarquinio Superbo genero suo, filie inpulsu, occisus est, 
cum regnasset annis xliiii. Illa igitur flammula de qua supra lo
cum dedit fabule, ut filius fingeretur Vulcani, quod ostendit 
Ovidius dicens: «Signa dedit genitor, tunc cum caput igne co
rusco Contigit, inque omnis flammeus egit apex» etc.'" Quod 

4 
autem a fortuna dilectus fuerit monstravere successus. Rune 
Plinius, in libro Virorum illustrium, filium dicit fuisse Publii 

Cornicularii et Ocreatie captive."' 

LXXIX. De duabus Tulliis filiabus Tullii Servilii. 

1 
Tullie due, Tito Livio autore,180 filie fuere Tullii Servilii, et 

coniuges Arruntis et Lucii, Prisci Tarquinii filiorum. Maior 
quippe Tullia severi atque ~~a:ient~s ani1:1i, et _a~ quec~nque 
facinora proclivi, Arrunti m1t1ss1mo rnvent contlgtt. Iumor ve
ro, que piissima mulier erat, Lucio acris et ambitiosi cordis iu
veni data est. Ardebat Tullia maior desiderio regni, segnemque 
virum contumeliis infestabat, et suam damnabat fortunam 

2 
quod non Lucio data esset. Tandem actu~ ~st ut _morerentu_r 
Arruns et iunior Tullia, quam ob rem evest1g10 ma1or convemt 
cum Lucio, et patiente potius quam approbante Servio, matri-
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discese da~' alto una fiammella e si posò sulla sua testa, senza 
provocar~h alcu? danno. Quando ciò vide la regina Tanaquil, 3 
esperta d1 auguri, persuase il marito di custodire il fanciullo con 
d~igenza,_?erché avreb~e portato gran vantaggio alla sua fami
gl'.a. Pe~c1?, a~evato e_ divenuto valoroso giovane, prese in mo
glie la fi~h~ ~1 !arqumio Prisco; e, quando questi fu ferito a 
mo~e da1 figh d1 Anco Marzio, e custodito nascostamente dalla 
r~gma, p~r _su? ordine Servio occupò la reggia, quando ancora 
vivevano 1 figh del Tarquinio. Quando poi fu occupata la reggia 
e venne resa nota la morte di Tarquinio, Servio gli fu sostituito 
come s~~ce_ss~re. Egli aveva due figlie dalla moglie; e le diede 
spos~ al figi~ ~1 ~ arquinio Prisco. Ma proprio lui, dopo aver reso 
molti benef'.c1_ al ~omani, fu ucciso dal genero Tarquinio il Su
perbo, per 1st1ga~1one ~ella figlia, dopo aver regnato per qua
rantaquattro anm. La fiammella di cui si è detto fornì materia 
alla favola in base alla quale Servio fu immaginat~ figlio di V ul
can~, co~e mostra Ovidio dicendo: «La prova della paternità 
la diede il padre [Vulcano], quando la punta di una fiamma 
toccò il suo capo con fuoco lampeggiante ed arse sulla chioma» 
ecc. Che poi sia stato amato dalla fortuna, lo mostrarono i suoi 
s~ccess~. Plinio, n~I De. viris i'.lustribus, dice che egli fu figlio 4 
d1 Pubho (ma Tullio) d1 Cormcolo e di Ocreazia, sua schiava. 

LXXIX. Le due Tullie, figlie di Tullio Servilio. 

Due _T~llie furono figlie di Servio Tullio, come attesta Livio, 1 

e_mogli d1_ Arrunt~ e ~udo, figli di Tarquinio Prisco. La mag
g10re Tullia era d1 ammo rigido e intollerante e incline a qua
l~~q~e scell~ratezza; e toccò al più mite dei figli, Arrunte. La 
p~u g1ova~e ~nvece, che era d_o~na molto pia, fu data ; Lucio, 
g1ovan~ d a?1mo aspro e amb1z1oso. La Tullia maggiore ardeva 
dal des1der10 del regno e molestava il marito tranquillo con of
f~se e c?ndannava il suo destino di non essere stata data a Lu-
c10. Infme accadde che morirono Arrunte e la Tullia minore· e 2 

allora s_ubi~~ la maggiore s'accordò con Lucio e, sopportando-
lo Serv10 pm che approvandolo, si unirono in matrimonio. Ma 
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monio iuncti sunt; cepitque illico improba mulier viri animum 
irritare verbis, et ad regnum stimulis inpellere; ex quo factum 
ut die quadam curiam intraret Lucius, et pr~ rege seder~t, ~t 

nientem Tullium pelli faceret, et inde sequt atque tructdan. 

3 
Quod curo audisset Tullia, consc<:nso ve?iculo, letabunda ad 
salutandum virum regem cucurr1t. Redtens . autem d?mum, 
curo Servii cadaver media in via prostratum v1deret aun~a, at
que subsisteret ne illud tra~si~ns vehiculo ?rem<:ret: ~b1~rga
tus a Tullia, eo presso, trans1v1t. Hec pepertt Luc10 filios, tnter 
quos Sextum Tarquinium, ob cuius illatum ~ L~~1;etiam Col
latini coniugem per violentiam stuprum, Lucrns fil~que se~um 
in exilium acti sunt et ipsa cum eis. Que apud Gab10s truc1da
tum Sextum audisse potuit, et vidisse virum apud Cumas Cam
panie tabida in senectute marcentem. Quis autem mulieri finis 
fuerit, non legi. 

Genealogie deorum gentilium liber XII'" explicit. 
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subito la donna scellerata incominciò a istigare l'animo del ma
rito e a spingerlo con sollecitazioni al regno. Ne derivò che un 
giorno Lucio entrò nella curia e vi sedette al posto del re e fece 
cacciare Tullio, quando vi giunse, e lo fece inseguire e uccide-
re. Quando Tullia lo seppe, sali sul carro e lieta corse per salu- 3 
tare il marito re. Ritornando a casa, il cocchiere, quando vide il 
cadavere di Servio steso in mezzo alla via, si fermò per non 
schiacciarlo, passando col carro. Ma, rimproverato da Tullia, 
gli passò sopra, schiacciandolo. Essa diede a Lucio dei figli, tra 
i quali Sesto Tarquinio, per lo stupro del quale, consumato su 
Lucrezia, moglie di Collatino, Lucio e i figli furono cacciati in 
esilio; e Tullia con loro. Essa poté sapere che Sesto fu ucciso a 
Gabi, e vedere il marito marcire in misera vecchiaia. Non ho 
letto invece che fine abbia fatta la donna. 

Finisce il dodicesimo libro delle Genealogie deorum genti
lium. 



Genealogie deorum gentilium secundum Iohannem Boccac
cium de Certaldo liber XIII incipit feliciter. 

In arbore precedenti, cuius in radice describitur Iuppiter ter
tius, ponuntur tam in ramis quam in frondibus posteritates Her
culis et Eoli filiorum dicti Iovis tertii. 

Prohemium. 

Gurgitis vasti atque nimium estuosi portio longe maior cur
suque difficilior, vero prestante Deo, post puppim relicta, curo 
iam cani montium vertices appositi litoris se tenui quadam 
ostentatione in remotis ostenderent, ceperat videri michi mare 
placidum et nullis fere impeditum obicibus, et undas solito la
xiores prestare, et spe atque aviditate contingendi litoris, (in 
quo quies promictebatur futura et ob superatos labores vectri-

2 ci mee laurea) ultro remis ferebar et velo. Sed ecce, duro a 
Tyberis hostio lenis aura me detulisset in Euboicum salum ste
tissentque coram Cadmeie Thebe, et, quas preterieram non 
advertens, Eolie insule in mentem venissent, sensi mecum quid 
superesset agendum, euro scilicet describendum monstruosa
rum rerum domitorem egregium, ceteros mortales viribus 
excedentem; nec non et furentis populi regem, cuius persepe 
opere fere naufragus factus sum, et eorum inde numerosas sa
tis posteritates annectere. Ex quo paululum tepuit fervor ille, 
qui me avidum deferebat in litus, et substiti, et duro mecum 
volverem facile non esse eos labores describere, quibus preter 
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Comincia felicemente il tredicesimo libro delle Genealogie 
deorum gentilium di Giovanni Boccaccio da Certaldo. 

Nell'albero precedente, nelle cui radici è scritto il nome del 
terzo Giove, sono collocati nei rami e nelle foglie le discendenze 
di Ercole e di Eolo figli del detto terzo Giove. 

Proemio. 

Lasciata dietro alla poppa, coll'aiuto di Dio, la parte del ma- r 
re ( di gran lunga più grande e di più difficile corso), immenso e 
pieno di tempeste, già si mostravano in lontananza, appena vi
sibili, i bianchi vertici dei monti del lido opposto, e il mare co
minciava a sembrarmi placido e quasi da nessun ostacolo im
pedito e presentare onde più del solito tranquille; e per la spe
ranza e la brama di toccare il lido (nel quale si prometteva fu
turo riposo, e, per le fatiche superate, una corona d'alloro al 
mio veicolo) ero portato oltre dai remi e dalla vela. Ma ecco, 2 

mentre dalle foci del Tevere la leggera brezza mi aveva portato 
nel mare di Eubea, e stavo ormai dirimpetto alla Cadmeia Te-
be, e mi erano venute in mente le isole Eolie, che quasi distrat
tamente avevo lasciato indietro, mi accorsi di quello che mi re
stava da fare, cioè descrivere l'egregio domatore dei mostri che 
tutti supera in forze i mortali; e, ancora, Eolo re di un popolo 
furioso, ad opera del quale spesso fui naufrago; e mi restavano 
da aggiungere le sue numerose discendenze. Perciò s'intepidi 
un poco quel fervore che mi spingeva avido sul lido, e mi arre
stai; e mentre andavo pensando fra me che non era facile de
scrivere quelle fatiche, alle quali nessun uomo sarebbe bastato, 
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Herculem nemo suffecisset mortalium eumque regem, cuius 
famuli orbem videbantur posse concutere, existimavi quie
scendum fore et aliquali odo languidas iam vires in nervum re
vocare, ne inter egregios Alcidis sudores deficerem, aut, ubi 
minime vellem, debilis deferrer ab Eolo. Et sic, nondum Iovis 
tercii enumerata integre prole, iterum, rex inclite, steti tan
quam in certum devenissem terminum. A quo iam factus robu
stior, surgens in residuum itineris, navicule vela concedo, 
orans more solito, ut Is faveat meque laboris deducat in finem, 
cui facillimum fuit ex nichilo cuncta componete. 

I. De Hercule, XXXVIII' Iovis tertii /ilio, qui genuit XVII fi
lios, quorum hec sunt nomina: Oxeas, Creonthiades, Tyrioma
cus, Diicohontes, Ythoneus, Cromis, Agilis, Ylus, Sardus, Cyr
nus, Dyodorus, Tlipolemus, Thessalus, Aventinus, Thelephus, 
Lydus, Lamirus. 

Hercules, ut scribit in Amphytrione Plautus, 1 filius fuit Iovis 
et Alcmene. Que, ut quidam volunt, hac lege nupsit Am
phytrioni, ut mortem fratris sui a Thelobois occisi ulcisceretur; 
in qua expeditione, ut ubi supra ait Plautus, cum versaretur 
Amphytrion, Iuppiter in Alcmenam ardens, Amphytrionis mi
litantis forma sumpta ante lucem, quasi ab expeditione re
diens, accessit ad eam, que cum eum virum suum crederet, 
cum eo concubuit, ex quo concubitu, esto ex Amphytrione 
pregnans esset, concepit, ad quam conceptionem nolunt noc
tem unam suffecisse, quin imo aiunt, tribus in unam iunctis, la
sciviendi spatium adultero Iovi concessum, quod a Lucano 
scribitur: «Thebais Alcmene, qua dum frueretur, Olympi Ree
tor Luciferum ter iusserat Hesperon esse» etc.2 Et sic in tem
pore geminos peperit, ex Amphytrione viro Yphicleum, ex lo
ve autem Herculem. 

2 Preterea et aliam fabulam ad huius nativitatem spectantem 
recitat Homerus,3 quam, quia supra ubi de Euristeo filio Stele-

3 ni scripsimus, hic reiterare superfluum esset. Hunc veteres ma-
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tranne Ercole, e quel re i cui servi sembravano poter scuotere il 
mondo, stimai di dover riposare e con un po' d'ozio richiamare 
al loro nerbo le forze ormai illanguidite per non venir meno tra 
le famose fatiche di Ercole, o esser trascinato impotente da Eo
lo dove non avrei voluto. E cosi, non avendo ancora intera
mente annoverata la discendenza del terzo Giove, di nuovo, o 
re illustre, mi fermai, come fossi giunto ad un termine sicuro. 
Ma poi, reso più gagliardo, sorgendo verso il resto del viaggio, 
sciolgo le vele alla navicella, pregando al solito, che mi favori
sca e mi conduca al fine della mia fatica Colui al quale fu faci
lissimo creare tutte le cose dal nulla. 

I. Ercole, trentottesimo figlio del terzo Giove, che generò di~ 
ciassette figli; dei quali ecco i nomi: Oxea, Creontiade, Tirioma
co, Diicoonte, Itoneo, Cromi, Agile, Ilo, Sardo, Cirno, Diodoro, 
Tlepolemo, Tessalo, Aventino, Tele/o, Lido, Lamiro. 

Ercole - come scrive Plauto nell'Amphitruo - fu figlio di r 
Giove e di Alcmena. Costei, come alcuni vogliono, sposò Anfi
trione con questo patto, che vendicasse la morte di suo fratello, 
ucciso dai T eloboi. Mentre Anfitrione conduceva questa spe
dizione contro di essi - come dice Plauto, sopra citato - Giove, 
invaghitosi di Alcmena, all'alba prese le sembianze di Anfitrio-
ne (che era in guerra) e si avvicinò a lei, come se ritornasse dal 
campo. Ella lo credette suo marito e giacque con lui. Da quel 
concubito, sebbene già fosse resa incinta da Anfitrione, conce-
pi, e vogliono che a quel concepimento non sia bastata una sola 
notte, anzi dicono che fu concesso a Giove adultero lo spazio 
di folleggiare per tre notti congiunte in una, come scrive Luca-
no: «La tebana Alcmena: mentre la possedeva, il rettore del 
cielo aveva ordinato a Lucifero di essere tre volte Espero» ecc. 
E cosi, al tempo giusto, partorl due gemelli, Ificleo, dal marito 
Anfitrione, e Ercole, da Giove. 

Inoltre un'altra favola racconta Omero, riguardante questa 2 

nascita, e sarebbe superfluo ripeterla, poiché ne abbiamo scrit-
to sopra nel capitolo di Euristeo, figlio di Stenelo. Gli antichi 3 
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· · extollunt laudibus, et eum quantum ad corporis statu-
xmus lin . al . din 

Xun. um ferunt adeo ut no t eius t1tu em superas0 

ram ma , . 
se quenquam, et eam septem fuisse ped~, qu~~ ~olinus pro0 

bare videtur uhi dicit: «Licet ergo plenque diffinia~t nullum 
posse excedere longitudinem pedum sept~, quod 1:°~ra_h~c 
moduro Hercules fuit» etc.4 et curo Iunorus noverce 1:°~1c1tlas 
euro passum velint, et Euristeo regi f~mu1atu~ prestltlss~t, ro
bore corporeo et ingenio ceteros ante1sse conflrma°:t. Cums ~a
bores precipuos fere omnes duodecim tantu_m fu1sse co~
mant, curo XXXI, esto non omnes equos, fuisse comper1am. 

4 Primo quidem, duro adhuc esset infantu1us_ et ~ cunis c~ 
fratre iaceret, a lunone odiis insecutus, dorm1ent1bus parentl
bus ad eum devoranduro serpentes duo missi sunt. Quibus vi.; 
sis ~errefactus Yphicleus ex cunis decidit et eiu1atu suo paren
te; excitavit. Qui surgentes Hercu1em invenere cepisse mani
bus serpentes et eos occidisse. De quibus in tragedia Hercul~s 
furentis sic ait Seneca poeta: «!~fanti~ eta~? monstra superav1t 
prius Quam nosse posset. Gemma ~r~statl c?put Angues f~re
bant ora, quos contra obvius Reptav1t infans 1gneos serp:ntm1:1 
Ocu1os remisso pectore ac placido intuens; Artos sererus vu1t1-
bus nodos tu1it Et tumida tenera guttura elidens manu» etc.5 

5 

6 

Secundo: apud Lernam paludem cum ydra immani mon~tro 
certamen habuit, cui curo essent capita septem, et, uno exctso, 
septem i1li renascerentur illico, exquisita vitalium origine illam 
consuropsit. De qua sic Seneca tragedus uhi supra: «Quid? Se
va Lerne monstra, numerosum malum, Non igne demum vici~ 
et docuit mori?» etc. 6 

Tertio: curo Nemeus leo esset toti regioni terribilis susceptus 
a Molorco pastore, qui loco proximus erat uhi leo, a1ve_rsus 
eum animosus accessit, et captum atque enectum excor1avit et, 
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esaltano Ercole con lodi grandissime e dicono che per statura 
fu altissimo, al punto che vogliono nessuno lo superasse; e che 
fu di sette piedi, ciò che sembra confermare Solino dove scrive: 
«Sebbene dunque i più sostengano che non si può superare 
l'altezza di sette piedi, perché di questa misura fu la statura di 
Ercole» ecc. Vogliono che abbia sopportato l'inimicizia della 
matrigna Giunone, e confermano che prestò servigi al re Euri
steo, e che superò tutti gli altri per forza fisica e ingegno. Le 
principali sue fatiche quasi tutti affermano che furono soltanto 
dodici, mentre io trovo che furono trentuno, sebbene non tutte 
eguali. 

La prima. Quando era ancora fanciullo e giaceva in culla col 4 
fratello, inseguito dall'odio di Giunone, mentre i genitori dor
mivano, furono messi nella culla due serpenti per divorarlo. 
Quando li vide, Ificleo cadde dalla culla e coi suoi lamenti sve
gliò i genitori. Alzandosi essi videro che Ercole aveva preso 
nelle mani i serpenti e li aveva uccisi. Di essi il poeta Seneca co-
sl scrive nell' Hercules furens: «(Forse che fu libera) la sua in
fanzia?, prima di poterli conoscere, vinse i mostri. Due serpen-
ti con le creste su1 capo muovevano i loro musi contro di lui: 
Ercole neonato andava carponi contro loro, guardava, abbas
sando lo sguardo calmo, gli occhi di fuoco dei serpenti; con vi
so sereno prese i serpenti strettamente annodati e con la mano 
ancora tenera li strozzò alla gola rigonfia» ecc. 

Seconda fatica. Fece lotta presso la palude di Lerna con l'i- 5 
dra, mostro crudele, che aveva sette teste; e, quando una era 
troncata, sette subito rispuntavano. Ma Ercole, trovata la radi-
ce di quella vitalità, la vinse. E cosl su di essa il tragico Seneca 
sopra citato: «E che? Il crudele mostro di Lerna, malanno infi
nito, non vinse poi col fuoco e lo fece morire?» ecc. 

Terza fatica. Il leone Nemeo, terribile a tutta la regione. Er- 6 
cole, accolto dal pastore Molorco, che era vicino al luogo dove 
si trovava il leone, coraggioso lo affrontò; e, dopo averlo preso 
ed ucciso, ne tolse la pelle, e sempre la usò, come insegna del 
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ob virtutis insigne, loco pallii, corio eius postea semper usus 
est; unde Ovidius: «His elisa iacet moles Nemea lacertis» 

etc.7 

7 
Quarto: adversus Theumesium leonem, nulla ex parte minus 

horribilem Nemeo, audaci processit pectore, prostratumque 
iugulavit. Cuius facti in Thebaide rr_ieminit Statius, dic~ns: «Il
lius in speciem, quem per theumesia Tempe Amphytnomades 
fractum iuvenilibus armis Ante Cleonei vestitur prelia mon-

stri» etc.' 

8 Quinto: autem aprum Menalium cuncta vastantem cepit. Ex 
quo Seneca ubi supra: «Solitumque ~ensis hispidu~ Eriman~i 
iugis Arcadia, quatere nemora Menahum suem» etc. Et, ut d1-
cit Lactantius,10 hunc aprum vivum detulit Euristeo. 

9 
Sexto: cervam eneos habentem pedes et aurea cornua, Me-

nali nemoris hospitam, quam nemo poterat cursu contingere, 
ipse cursu superavit atque cepit. De qua sic Seneca ubi supra: 
«Menali pernix fera, Multo decorum preferens auro caput De-

prensa cursu» etc. 11 

IO Septimo: arcu Stynphalidas occidit aves, Arpyas scilicet, de 
quibus sic idem Seneca: «Solitasque pennis condere obductis 
diem Petiit ab ipsis nubibus Stynphalidas» etc. 

12 

II 

12 

Octavo: taurum, quem victor Theseus a Creta detulerat et 
ob insolentiam Atticam regionem vastabat, deprehendit. De 
quo tauro supra ubi De Pasiphe.13 Cuius mentionem ubi supr_a 
Seneca faciens, dicit: «Taurumque centum non levem popuhs 

metum» etc.14 

Nono: Acheloum superavit, cuius facti fabula ubi supra de 
Acheloo.15 De quo Ovidius: «Vosne, manus, validi pressistis 

cornua tauri?» etc.16 

LIBRO TREDICESIMO, I 

suo valore, in luogo del mantello. Da qui Ovidio: «Da queste 
braccia giace abbattuta la mole del leone Nemeo» ecc. 

Quarta fatica. Contro il leone Teumesio, per nulla meno or- 7 
rendo del Nemeo, avanzò con cuore audace e lo strozzò, dopo 
averlo abbattuto. Di questa impresa fa ricordo Stazio nella 
Thebais: «Simile a quello (leone) che ancor giovane Ercole uc
cise, nelle valli del Teumesio e della cui pelle si vestl, prima 
della lotta con il mostro Cleoneo» ecc. 

Quinta fatica. Catturò il cinghiale Menalio, che tutto deva- s 
stava. Da ciò Seneca citato: «[Perché ricordare] il cinghiale 
Menalio, solito a scuotere irsuto, nei folti gioghi di Erimanto, i 
boschi di Arcadia?» ecc. E, come dice Lattanzio, questo cin
ghiale, Ercole lo portò vivo ad Euristeo. 

Sesta fatica. Vinse nella corsa e catturò la cerva che abitava il 9 

bosco Menalio, coi piedi di rame e le corna d'oro, che nessuno 
poteva vincere nella corsa. Di essa così Seneca nel passo citato: 
«La veloce cerva del Menalo che mostrava il capo adorno di 
molto oro, fu presa in corsa» ecc. 

Settima fatica. Con l'arco uccise gli uccelli Stinfalidi, cioè le IO 

Arpie, delle quali lo stesso Seneca: «Assalì gli uccelli Stinfalidi 
che, dall'alto delle nubi, eran soliti oscurare il giorno con le ali 
stese sopra di esso» ecc. 

Ottava fatica. Catturò il toro ( che Teseo aveva portato vitto- n 
rioso da Creta) che devastava, con la sua violenza, la regione 
dell'Attica. Di questo toro ho detto sopra nel capitolo su Pasi
fae. Di esso è ricordo in Seneca, che dice: «Il toro, grosso spa
vento a cento città» ecc. 

Nona fatica. Vinse Acheloo nella vicenda di cui ho scritto 12 

nel capitolo su di lui. Del quale scrive Ovidio: «Voi, o mie ma-
ni, piegaste a terra le corna del toro possente?» ecc. 
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13 Decimo: Diomedem regem Tracie, cui mos erat hospites 
suos occidere et iumentis suis in cibum apponere, ipse s:ipera
vit et occidit, et eisdem iumentis manducandum apposmt; un
de idem Seneca: «Quid stabula memorem diri Bistonii regis?» 

etc. 17 

14 Undecimo: cum Busiris rex, Neptuni et Libye filius, oras 
omnes Nylo adiacentes predator ingens infestaret, et forens~s 
hospites suis mactaret diis, accedens Hercules, eo superato, il
lam regionem pacatam reddidit, unde Ovidius: «Ergo ego fe
dantem peregrino templa cruore Busirim domui» etc.1• 

15 Duodecimo: Libyam petiit et Antheum Terre filium lucta su-
peravit apud Summittum Affrice civitatem, ~t dicit Lacta~
tius.19 De quo Ovidius idem dicit: «Sevoque alimenta parent1s 
Antheo eripui» etc.20 Huius fabulam scripsisse memini ubi de 

Antheo ipso.21 

16 Tertio decimo: columnas in occidente posuit, de quibus 
Pomponius Mela in Cosmographia ait: «Deinde est mons 
prealtus, quem ex advcrso Hyspania attollit ob_iectus, hunc 
Abilam illum Calpim \'ocant, Columnas Herculis utrumque. 
Addit fama nominis fabulam, Herculem ipsum iunctos olim 
perpetuo iugo diremisse colles, at:que ita excl:isum ante~,m~le 
montium Occeanum, atque nunc mundat adm1ssum» etc. Nec 
hoc etiam Seneca tacuit ubi supra, dicens: «Utrimque montes 
solvit abrupto obice Et iam ruenti fecit Occeano viam» etc.23 

17 Quartodecimo: aurea mala sustulit puellis Hesperiis, draco-
ne pervigili interempto. Ex quo ~ic ait ~~~eca: «~ost hec ~dor
tus nemoris opulenti domos Aurifera v1g1hs spoha serpentls tu-

lit» etc.'4 

1 8 () 11intodecimo: adversus Gerionem trianimem bellum ha-
buit, eoque superato atque interempto, hyspanum atque egre
giurn pecus in Greciam usque m_axima c~ pompa deduxtt, 
undc Seneca: «Inter remotos gent1s Hcspene greges Pastor tn· 
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Decima fatica. Vinse ed uccise Diomede, re di Tracia, che 13 
soleva uccidere i suoi ospiti e darli in pasto ai suoi cavalli; e 
proprio a loro lo diede a mangiare. Onde lo stesso Seneca: 
«Perché ricordare le stalle del crudele re di Tracia?» ecc. 

Undicesima fatica. Poiché il re Busiride, figlio di Nettuno e 14 
di Libia, gran predone, infestava tutte le regioni vicino al Nilo, 
e sacrificava ai suoi dei gli ospiti stranieri, Ercole ivi arrivando, 
lo vinse e rese pacifica quella regione, onde Ovidio: «Io dun
que domai Busiride, che insozzava i templi di sangue stranie-
ro» ecc. 

Dodicesima fatica. Raggiunse la Libia e vinse nella lotta An- 15 

teo figlio della Terra, presso Simita, città africana, come dice 
Lattanzio. Di lui lo stesso Ovidio: «Al crudele Anteo strappai 
l'energia comunicatagli dalla madre» ecc. Ricordo di aver scrit-
to questa favola nel capitolo su Anteo. 

Tredicesima fatica. Eresse le colonne in occidente, sulle qua- 16 
li Pomponio Mela nella Chorographia dice: «Ci sono poi un 
monte altissimo, e un altro, posti dirimpetto nella Spagna. 
Questo chiamano Abila, e quello Calpe; l'uno e l'altro chiama-
no Colonne d'Ercole. La fama del nome aggiunge la favola che 
Ercole stesso divise i monti uniti un tempo in catena continua e 
che cosl l'Oceano, prima escluso dalla mole dei monti, ora vi 
entra penetrando» ecc. Né di ciò tacque Seneca dicendo: 
«Ruppe in due i monti, infrangendo i baluardi e diede larga via 
all'oceano impetuoso» ecc. 

Quattordicesima fatica. Portò via le mele d'oro alle fanciulle 17 
Esperidi, dopo aver ucciso il serpente che vi faceva guardia. Di 
ciò Seneca: «Poscia, assalite le case del ricco giardino, portò 
via le aurate spoglie del vigile serpente» ecc. 

Quindicesima fatica. Ebbe guerra contro il triforme Gerio- 18 

ne; e, vintolo e ucciso, con gran pompa ne portò in Grecia il 
famoso armento spagnolo. Onde Seneca: «Fra le remote greg-
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formis litoris Carchesii Peremptus, acta est preda ab occasu ul
timo; notum Cytheron pavit Occeano pecus» etc.25 

Sextodecimo: baltheum regine Amazonum Euristeo regi re-
19 portavit, ea superata, De ,quo idem Se~eca: «Non vicit ill~m 

celibis semper tori Regma gent1s v1dua Thermodonth1e» 

etc.26 

20 Septimodecimo: Cachum Aventini furem etiam intere~i:; 
unde Boetius ubi de Consolatione: «Cachus Evandn sat1av1t 

iras>>,27 

21 Octavodecimo: Centauros insolentes volentesque Hippoda-
miam nuptiarum die surripere Perithoo, Hercules acri bello 
superavit, Ex quo Ovidius: «Nec michi Centauri potuere resi-

stere» etc.28 

22 Nonodecimo: Nessum centaurum sibi sub specie obsequii 
Deyaniram coniugem surripere conantem occidit, ut patet la

tiu~ supra ubi dc Nesso,29 

23 Vigesimo: Albionem et Borgionem iter impcdientes suum, 
haud longc ab hostio Rodani, a love lapideo admtus ymbre, 
supcravit, ut in Cosmographya testatur Pomponius.J0 

24 Vigesimoprimo: Hesyonam Laomedontis filiam libcravit a 
monstro marino ut supra patet ubi de Laomedonte,JJ 

25 
seczmdo: Troiam delcvit ut ubi dc Laomcdonte 

p\enius. 

2<, tertio: Lacinium latronem, cxtremam Ytalic oram 
latrociniis infestantem, occidit Iunoniquc tcmplum constìtuit, 
quod Iunonis Lacinie appdlavit. 
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ge della gente dell'Esperia fu ucciso il pastore triforme del lido 
Tartesio (Gerione); la preda fu trascinata fin dall'estremo occi
dente, e la mandria, nota all'oceano, pascolò sul Citerone» ecc. 

Sedicesima fatica. Vinta la regina delle Amazzoni, ne portò il 19 
balteo ad Euristeo. Di ciò lo stesso Seneca: «Non lo vinse, 
sempre casta nel suo letto, la nubile regina della regione del 
fiume Termodonte (cioè delle Amazzoni)». 

Diciasettesima fatica. Uccise il ladro dell'Aventino Caco 20 

onde Boezio nel De consolatione «[Con l'uccisione di] Cac~ 
saziò l'ira di Evandro». 

Decimaottava fatica. Ercole vinse con aspra guerra i Centau- 21 

ri arroganti che volevano rapire Ippodamia a Piritoo nel giorno 
delle nozze. Di ciò Ovidio: «Né a me poterono resistere i Cen
tauri» ecc. 

Decimanona fatica. Uccise il centauro Nesso che tentava di 22 

rapirgli la moglie Deianira, fingendo di rendergli un servizio, 
come risulta ampiamente sopra nel capitolo su Nesso. 

Ventesima fatica, Vinse, non lontana dalla foce del Rodano 2 3 
come attesta Pomponio nella Chorographia, aiutato da un~ 
pioggia di pietre, mandata da Giove, Alebione e Doricnone, 
che impedivano il suo passaggio. 

Ventunesima fatica. Liberò Esiona, figlia di Laomedonte, 24 
dal mostro marino, come appare sopra nel capitolo su Laome
donte. 

Ventiduesima fatica. Distrusse Troia, come più ampiamente 25 
si è detto nel capitolo su Laomedonte. 

Ventitreesima fatica. Uccise il predone Lacinio, che infesta- 26 
va con delitti l'estrema regione dell'Italia e fondò un tempio a 
Giunone, che intitolò Giunone Lacinia. 
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Vigesimo quarto: ut Homerus testatur in yHad~, ~unone~ in 
')), telo trisulco vulneravit, Quod teosse dic1t Leontlus, papi a , , . . 

eo quod ab Euristeo rege aud1sset eam s1b1 laborum ommum 

causam fore. 

28 Vigesimo quinto: celum humeris toleravit. Cuius causam 
fuisse dicit Anselmus, ubi De ymagine mundi,3' quod, _cum Gi
uantes deos impugnarent diique omnes in unam ceh. partem 
:Olwcnissent, tantum ponderis ingesserunt ut celum v1derctur 
minari ruinam; quod ne cidcrct, l:-1ercules una cum Athlante 
supposLiit humeros. Vulg,1tior tarnen fabula ~st, f~sso Athlantt 

-ptanti humerum mutare Herculcm mtetlffi humerurn atquc u - · . d "b 
sLipposuisse suum; unde O1'idins eurn quer1tantem escr1 ens; 
dicit: «Hac celum cervice rnli» etc.'' 

29 Vigesimo sexto: Hercules descendit ad inferos, et ibi, ut 
Yliade dicit Homerus, Ditem vulneravit.'5 

30 Vigesimo septimo: Theseum pavitantem, Perithoo 
libcravit ab inferis et eduxit ad superos, 

\'iuesimo octavo: Alchistam Admeti regis Thessalie coniu-
3 l crem ~ctraxit ad virum. Dicunt enirn quod, cum infirma_ret A_d

~1ct us implorassetque Apollinis auxilium, si?i. a_b Apo~c, chc
tum est eum mortem evaclcre non posse, ms1 illam a½qu1s cx 
affinibus atque necessariis suis subiret. Quod cum au?1.sset Al; 
hista coniunx non dubitavit vitam suam pro salute vm conce, 

~ere. Et sic, ea mortua, Admetus liberatus est, qui pluri1:1~tn 
uxori compatiens Herculem oravit ut ad inferos vadens illms 
animam revocaret ad superos, quod et factum est. 

32 Vigesimo nono: Cerberurn tricipìtem, _in~r~itum illi_ ncgan-
tcm, barba cepit atque deìe~it, eumquc tripli<: catena h!av1t et 
in lucem traxit, ut patct ub1 dc eo supra scriptum est. 
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Ventiquattresima fatica. Ferl Giunone su una mammella con 27 

un dardo a tre punte, come attesta Omero nell'Ilias, Dice 
Leonzio che fece ciò, perché aveva sentito dire da Euristeo che 
essa sarebbe stata la causa di tutte le sue fatiche. 

Venticinquesima fatica. Sostenne il cielo sulle spalle. La cau- 28 
sa fu, come scrive Anselmo [ma: Onorio] nella Imago mundi 
che, quando i Giganti assalirono gli dei, e tutti questi eran con
venuti in una sola parte <lei ciclo, vi portarono tanto peso, che 
esso sembrava minacciare rovina; e, perché non cadesse, Erco-
le, insieme con Atlante, se lo pose sulle spalle. Ma la favola più 
diffusa è che ad Atlante stanco, che desiderava cambiare la 
spalla, Ercole nel cambio sopportò il cielo con la sua; onde 
Ovidio, descrivendolo mentre cerca di eseguire l'operazione, 
dice: -«Con questo collo ho sorretto il cielo» ecc. 

Ventiseiesima fatica. Ercole discese agli inferi e vi ferì Dite 29 
come scrive Omero nell'Ilias. ' 

Ventisettesima fatica. Liberò dagli inferi e portò sulla terra 30 
Teseo, tremante di paura per la morte di Piritoo. 

Ventottesima fatica. Riportò al marito, Admeto re di Tessa- 31 

glia, la moglie Alcesti. Dicono infatti che, essendosi ammalato 
Admeto, chiese aiuto ad Apollo, il quale gli disse che non pote-
va sfuggire alla morte, se uno dei suoi parenti o familiari non 
moriva per lui. Lo sentì Alcesti e non esitò a offrire la sua vita 
per la salvezza del marito. E così, quando essa morì, Admeto 
fu liberato; ma, pieno di compassione per la sorte della moglie, 
pregò Ercole di andare all'inferno per richiamare l'anima di lei 
in terra. E ciò fu fatto. 

Ventinovesima fatica. Afferrò per la barba Cerbero dalle tre 32 
teste, che gli impediva l'ingresso (all'inferno) e lo legò con una 
triplice catena e lo portò alla luce, come sopra si è scritto <li 
lui. 
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. finem eius aliquando vcniamus, 
34 Postremo, ut 111 b otuit' nam cum cetera supe-

. . l crasse la orem non p ' . S . , 
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Trentesima fatica. Tornando dall'inferno, uccise Lico, re di 33 
Tebe, perché aveva tentato di far violenza a sua moglie Mega-
ra, come nell'Herwles /urens scrive Seneca. Furioso, ne uccise i 
figli e la moglie, e inoltre istituì i giochi olimpici, in onore di 
Pelope. 

Alla fine, affinché veniamo una buona volta alla sua morte, 34 
non poté superare la Trentunesima fatica; poiché, dopo aver 
vinto gli altri mostri, soccombette all'amore della donna. Dice 
infatti Servio che Eurito, re di Etolia, dopo avergli promessa in 
moglie la figlia Iole, dissuaso eia! figlio, perché Ercole aveva uc
ciso Megara, quando la chiese, gliela negò. Perciò presa la città 
ed ucciso Eurito, Ercole ebbe Iole. Ma, ardendo di amore per 
lei, per suo comando, depose la spoglia del leone e la clava e si 
coronò di ghirlande e si unse di profumi e indossò la porpora e 
infilò gli anelli. E, ciò che è più vergognoso, sedendo fra le an
celle della giovane amata, prese 1a conocchia e si mise a filare. 
Onde scrive Stazio nella Thebaìs: «Così la sposa lidia rideva 35 
del figlio di Anfitrione, allorché, spoglio dell'orribile pelle gli 
pendevano dalle spalle vesti di porpora e scompigliava le co
nocchie e con la mano rompeva i cembali» ecc. Ma Ovidio, 
nelle lvletamorphoses, e qui Stazio, affermano che non fu la Iole 
tebana, ma Onfale lidia, quella che gli ordinò di filare con la 
conocchia. Ma è possibile che entrambe le notizie siano vere, 
poiché molti furono gli Ercoli; e così a diversi poté succedere 
con donne diverse. Mentre poi era occupato da questo amore 
disonesto, Deianìra, ricordandosi del dono concessole dal cen
tanro Nesso, e credendo vero ciò che egli morendo le aveva 
detto, volle richiamare Ercole al suo amore e gli mandò di na
scosto la veste del Centauro. Ercole la indossò, senza farvi at
tenzione, e, andato a caccia, quando il sudore, sciolto il sangue 
awclenato, penetrò attraverso i pori della pelle allargati, e 
giunse nei precordi, lo infiammò di dolore tanto insopportabi-
le, che lo fece decidere di morire; e, costruito sul monte Oeta 
un rogo, cedute in dono le frecce e la faretra a Filottete, figlio 
di Peantc, salì sul rogo e ordinò di appiccare il fuoco e cosl 
esalò «lo spirito lassm>. Seneca nella tragedia Hercules Oeteus 36 
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ili d Ponsatam Hebem mventut1s 
I · noverce eone ato es d d' · que unom . . . . 42 Homerus vero in O yssea 1c1t 

deam et Iu~oms filt:f::~~r~~nventum et multa locutum.'1 Di
eum ab Uhxe apu -·d b t Ulixes Herculem verum esse, 

. on eum quem vl e a 1 f . c1t tamen n . . tum vivens morta es ort1tu-
d . d 1 m H1c msuper quan d . 

se ems Y O u · . t m vel amplius mortuus ecep1t 
dine sua feclt attomtos, tan ~ sui mentes invasit, ut pro 

N tanta veneranone G · 
insanos. l am . h b t r Nec sola hoc errore rec1a li , · numme a ere u . 
exce ennssimo R rbi toto venerabilis factus, tem-
decepta est, sed et ;me et.~ tis sanctissime, imo stultissime, 
plis, statuis et sacns 1 consti u ' 

divino cultu honorbatufs e_st. lint advertendum est, et ante 
S d . id si 1 1ct1ones ve . H 

37 e iam qu 1· Dicebat autem Leontms er-
1. 'd t Hercu is nomen. l . . 

aia qui sone d . . et cleos quod est g ona, et sic 
I d. • b era quo est te11a, , b /: 

c11 em lCl a ' d I . • terra· vel Heracles a Jeros et 
H l . d m quo g orwsus zn ' 1 di ercu es 1 e . 1- . p l s autem dicebat Hercu em -
l icglorwsusJelOS. auu z·· Rb e eos, et s . I z . • et sic gloriosus ztzum. a a-

b . od l1s et e eos g o11a, d 
ci a enx, qu 'D . . ·e1·11111'' d1'cit quod, cum ere e-. l'b e ongme 1 
nus autem m 1 ro . . m dici quasi heru11cleos, quod 
rent Herculem deum v1rtut1s, edu. . Et scribit idem Raba-

. f ·tium famam 1c1mus. 
latine vzrorum 1°1 • ·.b. H culem fuisse agricolam. Rune 

S t Pompeto scn 1 er I nus a ex O . . ropter quod nos Herac es non 
tamen Greci Heraclem vocant,J m sic dicatur antiquata con-
Herwles dicere deber~mdus, se. cu excusari Hoc tamen no-

d. Latinis vi etur v1cmm , . . 
suetu me a ' h •ru·s proprium fuisse reor, ems 

H 1 ius tantum omi 1 
men ercu es un 1 natus est cum multorum appe -

il. . Th bis ex A cmena ' . H se 1cet qm e , N \T cum xliii hommes ercu-
. fu' edatur am · arro f • 

lanvum 15se cr · d' it" omnes qui fecerunt ottl-
les cognominatos numerasset, .1\ r est quod legimus Hercu
ter Hercules vocaba_ntur; hhmcb1g1 : libvm et huiusmodi. Ex 

h . . arg1vum t e anu ' , f . 
38 lem t ynnnum, ' . t s labores unius tantum u1s-

on omnes prescnp o . 
quo sumetur n . niam abusio nominum mi-
se homini, sed pl~numd, bquos qduo omnibus non habetur, nec 

. . propnart e eant e . 
scun, cui ap f eta fuerint· et hinc um tan-

. rius seu que postea a . . il 
et1am que P H li· e ex tot imposs1b e secun-

. t' dantur ercu ' ne 1 bl tum et mLx im f . . olam non enim so is no 11· 
dum Pompeium unum u1sse agnc ' 
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dice che fu accolto in cielo da Giove, il quale, dopo averlo con
ciliato con Giunone, gli diede in sposa Ebe, dea della giovinez
za e figlia di Giunone. Omero invece nell'Odyssea scrive che fu 
incontrato da Ulisse agli inferi e parlò molto con lui. Dice però 
che quello che Ulisse vedeva, non era il vero Ercole, ma un suo 
fantasma. Questi inoltre, quanto da vivo stupì con la sua forza 
gli uomini, tanto, o di più, da morto ingannò gli stolti. Poiché 
invase le menti di una tal venerazione per lui, che fu ritenuto in 
conto di dio eccellentissimo. Né solo la Grecia fu ingannata da 
questo errore; ma, reso venerabile a Roma e a tutto il mondo, 
Ercole fu onorato santissimamente, anzi pazzamente, con culto 
divino, templi, statue e sacrifici a lui istituiti. 

Ma ormai è da vedere che cosa vogliano intendere queste fa- 37 
vole e anzitutto che cosa significhi il nome Ercole. Diceva 
Leonzio che Ercole si dice da era che è la terra e cleos che è la 
gloria; e così Ercole vale glorioso in terra; oppure che Eracles è 
da beros e cleos e cosi eroe glorioso. Paolo invece diceva che Er
cole è detto da erix, cioè lite, e cleos gloria, e cosi glorioso delle 
liti. Rabano invece nel De origine rerum scrive che, credendo 
Ercole dio della virtù, lo dicono quasi heruncleos, che in latino 
diciamo fama degli uomini/orti. E per lo stesso Rabano secon-
do Sesto Pomponio, Ercole fu agricoltore. Questo tuttavia i 
Greci chiamano Heraclem; e perciò noi dovremmo dire Eracle, 
non Ercole; ma, chiamandosi Ercole per uso inveterato dai La-
tini, pare che l'errore sia da scusare. Io però credo che questo 
nome Ercole sia stato di un uomo solo, cioè di quello che a Te-
be nacque da Alcmena, mentre si crede sia appellativo di mol-
ti. Infatti V arrone annoverò quarantatrè uomini chiamati Er
cole, ma disse che cosi si chiamavano tutti coloro che si com
portavano da forti; e di qui accade che leggiamo i nomi Ercole 
tirinzio, argivo, tebano, libico e simili. Da ciò si dovrà dedurre 38 
che non tutte le fatiche sopra descritte siano state di un solo 
uomo, ma di molti; e poiché l'abuso dei nomi li confuse, a qua-
le tra tutti debbano essere attribuite, non si sa; né quali prima e 
quali poi siano accadute; e perciò si attribuiscono, mescolate, 
ad un solo Ercole; e fra tanti non è impossibile, secondo (Se-
sto) Pompeo, che uno sia stato agricoltore, poiché la natura 
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bus liberalis natura est, quanquam nobilium opera fortuna fa' 
ciat clariora. Fuisse autem primo Yphicleum genitum, et ind 
allo coitu Herculem, morum et operum diversitas adinveni 
nam cum remissus homo esset Yphicleus, Amphytrioni datus · 
est et ideo primogenitus dictus, quia videretur astrologis con~. 
stellarlo illa, que tunc erat, dum arbitrati sunt eum ~igni P1\ 
tuisse, conveniens moribus suis, et subsequens Herculi, et hin~ 
Herccles secundogenitus, et quia esset iniuriarum cltor et 
gionum atque legum introductor Iovi datus est filius. Ego 
tem credo filium fuisse Amphytrionis, et eodem concub 
cum Yphicleo genitum, esto mathema~i:o~ persp~cac' 
nequeat rationem aliam cernere cur gemtnl fuermt mor1bus· 
spares preter constellationum diversitates. Si: ~sau et ~a .· 
sic et alii plures etiam evo nostro fuere gemllll, non divet 
temporibus, sed uno et eodem coitu concepti, ut arbitra~) , 
Augustinus uhi De civitate Dei,46 et ipsa diversorum operu,. 1 

ratio, nondum satis nota est, nisi Deo, dato mclta possint ~~'. 
que forsan viderentur convenientia veritati. . / 

39 Triplicem autem noctem conceptioni huius attributam put~ 
ab operibus humanis sumptum; non enim adeo in brevi tet11;'; 
pore edificia magna perficimus, sic~ti paupe~ domunc~, 
faceremus, et ideo quasi sic natura circa producttonem ma~~st 
rum hominum, et plurimum ponat temporis et laboris, ubL~, 
productione aliorum hominum nox una suffecisse vide~{/ 
Herculi, qui ceteros debebat excedere, tres date sunt. Eum a\lJ( 
tem Iunonem habuisse adversam ideo fictum credo, quia Eutir 
steus rex, qui i1li dominabatur, quem pro Iunone regno~ 
dea possumus hic sumere, eum forsan, ob eius inclitam v~,. 
tem suspectum habens, ne aliquid novi moliretur in regtl,Oi 
con~inuis in expeditionibus semper amotum tenuit; et sic'!:"/; 

40 potestas regia adversata est. Labores Herculi ascriptos iii~ 
plurium fuisse diximus, et sic fi.ctiones quor~dam sup_r~ 
cleate sunt uhi his contigere qui ex numero talium cred1t1 s 
Et non nulli etiam simplicem hystoriam referunt, et ob i 
mcltis pauci supersunt poetico velamine tecti; ad quod 
rendum venientes, dicit Theodontius in quibusdam Greco 
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non è generosa s~lo c~i _nobili,_ sebbene la fortuna renda più fa
mos~ le opere de1 no~ili. La diversità dei costumi e delle opere 
f~ce inventare che pr~o fosse nato Ificleo e, da altro accop
P1;11m~nto, Ercol~; poiché, essendo Ificleo uomo fiacco, fu at
tribmto ad ~forion~, e perciò detto primogenito, perché 
sembrava agli astrologi conforme ai suoi costumi la costellazio
ne sotto la quale im°:agin~vano fosse nato; e fece immaginare 
che Ercole fosse a lm seguito e perciò fu detto il se ond · 

f tri6 . c ogem-
to; e u at w:o alla paternità di Giove, perché fu vendicatore 
delle offese'. e mven~o~e d~lle religioni e delle leggi. Io però 
credo che sia s:ato figlio di Anfitrione e generato dallo stesso 
amp~esso da cw nacque Ificleo, sebbene gli acuti astrologi non 

. sappiano v~der~ ~tro motivo perché due gemelli siano diversi, 
se ~on la _diversita delle costellazioni. Cosi Esaù e Giacobbe e 
~tri ~olt1 anche al nostro tempo, e concepiti non in momenti 
diversi, °:a. da un ~olo congiungimento, come crede Agostino 
nel ~e czvztate Det; e la stessa ragione di operazioni diverse, 
non e ancora ben nota, se non a Dio, benché si potrebbero dire 
molte cose che forse sembrerebbero conformi a verità 
{ C~edo poi che la triplice notte attribuita al suo conc~pimen- 39 
.W sia stata de~unta dalle opere umane; infatti non in breve 
~mpo completiamo _la costruzione di grandi edifici, come po

Jr:mm~ far~ per le piccole case dei poveri; e perciò, come se la 
w~tur~ impi~g~sse molto tempo e fatica per la produzione di 
. fandi uomm1, mentre per la nascita di altri sembra bastare 
~na sola nott~, ~re n~ furono concesse per Ercole, che doveva 
~uperare tu_tu gli al~rl. Che poi egli abbia avuto avversa Giuno
~frcredo sia stato immaginato perché il re Euristeo che era il 
$Ìl()pa~rone_- e che qui possiamo prendere invece di Giunone, 
dea det regm - forse avendolo in sospetto per il suo inclito va
l?Ie, e perché non macchinasse qualche novità nel suo regno 
!g,~~ sempre lontano ~ continue spedizioni; e cosi il poter; 
,~o gli fu avve~so. ~bbiamo detto che le fatiche attribuite ad 4o 
~Fle furon~ di molti; e cosl sono state spiegate sopra le favo.t,;~ alcune di esse, quando toccarono quelli che si sono credu
·,~;~el numero di quei molti. E alcune fatiche contengono in sé 
mte la semplice storia; e peçciò, di molte, poche ne rimango-
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codicibus legisse Herculem Amphytrionis fuisse filium et non 
Iovis, et noctu ad cunas eius atque fratris geminos accessisse 
serpentes, ut existimatum est domesticos et lactis odore trac
tos, cuius avidi sunt inventumque a parentibus Herculem vigi
lantem et impavidum illos, ut poterat, manibus amoventem, 
quod permaximum fuit existimatum, et tanta ex hoc infantis 
indoles assumpta est, ut non solum crederetur eum futurum 
mirabilem hominem, sed etiam illum dei filium arbitrari insipi
di ceperint. Ex quo sibi locum fecit fabula, eum scilicet ex love 
conceptum, quem ex viro mulier honesta conceperat. 

41 Secunda Herculis gloria est ydram septicipitem occidisse, 
cuius figmenti rationem talem recitat Albericus. 47 Dicit enim 
ydram locum fuisse aquam e diversis locis evomentem, a qua 
civitas et circumvicinia omnia vastabantur, cuius uno clauso 
meatu erumpebant multi. Quod cum videret Hercules loca 
multa in circuitu exussit, et sic aque clausit meatus. Ego autem 
arbitror aliquem strenuum fuisse virum qui averterit aquas ex 
diversis scaturiginibus loca palustria atque fetida facientes, hoc 
pacto, ut exquisito earum principio, illud in partem aliam ver
sum, paludem Lerneam siccam liquerit, quam vocavere ydram, 
quia more ydre circumflecteretur et serperet, ac etiam ydros 
grece aqua est; et quia locus ubi ante palus siccus relictus est, 
ideo ydram finxere exustam. Eusebius autem in libro Tempo
rum48 de hac ydra aliter dicit sentire Platonem, quem ait assere
re Y dram callidissimam fuisse sophystam. N am sophystarum 
mos est, nisi quis advertat, adeo prepositiones suas tradere, ut 
uno soluto dubio multa consurgant. Sed astutus phylosophus, 
dimissis accessoriis, ad internicionem principalis conatur, quo 

42 remoto, cetera removentur. Eum Acheloum superasse, supra 
ubi de Acheloo scriptum est,49 et declaratio fictionis apposita. 
Similiter et Anthei fabula ubi de Antheo,50 et de malis Hesperi
dum ubi de eisdem.51 Circa Gerionis figmentum, dicit Servius'' 
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no coper~e d~l velo poet~co; e, perché veniamo a toglierlo, dice 
Teodonzio di aver letto m alcuni codici greci che Ercole fu fi
glio di Anfitrione, e non di Giove, e che di notte alla culla sua e 
del fratello, attratti ~a?' odore del latte, di cui sono avidi, si ap
pressarono - come si e creduto - due serpenti domestici· e che 
fu trovato dai geni~ori Ercole, sveglio e per nulla imp~urito, 
mentre c~n le manme allontanava, come poteva, i serpenti. Il 
gesto fu ritenuto grandissimo e da ciò si desunse che l'indole 
del fanciullo era tale da far credere, non solo che sarebbe stato 
un grande uomo, ma anche da far ritenere agli stolti che fosse 
figlio di un dio. Da ciò si fece spazio la favola che fosse stato 
concepito da Giove quello che una donna onesta aveva conce
pito dal marito. 

Seconda gloria di Ercole è aver ucciso l'idra dalle sette teste· 
4

1 

e di ,~uesta favola Alberico espone la seguente ragione. Dic~ 
che 1 idra fosse u~ luogo che spandeva acque da diverse parti; 
e che da essa la città e tutte le regioni vicine erano devastate· e 
che, se si chiudeva un canale, molti altri se ne aprivano. Ciò ~i-
de Erc~le ~ disseccò ~olti luoghi nella zona; e così chiuse i 
passaggi ali acqua. Io mvece credo che ci sia stato un uomo 
operoso che deviò le acque che da diverse sorgenti rendevano i 
luoghi paludosi e mefitici: e lo fece in modo che, dopo aver 
trov.~to la fonte delle ac~ue, le volse verso un'altra parte; e così 
lascio secca la palude di Lerna, che chiamarono zdra perché a 
modo di serpente, si piegava e serpeggiava ( e anche in gre~o 
idros è acqua); e poiché il luogo, dove prima era la palude, ri-
mase secco, finsero che l'idra fosse stata distrutta col fuoco 
Eusebio poi nel Chronicon dice che Platone ha opinione diver'. 
sa di questa idra e gli fa affermare che l'idra fu un'ingannatrice 
molto avveduta. Infatti è uso dei sofisti, se non si sta attenti 
proporre i loro ragionamenti in modo che sciolto un dubbio' 
molti alt_ri n~ nascan~. Ma il filosofo astut~, lasciando le parti 
accessorie, si sforza di confutare la principale; rimossa la quale, 
anche le altre vengono ~imosse. Che Ercole vinse Acheloo, è 

42 
stat? d~tto ~opra nel capitolo su di lui; ed è anche stata esposta 
la ~1ch1arazione della favola. Così la favola di Anteo, nel suo 
capitolo; e delle mele delle Esperidi, nel loro. Circa la favola di 
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Gerionem regem fuisse Hyspanie tricipitem, seu trimembrem, 
sic ideo extimatum, quia tribus insulis prefuerit Hyspanie 
adiacentibus, Balearibus scilicet maiori et minori, et Ebuso. Bi
cipitem etiam canem habuisse dicit: volens ob h~c mtell1g1 qui~ 
et terrestri et navali certamine plunmum potuent. Ad quem alt 
Herculem olla ferrea delatum eumque superasse; per ferream 
ollam intelligens fortem navem et ere munitam, q~a vectus 
Hercules accessit ad eum. Alii autem eum d1xere tnammem, 
quod Rabanus intelligit'1 eum duos habuisse fratres adeo s~
cum concordes, ut in unoquoque eorum sua et rehquorum am
me inesse viderentur. Iustinus autem de eo sic ait: «In alia par
te Hyspanie, que ex insulis constat regn_um p_enes _G_erionem 
fuit. In hac tanta pabuli letitia est, ut, ms1 abstmentia mterpel
lata sagina fuerit, pecora corrumpantur. Inde dieta armenta 
Gerionis que illis temporibus sole opes habebantur, tante fa
me fuer~ ut Herculem ex Asya prede magnitudine allexerit. 
Porro G~rionem ipsum non triplicis nature, ut fabulis fuisse 
ferunt sed tres tante concordie extitisse, ut uno animo omnes 
regi viderentur, nec bellum Herculi sua sponte int~lisse, sed 
cum armenta sua rapi vidisset, amissa bello repensse». Hec 

Iustinus.54 

43 De Cacho Aventini fure supra ubi de eodem dictum est.55 

De leonibus duobus et Menalio apro, quoniam hystoriographa 
creduntur nil dicendum superest. Et de Stynphalidis avibus, 
ubi de Ar;yis habetur.56 Sic et de tauro, ubi de Minoe regei' Et 
de Diomede et Busiride et columnis hystone sunt. Nec mmus 
de baltheo regine Amazonidum. Et de superatis Centauris, 
etiam ubi de eis dictum est.58 Et de Nesso centauro, et supera
tis Albione et Borgione et de Hesyona, de quibus omnibus ubi 

44 supra de eis singularis est sermo.59 Delesse eum Troiam notissi
ma hvstoria est. Nec occidisse Lacinium sonat aliud, quam la
troni~ interitum. Celum tolerasse humeris improprie dictum 
est. Ab Athlante quidem ea tempestate insigni astrologo doc-
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Gerione, dice Servio che egli fu re di Spagna con tre teste o 
con tre corpi, ritenuto tale perché aveva regnato sulle isole Ba
leari, maggiore e minore, adiacenti alla Spagna, e su Ebuso 
(oggi Ibiza). Dice anche che Ercole aveva un cane a due teste 
volendo con ciò farci intendere che fu molto potente nelle bat'. 
taglie terrestri e navali. E scrive che Ercole portò a Gerione 
pentole di ferro e lo vinse; e intese dire che la pentola di ferro 
significasse una nave forte e corazzata, con la quale Ercole 
giunse a lui. Altri invece dissero che Gerìone ebbe tre anime; e 
Ra bano intende ciò nel senso che ebbe due fratelli, tra loro così 
concordi, che in ciascuno di essi sembrava ci fossero un'anima 
sua, e quelle degli altri due. Giustino poi scrive di lui così: «In 
altra parte della Spagna, che è costituita da isole, ebbe regno 
Gerione. In essa c'è tale abbondanza di pascoli, che, se il pasto 
non è interrotto con un digiuno, gli armenti sono danneggiati. 
Perciò i detti armenti di Gerione, che a quei tempi erano rite
nuti le uniche ricchezze, ebbero tanta fama da attrarre Ercole 
dall'Asia per l'importanza della preda. Ma Gerione non ebbe 
tre nature, come dicono le favole, anzi furono (lui e i fratelli) tre 
persone talmente concordi, che sembravano essere tutte rette da 
un animo solo. Ad Ercole poi essi non portarono spontanea
mente guerra; anzi, avendo visto che i loro armenti erano stati 
rapiti, cercarono di riaverli con la guerra». Fin qui Giustino. 

Su Caco, ladro dell'Aventino si è detto sopra, nel capitolo a 43 
lui dedicato. Dei due leoni e del cinghiale Menalio, poiché si 
credono veramente esistiti, non resta alcunché da dire. Sugli 
uccelli Stinfalidi, si dice nel capitolo sulle Arpie. Così sul toro, 
nel capitolo su Minosse. Storia sono invece quelle di Diomede 
di Busiride e delle colonne (d'Ercole); e così del balteo dell~ 
regina delle Amazzoni. Anche dei Centauri vinti si è detto nel 
loro capitolo. Sul centauro Nesso e su Alebione e Doricnone 
vinti, e su Esiona, si vedano i singoli capitoli ad essi dedicati. 
Che Ercole abbia distrutto Troia, è storia notissima. Aver ucci- 44 
sobcinio nient'altro suona che uccisione di un ladro. Impro
pnamente fu detto che abbia sorretto il cielo sulle spalle. Può 
ben essere che, essendo stato istruito da Atlante, in quel tempo 
famoso astrologo, o che questi volesse riposarsi o che morisse, 



1286 GENEALOGIE DE0Rl:cv1 GENTILIUM 

tus eo seu volente quiescere, seu moriente, ipse locum eius te
nuit et laborem in docendo supercelestium corporum cursus 

45 subintravit. Vulnerasse trisulco telo Iunonem, sapientis descri
bit opus. Nam divitias et sublimes potestates prudens despicit 
et vilipendit triplici ratione. Sunt enim temporalia in regendo 
anxia, in servando suspicionibus et curis plena, et statu dubia 

46 et caduca, et sic trisulco telo vulneratur ab Hercule luno. Ad 
inferos autem descendisse et Ditem etiam vulnerasse, illud 
idem sonat quod de Iunone dictum, cum divitiarum deus sit 
Dites, qui totiens vulneratur, quotiens despiciuntur divitie, ut 
non nullos fecisse phylosophos legimus, eo quod illas studio. 
rum arbitrarentur hostes. Theseum vero liberasse hystoria po-

47 tius est quam fictio. De Alchista ad Admetum ab inferis revo. 
cata dicit Fulgentius60 quod, cum Alchiste pater volenti eam in 
coniugem hanc legem apposuisset, ut duas dispares bestias ap
poneret currui, Admetus Apollinis et Herculis munere leonem 
iunxit et aprum, et sic accepit Alchistam. Dicit ergo Admetum 
in modum mentis positum, et eum Admetum dictum, quasi 
quem adire poterit metus; hic Alchistam in coniugem deside
rat. Alce autem lingua attica presumptio dicitur; ergo mens pre
sumptionem sperans sibi coniungi, duas feras suo currui iun
git, id est sue vite duas virtutes adsciscit, animi et c~rporis, _leo
nem ut virtutem animi, aprum ut virtutem corpor1s. Demque 
et Apollinem et Herculem sibi propitiat, id est sapientiam 
et virtutem. Ergo presumptio semetipsam ad mortem pro ani
ma obicit, ut Alchista. Quam presumptionem, quamvis in peri
culo mortis deficientem, virtus ab inferis revocat, ut Hercules 

fecit. 
48 Ego autem aliter sentio. Admetus anima rationalis est, cui 

tunc Alchista, id est virtus, nam alce grece, latine virtus, iungi
tur, dum a leone et apro, id est ab appetitu irascibili et concu
piscibili currus eius, id est vita que circuitionibus consumitur, 
trahitur, id est agitatur. Virtus enim non oh aliud iungitur, nisi 
ut ab ea passiones frenentur, et sic pro salute anime adversus 
passiones virtus se ipsam opponit, que, si aliquando fragilitate 
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egli ne abbia preso il posto e gli sia subentrato nel compito di 
insegnare il corso dei corpi celesti. Che abbia ferito Giunone 45 
con un dardo a tre punte, è descrizione dell'opera del sapiente. 
Infatti il saggio disprezza le ricchezze degli altri poteri; e li di
sprezza per tre motivi. Le cose temporali, nel governarle, pro
curano ansie; nel conservarle, sospetti e sollecitudini; e sono di 
condizione dubbia e fragile; e cosi Giunone è ferita da un dar-
do a tre punte. Il fatto poi che Ercole sia sceso agli inferi e ab- 46 
bia ferito Dite, ha lo stesso significato che fu detto di Giunone, 
poiché Dite è il dio delle ricchezze, che è vulnerato tante volte 
quante le ricchezze sono disprezzate: come leggiamo aver fatto 
alcuni filosofi, perché le stimavano nemiche degli studi. Che 
Ercole abbia liberato Teseo, è storia più che favola. Di Alce- 47 
sti, richiamata ad Admeto dall'inferno, dice Fulgenzio che, 
avendo il padre di Alcesti messo come condizione, a chi la 
volesse in moglie, che aggiogasse al cocchio due animali di
versi, Admeto, per dono di Apollo e di Ercole, congiunse un 
leone e un cinghiale; e cosi prese Alcesti. Dice dunque Ful
genzio che Admeto è posto in modo di mente e che è detto 
Admeto, come colui che il metus, cioè la paura, possa assalire. 
Questi desidera Alcesti in moglie. Alce poi in greco significa 
gagliardia. E dunque la mente, sperando di congiungersi con 
la forza, aggioga due bestie al suo carro, cioè attribuisce alla 
sua vita due virtù, dell'anima e del corpo, il leone come virtù 
dell'anima, e il cinghiale come virtù del corpo. Infine si pro
pizia il favore di Apollo e di Ercole, cioè la sapienza e il valo-
re. Dunque la forza offre se stessa alla morte a favore dell'ani-
ma, come fece Alcesti. Ma la virtù richiama dagli inferi - co-
me fece Ercole - la forza, benché stia per venir meno, in peri
colo di morte. 

lo però ho opinione diversa. Admeto è l'anima razionale alla 48 
quale si unisce Alcesti, cioè la virtù (poiché alce in greco è virtù 
in latino) finché dal leone e dal cinghiale, cioè dall'appetito ira
scibile e c0ncupiscibile, il suo carro - ossia la vita che si lascia 
prendere dalle seduzioni- è tirato e spinto. La virtù infatti non 
si congiunge all'anima, se non perché da essa siano frenate le 
passioni; e cosl la virtù per la salute dell'anima oppone se stes-
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tra succumbit, a revocata fortitudine relevatur. De Cerbero 
nos h • d' , 
ad superos tracto, supra ubi de Perit o? sans 1ct~m est. 1 

Lycum regem ab eo occisum cum rehqu1s ad hystonam ten-

d t Herculem autem mortuum constat, ut scribit Eusebius,62 

~ ®· . d' 
anno regni Atrei et Thyestis sexagesimo t_erno, eo quo _rn 

rbum pestilentem incidisset, et ob remedmm dolorum se le
mo 1 A h · · isset in flammas. Et hic thebanus fuit Hercu es mp ytnonis 
~ilius. Morte autem functus est anno etatis ~ue lii, anno v~ro 
mundi 1111 iiii. Eum in celum transportatum d1cunt, eo quod in

ter alias celestes ymagines descriptus sit ab astrologis, quia et 
ipse fuit astrologus. Iuventutem autem sumpsisse in coniuge~: 
ideo fictum est quia quantumcunque pereat corpus, vm egregu 
fama nomenque eius iungitur perpetue iuventuti. Iu~oni au
tem conciliatus ideo dicitur quia qui hominem exu1t, nec a 
concupiscentia regnorum, nec ab imperante aliquo mortali 

amplius vexari potest. 

II. De Oxea, Creo11thiade, Tyriomaco et Diicohonte filiis Her

culis. 

1 Oxeas Creonthiades, Tyriomacus et Diicohontes filii fue-
runt He;culis ex Megera filia Creontis Thebani. Ex quibus 
tres Creonthiadem, Tyriomacum et Diicohonta Homerus in 
Od;,ssea filios Herculis ex Megera fuisse dicit,63 et occisos ab 

2 eo in reditu ab inferis post occisum Lycum. Seneca autem poeta 
in tragedia Herculis furentis duos nominat, Oxeai:n. e~ Cr~on
thiadem et eos ab Hercule redeunte interemptos dic1t, et ideo 
ego qua~tuor posui, de quibus nil aliud comperisse memini. 

III. De Ythoneo, Herculis /ilio. 

Ythoneus, ut placet Lactantio,65 filius fuit HercuHs ex P~
phia. Ex quo Statius, qui illum in bello thebano fav1sse d1c1t 
Ethyocli, sic ait: «Ducit Ythoneos et Alalcomenea MmerveAg-
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sa alle passioni; e se talora per la nostra fragilità soccombe, è ri
sollevata dalla richiamata fortezza. Di Cerbero, riportato dal
l'inferno in terra, si è detto sopra nel capitolo su Piritoo. Ap
partiene alla storia l'uccisione del re Lico con gli altri. Consta 49 
che Ercole - come scrive Eusebio - mori nel sessantatreesimo 
anno di regno di Atreo e Tieste, perché era caduto in una ma
lattia mortale e per rimedio ai dolori si era gettato nel fuoco. E 
questo fu l'Ercole tebano, figlio di Anfitrione. Mori a cinquan
tadue anni, nell'anno del mondo 4004. Dicono che fu portato 
in cielo, perché gli astrologi (ed egli stesso fu astrologo) lo de
scrivono tra le altre costellazioni. Che abbia poi preso in mo-
glie Ebe, cioè la gioventù, fu immaginato perché, quantunque 
il corpo di un uomo famoso perisca, la fama e il suo nome si 
uniscono ad una perpetua gioventù. Si dice infine che si ricon
ciliò con Giunone, perché chi è spogliato dell'umano, non può 
più essere turbato né da concupiscenza di regno né da qualche 
uomo che comandi. 

Il. Oxea, Creontiade, Tiriomaco e Diicoonte, figli di Ercole. 

Oxea, Creontiade, Tiriomaco e Diicoonte furono figli di Er- r 
cole da Megara, figlia di Creonte tebano. Di questi dice Omero 
nell'Odyssea che Creontiade, Tiriomaco e Diicoonte furono fi-
gli di Ercole da Megara e che furono uccisi da lui, che ritorna-
va dagli inferi, dopo l'uccisione di Lico. Seneca poeta invece 2 

nell'Hercules /urens ne nomina due, Oxea e Creontiade, e dice 
che furono uccisi da Ercole, durante il suo ritorno dagli inferi; 
e perciò io ne ho indicati quattro; ma di essi null'altro ricordo 
di aver trovato. 

III. Itoneo, figlio di Ercole. 

Itoneo - come pare a Lattanzio - fu figlio di Ercole da Pafia. r 
Di lui Stazio dice che favorì Eteocle nella guerra tebana, e cosi 
scnve: «Conduce i guerrieri di Itone e quelli di Alalcomene, 



:: etc.• E=~=:::A~~i, d~ 1 
Ythone». Ythone autem civitas est Boetl~ mhi~ua y1c{egnaM~r 
Alib. t m dicit Lactantius67 quod Statms c: « t one l· .. 

2 1 au e d . M d . t ub· 
nervam cognominat ab oppido, quo m ace oma es ' 1 

antiqua eius sedes est». 

IV. De Cromi, Herculis /ilio. 

r Cromis Herculis filius fuit, ut Lactantius testatur,6s _dicens: 
«Constat Cromim Herculis fuisse filium, et equohs hab~sse tr~\ 

S Hercules occiso Diomede abduxerat, umams carni; 
ces, quo h . . .. 

2 bus vesci consuetos». Verum Statius ums rei assertor anttf 
quior dicit: «It Crornis Yppodamusque,. alfrter saMtus HCercul;~ 

t 69 scilicet Cromis. Et paulo m a: « ox rom1·s ... • 
magno» e c., . 'b h ul . 
Yppodamum mete interioris ad orbem Vm us e~c . ett e~Qf 
to robore patris» Rie curo Adrasto rege accesslt m e . m 
thebanum. 

V. De Agile, Herculis /ilio. 

r Agilis, ut placere videtur ~act~~io,10 ~us fuit_ 
cum dicat Thyrintiam pubem mtellig1 deberi eos, qu1 cum 
le Herculis filio in bello fuere thebano. 

VI. De Ylo, Herculis /ilio. 

Ylus Herculis et Deyanire fuit filius, ut testati videtur 
1 ca poeta, in tragedia Herculis Oethei, eid~°:1 loquente. 

ra: «Si vera pietas, Yle, querenda est ~1,_ I~°:1 perirne 
trem»11 etc. Et paulo post: «Herculem er1p~ t1b1» etc. 
hec infra: «Natus Alcide, times [?]» etc. H1c cum ,...i;,,.,11.im11 
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consacrati a Minerva» ecc. E altrove: (come sopra lo stesso) 
«ritorni dalla Aonia Itone». Itone poi è città della Beozia, nella 
quale Itoneo regnò. Altrove dice Lattanzio ciò che qui dice 2 

Stazio: «chiama Itone per Minerva, da una città che è in Mace
donia, dove è l'antica sede di Itoneo». 

JV. Cromi, figlio di Ercole. 

Cromi fu figlio di Ercole, come attesta Lattanzio dicendo: r 
«Consta che Cromi fu figlio di Ercole e che ebbe cavalli di Tra-
cia, che Ercole aveva condotto via da Diomede, dopo averlo 
ucciso, awezzi a pascersi di carni umane». Ma Stazio, più anti- 2 

e<Jtestimone di questa favola, dice: «S'avanzano Cromo e Ip
podamo: uno nato dal grande Ercole»: cioè Cromi. E poco do-
po: «Tosto Cromi sopraggiunge e, girando intorno alla meta, 
~alla parte più interna, con forza degna di Ercole, (aggancia) 
Ippodamo; e con.tutto il vigore del padre» ecc. Questi, col re 
Adrasto, andò alla guerra tebana. 

1/., Agile, figlio di Ercole. 

Lattanzio sembra ritenere che Agile fu figlio di Ercole, di- r 
çendo che la gioventù Tirinzia va intesa come costituita da 
coloro che, con Agile, figlio di Ercole, furon nella guerra 
tebana. 

Ilio, figlio di Ercole. 

fu figlio di Ercole e Deianira, come sembra attestare il r 
Seneca nell'Hercules Oeteus, dove a lui così parla Deia

«Se vuoi cercare la vera pietà, o Illo, uccidi ormai la ma
ecc. E poco dopo: «Ti ho rapito Ercole»; e poco più sot

figlio di Alcide, hai timore?» ecc. Questi, con altri 
superstiti, dopo la morte del padre Ercole, furon cacciati 
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ex Alcide mortuo superstites fuere pulsi ab Euri~te~ reg~, '. 
Athenas confugit et ibidem una cum ~is temp~~-~~serico~die 
seu Clementie construxit, in testimomum a~ s1b1 mpens1 ab 
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Atheniensibus et refugium in posterum detectorum. 

vn. De Sardo, Herculis /ilio. 

ì 
I 

i 
I 
I 

1 Sardus Herculis fuit filius, ut dicunt Rab~nus72 et Anseh) t 
mus,73 quem volunt cum multitudine a Libya discessisse ~t Ùi.{ 1

1

'1• 
sulam Sardinie occupasse, et que Y cus vocabatur a Grec1s, d~', 

2 suo nomine Sardiniam nuncupasse. Solinus. vero, uhi De_ "!ir4f, 
bilibus, dicit74 eam a Thimeo Sandaliotem dictam, e~ a Cr1S1pp~,.: 
Vunivam, et quod Sardus Hercule procreatus, nomme mutato;y< 

eam vocavit Sardiniam. 

VIII. De Cyrno, Herculis /ilio. 

1 Cyrnus Herculis fuit ftlius, ut placet Rabano.75 9ui asser~t ab 
eo insulam, quam hodie Corsicam dicimus, habttatam pruno; 
et Cyrnum a suo nomine nuncupatam. 

IX. De Dyodoro, Herculis filio, qui genuit Sophonem. 

1 Dyodorus, ut in libro Antiquitatum Iudeorum76 scribit I?~~; 
phus Herculis fuit filius, asserens Aferam et Iafratem filios 
Abrahae ex Cethura ab Hercule in Affricam subsidium 
pisse, eique Echeam filiam Iafram dedisse in coniu~e~'. et 

2 sum ex ea suscepisse Dyodorum, cuius Sophon fu1t !fltus. 
sic apparet hunc antiquissimum fuisse Herculem, qui 

rum genuit. 
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dal re Euristeo, fuggi ad Atene e quivi edificò con essi un tem
pio alla Misericordia, o Clemenza, a testimonianza dell'aiuto 
offertogli dagli Ateniesi, e a rifugio per l'avvenire di quelli 
scacciati. 

VII. Sardo, figlio di Ercole. 

Sardo fu figlio di Ercole, come dicono Rabano e Anselmo 1 

[ma: Onorio], che vogliono abbia lasciato con molta gente la 
. Libia e occupato l'isola di Sardegna, chiamando cosl, dal suo 
'nome, quella che prima era detta dai Greci Ico. Ma Solino nel 2 

I)e mirabilibus dice che essa da Timeo fu detta Sandaliote e da 
Crispo [Sallustio] fu detta Ichnusa; e che Sardo, figlio di Erco-
le, cambiatole nome, la chiamò Sardegna. 

VIII. Cirno, figlio di Ercole. 

···•· Cirno fu figlio di Ercole, come pare a Rabano, il quale affer- 1 

ma che da lui fu, prima, abitata l'isola che oggi chiamiamo 
Corsica e che prima, dal suo, aveva preso il nome Cirno. 

ix. Didoro, figlio di Ercole, che generò So/one. 

Didoro - come scrive Flavio Giuseppe nelle Antiquitates Iu- 1 

daicae - fu figlio di Ercole. E dice che da Ercole ricevettero 
contro l'Africa, Afera e Iafra, figli di Abramo, avuti da 

e che Iafra gli diede in moglie Echea, sua figlia, e da lei 
Didoro, del quale fu figlio Sofone. Cosl si vede che que- 2 

Ercole, che generò Didoro, fu antichissimo. 
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X. De Sophone, Dyodori /ilio. 

1 
Sophon, ut asserit Iosephus in lib:o Antiquitati~ Iudaice,_ f~-

lius fuit Dyodori et regnavit in Affr1ca, atque, ut idem sc_nb1t 
Iosephus, barbari libyce regionis ab isto Sophone Sophac1 no-

minati sunt. 

Xl. De Tlipolemo, Herculis /ilio. 

Tlipolemus ut in Yliade placet Homero, filius fuit Herculis 
l ' L . Q ex Astyochia, quam rapuit ex Ephyra civitat~ . acome. ui 

grandis factus, ut idem dicit Homerus, occ1d1t ~vunculum 
suum senem nomine Lycemmonem a Marte progemem ducen
tem et fabricatis navibus cum multitudine gentium, fratres fu
gie~s et affines, intravit mare, et Rhodon _abiit, ibiq~e. habi'.a
vit et Rhodiis etiam imperavit. Inde euntibus Grec1s m troia
na~ expeditionem, et ipse etiam venit, ut satis patet per Ho-

merum in libro desuper dicto.
77 

XII. De Thessalo, Herculis /ilio, qui genuit Phidippum et An

thiphum. 

Thessalus ut in Yliade dicit Homerus,78 filius fuit Herculis, 
1 

genuitque filios duos, cum quibus in troianam expeditionem 

cum Grecis ceteris fuit in armis. 

XIII. De Phidippo et Anthipho Thessali filiis. 

1 
Phidippus et Anthiphus Thessali fuere filii, de quibus in 

Yliade sic ait Homerus: «t&v aù <I>d0LrtJt6ç tE xaÌ, "AvtLCpoç 
Y\Y1'JOE1J0{}1']V i'iLE Moo 'HQaXÀEL0a.o avaxtoç» etc.

79 
_«1:~s au

tem Phidippusque et Anthiphus duxerunt Thessah frln duo 

2 
Herculei regis». Dicit Leontius quod Herculei in carmine Ho
meri appositum patronimicum est Thessali, et ideo Thessalum 
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')(. Sofone, figlio di Didoro. 
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Sofone - come afferma Giuseppe nelle Antiquitates iudaicae - 1 

fu figlio di Didoro e regnò in Africa; e, come scrive lo stesso 
autore, i barbari della regione libica da questo Sofone furon 
chiamati Sofaci. 

XI. Tlepolemo, figlio di Ercole. 

Tlepolemo - come nell'Ilias pare ad Omero - fu figlio di Er- 1 

cole, avuto da Astiochia, che egli rapì da Corinto, città della 
Laconia. Cresciuto in età - come dice lo stesso Omero - uccise 
il vecchio zio [del padre] Licinnio, che traeva la sua stirpe da 
Marte; e, costruite delle navi, con gran numero di persone 
fuggendo i fratelli e i parenti, entrò nel mare e andò a Rodi e vi 
abitò e anche regnò sui Rodiesi. Poi, quando i Greci andarono 
alla spedizione di. Troia, anch'egli vi andò, come risulta da 
Omero nel libro citato. 

XII. Tessalo, figlio di Ercole, che generò Fidippo e Antifo. 

Tessalo - come dice Omero nell'Ilias - fu figlio di Ercole e 1 

generò due figli, coi quali andò alla guerra di Troia insieme 
con altri Greci. ' 

XIII. Fidippo e Anti/o, figli di Tessalo. 

Fidippo e Antifo furono figli di Tessalo. Di loro così Omero 1 

nell'Ilias: «Li guidano Fidippo e Antifo, due figli del re Tessa-
lo, stirpe di Ercole». Dice Leonzio che nei versi di Omero è ap- 2 

posto a Tessalo il patronimico Erculeo; e perciò dice che Tes-
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Rerculis dicit fuisse filium. Hi quidem Phidippus et Anthi, il: .. 

phus patrem secuti cum Grecis apud Troiam fuere. 

XIV. De Aventino, Herculis filio. 

1 Aventinus filius fuit Rerculis et Rhee, ut ostendit Virgilius: 
«Victoresque ostentat equos satus Rercule pulchro, Pulcher 
Aventinus» etc.80 Rie Turno favit adversus Eneam. Et hunc di; 
cit Theodontius esse quem Latinum volunt ex Fauni filia sue ,1 

'l 
sceptum. :.,,.:;1 

ti ,q 
XV. De Thelepho Herculis /ilio, qui genuit Euripilum et Cipaj ' 
rissum. 

1 Thelephus, ut dicit Lactantius,81 filius fuit Rerculis ex Auge 
procreatus, et ab ea cum fuisset in silvis expositus a cerva lacta
tus est. Rie, ut Leontius asserit, in Lycia Chitensibus impera; 
vit, moriensque duos filios dereliquit. 

XVI. De Euripilo, Thelephi /ilio. 

1 Euripilus filius fuit Thelephi, ut in Odyssea testatur Romej 
rus, dicens: «' A},J,. òu:iv 'tòv T'llì..ecpClì'llV xa'tEV'llQa'to ,caì..xro, 
"HQco EuQu:n:uì..ov :n:oì..ì..ot Maµcp' au'tov èyai:Qot K~'tewi 
x'tElvov'tO yuvauhv etvexa lì<OQCOV» etc.82 «Sed solunr 
Thelephidem interfecit ferro heroem Euripilum, multique dr, 
cum ipsum sodi Chitii interfecti fuerunt muliebrium causa do, 

2 norum». Dicit Leontius vineam auream a love Troio datam oh 
precium Ganimedis rapti, que per successionem devenit a4 
Priamum. Qui cum audisset virtutem Euripili circa bellica, ritlf 
sit eam matri eius, ut ipsa eum sibi auxiliarem micteret. Que)': 
dono suscepto, statim misit. Ipse vero a Neoptolemo CUll\) 
multis ex Chitiis, quibus post patrem imperaverat, occisus es(· 
apud Troiam. · · 
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salo fu figlio di Ercole. Fidippo e Antifo seguirono il padre coi 
Greci alla guerra di Troia. 

:x:rv. Aventino, figlio di Ercole. 

Aventino fu figlio di Ercole e di Rea, come indica Virgilio 1 

scrivendo: «Il bell'Aventino, nato da Ercole bello, mostra i ca
valli vittoriosi» ecc. Questi favori Turno contro Enea. E Teo
donzio dice che fu quello che si vuole Latino abbia avuto dalla 
figlia di Fauno. 

XV. Tele/o, figlio di Ercole, che generò Eur~ilo e Ciparisso. 

Telefo- come scrive Lattanzio - fu figlio di Ercole, nato da 1 

Auge. La madre lo espose nelle selve e fu allattato da una cer-
va. Questi, come afferma Leonzio, regnò in Licia sui Cetei e, 
morendo, lasciò due figli. 

XVI. Euripilo, figlio di Tele/o. 

J Euripilo fu figlio di Telefo, come attesta Omero nell'Odys- 1 

sea, dicendo: «Ma come [Neottolemo] uccise col ferro l'eroe 
Euripilo, figlio di T elefo ! E molti compagni Cetei furono uccisi 
attorno a lui, a causa di doni da donne» ecc. Dice Leonzio che 2 

Giove diede a Tros una vigna d'oro, come premio del rapi
mento di Ganimede; la vigna, attraverso successioni, pervenne 

Questi, avendo saputo del valore di Euripilo in guer
mandò la vigna d'oro alla madre di lui, affmché, in cambio, 

inviasse in aiuto. Ella accettò il dono e subito lo mandò. 
ucciso a Troia da Neottolemo, insieme con molti Cetei, 

quali aveva regnato dopo il padre. 



GENEALOGIE DEORUM GENTILlUM 

XVII. De Cyparisso, Thelephi /ilio. 

1 Cyparissus, ut ait Lactantius,83 filius fuit Thelephi. Hunc, di-
cit Servius,84 Silvanus silvarum deus amavit. Qui cum haberet 
mansuetissimam cervam eamque summe diligeret, illam Silvac 
nus inadvertenter occidit, quam oh rem Cyparissus summe do
lens mortuus est. Silvanus autem illum in arborem sui nominis 
vertit. Huic fictioni convenientia nominis, et quia continue ge, 
mat, dedere causam. 

XVIII. De Lydo et Lamiro filiis Herculis, qui Lydus genuit 
Lanium. 

1 Lydus et Lamirus, ut Paulus asserit, filii fuere Herculis, ex 
Yole Euriti regis filia suscepti. Ex quibus nil aliud quam nuda 
nomina reliquisse videtur antiquitas, preter quod ex Lydo La, 
nium genitum idem Paulus affirmat. 

I 

I 

XIX. De Lanio, Lydi /ilio. 

Lanius, prout predictus asserit Paulus, Lydi fuit filius, ex 
qua matte vel quid egerit, nil omnino retulit. 

XX. De Eolo, XXXVIII!• Iovis /ilio, qui genuit Macareum, 
Canacem, Alcyonem, Mesenum, Crytheum, Salmoneum, Yphè 
clum, Sysiphum, Cephalum et Athamantem. 

Herculis magnifici descripta prole, superest ut de Eolo rege 
ventorum sermo fiat. Quem Theodontius, et post ipsum Pau; 
lus aiunt Iovis fuisse filium et Sergeste, filie Yppotis troiani, et 
sic uterinum Acestis fratrem. Plinius autem in libro Naturali$ 
hystori<f' dicit eum cuiusdam Helleni filium fuisse et ventorum 
invenisse rationem. Hic tamen, ut eisdem placet, regnavit apud 
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Ciparisso, figlio di Tele/o. 
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Ciparisso - come scrive Lattanzio - fu figlio di Telefo. Ser- r 
vio dice che lo amò Silvano, dio delle selve. Questi aveva una 
cerva molto docile e molto la amava; Silvano, senza volere, la 
uccise; e Ciparisso, per il dolore grande, morì. Silvano poi lo 
mutò in albero del suo nome. A questa favola diedero materia 
la corrispondenza del nome e il fatto del continuo gemere. 

XVIII. Lido e Lamiro, figli di Ercole, il primo dei quali generò 
Lanio. 

Lido e Lamiro - come afferma Paolo - furono figli di Erco- 1 

le, avuti da Iole, figlia del re Eurito. Di essi nient'altro che il 
puro nome sembra averci lasciato l'antichità, tranne che, se
condo afferma Jlaolo, da Lido fu generato Lanio. 

XIX. Lanio, figlio di Lido. 

Lanio, secondo afferma il predetto Paolo, fu figlio di Lido; 
ma egli non ha affatto riferito da qual madre e che cosa abbia 
operato. 

XX. Eolo, trentanovesimo figlio di Giove, che generò Maca
reo, Canace, Alcione, Miseno, Creteo, Sa!moneo, Ifi'c!o, Cefalo e 
Atamante. 

Descritta la discendenza del magnifico Ercole, ci resta da r 
parlare di Eolo, re dei venti. Teodonzio, e dopo di lui Paolo, 
dicono che fu figlio di Giove e di Sergeste, figlia di Ippote 
troiano; e perciò fratello uterino di Aceste. Plinio invece, nella 
Naturalis Historia, scrive che fu figlio di un tal Elleno e che 
scoperse la scienza dei venti.,Questi tuttavia - come pare agli 
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insulas que sunt propinque Sicilie, Ytaliam versus. Quas qui-
d m E~lias ab hoc Eolo, non nulli Vulcanias a Vulcano, olim 

arundem rege nuncupant. Quarum potior Lyparis est. Rune 
ea ' d d' ·d· p ete regem ventorum seu euro 1cunt, ex quo ~ms. escr1, 
b~s regiam et offìciuro Virgilius dicit: «Eoliam ven1t; h1c vasto 

Eolus antro Luctantes ventos tempestatesque sonoras Im-. 
rex fr Illi • d" 86 perio preroit ac vinclis et carcere enat. ~ 1~~antes» · et 
infra per octo versus. Attamen ipse Eolus, Virgilio test~, re, 

nuro et ventorum imperiuro a Iunone tenere fatetur, d1cens:. 
~Tu michi quodcunque hoc regni, tu sceptra Iovemque ~onci: 
lias tu das epulis accumbere divum Nimborumque faclS tem

pes~aturoque potentem» e~~._87 Pretere~ dicit . Homerus ~·· 
Odyssea,88 cum huic essent fi1ii sex et t~t1dem filie, easque !1'1aè 
sculis dedisset in coniuges, ad euro Uhxem vagum deventss~, 
eique Eolum ventos omnes in corio bovis argentea catena alli; 

gatos preter Zephyrum dedisse. . . . ; 
H rum fictionum causas tales non nulli ass1gnant. D1ctt ....•... 

2 a il . ul' nim Solinus uhi De mirabilibus,89 Strog em unam ex ms 1~ 

:sse Eoliis et eam a solis exortu minime angulosam, et a ceteris. 
liquidioribus differentem flammis, cum fere om~e~ fla~ma~ 
evomant. Qua ex causa fit quod ex eius fum~ pot1ss1fme mcole 
presentiunt quinam flatus in triduo sint futur1. Quo actum est 
ut Eolus ventorum crederetur deus, cum ass~at Paulus ~u~; 
nondum advertentibus aliis, primuro fuiss~ qu1, murm~atlo~t: 

b atque motibus flammaruro aliquandm adeo cons1derat1~,.·• .. 
us ·~• . . 

ut, duro eas audiret aut videret, comest~ qulS ven~~s ~sset .llì 
partibus illis futurus prediceret, _non aliter quam ~11~s1 emlf, 
tendi esset imperium. Et ideohutus erronee credulitat1s ~onv,} 
lescens fama, sibi ab ignaris impetravit ut ~ento~m. ~llllarj. 
tur deus. Sunt tamen qui velint hac in ficuone V1rgili1, Eol~\ 

3 sublimi in aree residentem rationem esse! sedem tabent~m m. 
cerebro; ventos vero illecebres appetitus m a~tro ~ani pe~;: 
toris tumultuantes, qui, ni ratione frenentur,. m _ex1t1ale pref~. 
pitium deferant emictentem necesse est,, qum lUlO non mmii 
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s~essi- regnò_ nelle isole, vicine ~Ila Sicilia, dalla parte dell'Ita
lfa, che alcum da Eolo hanno chiamato Eolie, altri Vulcanie da 
Vulcano (che un tempo ne fu il re). La più importante di esse è 
Li~ari. I poeti dico?-o Eolo r~, o dio, dei venti; e Virgilio, de
scr1ven~one la reggia e le funzioni, dice: «Venne a Lipari; qui il 
re Eolo m una vasta grotta domina i venti, che sempre tendono 
ad erompere, e le tempeste fragorose e li costringe in un chiuso 
carcere. Essi sdegnandosi» ecc. e avanti per otto versi. Ma lo 
stesso ~olo - sem?re per attestazione di Virgilio - confessa di 
tenere il reg~o e il comando dei venti da Giunone, dicendo: 
«Tu a me ha1 ~ato, c?l t~o favore, questo regno dei venti, qua
lunque esso sia, e m1 ha1 reso propizio lo scettro di Giove· tu 
mi, conce1i di assidermi al banchetto degli dei e mi fai sig~ore 
dei nembi e d~ll~ t~mpest~». I~oltre dice Omero nell'Odyssea 
~e, avendo se1 f1gh maschi e set femmine, diede queste in mo
~li ai ~a~~lli; e che a l~i venne Ulisse errante; ed Eolo gli diede, 
'.inchiusi m un otre di cuoio, con una catena d'argento tutti i 
venti, eccetto Zefiro. ' 
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Di q~este favole alcuni danno queste ragioni. Dice ad esem- 2 

pio Sohno nel De mirabilibus che una delle isole Eolie fu 
Stromboli, per niente angolosa dalla parte orientale e diversa 
d.alle altre per più limpide fiamme, poiché quasi tutte vomitano 
~~co. ?a ci,~ deriva che dal fumo di quelle specialmente gli 
.,p1tant1 dell isola prevedono quali venti soffieranno nei tre 
#orni seguenti. Così accadde che Eolo fosse creduto un dio 
~ffermando Paolo che egli fu, senza che altri se ne avvedessero' 
MiP~O c~e, considerat~ per un certo tempo il mormorio e i 
T?vtmentl del fuoco, fu in grado, appena visto il fuoco e senti
tg~e-~ rumore, di predire quale vento sarebbe spirato nelle re
~01;1 m~e:essate, non altrimenti che se avesse avuto il potere di 
.'tffli sprigion~re. E perciò, crescendo la fama di questa erronea 
çfèdenza, egh ottenne dagli ignoranti di essere creduto un dio 
~cuni tuttavia vogliono che in questa invenzione di Virgilio; 3 
!¾>lo, che ha sede sull'alta rocca, sia la ragione che risiede nel 

ilo; e che i venti poi siano gli appetiti disonesti che si agi
' nell'anima uma~a; i quali, se non siano frenati dalla ragio
e fatale che portino alla rovina chi li libera, anzi che talora 



I302 GENEALOGIE DEORUM GENTILIUM 

quam mundum omnem lanient et discerpant. Novisse enim 
potuimus quid secutum sit ex male laxata libidine Paridis, 
quid ex stolida presumptione Xerxis Persarum regis, quid 
ex ambitione Marii, quid ex avaritia Crassi, et aliorum plu~ 

4 rium. Quid ex eis, in corio datis Ulixi, sentiendum sit, supra 
uhi de Ulixe demonstratum est.90 T angit preterea Virgilius91 are 
tificiose naturalem ventorum causam. Oriuntur quippe in ca, 
vernis agente aeris motu, et exeuntes per aerem efferuntur, et 
sic a Iunone regnum teneri fatetur, id est ab aere, absque quo 
ventus creari non potest. Et cum se extollunt in altum, lovi 
conciliantur, in quantum proximìores regioni ignis efficiuntur, 
et mensis deorum, id est superiorum corporum, accumbunt, et 
perseverante aeris dispositione congrua ad eos producendos, 
ipsi etiam perseverant. Sunt insuper qui volunt duodecim filios 
Eoli duodecim ventos esse, prout eos fore dicit Aristotiles in 
Metheoris,92 et ex bis volunt sex esse, qui suo spiritu habeant 
agere ut terra ad producendum fructum vires emictat seu di, 
sponat; sex vero qui illam ad suscipiendum preparatam fa, 
ciant. Et sic agentes masculi et quos patientes faciunt femine. 

XXI. De Macareo et Canace filiis Boli. 

I Macareus et Canaces, ut in Epistolis91 ostendit Ovidius, Eoli 
fuere filii; et cum se minus honeste amarent uterenturque cori, 
sanguinitatis commoditate, concepit ex Macareo Canace, · ef 
peperit filium. Quem dum dam e regia per nutricem emicteret 
ut aleretur, infelix infans se suo vagitu patefecit avo. 

2 Qui filiorum incensus sedere, iussit innocuum exponi cani,, 
bus, et per satellitem Canaci gladium misit, ut eo pro meritit! 
uteretur. Quid ex ea secutum sit, nescio. Macareus autem ari, 
fugit. Et sunt qui velint bune Macareum eum fuisse qui postèa 
Apollinis Delphici sacerdos factus, in mortem Pyrri Achillis fii 
lii Horesti concessit assensum. 94 
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tutto il mondo dilanino e squarcino. Abbiamo potuto infatti 
sapere che cosa è conseguito dalla sfrenata libidine di Paride· 
che cosa dalla stolta presunzione di Serse, re dei Persiani· che' 
dalla ambizione di Mario, dall'avarizia di Crasso e di molti i 
tri. ~he c~s~. sia_ da intendere dei venti, consegnati ad Ulisse 
nell otre, s1 e mdicato sopra nel capitolo su di lui. Virgilio inol
tre tratta con arte della causa naturale dei venti. Nascono inve
ro nelle caverne, sotto l'azione dell'aria in movimento· e 

d . 11 ' ' uscen o, s?no t~asportat1 ne 'aria; e così Virgilio dichiara che 
il regno ~ei venti è governato da Giunone, cioè dall'aria, senza 
la quale il vento non può essere prodotto. Quando si alzano in 
alto, si conciliano con Giove, in quanto sono più avvicinati alla 
regio~e del fuoco e siedono alla mensa degli dei, cioè dei corpi 
celesti; e perseverano, se dura 1a disposizione dell'aria atta a 
produrli. Altr~ anco~a vogliono che i venti siano i dodici' figli di 
Eo~o, ~ome dice Aristotele nel De meteoris; e vogliono che di 
essi, sei possano, con lo spirare, far sl che la terra emetta O di
sponga le forze a produrre il frutto; e che gli altri sei inv:ce di
s?~ngano 1~ terra a :iceverlo. E così quelli che agiscono sono i 
figli maschi, e quelli che subiscono le femmine. 

XXI. Macareo e Canace, figli di Eolo. 

Macareo e Canace - come nelle Heroides indica Ovidio- fu- I 

rono figli di Eolo; poiché si amavano in modo disonesto e uti
lizzavano l'opportunità di essere consanguinei, Canace concepì 
da ~acareo e pa~orl un figlio. La madre segretamente lo fece 
uscire dalla reggia con una nutrice, perché fosse allevato· ma 
l'infelice fa~ciullo si manifestò al nonno col vagito. ' 
, Acces,~ di sdegno per l'atto scellerato dei figli, il nonno ordì- 2 

ho che 1 ~nnocente f~sse esposto a cani e mandò a Canace, per 
.mezzo di una guardia, una spada, affinché la usasse come si 
;11eritava. Non so poi che cosa di essa sia accaduto. 'Macareo 
mvece _fu~gl. Alcuni vogliono che questo fosse quel Macareo 
~e poi, divenuto sacerdote di Apollo Delfico diede ad Oreste 

,~ consenso di uccidere Pirro figlio di Achill;, 
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XXII. De Alcyone, filia Boli et coniuge Ceys. 

r Alcyones filia fuit Eoli, ut per Ovidium patet, dum dicit: 
«Neve tuum fallax animum fiducia tangat, Quod socer Yppo
tades tibi sit, qui carcere fortes Contineat ventos» etc.

95 
Huic 

enim coniunx fuit Ceys rex Trachinie, Luciferi filius. De qui
bus ambobus et infelici eorum casu supra ubi de Ceyce dictum 

est.96 

XXIII. De Miseno, Boli /ilio. 

Misenus Eoli fuit filius, ut ait Virgilius: «Misenum Eolidem, 
quo non prestantior alter Ere ciere ~iros _Martemq~e _acc~n~:re 
cantu»97 et infra per novem versus, m qu1bus desct1b1t V1rgil1us 
qualiter, Hectore mortuo, Eneam secutus sit; et cum die qua
dam in cantu certaret cum diis, a Tritone tractus sit et demer
sus. Nec post multum subdit eum ab Enea sepultum et loco 
suum nomen impositum. 

2 
Nunc quoniam sempliciter a Virgilio dieta vera non sunt, 

quid sit absconditum advertendum. Fingit ergo M~sen1:1m Eoli 
filium, eo quod fuit tubicina, nam tube sonus nil ahud est, 
quam spiritus per fistulam ab ore emissus, sicuti et ventus est 
per inpulsus, et per terre fistulas _e cavernis emis_sus; ~t _q_uia 
ventorum Eolus deus dicitur, quasi eorum autor, sic a s1mil1tu
dine operis Misenus eius dicitur filius. Eum autem a Tritone 
Neptuni tubicina tractum atque demersum in undas sunt qui 
credant a Virgilio inventum ad tegendam Enee iniquitatem, 
quem sepe pium vocat, eo quod putent ipsum apud lacum 
Averni ab ipso Enea, sacrum illud infaustum inferis faciente, 
occisum, sicuti Alpenor in eodem loco occisus est, cum ne-

3 queat illud perfici absque humano sanguine. Quod autem illi 
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XXII. Alcione, figlia di Eolo e moglie di Ceice. 

Alcione fu figlia di Eolo, come appare in Ovidio, quando r 
scrive: «Né tocchi il tuo animo la fiducia fallace perché è tuo 
suocero l'Ippotade, che trattiene in carcere i venti impetuosi» 
ecc. Ella ebbe infatti per marito Ceice, re di Trachine, figlio di 
Lucifero. Di entrambi e del loro infelice caso si è detto sopra 
nel capitolo su Ceice. 

XXIIl, Miseno, figlio di Eolo. 

Miseno fu figlio di Eolo, come scrive Virgilio: «[vedono] r 
l'Eolide Miseno, del quale altri non fu più abile nel chiamare 
con la tromba gli uomini per accenderli col canto alla guerra.»; 
e avanti per altri nove versi, nei quali Virgilio descrive come, 
dopo la morte di Ettore, Miseno seguì Enea; e mentre un gior-
no gareggiava nel canto con gli dei, fu trascinato da Tritone e 
annegato. Né dopo molto aggiunge che fu sepolto da Enea e al 
luogo fu imposto il suo nome. 

Ora, poiché le cose dette semplicemente da Virgilio non so- 2 

no vere, bisogna osservare che cosa sia celato nella favola. Egli 
dunque inventa che Miseno fu figlio di Eolo, perché fu trom
bettiere, non essendo il suono della tromba altro che soffio 
emesso dalla bocca attraverso un tubo, come il vento è aria 
spinta e mandata fuori dalle caverne attraverso i canali della 
terra. E poiché Eolo è dio dei venti, quasi loro autore, così, 
dalla somiglianza dell'azione, Miseno è detto suo figlio. Alcuni 
poi credono che sia invenzione di Virgilio che Miseno sia stato 
trascinato in mare e affogato da Tritone, che è trombettiere di 
Nettuno; e ciò per coprire l'iniquità di Enea (che spesso chia-
ma pio), perché ritengono che lo stesso Miseno sia stato ucciso 
da Enea presso il lago Averno, mentre faceva un infausto sacri
ficio agli dei infernali ( come nello stesso luogo fu ucciso Alpe
nore), dal momento che quel sacrificio non si può fare senza 
spargere sangue umano. Che poi Enea gli abbia eretto un se- 3 
polcro, si può credere facilmet;1te, come compenso della vita 
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sepulcrum fecerit, facile credi potest in premi~ subiate 
Nec dubiuro quin apud Baias sit mons parvus, cul adhuc 
nus nomen est, an i1li a sepulto homine datum sit~ an potius 
monte homini, ut fictioni melius conveniret, nesc10. 

XXIV. De Crytheo, Eolì /ilio, qui genuit Ensonem, Pherytam, 
Amythaonem et Alcymedontem. · 

·.:·-:,/ 

1 Crytheus filius fuit Eoli, ut in Odysse~ scribi~ H~merusJ:ij 
Huic fuit coniunx Tyro filia Salmonei reg1s fratrls sui, ex q~;:f', 
ipse suscepit Ensonem, Pherytam, Alcymedontem atqu~'U · 

Amythaonem. 

' 
XXV. De Ensone, Crythei filz'o, qui genuit Iasonem et Polymil ' 

lam. 

1 Enson Crythei fuit filius ex Tyro, ut supr~ dict~m. est. Qj 
curo genui&set Iasonem insignem eo evo totl Grec1e mven~; 
et is missus a Pelia in Colcos, et inde victor aureuro report ·· 
vellus et Medeam Oethe regis filiam sibi coniugem in Th 
liam deduxisset, ut Ovidius asserit, 99 ab eadem virtute her 
rum curo senex esset, iuvenis factus est. 

2 Ccius fictionis talis potest esse sensus: Ensoni scilicet ex 
sperato reditu filli tam difficilis expeditio~s gloriosi, t_am gr · 
dis letitia addita est, ut etas, que tendebat m mortem, m 
retrocessisse floridam videretur. 

XXVI. De Iasone, Ensonis /ilio, qui genuit Thoantem, 
neum, Philomelum et Plutum. 

1 Iason Ensonis fuit filius, Ovidio teste,'00 ex quo talis 
tur hystoria. Fuit lasoni patruus Pelias rex Thess~lie, cui 
culo iussuro erat ut singulis annis Neptuno patr1 
exhiberet, ut ait Lactantius, 101 duroque cerneret eo 
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toltagli. Né è dubbio che presso Baia ci sia un piccolo monte 
che ha ancora il nome di Miseno, non so se datogli da un uomo 
ivi sepolto, o piuttosto dal monte all'uomo, per meglio conve
nite alla favola. 

XXJV. Creteo, figlio di Eolo, che generò Esone, Ferete, Ami
taone e Alcimedonte. 

Creteo fu figlio di Eolo, come nell'Odyssea scrive Omero. r 
Sua moglie fu Tiro, figlia del re Salmoneo, suo fratello, dalla 
quale ebbe i figli Esone, Ferete, Alcimedonte e Amitaone. 

XXV. Esone, figlio di Creteo, che generò Giasone e Polimila. 

Esone fu figlio di Creteo, da Tiro, come sopra si è detto. r 
Avendo generato Giasone, giovane insigne in quel tempo in 
tutta la Grecia, questi fu mandato da Pelia nelle Colchide e ne 
riportò vincitore il vello d'oro e - come scrive Ovidio - sposò 
in Tessaglia la figlia del re Eeta, Medea, che rese giovane Eso-
ne, quando era ormai vecchio, con l'azione di erbe magiche. 

Di questa favola tale può essere il senso. Esone ebbe una tal 2 

gioia per l'insperato ritorno del figlio, reso glorioso da cosl dif. 
fìcile spedizione, che l'età, che ormai si avviava verso la morte 
sembrò retrocedere verso la giovinezza. ' 

XXVI. Giasone, figlio di Esone, che generò Toante, Euneo, 
Fi/omelo e Pluto. 

Giasone fu figlio di Esone, come attesta Ovidio, il quale rac- r 
conta questa storia. Zio di Giasone fu Pelia, re di Tessaglia, 
che aveva ricevuto dall'oracolo l'ordine di offrire ogni anno un 
~acrifìcio al padre Nettuno (come scrive Lattanzio); e lo stesso 
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quenquam nudo pede ad sacrum venientem, de ~roximo se 
moriturum sciret. Contigit inde ut, eo sa~rum _f~c1ente; Iaso
nem festinantem ad sacrum in limo ~auri flu~m1s :~k1~ment< 
tum alterius pedis liquisse. Quod v1dens Peli~s, filiis timens; 
suasit Iasoni ut Colcos iret aureum vellus ques1turus, ~~ _nott 
rediturum existimans, cum audisset opus ess~ humarui: ~b~3/ 
insuperabile. Qui expeditione assumpta, fabncata est illi _naV1$ 
longa ab Argo in sinu Pegaso, et Argos ab a~t~re denommata; 
nobiles Grecie iuvenes fere omne convocavit, mter quos Her: 

2 cules fuit. Fuere preterea Orpheus, Castor, Poll~ ZetI:ius, Ca;" 
lays aliique plures splendidissimi genere ~t ":rrtute m~ene~, 
quos oh nobilitatem semideos app~at Stauus 11; Thekazde dt 
cens: «Iam tum prima cum pube vrrentem Semtdeos mt~r Pl; 

nus me thessala reges Duceret» etc. 102 Qui a nomine navts Af: 
gonaute appellati sunt. Quibus congregatis, ex sinu Pegaso n~; 
vem solvit, et inde secundo urgente vent~ in Le~num delat~& 

st Ibi autem cum mulieres viros omnes 1nterfec1ssent suos, vi
;0;um imperium aspernate, regnaretque Y siphiles Thoanti~ 
olim regis filia, eis, ut testatur Statius, superatis, Iason ab Ysi1 

phile hospitio susceptus est et thalamo. T3?d~m cum red~r~
tus ab Hercule Y siphilem pregnantem hqu1sset, devemt~ 

3 Colcos. Ibi, cum florida iuventute et formositate valeret, a_Me4 
dea Colcorum regis filia amatus est. Cui cum clam se m~1~ 
futurum spopondisset, ab ea doctus est quo. pacto ertped~~ 
tauros et domare et iugo subigere posset, occ1dere d~aconeni: 
pervigilem, et eius dentes sulcis immictere, et ex _dent1bus sui;{ 
gentes armatos in perniciem suam concurrere smeret, et hg~. 

d ll • • tlOlQ' 
peracto qualiter illi a a~eum ve 1;1s 1~er pervmm esse : ~ ••. 
cum iuxta monitus peregtsset omnia, m predam deve_n1t _opta} 
tam et ea sublata clam cum sociis et Medea fugam arr1pu1t. s,r; 
ne ~um omnes non tenuisse iter in reditu satis constat, cu~/, 
Hercules et reliqui fere omnes ad Propontidem et Hellespoq.7 
tum venisse legatur, cum lasonem scribant veteres Hystri ho; 
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oracolo gli fece sapere che se, mentre egli celebrava il sacrifi
cio, avesse visto uno avvicinarsi col piede scalzo, sarebbe subi-
to morto. Accadde poi che, mentre compiva il rito sacrificale, 
Giasone affrettandosi verso l'altare lasciò nel fango del fiume 
Anauro la scarpa di un piede. Vedendo ciò Pelia, e temendo 
per i figli, persuase Giasone di andare in Colchide per acqui
stare il vello d'oro, stimando che non sarebbe tornato, perché 
aveva sentito dire che quell'impresa era insuperabile alle forze 
umane. Giasone si assunse la spedizione e gli fu costruita da 
Argo nel golfo di Pegaso una nave lunga che dal costruttore 
ebbe appunto nome Argo; poi convocò nobili, quasi tutti gio
vani, fra i quali ci fu Ercole. Inoltre vennero Orfeo, Castore, 2 

polluce, Zeto, Calai e molti altri giovani splendidi per stirpe e 
valore, che Stazio nella Thebais chiama semidei, per la loro no
biltà, dicendo: «Già quando nel vigore della prima giovinezza 
la nave tessala mi portava insieme ai re, figli degli dei» ecc. Essi 
furono chiamati Argonauti dal nome della nave. Raccolti que-
sti compagni, Giasone salpò dal golfo di Pegaso e fu di là por
~ato dal vento favorevole all'isola di Lemno. Quivi le donne 
~vevano ucciso tutti i loro mariti, disprezzando il governo degli 
ùomini; e regnava Isifile, figlia del re Toante. Vinte le altre, co-
111e attesta Stazio, Giasone fu ospitalmente accolto da Isifile 
anche nel talamo. Poi, rimproverato da Ercole, abbandonò Isi-
file incinta e giunse nella Colchide. Qui, essendo giovane fio- 3 
tente e bellissimo, fu amato da Medea, figlia del re della Col
chide. Giasone le si promise come futuro marito; e allora Me-
dea lo istruì sul modo di domare e sottoporre al giogo i tori che 
avevano piedi di bronzo, di uccidere il serpente che li custodi-
va e di gettare nei solchi i suoi denti e di lasciare che gli uomini 
àrmati, che da essi sarebbero nati, si scontrassero fino alla loro 
c:listruzione. Ciò fatto, gli insegnò la via percorribile verso il 
vello d'oro. Giasone eseguì tutto, secondo le istruzioni, e giun
sèalla preda desiderata e, rapito il vello, fuggì nascostamente 
çon i compagni e Medea. Ma ben si sa che non tutti fecero nel 
ptorno lo stesso percorso; poiché si legge che Ercole e quasi 
mtti gli altri arrivarono al mar di Marmara e all'Ellesponto, 
111entre Giasone - come scrh;ono gli antichi - entrò nelle foci 
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· · t sset 104 et inde ad eam usque partem devenisse, suum m ra , . 
qua divisus Hyster in Adriatic~ ferturil, ebt. eDam ~trba~,s~, et 
Adr. · devenisse. Quod Ar1stot es u 1 e mira z zum 

4 1at1cum . bili · 
ditu asserit, dicens105 quod, esto ibi loca innavtga a smt, 
nem navigabilia fecisse per Cyaneas tendentem; et ad 
tionem huius itineris dicit quia loca illa, per que Iasonem 
fecisse traditur, admirandorum plena et crebr~ ~e~ ead~ 
sone altaria inveniri composita, et in una Adr1at1c1 m3:1s 
Diane templum a Medea dedicatum. Preterea et opp~dum 
la quod in nostrum usque evum perseverat, a Colc1s coloni21 .. \ 
p;imo habitatum. Hec meo iudici~. na~igatio~em non pr<)bantic' < 
imo potius possent firmar~, que _alii ~se a~b1tr~tur, 1as:on1etn''A 
scilicet, quam diu potuent, navi p~reg1sse ~~er; mde, . 
bus navigationi montibus portanubu_s so~us navem ~ume 
superasse montes, et in Hystrum C1Salpmum deve?1sse fl 
men et aras et altaria que narrantur peragrando fec1sse. 

s 1d quodcunque tenuerit iter, constat aureo cum vellere 
5 e d L . di"106c nti patriam remeasse, et illu , ut actantms c1t, reo 

thiorum regi detulisse. Is autem cum e~ Medea duos sm1ce1)t&-> 
set filios, eiusque opera iunior factus fu1~set Enson, ~t a ... ,..,,._;; 
trucidatus Pelias, seu criminum enormttate, seu alla ex 

fecerit eam repudiavit, et, ut dicit Lactantius, Glaucem 
' . d" M d 101 um psit uxorem. Seneca poeta vero, m tra~e t~ e ee,_ e 

sumpsisse Creusam Creontis regis Cor~~~orum fil1am ?ste 
dit. Oh quam indignationem cum mal~f1_c11S Medee regtam 
novam coniugem, ut asserit Seneca, v1d1sse~. exusta~, ab 
dem oculis suis vidit quos ex ea susceperat filios gladio 

6 Et hinc .subsequi potest quod Lactantius asserit,1os eum 
cem accepisse. Tandem cum oh suum cr~en Medeam, que 
Egeo in coniugem suscepta _fuerat, aufug1sset ab eo, 
Iasone Thessalia pulso, ut atunt, suscepta est. Et cum ea 
cos iterum transfretavit, Oethamque senem_Medee patrem, 
gno pulsum, reduxit in regnum, et multa msuper per 
egit magnifica, in tantum ut ibidem dei ritu coleretur, et 
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dell'Istro [Danubio] e di là giunse fino a quella parte nella 
quale il fiume, dividendosi, va verso l'Adriatico e entrò in quel-
la e giunse all'Adriatico. Ciò afferma Aristotele nel De mirabi- 4 
/ium auditu, dicendo che, sebbene ivi i luoghi non siano navi
gabili, Giasone, dirigendosi verso le isole Cianee, li rese navi
gabili; e, a conferma di questo percorso, dice che quei luoghi 
per cui si tramanda che Giasone sia passato, sono pieni di me
raviglie, e vi si trovano molti altari, costruiti da Giasone; e che 
in un'isola dell'Adriatico c'è un tempio dedicato da Medea a 
Diana. Inoltre la città di Pola, che esiste ancora oggi, fu prima 
abitata dai coloni della Colchide. Queste notizie, a mio avviso, 
non comprovano la navigazione, ma confermerebbero ciò che 
altri credono:, che Giasone, per quanto a lungo poté, continuò 
il suo viaggio per mare; ma poi, quando i monti si opposero al-
la navigazione, i compagni portarono a spalla la nave e valica
tono i monti e giunsero al Danubio, fiume cisalpino, e passan-
do costruirono quegli altari e quei templi di cui si racconta. 

Ma qualunque percorso Giasone abbia seguito, è certo che 5 
tornò in patria con il vello d'oro e che - come dice Lattanzio -
lo portò a Creonte, re di Corinto. Giasone poi, avendo avuto 
da Medea due figli e, essendo suo padre Esone ridiventato gio
vane per opera di lei, e Pelia essendo stato ucciso dalle figlie, 
ripudiò Medea, o per l'enormità dei suoi delitti, o per altro 
motivo; e - come dice Lattanzio - prese per moglie Glauce. 
Ma il poeta Seneca nella tragedia Medea indica che egli prese 
Creusa, figlia di Creonte, re di Corinto. Per lo sdegno di que-
sto matrimonio, vide Medea distruggere col fuoco e coi suoi 
malefici la reggia e la nuova sposa, come afferma Seneca; e vide 
coi suoi occhi i figli che aveva avuto da lei, dalla stessa dilaniati 
col suo coltello. Da qui può esser seguito ciò che dice Lattan- 6 
zio, cioè che Giasone prese in moglie Glauce. Infine, per il suo 
delitto, Medea fuggì da Egeo, che l'aveva accolta per moglie, e 
di nuovo fu ricevuta da Giasone che era stato cacciato dalla 
'l'essaglia. Con essa Giasone di nuovo navigò nella Colchide e 
f.(portò nel regno Eeta, il vecchio padre di Medea, che ne era 
!Iato cacciato; e altre grandi imprese fece in Asia, al punto che 
ivi fu venerato come un dio e molti templi furono costruiti e 
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nomini templa construerentur plurima. Que postea 1U•~xa1nàtì 
Macedonis iussu, forsan eius glorie invidentis, demolita 
Qualis tamen illi fuerit finis, aut uhi, legisse non memini. 

Huius hystorie tam succincte recitate quedam sunt m"P'"''' 
fictione velata, que, si possumus, aperienda sunt. Legitur ~••"--"· .,,. 
primo eum tauros eneos habentes pedes, efflantes 
ignes domuisse, quos ego reor regni Colcorum proceres 
perabiles viribus elatique spiritus fuisse, quos non bello, 
oratione atque cirumventionibus superatos puto, et in 
Medeeque sententiam tractos populares ad seditionem 
suisse, et ceso per fraudem dracone pervigili, id est orc~ec~tKi\ 
custodie regni, et oh eius mortem, quasi seminatis de11tìl:1us. 
est dissensionum causis, adversum se ipsos armarentur 
et in bellum perseverantes adeo fatigarentur, ut demum a I 
ne subigerentur facile atque divitiis nudarentur et aureo velie 
re, id est grege habente preciosissimum vellus. Rune arbitrat 
Plinius primum fuisse qui longa navi navigaverit.109 

XXVII. De Thoante et Euneo Iasonis /iliis. 

r Thoas et Euneus filii fuere Iasonis ex Y siphile, ut satis 
Statium patet in Thebaide.11° Creditum quippe est eam 
gnantetn ex Iasone ad Colcos eunte remansisse, et, ut e 
prehendi potest, cum gemellos peperisset, neque fas 
apud Lemniades masculos alere, eam illos alendos alibi 
smisisse, et cum oh detectum servati patris facinus regno p 
fuisset et a pyrratis capta atque Lygurgo regi Nemeo ven 

2 aut tanquam serva tradita, nunquam postea illos vidit. 
cum adolevissent, et cum Adrasto rege in thebanum b 
irent audirentque eam in silva Nemea casus recitantem 
Adrasto, illam e vestigio mattero cognoverunt, et ire Ly 
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dedicati al suo nome: templi eh . . 
per ordine di Alessandro il Maceedo~es~gu~t~, furono demoliti 
ria. Non ricordo tuttavia di av r I ,hmvf!dtoso della sua glo
abbia fatto. e etto e e me, e dove, Giasone 

Di questa storia, cosl succintament 
colati sono velati dalla finzion ~ raccontata, alcuni parti- 7 

biamo rivelarli. Si legge infatt; poetlc~; e, se possiamo, dob
dotnò tori dai piedi di bronzo •/: r1ma cosa, che Giasone 
Io credo che questi siano i ca~~ dd a e na~ic~ spiravano fuoco. 
perabili nelle forze e superbi n 11 reg~? e a Colchide, insu
stati vinti, non con la guerra me O spi:ito; ~ credo che siano 
che Giasone, trascinando il ~ p \ co1 ditorst e con inganni; e 
abbia preparato ad una sedi;i o o_ a vo ere suo e di Medea, lo 
l'uccisione fraudolenta del set one, e credo ancora che, dopo 
l'addetto alla guardia del r pen~e, cuStode dei tori, cioè del
furon quasi seminati i den;f:~• ~ l opo ch~?e~ la sua morte ne 
si siano combattuti fra loro·' e oe ~ cause l dissenso, i Colchi 
no spossati al punto che alla f' co~muant ~ella guerra, si sia-
da Giasone e spogliati d~lle ri mche, rondoelacilmente sottomessi 

h 
e ezze e vello d' . , d 1 

gregge, e e aveva pregiatissimo vello Pli . . oro, c10e e 
sia stato il primo a navigare · mo stima che Giasone con una nave lunga. 

XXVII. Toante ed Euneo, figli di Giasone. 

Toante ed Euneo furono fi li di G' . . . 
suita dalla Thebais di Stazi g F . iasone, da Is1file, come ri- r 
messa incinta da Giasone o. u m~ero. creduto che Isifile fu 
C?lchide; e - come si pd' men~re s1 accingeva a partire per la 
~elli, e non essendo lecit o. capire - avendo partorito due ge-

1 .. ·.·.e·•·.·•·•·li mandò altrove percho ,~ Lemno alleva.re figli maschi, Isifi-e rossero nutriti Q d 
~\ato scoperto che aveva salvato il d . . uan o, per esser 
~o, e presa dai pirati e vend t pt. re, Is1file fu. cacdata dal 

co .. ·.• ... ·• .. · .. nsegnata come sch1'ava n u a. a ic_urgo, re della Nemea, o · , on vide più i · f' li 
~~esti crebbero e andarono suol ig , Quando 2 

~.f• e ~a sentirono raccontare c;1 !j~:sto alla guerra contro Te-

: ... •.s.·.•··.·~~ disgrazie, subito riconobb I stdo nella selva Nemea, le / ero a ma re e la sottrassero all'i-
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regis oh male servatum Ophelten:i fili~. ~am 
Quid autem ex eis postea actum s1t, m1chi mcertum est. 

:xxvrn. De Philomelo, Iasonis /ilio, qui genuit Plutum. 

1 Philomelus, ut scrihit Rabanus in libro !)e o~~inikus 
rum,111 filius fuit Iasonis, nec de eo habetur aliud, rus1 qu1a 

turo genuit. 

XXIX. De Pluto, filio Philomeli, qui genuit Pareantem. 

Pluto ut scribit Ysidorus uhi De ethymologiìs,f12 filius 
1 Philomdi. De quo nil aliud, nisi quia genuit Pareantem. 

XXX. De Pareante, /ilio Pluti. 

1 Pareantes filius fuit Pluti, ut scribit Y sidorus uhi s~pra. 
ibidem ait euro Paron insulam tenuisse, eamque ~t ems 
duro Paron de suo nomine nuncupasse, curo primo 

vocaretur. 

XXXI. De Polymila, Ensonis /ilio. 

1 Polymilas, ut Leontius asserit, filius ~t E~~onis. Qui 
tius dicit Ensoni preter hunc nulluro fu1SSe fi11um. Verum 
plus fidei antiquate fame exhibeo, qua habemus Ias~~em 
sonis fuisse filiuro, quam autori novo; est tamen possibile 

nero fuisse binomium. 
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ra del re Licurgo, per aver mal custodito il figlio Ofelte. Che 
cosa poi sia accaduto di essi, non so per certo. 

XXVIII. Filomelo, figlio di Giasone, che generò Pluto. 

Filomelo - come scrive Rabano nel De origine rerum - fu fi- r 
glio di Giasone; e nulla si sa di lui, se non che generò Pluto. 

:XXIX, Pluto, figlio di Filomelo, che generò Pareante. 

••·Pluto - come scrive Isidoro nelle Etymologiae - fu figlio di r 
Filomelo. Di lui niente so, se non che generò Pareante. 

XXX. Pareante, figlio di Pluto. 

Parean~e fu figlio di Pluto, come scrive Isidoro sopra citato. r 
n quale dice che egli possedette l'isola di Paro e che la chiamò 
con la sua città, Paro dal proprio nome, mentre prima era chia~ 
mata Minoia. 

mI. Polimila, figlio di Esone. 

.rolimila fu figlio di Esone, come afferma Leonzio. Il quale I 

~cc che Esone non ebbe alcun altro figlio oltre a lui. Ma io 
·g~sto credito, piuttosto che al nuovo autore, alla fama antica, 
)~~ndo la q:1ale Giasone fu il figlio di Esone; ma è anche pos-
1iiilc che Giasone avesse due nomi. 
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XXXII. De Alcymedonte, Crythei /ilio, qui genuit Epytro
pum. 

1 Alcymedontem filium fuisse Crythei Leontius dicit, asserens 
a Pherecide recitati ab Alcymedonte moriente Epytropum par
vum filium suum Pelie fratri suo derelictum. Quem cum mater 
Chitoni nutriendum dedisset, grandis a Pelia Colcos missus 
est. 

XXXIII. De Epytropo, Alcymedontis /ilio. 

1 Epytropus secundum Leontium fili~s f~it Alcymedontis, 
Qui, ut refert Pherecides, 113 a matte C_hirom ~entaur~ alendus 
traditus est et cum adolevisset in patr1am red1ens Pelie patruo 
paternam ;etiit hereditatem, a quo Colcos missus est vellus au, 
reum quesiturus. 

XXXIV. De Phe1yta, Crythei /ilio. 

Phetyta filius fuit Ctythei ex Tyro susceptus, ut in 
testatur Homerus.114 

XXXV. De Amythaone, Crythei /ilio, qui genuit .Me·1at1.rpu1~•·· 
et Biantem. 

1 Amythaon, ut in Odyssea Homeri legitur, Crythei fuit 
ex Tyro susceptus, Rune Homerus dicit bellicosissimum 
hominem, neque de eo amplius, nisi quod Melampum 
et Biam. 
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XXXII. Alcimedonte, figlio di Creteo, che generò Epitropo. 

Alcim~donte fu figlio di Creteo - come afferma Leonzio - l 

secondo il quale Ferecide racconta che Al . ed 
d 1 ·' il · 1 . Cltn onte, tnoren-o, ascio picco o figlio Epitropo al fratell Pel" L d 
1 d. d · hir O 1a. a ma re 
o le e a nutrire a C . one e, divenuto grande fu d d 

Pelia nella Colchide. ' man ato a 

XXXIII. Epitropo, figlio di Alcimedonte. 

Epitropo, secondo Leonzio fu figlio di Al lDl. d Il 
1 . ' c e onte. qua- 1 e - come racconta Ferec1de _ fu consegnato dall dr 

11 eh. a ma e, per essere a evato, a 1rone· e divenuto adult . , . . 
h · Il · . ' ' 0 , ntorno m patria 

e e tese a ? zio Pelta l'eredità paterna; ma quello Io mandò 
nella Colchide, alla ricerca del vello d'oro. 

Ferete fu figlio di Creteo avuto da Tiro, come Omero attesta l 

Amitaone, figlio di Creteo, che generò Melampo e 

·J<''uu,.u,unc, come si legge nell'Odyssea di Omero fu figli cl" 
avuto d T' o d" , 0 1 1 , . a tro, mero ice che fu bellicosissimo e nul-
1ui s1 sa se non che generò Melampo e Biante. 
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XXXVI. V, M,1'_, Amytb,wnù ftlio, q.,; g,,.,;, Thoo,J,; .I 
mantem. 

1 Melampus, olim augur ingens, filius fuit Amythaonis, ut in 
Thebaide testatur Statius, ibi: «Sacra movere deum. Solers tibi · \ 
cura futuri»115 et infra per quattuor versus. Scribit autem Lac
tantius116 hunc filias Preti regis ab insania curasse ut supra uhi 
de Pretou7 et sic unam ex eis in coniugem et regni portionem 

2 consecutus est. Fuit quidem Melampus iste herbarie artis peti•\:/' 
tissimus, ut veteres tradidere, et Theodamantem filium super- y 

stitem liquit. 

XXXVII. De Theodamante, filio Me/ampi. 

1 Theodamas filius fuit Melampi, Statio teste, qui dicit: «Insi• 
gnem fama sanctoque Melampode cretum, 'J'.heodamanta vo
lunt» etc.118 Fuit hic Theodamas augur egreg1us, adeo ut, ab
sorpto terre hyatu Amphyarao apud :hebas, Adrastus et :eli
qui prindpes, qui secum Thebas obs1debant, eum absorpt1 

l 

co substituerent. 

xxxvru:. De Biante seu Bia, Amythaonis /ilio, qui 
Manthyonem et Anthyphatem. 

Bias Amythaonis fuit filius, ut Theodontius dicit. Ex quq ì 

Homerus hystoriam refert119 qualiter Pyro Nelei filia illi nuptà 
sit. Que quidem supra uhi de Pyro scribitur plene, 120 nec aliud 
de eo legitur, nisi quod cum coniuge habitaverit apud Pylum.\ 
Nelei civitatem, et quod ex ea susceperit filios duos, Manthyo{C 
nem et Anthyphatem. · 
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XXXVJ. Melampo, figlio di Amitaone, che generò T eoda
,nante. 

Melampo, un tempo famoso augure, fu figlio di Amitaone 1 

come attesta Stazio nella Thebais dicendo: «interrogare i pre
sagi degli dei. A te [Anfiarao] è dato il compito di esplorare at
tentamente il futuro» e avanti per quattro versi. Ma scrive Lat
tanzio che questo Melampo curò le figlie del re Preto dalla 
pazzia, come sopra si è detto, nel capitolo su Preto; e cosi ot
tenne una di loro in moglie e una parte del regno. Questo Me- 2 

lampo fu espertissimo di erboristeria, come tramandarono gli 
antichi, e lasciò sopravvivergli il figlio Teodamante. 

XXXVII. Teòdamante, figlio di Melampo. 

Teodamante fu figlio di Melampo, come attesta Stazio, che r 
dice: «Designano Teodamante, insigne per fama e nato dal 
buon Melampo» ecc. Questo Teodamante fu un augure egre
gio, al punto che - quando Anfiarao fu ingoiato a Tebe dalla 
voragine della terra -Adrasto e gli altri principi, che con lui as
sediavano Tebe, lo sostituirono in luogo di Anfiarao, ingoiato 
dalla voragine. 

XXXVIII. Biante; o Bia, figlio di Amitaone, che generò Man
lio e Anti/ate. 

Biante fu figlio di Amitaone, come dice Teodonzio. Di lui 1 

Omero riferisce la storia che Però, figlia di Neleo, lo sposò. 
Questa storia si è narrata di sopra dove si tratta pienamente 

•· di Però; né altro di lui si legge, se non che abitò colla moglie 
il Pilo, città di Neleo, e che da lei ebbe due figli, Mantio e 

··.Antifate. 
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x:xxrx. De Manthyone, Biantis /ilio, qui genuit Clythonem :j 
,t Po/yph;J,m. 1,. 

1 Manthyon, ut in Odyssea scribit H?merus,121 filius ~t Bian- . 
tis ex Pyro, nec ex eo aliud refert, rusi quod genuer1t Clytho, 

nem et Polyphidem. 

XL. n, C!ythone, Manthyonù fi/W. I 
1 Clython Manthyonis fuit filius, ut in Odyssea testat~ Ho-. ,,•· .. 

merus, uhi dicit, quod cum esset forma et decore c~nsp1cu~~; 
eum ab Aurora raptum, nec ultra usquam c~mpar~s~e. D1c1t• 
tamen Barlaam hunc ad orientales partes abuss~, ~t 1b1dem d~ 
reditu in patriam non curans, quibusdam populis unperasse, et 
oh id fictum eum ab Aurora raptum. 

XLI. De Polyphide, Manthyonis /ilio, qui genuit Theoclym~, 

nem. 

1 Polyphides filius fuit Manthyonis, ut H?merus dicit fil 
Odyssea uhi eum egregium fuisse vatem asser1t, et Amphyara~ 
in bello 'thebano ab hyatu terre absorpto substitutum ab Argi; 
vis, uhi Statius Amphyarao suffectum dici~ Theodamantel 

2 Melampi filium.122 Hic Theoclymenem genutt. . >\ 

XLII. De Theoclymene, Polyphidis /ilio. 

1 Theoclymenes, ut in OdysseaArplacet_ ~omeroh, 12b' filius fiì\t 
Polyphidis, et cum moraretur in go c1v1tate et a eretur a.i:1:' 

gur insignis, ibi hominem interfecit. Oh _quam c~usam cum 1I1:· 
de discessisset, et in Pylon civitatem ven1sset, exmde cum Th~0 
lemaco filio Ulixis abiit in Ytachiam. 
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XXXIX- Mantio, figlio di Biante, che generò Clito e Poli
fede. 

Mantio - come Omero scrive nell'Odyssea - fu figlio di r 
Biante, da Però; né altro di lui riferisce se non che generò Clito 
e Polifede. 

XL. Clito, figlio di Mantio. 

Clito fu figlio di Mantio, come Omero attesta nell'Odyssea 1 

dove scrive che, essendo bellissimo, fu rapito dall'Aurora e 
non più comparve sulla terra. Ma Barlaam dice che andò in 
Oriente ed ivi, non curandosi del ritorno in patria, regnò su 
alcuni popoli e perciò si inventò che fosse stato rapito dal
Murora. 

XLI. Polifede, figlio di Mantio, che generò Teoclimeno. 

Polifede fu figlio di Mantio, come Omero dice nell'Odyssea, r 
dove afferma che fu indovino famoso e sostituito dai Greci ad 
,'\nfiarao, quando fu inghiottito dalla voragine della terra, 
~entre Stazio dice che ad Anfiarao fu sostituito Teodamante, 
figlio di Melampo. Polifide generò Teoclimeno. 2 

XLII. Teoclimeno, figlio di Poli/ede. 

/<Teoclimeno - come pare ad Omero nell'Odyssea - fu figlio r 
'ètPolifede. Dimorò in Argo e fu ritenuto augure insigne. Ma 
/YiUccise un uomo. Perciò si allontanò da Argo e venne a Pilo e 

à, con Telemaco, figlio di Ulisse, andò ad Itaca. 
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XLill. De Antyphate, Biantis /ilio, qui genuit Oycleum. 

I Antyphates, ut asserit Homerus in ?dyssea, filius !~it ~ie ex_ 
Pyro coniuge susceptus. Nec ex eo aliud habetur, nlSl qllla ge, 

nuit Oycleum. 

XLIV. De Oycleo, Antyphatis /ilio, qui genuit Amphyaraum, 

I Oycleus, eodem Homero teste, filius ~it An~ha:is et ~-
phyaraum vatem genuit. Quem non nulli Lynce1 reg1s Argivo
rum ex Ypermestra filium fuisse arbitrantur. 

XLV. De Amphyarao, Oyclei /ilio, qui genuit Almeone1ii, 

Amphylocum et Catillum. 

I Amphyaraus, quicquid alli dican~, orclei fuit ~ilius, _ut~ 
Odyssea testatur Homerus et Stat1us m Thebatde, d1cens: 
«Tandem prorumpere adactus Oyclides» etc.12

~ Hic autem~'. 
ter ceteros augures veteres clarior habetur. Qui curo Adrastu~ 
argivus rex bellum adversus Thebanos initurus esse~, _mo?teil\. 
una curo Melampo, visurus quid futurum e~set Arg1v~s, s1 beh 
lum adversus Thebanos assumerent, ascendit, et cum mter ~~ 
vidisset se, si in bellum iret, non rediturum in patriam, latebr~s 
petiit, et Euridici coniugi sue, ex qua iam quosdam sus_cepera~ 

2 filios, tantum tanquam fidissime latebrhas bsuas p~tefec1t. Sa~? 
curo instarent Argivi principes ut in T e anos irent eumq~~ 
solum perquirerent, nec invenire possent, contigit ut ~uridi~fS 
Argie filie Adrasti et coniugis Polynicis vide:et _morule'. qug\l 
olim Vulcanus Hermioni privigne sue et coniugi Cadrni do~~ •• 
dederat, et illud desideraret; et inde cum Argia in con:posi~~f 
nero veniens, monili suscepto, Amphyaraum patefec1t, uta~ 

3 Thebaide plenius describit Statius.125 Sic igitur Amphyaraus cg; 
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XI,lli. Antifate, figlio di Biante, che generò Oideo. 

Antifate, come affer~a Omero nell'Odyssea, fu figlio di 1 

:Biante, avuto dalla moghe Però. Né altro si sa dilui se non che 
generò Oideo. ' 

){LIV. Oicleo, figlio di Anti/ate, che generò An/iarao. 

Oideo, sempre per testimonianza dello stesso Omero, fu fi. 1 

gllo di Antifate e generò l'indovino Anfiarao. Alcuni credo-
no che sia stato figlio di Linceo, re di Argo, avuto da Iper
mestra. 

J{LV: Anfiarao, figlio di Oideo, che generò Almeone, Anfilo
co e Cati!lo. 

Anfiarao, checché altri ne dicano, fu figlio di Oideo come 1 

9mero attesta nell'Odyssea e Stazio nella Thebais di~endo: 
«Alla fine è spinto a lanciarsi il figlio di Oideo» ecc. Questo è 
tit~nuto il più famoso tra gli indovini antichi. Quando Adrasto, 
.~idi Argo, stava per andare in guerra contro i Tebani Anfia-
z~? sall, insieme con Melampo, un monte per vedere ;he cosa 
slltebbe toccato agli Argivi, se avessero mosso guerra ai Teba-
W; e avendo vi~to, tra l' ~ltro, che se lui fosse andato alla guerra, 
~~p sare~be r~t?rnato m patria, cercò un nascondiglio e solo 
~a moghe Erifile - dalla quale già aveva avuto alcuni figli -
sy~lò, come. a ~er~o.na fi?~tissima, il luogo del nascondiglio. 
~~ mentre 1 prmc1p1 Arg1v1 erano sul punto di andare a Tebe, 2 

~l~i solo cercavano e non potevano trovarlo, accadde che Eri
ffl~_v~desse un monile di Argia, figlia di Adrasto e moglie di 
Mgl1~ce, che Vulcano aveva una,volta donato a Ermione (o Ar
m.?ma), sua matrigna e moglie di Cadmo. Erifile lo desiderò e 
f~e ~n ac~ordo con Argia; e prese il monile, svelando il luogo 
.~:F! Anftar~o era nascosto, come nella Thebais ampiamente 
~~ftlve Stazio. Così dunque A.nfiarao, scoperto per l'inganno 3 
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niu . s fraude detectus, cum aliis Argivorum principi?us 

d~ ivit in bellum. In quo, dum die quadaro, armts et 
re 1turus · · Th banos ou1mi1,;, 

. ignis prelium intrasset atque acnter m e . 
rums , f . · •nparte mqua 
ret repente terre motu acto ingenti, et ea ,.. , . 
. t, bat voragine telluris patefacta absorptus est, maxt~a 

sts e , S . t m vivumque m 
titum turbatione. Hunc tauus arma u . 

persctu Ditis descendisse describit,u6 et poetico mo~e multa 
spe d' . d propositum nil afferunt. Futt tamen 
rorasse 1c1t, que a d . . d' . 
tempestate tanta veteribus cecitas! ~t quem et 1~ 1c10 a 
absorptum cernerent, amicum dei, tmo deum et1am ex11st11:na,r 

. a in parte in qua absorptum noverant, tanq 
rent, e1que e ' cli nfice 
d lum construerent et aras carent et sacra co 

eo temp · t in libro 
t ritu dei illum colerent. Huius autem mven um 

4 e l' hystorie clicit Pliniusu' fuisse ignispicam, quod utrum 
~a:, nescio. Memini enim legisse apud_ Caldeos embrotli/ 
opus fuisse, qui per multa secula precess1t 

XL VI. De Almeone, Amphyarai /ilio. 

r Almeon Amphyarai vatis et Euriclicis12s fuit fi!ius. ~~~c 
h . b llum ire coactus nequitiam in se Eur1d1c1s 

p yaraus m e . . eli · Q · detunctg .. 
ruit eique future mortis sue vmclictam r qutt. . u1, 
pa~e memor precepti, tempore sumpto, ut patr1am P_•it,:t2911tetQ.
serva~et in matrem, impius factus est; eamque peremtt. 

XL VII. De Amphyloco, Amphyarai /ilio. 

llO fili f 't 
r Amphylocus, ut in Odyssea clicit Homerus,. us u1 

phyarai ex Euridice susceptus, nec de eo legttur 
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della moglie, andò alla guerra con altri principi argivi per non 
farne ritorno. Un giorno infatti entrò in battaglia, distinguen
dosi per le armi e il carro; e mentre combatteva aspramente 
contro i Tebani, d'improvv,iso ci fu un forte terremoto, e, aper-
tàSÌ una voragine dove si trovava, Anfiarao ne fu ingoiato con 
grande turbamento dei presenti. Stazio lo descrive armato e vi-
vo discendere al cospetto di Dite e dice, secondo l'uso poetico, 
çpe lo pregò di molte cose che qui non riguardano il proposito. 
çt fu tuttavia in quel tempo negli antichi tale cecità, che colui 
!e, per giudizio di dio, avevano visto ingoiato dalla terra, lo 
.stimarono amico di dio, anzi dio e gli costruirono un tempio 
~dia regione in cui avevano saputo che era stato ingoiato e gli 
dedicarono altari e fecero sacrifici e lo venerarono come dio. 
r.linio poi dice nella Naturalis Historia che fu sua invenzione 4 
\'indovinare per mezzo del fuoco, e io non so se credergli. Ri
ç?~do infatti di aver letto che questa fu presso i Caldei opera di 
Nembrot, che precedette Anfiarao di molti secoli, 

){LVI. Almeone, figlio di An/iarao. 

Almeone fu figlio dell'indovino Anfiarao e di Erifile. A lui r 
Wfiarao, costretto ad andare alla guerra, svelò la perfidia di 
~!file e gli lasciò il compito di vendicarlo della sua futura mor-
\~,• E Almeone, quando il padre morì, memore del suo ordine, 
~resa l'occasione, si fece empio contro la madre per conservare 
~ pietà verso il padre; e la uccise. 

~VII. An/iloco, figlio di An/iarao. 

.Anfiloco - come attesta Omero nell'Odyssea - fu figlio di r 
~iarao, avuto da Erifile. Di lui nient'altro si legge. 
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XL VIII. De Catillo, Amphyarai /ilio, qui genut't Tyburtinum, 
Catillum et Coracem. 

Catillus, ut ait Solinus in libro Mirabilium, filius fuit Atn. 
phyarai, de quo sic scribit: «Catillus enim Amphyarai filius po. 
st prodigialem patris apud Thebas interitum, Oyclei avi iussu 
cum omni fetu ver sacrum missus, tres liberos in Ytalia Pto-

2 creavit, Tyburtum, Coracem, et Catillum. Qui, depulsis ex op. 
pido Sycilie veteribus Sycanis, a nomine Tyburti fratris natu 
maximi urbem vocaverunt». Hec ille.131 

l 

XLIX. De Tyburtino, seu Tyburto, Catilli /ilio. 

Tyburtinus, seu Tyburtus, filius fuit Catilli secundum Soli-
num, et ab eo, quia natu maior esset, Tybur civitas a fratribus 
denominata est. Plinius autem, ubi De hystoria naturali, 132 dicit 
Tyburtes multo ante Romam originem habuisse, et apud eos 
dicit extare tres ylices, Tyburtino eorum conditore vetustiores, 

2 apud quas inauguratus traditur. Tradunt autem eum, scilicet 
Tyburtinum, filium fuisse Amphyarai, qui apud Thebas obiit 
una etate ante Yliacum bellum. 

l 

L. De Catillo, Catilli /ilio. 

Catillus filius fuit Catilli filii Amphyarai, ut Solinus asserit 
ubi supra.m Qui, sicut Cato fecit testimonium, arcas fuit, et 
classis Evandri prefectus et Tyburis conditor.ll4 

LI. De Corace, primi Catilli /ilio. 

Corax, ut Solinus De mirabilibus mundi dicit, 135 filius fuit 
Catilli, eius scilicet qui filius fuit Amphyarai, et una cum 
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XL VIII. Catillo, figlio di An/iarao, che generò Tiburto, Catil
/o e Corace. 

Catillo - come dice Solino nei Collectanea rerum memorabi- 1 

/ium - fu figlio di Anfiarao. Di lui così scrive: «Catillo, figlio di 
Anfiarao, dopo la prodigiosa morte del padre a Tebe, per ordi-
ne del nonno Oideo, mandato, con tutto il gregge, a offrire in 
sacrificio le primizie della primavera, in Italia, generò tre figli: 
Tiburto, Corace e Catillo. I quali, cacciati dalla città i Sicani, 2 

antichi abitanti della Sicilia, che l'avevano fondata, dal nome di 
Tiburto, primogenito, la chiamarono Tibur (cioè Tivoli)». Così 
Solino. 

XLIX. Tiburtino o Tiburto, figlio di Catillo. 

Tiburtino, o Tiburto, fu figlio di Catillo secondo Solino, e da 1 

lui, come primogenito, fu chiamata dai fratelli la città di Tivoli. 
Plinio nella Naturalis Bistorta dice che gli abitanti di Tivoli eb
bero origine molto prima di Roma e che vicine vi sono tre 
querce, più antiche del loro fondatore Tiburtino; presso le 
quali si tramanda che prendesse presagi dal volo degli uccelli. 
Si tramanda inoltre che Tiburtino fu figlio di Anfiarao, il quale 2 

mori a Tebe, una generazione prima della guerra di Troia. 

L. Catillo, figlio di Catillo. 

Catillo fu figlio di Catillo, figlio di Anfiarao, come afferma il 1 

citato Solino. Egli, come attesta Catone, fu arcade e prefetto 
della flotta di Evandro e fondatore di Tivoli. 

LI. Corace, figlio del primo Catillo. 

Corace - come scrive Solino nel Collectanea rerum mirabi- 1 

lium - fu figlio di Catillo, cioè di quello che fu figlio di Anfia-
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Tyburtino et Catillo fratribus urbem cepere Syculorum, haud 
longe a Roma, quam, ut supra dictum est136 a Tyburtino fratte · 
maiore Tyburim vocaverunt. 

LII. De Salmoneo, Boli ft1io, qui genuit Tyro. 

1 Salmoneus, ut dicit Lactantius, 137 filius fuit Eoli, et ap11d 
Elydem regnavit, homo insolens et importabilis. Qui cum non 
esset regia sublimitate contentus, conatus est se deum esse suk 
ostendere et, fabricato eneo ponte in sublimi, adeo ut Elydis 
parte desuper tegeret, super eo currus agitari faciebat, qui, taÌll 
suo strepitu, quam pontis enei sonoritate, in tam grandem so, 
num veniebat, ut tonitruum videretur. Quod cum ex impro~i
so faceret ad instar tonitrui, subditos exterrebat. Preterea ex 
excelso ignitis facibus in similitudinem fulminum iaculabatur, 
stantibus satellitibus eius intentis ut fulminatus quilibet, siface 
iniecta non perisset, gladiis iussu suo occideretur. . 

2 Et hac fatuitate se Iovem fulminantem arbitrari volebat.Ve, 
rum deus non diu vesaniam hanc passus est, quin imo eumye
ro fulmine percussum deiecit ad inferos, ut ait Virgilius dicens: 
«Vidi et crudeles dantem Salmonea penas, Dum flammas Iovis 
et sonitus imitatur Olympi» etc.138 Huic unica tantum filia Tyto 
superstes fuit. 

LIII. De Tyro, fili'a Salmonei. 

1 Tyro, ut in Odyssea placet Homero,139 filia fuit Salmoneire: 
gis Elidis, et ex ea iuxta Enypheum fluvium Neptunus, ttan, 
sformatus in speciem eiusdem fluminis, cum illam oppressis
set, duos suscepit filios, Neleum et Peliam, ut supra de eis diçS 
tum est.140 Que postea nupsit Crytheo filio Eoli, et ei peper~ 
Ensonem, Pherytam et Amythaonem. 
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rao; e, ms1eme con Tiburto e Catill . fi . 
fa città fondata dai Siciliani non 1 o,. sduoR1 ratelli, occuparono 
''d 1 eh' ' ungi a omae-come st e etto - a iamarono Tivoli dal fi ell . . sopra 

o Tiburtino. ' rat O maggiore T1burto 

LII. Salmoneo, figlio di Eolo, che generò Tiro. 

. SEahnl'd onFeo - come dice Lattanzio - fu figlio di Eo1 , 
ll1 I e. u uomo arrogante . b. o e regno I 

della sublimità regale, tentò dt~~:~;prordt~ ile. Ndi?n contento 
d . a e 1 esser O e fabbri cato un ponte 1 rame, tanto in alt d . , -

riore della città di Elid • f O a coprtre 1a parte supe-
1 . e, VI aceva correr sopra un il 

qua e, sta per il fracasso, sia per la sonorità del cliarro 
produceva un suono talmente fort eh ponte rame, 
poiché lo produceva all'improvv· e e sembrava un tuono. E 
i sudditi. Inoltre dall'alto lanci iso,f~omelun ~uono, atterriva 

1 ava 1acco e sunili a fulm, . 
mentre e s.ue guardie stavano tese aff:' h, ' u11, 
morto per il colpo della fiacc 1 f mc e, se uno non fosse 
con 1a spada. 0 a, osse ucciso per suo ordine 

.E per que~ta ~toltezza voleva esser creduto un G' h fu1 
minava. Ma il dio non sopportò 1 love e e - 2 

un fulmine vero lo cacciò a11•:-c a ungo queSta follia, anzi con 
d V'd' lllrerno, come scrive Virgili' d' 

çen o: « 1 I anche Salmoneo eh o, l-
ite cercava di imitare le fiamme d ~ Gsc~ntavail~ene crudeli, men-

GJ. 1 iove e rragore dell'Olim 
po» ecc. 1 sopravvisse un'uni f' li T' -•. ca 1g a, 1ro. 

Lfil. Tiro, /iglz'a di Salmoneo. 

. Tiro, come pare ad Omero nell'Od . . . 
neo, re di Elide, e da lei Nettuno ys~ea'. fu figli~ di Salmo- 1 

!sarnalis], trasformato nell'as ttpresso il fiume Erupeo [oggi: 
.le fatta violenza, ebbe due fi 1eN ol dello ;tf.sso fiume, avendo
cletto. Tiro sposò poi Creteo g fi / ~~; 1 e ia, ~ome sopra si è 
~erete e Amitaone. ' g 10 1 0 0 e gl1 partorl Esone 
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LIV. De Yphiclo, /ilio Eoli, qui genuit Podarcem. 
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LIV. Ifido, figlio di Eolo, che generò Podarce. 

1 
Yphidus, ut ait Leontius, Eoli fuit_filius, ~t ~ potens es-

set, boves Tyro filie Sahnon~i e~ matrlS Ne~ei, 1ui Nele? deb~-

Ificlo, come dice Leonzio, fu figlio di Eolo. Essendo poten- r 
te, rubò a Tiro, figlia di Salmoneo e madre di Neleo i buoi che 

Neleo ~ran dovuti, e li tenne fino a che, per oper~ di Biante 
gener? di ~eleo, o dell'indovino Melampo, li restituì. Questi è 
infatti colu~ che, ~?n p~tendo _generare figli, ebbe da Melam
po, o da Bian~e, l 1struzione d1 bere il veleno del serpente· e 
b. evutolo, subito generò Podarce. Dice Leonzio che il el' ' 

b tur surripuit atque detmUlt, donec Biantis generi Nele1, 
an ' . . N h' t Melampi auguris fratris sui, opere resutuerit. am 1c est1 , 

~:, curo non posset filios procreare, habuit a Melamp~, seu a 1 

Bia, ut serpentis venenum potaret, quo potato,_confestim Po-

d m genuit. Dicit Leontius venenum serpentis herbam esse,.· 
2 aree ilib ex qua si gustaverit serpens illico morietur, ster us aute~ 

d 1 , , b v eno 2 
.~ serpe?:e e un er a_ che, se un serpente avrà assaggiato, su-

h1to mot1ta; mentre giova agli sterili. 

I 

confert. 

LV. Podarce, figlio di Ificlo. 
LV. De Podarce, /ilio Yphicli. 

Podarces, ut Leontius asserit, Yphicli fuit filius, nec de 

aliquid plus habemus. 

j f Podarce, come afferma Leonzio, fu figlio di !fido. Nulla di 1 

più sappiamo di lui. 

LVI. De Sysipho, Eoli /ilio, qui genuit Glaucum et 
LVI, Sisifo, figlio di Eolo, che generò Glauco e Creante. 

1 
Sysiphus Eoli fuit filius, ut satis per Ov~dium patet 

tem: «Reddit, uhi Eolidem saxum grave ~ys1phon urget» 
Et Horatius in Odis dicit: «Sysiphus Eolides [damnat~s] 
ri» etc.142 Uhi advertendum Sysiphos fuisse duos, et s1~ 
de necessitate fuisse plures, quanquam duos tantum fuisse 

Sisifo fu figlio di Eolo, come ben appare in Ovidio che dice: 1 

W(Eaco) ren~e (i giudizi) là dove l'eolide Sisifo è assillato dal 
~sante macigno» ecc. E Orazio nei Carmina: «Sisifo, figlio 

Ì ~Eolo'. [~o_n~annato a perpetua] fatica» ecc. Qui è da avverti-
\ If{Ehelii Sbisif1hf~rono due: e necessariamente più d'uno furono 

2 
cat Lactantius. '4' Sed primo de Sysiphis videamus .. 
primus contemporaneus fuit Danao Argivo~ regi, seu saR 
tem Lynceo Egisthi filio, qui Danao successlt m.;e_g.-~· N~l;l 
utrumque testatur Eusebius in libro Tempo_rum. 1cit ~ 
eum Ephyram civitatem, quam postea Cormthus Hd.od~estisJt•• 
li Corinthum appellavit, Danao regnante con 1 1sse, a.nr 
n:\:a:et mundi 111dccxxviiii. Nec multo post dicit secund~!tì 
alias, eum scilicet Sysiphum, condidisse eam Ep~yram, an.:;~, l 
decimoquinto regni Lyncei, qui fuit annus mundi 111dc~c1":1.. \ 
Hic Corinthiorum rex dictus est, id est Ephyre. Nam qu1Qq,, t 

1, 

·•i;u· o , enc e Lattanzio dica che furono solo due. Ma anzi- 2 

ll)tto, vedia~o dei Sisifi. Il primo Sisifo fu contempora~eo di 
ij~nao, re d1 Argo, o almeno di Linceo, figlio di Egitto, che 
s~~cesse a Danao nel regno. Entrambe le notizie attesta Euse-
bto n~l Chronicon. Dice infatti che Sisifo fondò, durante il re-
~Q d1 Danao, la città di Efira, che poi Corinto, figlio di Ore-
.!\t;1 dal suo nome, chiamò Corinto, e ciò nell'anno del mondo 
}]~9. Ma non molto dopo dice che, secondo altri Sisifo fondò 
Efira nel quindicesimo anno di regno di Linceo, ~he fu l'anno 
,q~lm?~do ~794; e questo fu detto re di Corinto, cioè di Efira. 
2gelh mfatt1 che furon detti r~ dei Corinzi, cominciarono mol-

_ _1,1:0~1;~~ 
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rinthiorum reges <lieti sunt, longe postea inceperunt, scilicet 
circa annum mundi 1111c, regnante, Latinis Enea Silvio et Athe
niensibus Melenthone patte Codri, et fuit rex eorum primus 
Aletius. Et sic iste eius Eoli fuit filius, cuius et Crytheus et Sal. 
moneus et Yphiclus, et alii horum contemporanei. Et huius 
fuit coniunx Meropes filia Athlantis, de qua Ovidius: «Septima 
mortali Merope tibi, Sysiphe, nupsit» etc. 145 Et huius fuere filii 
qui sequuntur, Glaucus et Creon. 

3 Fuit et alter Sysiphus, et hic Eoli pariter filius, ed de hoc su. 
periores autoritates testantur po~ius quam de_ ~uo dictu~ est. 
Et hic Egeo Athenis regnante futt. Nam ut, dicit Lactanttus,146 

cum inter duo maria, scilicet Yonium et Egeum, montem posi
tum, qui Ithsmos dictus est, Sysiphus crudeli latrocinio occu
passet, hac pena mortalium pascebatur, ut homines pregravans 
ingenti saxo necaret. Servius147 vero dicit quod, dum transeun. 
tes cepisset, residens in scopulo ad lavandos sibi pedes advoca
bat intentosque officio calce illos ex prerupto precipitabat in 
ma;e. Hunc autem dicit Homerus moram traxisse in Ephyra, 
civitate Argivorum, que postea Corinthus dicta. 148 Alii insuper 
dicunt, quod hic secretarius fuerit deorum, et quia secreta 
mortalibus revelasset apud inferos damnatus est hac pena, ut 
semper saxum ingentis ponderis evolvat, ut ait Ovidius: «Aut 
petis aut urgis ruiturum, Sysiphe, saxum» etc. 149 Hunc Theseus 
ut supra, ubi de eo scripsimus, occidit. 150 

4 Qui si filius Eoli fuit, esse non potuit eius Eoli, cuius supe-
rior Sysiphus, qui longe fuit antiquior. Nec potuit esse Eolire
gnantis apud Lyparam, cum hic iam mortuus esset antequam 
ille nasceretur. Et sic videtur tres fuisse Eolos, quos indifferen
ter poete ventorum deos, seu omnes unum.ventorum deum 
nominant. Huius Sysiphi sunt qui credant Ulixem fuisse fi. 
lium ut ubi de eo dictum est. 151 Saxum autem sursum ducere 
et d~mum ad inferiora dimictere, dicit Macrobius super Som
nium Scipionis152 intelligi debere cum inefficacibus laboriosi
sque conatibus vitam terere, quod profecto predonum est. 
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to dopo, cioè attorno all'anno del mondo 4100, mentre regna
va nel _Laz~o Enea Silvio, e in Atene Melentone, padre di Co
dro; e il prtmo loro re fu Aletio. E così questo Sisifo fu figlio di 
quell'Eolo del quale furon figli Creteo, Salmoneo, Ificlo e altri 
loro contemporanei. Sua moglie fu Merope, figlia di Atlante 
della quale scrive Ovidio: «La settima, Merope, sposò te, Sisif~ 
mortale» ecc. E furono suoi figli Glauco e Creante. 

Ci fu u~ sec~ndo Sis~o, anch'esso figlio di Eolo, del quale 
3 

danno testtmomanza, piuttosto che di quello di cui si è detto 
fonti autorevoli più antiche. Questo visse mentre Egeo regnav~ 
in Atene. Infatti, co~e _dice Lattanzio, avendo Sisifo occupato, 
con crudele scorreria, il monte posto tra i due mari Ionio ed 
Egeo - che si chiama Istmo - si saziava con la pena, per gli uo
~in_i, di ucc!derli, schiacciandoli con un enorme macigno. Ser-
v10 mvece dice che, sedendo su uno scoglio, prendeva i passan-
ti e li invitava a lavargli i piedi; e, mentre erano intenti al servi-
zio, li precipitava con un calcio dallo scoglio nel mare. Omero 
poi dice che visse in Efira, città argiva, che poi fu detta Corin-
to. Altri inoltre dicono che questi fu ministro degli dei e fu 
condannato a_ll'inferno, per aver rivelato segreti agli uomini, 
con la pena di rotolare sempre un macigno di peso ingente co-
me dice Ovidio: «E tu, o rincorri o spingi, o Sisifo il sasso che 
ritorna indietro». Teseo, come abbiamo scritto n~l capitolo a 
lui dedicato, lo uccise. 

Se questi fu figlio di Eolo, non poté esserlo di quell'Eolo del 
4 

quale fu figlio il primo Sisifo, che fu molto più antico. Né ;oté 
essere figlio di quell'Eolo che regnò in Lipari, poiché questo 
e;a già m_ort? pri~a che quello nascesse. E cosi pare che tre 
stano stati gh Eoli, che, senza differenza, i poeti chiamano dei 
dei venti, oppure chiamano unico dio dei venti. Alcuni credo-
no che di questo Sisifo sia stato figlio Ulisse come si è detto 
nel capitolo su di lui. Macrobio dice nel c;mmento al Som-
nium Scipionis che spingere in alto il sasso, e poi lasciarlo anda-
re al basso, si deve intendere come un consumare la vita in 
sforzi i?efficaci e faticosi; ciò che certamente è proprio dei 
predoni. 
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De Glauco, /ilio Sysiphi, qui genuit Bellorophontem,< 
LVIl. 

r Glaucus, ut in Yliade ait Hom:rus, _filiuGs lfuit. Sysiph~ tegd~i 
Ephyre.15' Nam in persona Glauc1, hu1~s aucl nepous,alè 
versus Diomedèm pugnantis apud Tr~1am, omnem gene tJ t 

giam eiusdem Glauci describit ut sequitur. ; ! 

LVIII. De Bellorophonte, Glauci filio, qui genuit Laodomia~i( 

Ysandrum et Yppolocum. 

r Bellorophon, ut in predicta Glauci oratione ad Di~mc~,: 

fil. fuit Glauci predicti. Fuit equidem Belloroph~n ~ste 111'{~ 
lUS · · ' ' ' 1m1e i indito decore conspicuus, et ms1grus vutut1s ex . 

:egem Ephyre fuisse dicit Homerus, m qui a ~ret~ rege _Ar 
rum regno privatus, apud eum, eo iubente, divettlt. Cums 
Anthya seu secundum Lactantium'55 Stenoboes, formo 
eius c;pta, in suam compellavit libidine~, ren~~nt. 

d ei vim voluisset inferre, Preto accusav1t. Qui md1gn 

~:~ noluisset occidere eum, licteras, in qd~di~usi11i:1bt~tur oh~;\ 
di, Aryobati socero suo deferendas tra 1 it 1. e orop gg; 
autem in Lyciam veniens, ab Aryobate. ut mh~reretur, ad <lS~,\-; 
dendam Chimeram missus est. Erat entm C imera monstrµ~\ 
ut uhi supra de ea dictum est.156 Bellorop~o1:1 autem, equo~\!; 

umpto evolavit ad illam atque occ1d1t. Inde cum 
a gasos ' bll d. Bellrp Aryobati adversus Solimisos e um,. e virtut: . o o 

confidens, illum misit in pugnam; qui eque Solim~sos exp 
vit atque fugavit. Tercio adversus Amazonas msult~n 
eum, arma arripi iussit. Bellorophon autem _super_atas m 
nos redire coegit. Que cum vidisset rex, e_1u_s mis~r1;us 
Achimenem filiam suam Anthye soror~, i111, ut ?1c1t 
tius dedit in coniugem cum parte regni, ex qua ipse s 
Ys~drum, Yppologum, et Laodomiam. Stenoho:s aute. 
Anthya, cum rescisset eum a patre h?noratum: se_1p_s~ 
mit. Et, ut placet Servio,157 oh hoc crimen Preti Hhe m ms 

devenere. 
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tVIL Glauco, figlio di Sisifo, che generò Bellerofonte. 

Glauco - come nell'Ilias scrive Omero - fu figlio di Sisifo, re r 
diEfira. Infatti, in persona di Glauco, nipote di questo Glau-
co, mentre combatte a Troia contro Diomede, descrive tutta la 
discendenza dello stesso Glauco, nel modo che segue. 

tVUI. Be!!ero/onte, figlio di Glauco, che generò Laodamia, 
isandro e Ippoloco. 

Bellerofonte, come si legge nel citato discorso di Glauco a r 
);)iomede, fu figlio del predetto Glauco. Fu invero questo Bel
J~ofonte un giovane notevole per famosa bellezza e insigne per 
~~itllio valore. Omero dice che fu re di Efira e che, privato del 
regno da Preto, re d'Argo, riparò per suo ordine, presso di lui. 
)';it moglie di Preto, Antea - o, secondo Lattanzio, Stenoboe -

dalla sua bellezza, lo eccitò alla propria libidine; ma Bel-
onte rifiutò ed ella lo accusò a Preto di averle voluto fare 

za. Il re si sdegnò, ma non volle ucciderlo e gli consegnò 
lettere da portare al suocero Ariobate, nelle quali gli ordi~~ya di ucciderlo. Allora Bellerofonte, venendo in Licia, fu 

m~ndato da Ariobate - perché morisse - a uccidere la Chime
uesta era un mostro, come sopra si è detto nel suo capito
llerofonte allora, preso il cavallo Pegaso, volò fino ad essa 
cise. Poi Ariobate, trovandosi in guerra contro i Salimi, 2 

ando nel valore di Bellerofonte, lo mandò alla battaglia; 
· ugualmente vinse e mise in fuga i Salimi. La terza volta ~frò di prendere le armi contro le Amazzoni che lo assaliva

P~\fellerofonte le vinse e le costrinse a rientrare nei loro con
Rm.:II re Ariobate, avendo visto tutto ciò, ebbe compassione di 

· diede in moglie, con una parte del regno - come scrive 
zio - sua figlia Achemene, sorella di Antea. Da essa Bel-
te ebbe i figli Isandro, Ippoloco e Laodamia. Stenoboe 
o Antea, quando seppe che egli era stato onorato dal pa
uccise. E, come pare a Servio, per questo suicidio le fi-

i Preto divennero pazze. 
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3 Ex eo vero quod hic fictum est, sic sentit Fulgentius.158 Dicit 
enim Bellorophontem, quasi bulephorunta, quod nos Latine sa
pientie consultatorem dicimus, qui libidinem sp?rnit, id est An
thyam: anthyon enim grece, contrartum lann~ d1c1tur. Q:Ue An
thya Preti coniunx est, qui pretos panphyla lingua sordtdus 
citur. Et cuius uxor libido, nisi sordidi est? Et bona consulta
tio id est Bellorophon qualem equum sedet, nisi Pegasum? 
qu~si pegasion, id est fontem etemum. Sapienti~ enim ~onè 
consultationis eternus fons est. Ideo pennatus, qu1a mundina, 
turam universam celeri cogitationum theoria collustrat. Prete, 
rea Bellorophon Chimeram occidit. Chimera enim quasi 
chymeron, id est fluctuatio amoris, quam ~ricipitem dicit Ful
gentius, et ideo tricipitem, quia tres amons smt a~us, ho.e est 

4 incipere, perficere et finire. Du~ enim ~m~r nov~ter ven1t; 
leo feraliter invadit. Quod capra m medio s1t vcl fmgatur, pet, 
fectio libidinis est, ea videlicet causa, quod hoc animal sit in H\ 
bidincm valde pronum. At vero quod postremo draco dicitur, 
quia post perfectionem vulnus det penitentie venenumqu~ 
peccati» etc. Sed quicquid dicat Fulgentius, hoc habet hysto7 
ria: Chimeram montem esse Lycie in summitate flammas evo, 
mentem, demum leones paululum inferius nutrientem inde cà\ 
preas alcntem et postremo in radici~us ~erpentlill:1 abunda.n~ 
tem. Que cum illum redderent inhab1tabilem, et c1rcum adiat 
centibus noxium, Bellorophon, ut alibi dictum est, his noct1iI 

5 sublatis habitabilem fecit. Pretcrea videtur placere Plinio in Ji· 
bro Na;uralis hystorie ad hoc primo equo vehi compertumJ'i 

I 

LIX. De Laodomia, Bellorophontis filia et Sa1pedonis matrè; 

Laodornia filia fuit Bellorophontis et Achimcnis coniugìs 
eius. Hec autcm, cum virgo formosa esset, Iovi placuit, q~i 
cum ea concuhuit, et, ut dicit Homerus,160 cx eo Sarpedoriélil 
peperit, qui postea rex Lycie fuit. 
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Q~esta favola così spiega Fulgenzio. Dice che Bellerofonte, 3 
quasi bulephorunta (che noi in latino diciamo consigliere di sa
pienza), è colui che disprezza la libidine, cioè Antea· anthion 
infatti in greco, si dice contrarium in latino. Antea è :noglie di 
Preto, e questo nome in lingua di Panfilia suona avaro. E di chi 
la libidine è sposa, se non dell'avaro? E il buon consiglio, cioè 
}3eller~fon~e, su quale cavallo siede, se non su Pegaso, quasi 
pegaston, cioè/onte eterno? La sapienza è infatti il fonte eterno 
del ?uo~ cons~~o. Pegaso è poi alato perché, con la rapida 
teoria dei pens1en, percorre l'universa natura del mondo. Inol-
tre J3ellerofonte uccide la Chimera. Questo nome è quasi chi
meron cioè fluttuazione dell'amore, che Fulgenzio dice essere 
tricipite (leone, capra e drago) «perché tre sono gli atti d'amo-
re: cominciare, operare e finire. Quando infatti l'amore viene 4 
in modo non ordinario, invade mortalmente come leone. Che 
mmezzo ~ila Chimera ci sia, o sia immaginata, la capra, signifi
ca.operazione ~e~a. libidine, cioè sua causa, perché la capra è 
aillllale molto hb1dmoso. Ma la parte posteriore della chimera 
è detta come drago, perché dopo la soddisfazione la libidine ci 
9à la ferita della penitenza e il veleno del pecc~to» ecc. Ma 
checché dica Fulgenzio, la storia è che la Chimera è un monte 
della Licia'. che vomita fiamme dalla cima, che poco più sotto 
~utre leom e alleva capre e, alle radici, abbonda di serpenti. 
queste caratteristiche, poiché rendevano il luogo inabitabile e 
nocivo agli abitanti circonvicini, Bellerofonte - come altrove fu 
detto - lo rese abitabile, togliendo queste cose nocive. Inoltre 5 
sembra che Plinio, nella Naturalis Historia, creda che Bellero
fonte per primo scoperse il trasporto con il cavallo. 

LIX. Laodomia, figlia di Bel/ero/onte e madre di Sarpedonte. 

Laodomia fu figlia di Bellerofonte e di sua moglie Acheme- 1 

Br Es~endo verg~e assai bella_, piacque a Giove, che giacque 
con lei e - come dice Omero - da lui partorì Sarpedonte che 
poi fu re della Licia. ' · 
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LX. De Ysandro, Bellorophontis /ilio. 

Ysander ut Homerus scribit in Yliade, filius fuit .u ... uv,,v-. • 
I ' bell . L . phontis et Achimenis. Et curo esset uro mte~ yc1os et 

misos, adversus Solimisos acriter pugnans occ1sus est. 

LXI. De Yppoloco, Bellorophontis filio, qui genuit Gtttuci~m;i•i' 

1 Yppolocus, uhi supra ~icit ~o~erus, Bellorophontis f~it 
lius. Ex quo nil aliud rec1tat, n1s1 quod Glaucum genuer1t. 

LXII. De Glauco, Yppoloci /ilio. 

Glaucus Y ppoloci fuit filius, ut ipsemet in Yliade161 _intcerrc,{h 
1 ganti Diomedi dicit. Nam curo is:e Troianis venisset adiutor, 

d" una aliquandiu adversus D1omedem pugnasset, curo 
t;:dem in colloquium venit, et inter alia qualiter a Sysif'.ho 
Glaucum et per Bellorophontem et Yppolocum ~atus s1t, 

2 tavit. Ob quam redtationem memor factus D1om~des 
ris amicitie predecessorum suorum'. se~um co~vemt ne 
plius invicem pugnam inirent. Et hmc mde d~us sur_npt1sc1ue> 
muneribus discesserunt. Iste tamen Glaucus m prelio 

occisus est. 

LXIII. De Creante, Sysiphi /ilio, qui genuit Creusam. 

1 Creon rex fuit Corinthiorum et Sysiphi filius, ut Medee 
bis in tragedia eiusdem, Seneca poeta demonstrat, 
«Non veniat unquam tam malus miseris dies .. Q~ prole 
misceat prolem inclitam, Phebi nepotes S!s1~hi neJJ_< >tib,us.~:; 

2 etc.162 Credo hic intelligi Creontem hunc Sys1ph1 latroms 
filium et ob id Medea tanquam ex turpi genere procrea 
Sysiphi nepotes hic respuit suis filiis consanguineos futuros; 
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I,X. Isandro, figlio di Bellerofonte. 

1339 

Isandro - come scrive Omero nell'Ilias - fu figlio di Bellero- 1 

fonte e di Achemene. Essendo in corso una guerra tra i Lici e i 
Solimi, combattendo acremente contro i secondi, fu ucciso. 

I,XI. Ippoloco, figlio di Bellerofonte, che generò Glauco. 

Ippoloco - come sopra dice Omero - fu figlio di Bellerofon- r 
te, Null'altro racconta di lui, se non che generò Glauco. 

LXII. Glauco, figlio di Ippoloco. 

Glauco fu figlio di Ippoloco, come egli stesso dice a Diome- r 
de, che lo interroga nell'Ilias. Glauco era venuto in aiuto ai 
Troiani e un giorno aveva combattuto contro Diomede. Alla fi. 
ne venne a colloquio con lui e, tra l'altro, raccontò che era nato 
da Sisifo, attraverso Glauco, Bellerofonte e Ippoloco. Per que- 2 

sto racconto Diomede, ricordando la vecchia amicizia dei suoi 
cogli ascendenti di Glauco, si accordò con lui di non combat
tersi più. E, dati e ricevuti doni, si allontanarono. Ma poi Glau-
co fu ucciso in battaglia. 

LXIII. Creante, figlio di Sisifo, che generò Creusa. 

Creante fu re di Corinto e figlio di Sisifo, come, con parole r 
diMedea, indica il poeta Seneca nella stessa tragedia dicendo: 
«Non venga mai ai miseri un così cattivo giorno che mescoli 
ron prole indegna prole famosa, i nipoti di Febo con quelli di 
Sisifo» ecc. Credo che qui si intenda che questo Creonte fu fi. 2 

glio del predone Sisifo; e perciò Medea qui rifiuta che i nipoti 
# Sisifo, come nati da una stirpe vergognosa, possano diventa-
te consanguinei coi suoi figli1 
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LXIV. De Creusa, Creontis filia, desponsata Iasoni. 

1 Creusa, ut satis proximo supra patet, filia fuit Cre~nt!s Co-
rinthiorum regis et desponsata Iasoni. Quam ob rem !nd1gn~ta 
M dea cantaminibus suis ignem inextinguibilem scrmeolo tn

cl~sit, illudque firmatum, tanquam iocale aliq_u_od, ad eius gr~
tiam filiis promerendam, eiudem Creuse per fihos parvulos m1-

2 sit. Que cum, visura quid muneris micter~tur, scrineol~m ape
ruisset evolavit ex illo ignis confestlm, qui Creusam regiamque 
Creon:is exussit omnem, cum iam Medee filii premoniti di-

scessissent. 

LXV. De Cephalo, Boli /ilio, qui genuit Hesperum. 

1 Cephalus Eoli fuit filius, ut dc eo loquens carmen sonat Ovi-
d" bi dicit: «Aspicit Eolidem ignota ex arbore factum» etc.163 

~~i~ fuit uxor Pocris Erichthei regis filia. Eam :amen dicit 
Servius Yphili fuisse filiam. Fuit et hic ab Aurora dilectus, q~~• 

t didt Servius 164 illi dedit canem vocatum Lelapam et hastilta 
~uo, omnia qu~ vellet contingentia, eo quod venationib~s de
lectatctur. Cui cum cius postularet amplexus, rcspond1~ C_e
phalus, se ius iurandum habere ~um coniuge mutue castltatls. 
Cui Aurora·. «castimoniam Pocrts queso transformat~s exp:
riaris». '65 Qui cum se mercaturem finxissct, et munera mgcntl.a 
promisisset, eam in suum desiderium flexit et turhatus se mari-

2 tum cunfessus est. Ovidius vero dicit quod, cum Aurora Ce
phali uteretur amplexu, et h~c nil pret~r Pocrim amaret, a~ A~
rora indignante dictum: «S1ste tuas, mgrate, querelas,, l ocrm 
habe, dixit, quud si mea provida mens. est, Non_ ~a_bmss~ v~
les» etc.166 Quibus auditis, cepit Cephalus de pud1c1t1a con1ug1s 
suspicari, et experturus in mercatorem se tra~stulit, et domum 
veniens suam, cum omnia castitati congruentla cer~eret, a ce~
tis desistere voluit. Tandem perseverans in proposito, munetl-

3 bus pactus est eius concubitum. Quo facto se esse Cephalu,. 

LIBRO TREDICESIMO, LXIV-LXV 1341 

LXIV, Creusa, figlia di Creante, sposata a Giasone. 

Creusa, come subito sopra si è visto, fu figlia di Creonte re 1 

di Corinto e sposata a Giasone. Di ciò sdegnata Medea, con le 
sue arti magiche, chiuse in una cassetta un fuoco inestinguibile 
e lo mandò chiuso, come un gioco, per mezzo dei suoi piccoli 
figli, alla stessa Creusa, per ottenere il suo favore ad essi. Creu- 2 

sa aprì la cassetta, per vedere che dono le fosse mandato; e da 
quello d'un tratto volò il fuoco che bruciò Creusa e tutta la 
reggia di Creonte, mentre i figli di Medea preavvisati, si erano 
allontanati. 

LXV. Cefalo, figlio di Eolo, che generò Espero. 

Cefalo fu figlio di Eolo - come, parlando di lui, recita il ver- 1 

so di Ovidio: «Vide in mano all'Eolide [un giavellotto] fatto 
col legno di una pianta a lui sconosciuta» ecc. 

Ebbe per moglie Procri figlia del re Eretteo. Ma Servio dice 
che fu figlia di Ifilo. Anche Cefalo fu amato dall'Aurora che -
come dice Servio - gli diede un cane chiamato Lelape1 e due 
lande che avrebbero colpito chi volesse (poiché si dilettava di 
caccia); Aurora gli chiese il suo amplesso e Cefalo rispose che 
aveva con la moglie un giuramento di reciproca castità. Ma 
l'Aurora: «Ti prego di cercare la prova della castità di Procri, 
prendendo le sembianze di un altro». Cefalo si finse mercante 
e promise alla moglie grandi doni, piegandola al desiderio di 
sé. Poi, turbato, le dichiarò si essere suo marito. Ovidio invece 2 

dice che l'Aurora, mentre si congiungeva con Cefalo e questi 
diceva di non amare nessuna, eccetto Procri, ella sd~gnata gli 
disse: «Finisci, ingrato, di lamentarti. Tienti la tua Procri. Se io 
ben vedo nell'avvenire, vorrai non averla amata» ecc. Udito ciò 
Cefalo, cominciò a sospettare della pudicizia della moglie e, 
per farne prova, si mise abito di mercante e venne alla sua casa· 
e, vedendo che tutto era conforme alla castità di Procri decis; 
di desistere dalla prova. Alla fine, perdurando nel pr~posito, 
pattul con doni il suo concubito. Dopo ciò si rivelò come Cefa- 3 
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demonstravit. Pocris autem criminis conscia, erubescens, in. 
silvas abiit, et adhesit Diane, cepitque una curo ea ~enari. Cui 
Diana canem dedit et iaculum. Porro curo precibus illam ad se 
revocasset Cephalus, ab ea canem et iaculum habuit. Ipse aù, 
tem venationibus vacans, more solito fervescente sole secedes 
bat in umbras, auram refrigerii causa cantu vocans. Rusticus 
autem quidam, nynpham vocati putans, Poeti retulit. Que zelo 
percita, ut videret quenam esset que vocata accederet, inter 
virgulta vallis se abscondit, et curo audisset Cephalum blanda 
voce auram vocantem, movit se paululum, ut videret quod vi-

4 disse noluisset. Cephalus viso virgultorum motu, feram ratus, , 
iniecit iaculum, et inadvertens vulneravit uxorem. Que in ulnis 
eius suscepta, orans ne Aura loco sui duceretur uxor a Cepha
lo, cxpiravit. Anselmus autem videtur credere167 h_anc Auram. 
fuisse feminam, et sccibit Cephalum ex ea suscep1sse Hespe
rum filium. Quod et Theodontius arbitratur, et sic erit hystoria 

et non fictio quod narratur. 

I 

I 

LXVI. De Hespero, Cephali filio. 

Hesperus, alter a superiori,163 filius fuit Cephali et Aure setl 

Aurore, ut dicit Anselmus ubi De Ymagine mundi.169 De quo; 
nomine excepto, nil aliud reperitur. 

LXVII. De Athamante, Eoli /ilio, qui genuit Frixum, Hellem; 
Learcum et Melicertem. 

Athamas rex filius foit Eoli, ut satis per Ovidium patet. "0 Ex 
quo talem Servius hystoriam rekrt. 171 Didt enim quod Atha'. 
mas habuit Neyphilem uxorem, ex qua suscepit Frixum et 
HeHern, verum curo, insania Liberi patris concitata, in silvas 
abiisset, Athamas filiis eius Ynoem Cadmi filiam superinduxit 
novercam. Que, uti novercarum mos est, privignis exitium ma-
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lo. Procri allora, consapevole della sua colpa, arrossendo andò 
nelle selve e si votò a Diana e cominciò con essa a cacciare. 
Diana le diede un cane e un giavellotto. Poi Cefalo la richiamò 
a s~ con preghiere ed ebbe da lei il cane e il giavellotto. Egli 
poi, attendendo alla caccia, di solito quando il sole ardeva si 
ritirava all'ombra degli alberi e, per rinfrescarsi cantando 'in
vocava l'aria. Un contadino, credendo che chia~asse la ninfa 
lo ri~erl a Procri. Spinta dalla gel~sia, essa si nascose tra gli ar'. 
busti della valletta per vedere cht fosse quella che chiamata 
andava da Cefalo. Quando udi che Cefalo con voce' carezzevo'. 
le chiamava l'aura, si mosse un po', per vedere ciò che non 
avrebbe voluto. Cefalo, visto il movimento degli arbusti, ere- 4 
dendo fosse un~ fiera, lanciò il giavellotto e, senza accorgerse-
ne, ferl la maghe. Accolta nelle sue braccia, morì, pregandolo 
che al suo posto non sposasse Aura. Anselmo [ma: Onorio] m
vece sembra credere che quest'Aura fosse una donna e scrive 
che Cefalo ne ebbe il figlio Espero. Ciò crede anche Teodon-
zio, e così sarà storia, non favola quella che si racconta. 

LXVI. Espero, figlio di Cefalo. 

~spero, diverso da quello di cui più sopra, fu figlio di Cefalo 1 

e d1 Aura o Aurora, come dice Anselmo [ma Onorio] nel De 
imagine mundi. Eccetto il nome, nulla si trova di lui. 

LXVII. Atamante, figlio di Eolo, che generò Frisso, Elle, 
Learco e Melicerte. 

U re Atamante fu figlio di Eolo, come ben risulta in Ovidio 
Servio riferisce di lui questa storia. Dice che Atamante dall~ 

1 

moglie N~fele e~be i figli Frisso ed Elle; ma poiché la moglie, 
per la follia suscitata dal padre Libero, se ne andò nelle selve 
Atamante diede ai figli, in suo luogo, per matrigna Ino, figlia di 
C~dm?. Ella, come son solite le matrigne, ordì la rovina dei fi. 
ghastn, accordandosi con le cl.onne che guastassero il grano che 
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chinata, cum matronis egit ut frumenta serenda corrumperent; / 

2 quo peracto, fames valida subsecuta est. Tandem cum _ad ~on~ 
sulendum Apollinem misisset Athamas, Y no eum, qui ~tssus 
fuerat, dolose corrupit, egitque ut referret ab oracolo dictutn 
Neyphilis filios ad famem auferendam immolandos, quos et ip,c 
sa accusaverat quod frumentum incendissent. Athamas autein 
invidiam plebis timens, Frixum et Hellem publice arbitri~. 
commisit noverce; clam autem illis salutare concessit. reme
dium, egitque ut Frixus aureum abduceret ~rietem. Qui luno{.: 
nis nuto monitus, una cum Helle sorore sua illum conscendent• 

3 mortem evitavit et abiit. Inde superaddit 0vidius112 lunonenf 
excitasse ad inferis Furias in Athamantem, que venientes in auf 
1am in qua forte tunc erat Athamas, eum colubribus iniectis ih\, 
tan;am deduxerunt insaniam, ut dum videret Y noem ad sè vef\ 
nientem cum duobus filiis, leenam illam crederet, et filios suòs 
leene catulos; quam ob rem, emisso clamore ~genti, in eos ~i 
ruit ut Learcum ex filiis alterum ex ulnis matr1s excerptum to, 
tis ;iribus illideret saxo. Quod Yno videns territa, cum Meli; 
certe fili.o altero fugiens, se ex rupe, que Leucotoea dicitur, 
precipitem dedit in mare.173 Quid tandem de Athamant: ~~cf 
tum sit, nullum extat vestigium. Iunonem, regnor~ et d1vitta;. 
rum deam, Thebanis infestam sepissime poete dicunt propter 
crebram regum apud eos mutationem; ex qua profecto populis) 

4 mala consequuntur plurima. Verum quod ad Athamantettr: 
spectat, dicit Bada~~ Yno~ ~diu~ .~n p~ivi~os egisse. ut 
opere cuiusdam Arieus nutt1tot1s FrlXll, Frixus ipse cum so
rore Helle cum omni ornatu regio et thesauro aufugerent, 
quod Yno dolens non tantum Athamantem infe~tabat iurgiisi 
quod regnum spoliasset divitiis :t sple~dore regio, se~ omne~ 
regni proceres in eum tanquam m_ regni desolatorem mcend~
rat, quibus inpulsus Athamas et m Y noem accen~us, non ~. 
eam solum, sed in filios, quos ex ea susceperat, die quada~t{ 
more furentis irrupit, et secutum exinde est quod supra d1~;. 

tum est. 
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doveva essere seminato; e, ciò fatto, ne segul una grave care
stia, Alla fme Atamante mandò a consultare l'oracolo· ma Ino 2 

còrruppe con inganno colui che era stato mandato a' interro
garlo e f:ce sl che ne riportasse il responso che, per far cessare 
fa ca~estta, dove~ano esse.re ~molati i figli di Nefele, che già 
da lei erano stati accusati d1 aver bruciato il grano. Mà Ata-
111ante, temendo l'invidia della plebe, affidò, bensl pubblica
mente, all'arbitrio della matrigna i figli Frisso ed Elle; mana
scostamente offrl ad essi un rimedio salutare e fece in modo 
che Frisso portasse via il montone d'oro. Frisso avvertito da 
ùll cenno di Giunone, salendo sul montone con 1~ sorella Elle 
evitò la morte e se ne andò. Poi Ovidio aggiunge che Giunon; 3 
eccitò dall'inferno le Furie contro Atamante. Esse entrarono 
nell'aula in cui si trovava e gli gettarono addosso serpenti e lo 
portarono a un punto tale di follia che, mentre vedeva Ino che 
gli~eniva _in~ontro coi due figli, la credette una leonessa e i figli 
su~1 cucc1oh; e cosi, gettando un potente grido, irruppe su di 

}SS! e, con tutte le forze, schiacciò ad un sasso uno dei figli 
.· {,earco, strappato alle braccia della madre. Ino, vedendo atter~ 

r.i,ta il gesto di Atamante, fuggi con l'altro figlio Melicerte e si 
~ttò a precipizio nel mare dalla rupe, che è detta Leucotoe. 
!'ron resta traccia di ciò che infine sia accaduto di Atamante I 
Roeti dicono che molto spesso Giunone, dea dei regni e delle 
pcchezze, fu ostile ai Tebani per i loro frequenti cambiamenti 
~•re: d~ quali certo conseguono ai popoli molti mali. Ma per 4 
CIÒ che riguarda Atamante, dice Barlaam che l'odio di Ino ver-
so i figliastri fece si che, per opera di un certo Ariete allevatore 
o!Frisso, !o stes_so,. con la sorella Elle, poté fuggire ~on tutti gli 
ornamenti regah e il tesoro. Di ciò dolendosi Ino, non solo mo
lestava Atamante con litigi per aver spogliato il regno delle ric
chezze e 1ello splendore regale, ma aveva acceso contro di lui, 
ffl.me rovma del regno, tutti i principi di esso. Spinto dallo sde-
J!\O e ac~eso d'odio contro Ino, Atamante un giorno irruppe, 
f,me furioso, non solo su di lei ma anche sui figli, che da lei 
'.~r'a avuto; e ne segul ciò che sopra si è detto. 
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LXVIII. De Frixo et Helle, filiis Athamantis. 

1 Frixus et Helles filii fuere Athamantis regis et Neyphilis, in 
quos dum Yno noverca machinaret~r mo:tei_n, ipsique, ~t dicit 
Lactantius, 174 per insulam ferrentur 1ncert1, e1s a -~atre aries au. 
rei velleris apparatus est. Servius autem supra dix1t a patre, ea
que iubente illum conscenderunt ambo, Colcos usque petituri 
salutem. Quos cum per mare deferret aries, contigit ut Helles 
perterrita caderet in pontum, et confestim a vertigine raperetur 
aquarum; ex quo secutum est ut eternum illi ponto cognomen 
imponeret. Nam ab ea demersa de cetero semper H_ellespontus 
illa maris particula, in qua periit, appellata est. Fr1xus autem 
incolumis devenit ad Oetham Colcorum regem, et cum ab eo 
comiter fuisset susceptus, iuxta matris imperium arietem sacra, 

2 vit Superis. Alii Marti tantum con~ecrat~~ volu°:t. Et, ~t seri
bit Pomponius Mela, 175 iuxta Phas1s flum1n1s host1a opp1dum a 
Themistagora Milesio conditum est, et Phasim denominatum, 
penes quod Frixo templum, et lucus fuit nobilis aurei velleris 
ariete. Frixo tandem Oetha filiam dedit in coniugem, puto ego 
Calciopem. Verum cum, oraculo dicente, audisset ut sibi cave
ret ab Eoli prole, sciretque Frixum Eoli nepotem, esto illi fi. 
liam in coniugem dedisset, et iam Frixus ex ea filios suscepis
set, sibi magis timens quam genero parceret, ad evitandum pe
riculum illi prenuntiatum, Frixum interfecit incautum. 

3 Quod autem hic fabulosum videtur et, si supra secundum 
opinionem Barlae expositum sit, libet aliorum sensum appo_ne
re. Sunt ergo qui dicant Frixo et Helli navem ad fugam fu1sse 
paratam, cui aries aureus esset insigne. Eusebius a~tem dicit176 

a Palefato affirmari Arietem vocatum fuisse nutr1torem, per 
quem a novercalibus insidiis liberati sunt. Sed quid ergo diis 
seu Marti consecratum fuit a Frixo, si navis tantum aut nutritor 

4 Aries fuit? Ego autem quod dicit Barlaam aut verum aut veri
tati proximum reor. Et quod a matre illi sit aries apparatus, sic 
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Fr)sso ed Elle ~ono figli del re Atamante e di Nefele. Con- 1 
tro d1 loro la matrigna Ino macchinò la morte· e mentre essi in
certi-: come dice Lattanzio - vagavano per l'i~ola, la madre ap
presto loro ~n montone dal vello d'oro. Servio poi sopra citato 
dice che fu il padre ad offrire il montone e che per ordine del-
la madre, i fratelli vi salirono per cercare salv~za nella Colchi-
de. Ment~e il montone li_portava attraverso il mare, Elle spa
ventata v1 cadde ~ fu subito travolta dal vortice delle acque; e 
ne se~ul che ess? 1mpose per sempre a quel mare il suo nome. 
Infatti da allora 1D. poi quella parte di mare, in cui perl, fu chia-
ma~a Ellesponto, dal nome di lei sommersa. Frisso invece giun-
se mcolume da Eeta, re della Colchide e, accolto amichevol
ment~ da _lui, s~condo l'ordine della madre, consacrò il monto-
ne agli de1. ~tr1 vogliono che sia stato consacrato solo a Marte. 
E, come scrive Pomponio Mela, presso le foci del fiume Fasi 2 
Temistagora Milesio fondò una città che chiamò Fasi presso k 
quale ci fu un tempio a Frisso e un bosco sacro f~oso per il 
m_onton~ dal ~ello d'oro. Alla fine Eeta diede ~a figlia in mo-
glie a Fr1sso, 10 credo Calciope. Ma, avendo saputo dall'oraco-
lo di guardarsi dalla prole di Eolo, consapevole che Frisso era 
suo nipote seb~ene gli av~sse dato in moglie la figlia, e già Fris-
so. ave~se da 1e1 avuto dei figli, temette per sé, più che rispar
~tare ~ genero; e, per evitare il pericolo preannunciatogli, uc-
cise Fr1sso, che non se ne era guardato. 

Ciò a me pare invece favoloso; e se sopra si è fatto il raccon- 3 
to, secondo l'opinione di Barlaam, mi piace aggiungere il signi
ficato ~roposto da altri. Alcuni dicono dunque che fu prepara-
ta a Fr1sso ed Elle per la fuga una nave che aveva per insegna 
un montone d'oro. Eusebio invece scrive che Palefato afferma 
esser~i chia~a:o _Ariete l'allevatore, dal quale i fratelli furon li
beratt ~~11~ ms~die_ della matrigna. Ma perché dunque mai Fris-
so sacrifico agh dei o a Marte, se l'ariete fu solo la nave, e l' alle
vat?re fu uno di nome Ariete? Io dunque credo vero, 0 molto 
vic1~0 al vero, quello che dice Barlaam. E il fatto che il monto- 4 

ne sia stato apprestato dalla madre può essere inteso così. Ab-
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potest intelligi. Diximus enim supra eam non mo1't;ua;:;; scd m) 
silvas aufugisse, que vivens potuit tanquam conscia o revc .. 
lasse thesauri locum, et sic atf etem ~urelli~ preparasse. Mattf: 
autem ideo consecratus est ar1es, ut mte gamus reges congre., 

are thesauros et servare, ut eis opitulantibus volentes b 
5 ~ossint inferte, aut a se instante oportunitate rep~llere. S 

insuper Eusebius177 hoc, secundum quosdam, f~s.=_ regnant?• 
Athenis Erichtheo, Argis vero Abante anno mundi ll1 dccc xx; 
secundum autem alios, regnante Argis Preto, anno vero mun9.1, 

Tii dccc xliii. 

LXIX. De Cythoro, Frixi filio. j 
Cythoros filius fuit Frixi, ut in Cosmographia testatur Pom, I 

r ~• s Mela.11s Dicit enim circa Parthenium amnem inter aliat ì..· 

po,uU F . . fili . Hi j 

2 esse Cythosorum civitatem, a Cythoro rixp1· o p~slta~. ~ ••. \ 
cum aliis Frixi filiis, ut dicit Lactantius,179 rixo occ1so,_mtr~.H 
mare, ut ad Athamantem avum aufugeret, s~ naufragio v~!t I 
tus, ab Ensone Iasonis patte ~a. cum fratribus susccptus c.•··.:.•.•·.•t·.·.:.·.•'.' ... •• .. ·!. •. 

nomina tamen fratruum non v1dimus. • · i 

LXX. De Learco et Melicerte filiis Athamantis. 

1 Learcus et Melicertes filii fuerunt Athamantis ~x Yrul~~ 
Cadmi filia, ut supra dictum est. Hi, ut premons::av1mu~, 
vuli periere· nam Learcus saxo illisus a patte obut; Melic 

tem cuU: se una cum eo Y no mater dedisset in undas, a 
m ' . ptus est. Aiunt tamen Venerem, m1sertam eorum, orasse 
tunum ut numero deorum maris illos iungeret, quod fa 
est. Et oh id Yno Leucotoe vocata est a rupe, ex qua se d 
in mare, latine tamen Amatuta dicitur; Melicertes v~ro 
mon dictus est, qui latine sonat Portun~us, et ~enerattone 

2 cipua templis et sacris ritu deorum culti fuere 1amdudum. 

I 
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biamo detto sopra che essa non morì, ma fuggl nelle selve; e vi
yendo poté, essendone consapevole, rivelare al figlio il luogo 
del tesoro; e così aver preparato il montone d'oro. Esso fu poi 
c;onsacrato a Marte per farci intendere che i re ammassano te
sori e li ~onse~ano per poter portare, volendolo, guerra, con 
l'aiuto d1 quelli, e cacciarli da sé, in caso di necessità. Scrive 5 
inoltre Eusebio che ciò, secondo alcuni, accadde durante il re
gno in Atene ?i Eretteo e di Abante in Argo, nell'anno del 
mondo 3920; invece, secondo altri, mentre in Argo regnava 
Pteto, cioè nell'anno del mondo 3943. 

LXIX- Citisoro, figlio di Frisso. 

Citisoro fu figlio di Frisso, come nella Chorographia attesta 1 

7omponio Mela. Dice infatti che presso il fiume Partenio ci fu 
tra le altre, la città dei Citosi, fondata da Citoro, figlio di Fris'. 
sò. Questi, con altri figli di Frisso - come dice Lattanzio - do- 2 

11? l'uccisione del padre, entrò in mare per rifugiarsi presso il 
~9nno Atamante; ma, sbattuto da un naufragio, fu accolto in-
5cjeme coi fratelli, da Esone, padre di Giasone. Non abbi~mo 
~rò visto i nomi dei fratelli. 

µXX. Learco e Melicerte, figli di Atamante. 

".ILearco e Melicerte furono figli di Atamante da Ino, figlia di r 
~,dmo, come sopra si è detto. Questi, come abbiamo prima 
~~icato, morirono fanciulli; Learco morì schiacciato dal padre 

sasso; Melicerte annegò, poiché con lui la madre Ino si 
ttata in mare. Dicono tuttavia che Venere, avendo com-
ne di loro, pregò Nettuno che li mettesse nel numero de-
i del mare; e così accadde. Perciò Ino fu detta Leucotoe 
rupe dalla quale si gettò in mare; in latino si dice Amatu~ 
elicerte poi fu detto Palemone, che in latino suona Por-
; e con templi e sacrifici furono venerati a lungo come 
ervio invece dice che Melkerte dalla Beozia andò per ma- 2 
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vius autem dicit"0 Melicertem a Boetia navigio Ithsmo~ adisse'&' 
eumque demum ab Ethyope rege susceptum et Ith~~a ~ac.ra1 
que in honorem Neptuni celebrabant~r, factadMelicerth1a._Er 
bine est quod a Neptuno numero marmorum eorum ascr1pj 
sunt. Theodontius addit causam di~~s ~uod, cum Y no for111~, I 
valeret et etate, et Melicertes spec1os1Ss1mus. esset puer, et fii; I 
gientes navigio devenissent ad Sysiph~,. ~u1_ et Ethyops a n?rn. , 
nullis vocatus est, ipsum Ethyopem m lib1dm~m pronu~ e{l•S !:!·· 

rum abusum fuisse concubitu, et in premium ems eos mans f~; .. 

3 cisse deos, et sic apparet V enerem ~ro eis interpellasse. ~t alibf ! 
dicit idem Theodontius Ethyopem illos profugos portul prefe! 1 
cisse, eisque in cotidianos su~ptus proventus omnes ex pottu·•.··•··•···.•·•.•. 
dedisse, et hinc illis nomina 101mutata. 

LXXI. Cur auctor Alexandrum Macedonem et Scipioni~ 
Africanum inter Iovis filios non apponat. 

~' ·, 

Poteram si placuisset, tam amplissime tercii Iovis proli du~I 
1 illustres addere viro, Alexandrum scilicet Mace~onem Asy~ 

domitorem, et Publium Cornelium Scipionem, cul c~ncessum 

t et Hyspanias ab Affris occupatas recuperare, et lpsos Af.··.;·•.· .. 
es . h . d' 
fros Romanis subigere. Verum quoniam 1am orum ev~ in lS· 

et dinem abisse videtur stultitia vetus illa, qua gloriaban .. tu ..•...•. r .... 
su u 'b' ili d insignes fictionibus generi deorum ascri 1, et a a vener~nt 

cula in quibus per virtutem claritas quereretur, hac extulisse·.··.· .. ·. 
se ' 'd 'd' ul · · illos fictione potius quam splendor v1 eretur rt 1c um, o~i~O 
tendos censui. Preterea quod ambitione queritur atque frau?~• 

2 t taciturnitate respuitur, non satis iuste conceditur. Pa·s.·s···u··• .. •.s ... •.· au . . . 
enim primo Alexander est fabulari Iovem angu1s m specie c, 
Olympiade matre mixtum, et se genitum ex concubitu ill?.1I' 
Inde iam non contentus titulorum multiplicium, qu~s fort~I 
audacie sue favens splendori addiderat suo, quo~ satls vul~J~; 
bula non videbatur quesitum, fraude Iovem m patrem\~t~.t 
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re a ~?rinto e che fu accol~~ dal re Etiope e che i giochi sacri 
Jstmic1, che erano celebrati m onore di Nettuno furono detti 
MelicertL. E_ da c~ò deriva che da Nettuno (Ino e Melicerte) fu. 
rena ascritti a de1 del mare. Teodonzio vi aggiunge la causa, di
,en~o che, esse_ndo Ino bellissima e giovane e Melicerte un 
fànciullo splendido, fuggendo giunsero a Sisifo che fu da alcu-
ni anche chiamato Etiope; e che lo stesso Etio;e incline alla li
bidine, abusò di loro e in premio di ciò li fece dei del mare· e 
così app~re che Venere intercedesse per loro. Altrove dice 3 
f eodonzio che Etiope premise quei fuggitivi al governo del 
port~ ~ che ad essi die~e tutto il ricavato da quello perle spese 
9uotidiane; e che da ciò non furono mutati i loro nomi. 

~- Per~é l'autore non mette Alessandro il Macedone e 
q~ptone A/rtcano tra i figli di Giove. 

Avrei po!uto, se ~i fosse piaciuto, a questa numerosa prole 1 

.#el terzo Giove aggiungere due nomi illustri, cioè Alessandro il 
~acedone, domatore dell'Asia e Publio Cornelio Scipione al 
~~~le~ co~cesso, e di ricuperare la Spagna, occupata dai Car
.i~gmesi e di sottomettere questi ai Romani. Ma poiché già al 
)çro tempo pare fosse caduta in desuetudine quell'antica stol-

' p~r la quale ~ ~amasi si gloriavano, per le finzioni dei 
. . di es~ere. ascr1tt1 al genere degli dei, ed erano ormai ve-
1 tempi ~ei quali si cercava la fama nella virtù; ho creduto 
ortun? di ometterli poich~ mi sembrava motivo di ridicolo, 
~e di splendore, esaltarli con questa finzione. Inoltre ciò 2 

si cerca con l'ambizione e la frode, o si rifiuta con il sllen
~on ben ?iustamente si concede. Prima infatti Alessandro 
_1se _che si favoleggiasse che Giove si era congiunto, sotto 
~ di serpente,. con la madre Olimpia e che da quella unio-
i era nato. Poi, non contento di numerosi titoli che la for-
' fa~~rendo la sua audacia, aveva aggiunto al suo splendo
o~ 1 inganno, subornando perciò sacerdoti di Ammone li
' st sforzò di attribuirsi Gipve come padre; ciò che non gli 
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querere conatus est, sacerdotibus ad hoc Amonis libyci s~bor, 
natis. O insipidum incliti iuvenis desideriuml ìvlalle poUus se 
ex adulterio quam ex connubio genitum, malie matrem habere 
incestuosam potius quam pudicam, malle draconis se filiutn 
credi, quam Phylippi datissimi regis, et potius spurium quatn 
legitimum arbitrari. O mortalium mentium, non solum inanis, 
sed detestanda gloria! 1s qui continue in oculis amicorum pa,,. 
tiebatur mortalia, per mendaciorum fascinationes ab eisdem se, 
immortalem existimari cupiebat insipide. 

Sed quid tandem? Rane ob causam reicitur merito, ne frau. 
de gaudeat qui virtute poterat laudari. Scipio autem, et si mur-, 
mure vulgi diceretur a love in specie serpentis in cubiculo mar 
tris versato genitus, et ob id, et quoniam noctu eunti in Capitò-· 
lium nunquam latrarent canes occurrentes, et eius etiam ope-' 
rantibus meritis videretur augeri fabule fides, et si non negave
rit cum sapientissimus esset, confiteri nunquam voluit. 182 

Q~am ob rem cum frivolo honori tacite renuntiasse videatur, 
non est meum illum eidem expresse concedere. Et s1c cum nu~ 
squam alios lovis compererim filios vel nepotes, et sibi fecerìt 
prosapia finem, ego eque libello confidam. 
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sembrava_ pr~curato. abbas~anza dalle dicerie popolari. Oh 
stolto des1der10 del giovane illustre! Preferire di essere nato da 
un adulteri~ piuttosto che da un matrimonio, preferire di avere 
una mad~e ~cestuosa piuttosto che pudica, preferire di esser 
creduto figlio di un serpente piuttosto che del chiarissimo re 
Filippo, e bastardo piuttosto che legittimo. Oh delle menti 
umane non solo inutile, ma detestabile gloria! Questi che con
tinuamente agli occhi degli amici sopportava vicende mortali 
stoltamente desiderava con l'incanto delle menzogne esser ere'. 
duto dagli stessi immortale. 

Ma che in fine? Per questo motivo meritamente è respinto 
perch_é ~on ~oda della frode chi poteva esser lodato per il valo'. 
re. Sc1p1one invece, sebbene dalla voce del volgo si dicesse che 
era stato generato da Giove, entrato nella stanza della madre 
sotto le specie di un serpente ( e perciò quando di notte entrava 
in Campidoglio, non abbaiavano i cani che gli andavano incon
t~o); e anche perché i suoi meriti sembravano aggiungere cre
~1to alla favola, no~ negò la sua origine, ma, essendo sapientis
simo, non volle ma1 confermarla. Perciò, sembrando che taci
tamente abbia rinunciato a questo frivolo onore non è affar 
mio concederglielo espressamente. E così, non av~ndo in altro 
luogo trovato figlio o nipoti di Giove, e la stirpe è finita io pu-
re porrò fine al libro. ' 

3 
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Genealogie Deorum gentilium secundum f ?hann~m. ~oc:ac, l 
dum de Certaldo liber dedmus tertìus expltctt, et mctpzt lzber j 

dedmu, qu"tus ,;.,,km fe/idt,,,-. I 
In quo auctor, obiurgationibus respondens, in hostes poetici 

nominis invehit. 

Prohemium.' 

1 Orci domos opacas et celo remotissimas, animar:1m sontiu!ll• 
des esto titubanti gradu, divina tamen luce previa perambu.'.· 

se, 1 b li· lavimus, et maris amplissimi non so um. seda /osa to:a, ~u~ 
· t insulas vario sub sole iacentes, m eressa nav1gat1on~.·. imo e , • · r d' ; 
per circuitum quesivimus omnes, ac ~sudper :ms p~ron_ 1ss1( 
mos gurgites adeo perspicaci quadam m agatlone s cavunus; 
ut Neptuni ceruleas edes atque Prothei se~s et nynphar~~ 
choros et thalamos, ac etiam eiusdem pelag1 beluas et agmma 

2 piscium et fluminum viderimus capita. Post hec et urbes pr:; 
claras e; umbrosa nemora, silvas invias, celsos montes et lubr1; 
cas valles, atque abscondita rupibus antra, nec non ~t equorf 
tractu longissima, ac solitudines ipso horrendas nomme pera'., 

3 gravimus. Et quasi sumptis. D~dali penni_s, au~aci quodam VO!: 
latu, in celum usque meditatlone delati, !ov1s aureu~ thr?; 
num Solis auream domum,2 deorum atr1a, templa 1?-gent~ 
gemris et auro conspicua, et consistorium Su~erum mira lu~~ 
plendidum atque venerabile, et syderum clarttates perpet~~I 

s t eorum flexus atque reflexus et admirabili compositos ordm~ 
~otus prospeximus; et undique, clementissime rex, iuxta pr~1 
missum, veteris naufragii, prout concessum est, desuper fra~-

! 

LIBRO QUATTORDICESIMO 

Delle Genealogie deorum gentilium di Giovanni Boccaccio 
da Certaldo finisce felicemente il tredicesimo libro,· del medesi
,no incomincia felicemente il quattordicesimo libro, nel quale 
l'autore replicando alle accuse, inveisce contro i nemici della 
poesia. 

Proemio. 

Con passo incerto, ma preceduti da una luce divina, abbia- 1 

mo percorso le oscure dimore dell'inferno, lontanissime dal 
delo, sedi delle anime colpevoli; e abbiamo aggirato, con in
stancabile navigazione, non solo gli scogliosi lidi del mare im
menso, ma anche tutte le isole che stanno sotto i vari cieli; ed 
inoltre abbiamo solcato i profondissimi gorghi, con sguardo 
così penetrante da vedere le azzurre dimore di Nettuno e del 
\7ecchio Proteo, i cori e i talami delle ninfe e perfino, dello stes-
iò mare, gli animali e le schiere dei pesci e le sorgenti dei fiumi. 
Dopo ciò abbiamo attraversato famosissime città, ombrosi bo- 2 

~chi, selve impervie, alti monti e valli malsicure e grotte nasco-
ste nelle rupi e lunghissimi mari e luoghi solitari; orrendi per il 
loto stesso nome. Poi quasi avendo indossate le ali di Dedalo, 3 
portati dalla meditazione con ardito volo fino al cielo, abbiamo 
visto il trono aureo di Giove, la casa aurea del sole, gli atri degli 
dei, i grandi templi, fulgidi di gemme e d'oro e il concistoro dei 
Celesti, splendido e venerabile per la luce meravigliosa e i lumi 
perpetui delle stelle e i loro giri e rigiri e i loro movimenti com
posti in ordine mirabile; e d'ogni parte, o re clementissimo, se
pndo la promessa, abbiamo raccolto - per quanto ci è stato 
{oncesso - i frammenti dell'antico naufragio e li abbiamo, se-

>fondo le forze del nostro ingegno, ridotti in un sol corpo, qua-



il. 
-'./T 

t 
GENEALOGIE DEORUM GENTILIUM i 

,r-_,,t' 

menta collegimus, et in unum corpus, qualecunque sit, pro vi
ribus ingenii nostri redegimus,3 adeo 1;1t ~ ~emog?~g?ne, quern 
primum deorum omnium errantes pr1dsc1 dixere, 1n1t10 su~pt~, 
per eiusdem successiones ordin~te a extremum usque ov~ 
tercii filium Eolum eiusque Eoli Atha~ante:u, et ~th~?1an~s i 
Learcum et Melicertem filios deduxnnus, . omru ~ilig:11tta f 
adhibita, ut tuum desiderium impleretur. At md~, ne m aliqu? 
tuis votis videretur omissum, aut quos comper1mus e~ antf ( 
quis, aut quos mea sententia approbavi ficti?nibus cunctls sene i 
sus apposuimus,' ut ipse, pr_ e_stante _Deo, v1su_ru~ ?s. . .. \·. l 

tat• ,,· .•. 4 Quibus sic peractis, quasi m ques1~am a_ pr1~e1p10 ~ ~onelll:•. , 
seu sinum venerimus, suadebat quietls des1derm~ ~t 1~ l~tus cx 
navigio prosilirem, et, sacro gratiarum Deo exh~1tor1_ r1te pc- 1

1· 

racto, laborum victrici cymbe• lauros apponete, et m1? m c:x:opf 

tatum ociumdiireD. AttaMmen consiliu~ lontger'tprtoebparbuild1;ntums mcntut~. •.··•·• JI.• ... 

desuper infu 't eus. on~mur e?"11 au o 1 a . . 
ex preteritis quid futurum s1t, comectu~a pren?s.camus. Ag1t~~: 
quippe procellis infestis non nunquam m permc1e?1_usqu:, m~ 
premunita sint, permaxima etiam cons1;1ever: n~v1g1a; qutd ci:1 
go navicule futurum arbitrandum est, s1 medio m salo soluta .c:t:•• 

5 absque gubernatore linquatur? Non ergo pa~s a?huc sup~1, 

rest labor; proresiis quippe alliganda est contmentl et ancori! 
fundanda validis, ac etiam, quibus posst1mu~, _tegenda tut~j 
mentis est ne ab ignitis strepentis etheris fulmmibus cxuratur1. 
seu ab ymbribus mixtis grandine diluat~r, au~.a stridulo Aqui; 
lone turbido Austro, furenti Euro, Lybico ali1sque, nullo pc~;c 
flantibus ordine, scopulis aut litoti illidatur, vel forsan ~b un'™ 
fluctuantibus absorbatur et pereat, quam sudore.plurimo pet 
euripos et sonantia saxa, per maris es11;1s et mille per~cula inco7 

6 lumem itineris in finem usque dedux1mus. Que quidem tunç 
peregisse reor, dum obiecta iam_ ~udlllD; ~ut o~ici~nda in po~: 
sim et poemata ab hostibus poetici nomlnlS ratlombus veris r~\ 
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foche esso sia; cosicché, preso il principio da Demogorgone, 
che i fallaci antichi dissero primo di tutti gli dei, lo abbiamo 
condotto ordinatamente e con ogni diligenza attraverso le suc
cessioni di quello, fino ad Eolo, ultimo figlio del terzo Giove, e 
ad Atamante di Eolo, e a Learco e Meli certe di Atamante; e ciò 
affinché fosse appagato il tuo desiderio. Ma poi - per non 
mancare in qualche parte ai tuoi voti - abbiamo aggiunto a tut
te le favole i significati, o che abbiamo appreso dagli antichi, o 
che per mia opinione ho approvato: come tu stesso, Iddio con
cedendolo, sei per vedere. 

Adempiuti tali propositi, il desiderio di riposo mi persuade- 4 
va- quasi fossimo giunti a quel rifugio o porto dal principio ri
èetcato - a saltar giù dalla nave sul lido e - dopo aver reso con
yenientemente a Dio santo, datore di grazie, il rituale sacrificio 
."'a porre le corone d'alloro sulla barca vittoriosa delle fatiche; 
ead andarmene poi all'ozio desiderato. Epperò un ben più lo
devole consiglio Dio m'infuse dall'alto nella mente. Siamo in
fatti ammoniti dall'autorità dei saggi a prevedere, per conget
tura dal passato, l'avvenire. Anche le più grandi navi, se prima 
non ben attrezzate, sono state squassate dalle avverse tempeste 
:fino alla rovina; e che dunque è da pensare accadrà ad una na
\ricella, se sia lasciata sciolta e senza nocchiero in mezzo al ma-
tè? Non è piccola dunque la fatica che ancora ci resta: occorre 5 
J~gare con le gomene la barca alla riva e assicurarla con valide 
~ncore; e anche, per quanto possibile, proteggerla con mezzi di 
ilifesa, affinché non sia bruciata dagli infuocati fulmini del cie

oroso, o dissolta da piogge miste a grandine, o non sia 
tuta sugli scogli o sul lido dal sibilante Aquilone o dal tem
oso Austro o dal furioso Euro o dal Libeccio, o da altri 

che spirano senz'ordine alcuno; o, forse, affinché non sia 
·ottita dalle onde agitate e non perisca, quella che, fino al 
ine del viaggio, abbiamo condotta incolume, con estrema 

fltica, attraverso gli stretti e gli scogli sonanti, le tempeste del 
e e mille pericoli. Io credo che avrò provveduto alla sicu- 6 
a della mia nave quando con validi argomenti avrò confu-
le obiezioni già fatte o che si possono fare alla poesia e ai 

mi da parte dei loro nemici. So invero, e ben ricordo, quan-
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d 1 Novi equidem et memini, quot et que ignari dixer· 
tu ero. hin d 

n habentes in contrarium responsorem; et c, um 
no 'd' 'd' 
perlegent opus, invidia infestante, ~u~ .m poet~s et qu1 m 
di turi sunt satis percipio. Labon 1g1tur huic extremo, 

c ' il' d fun duobus voluminibus terminabitur, aux 1um esupe~ 
Qui rerum omnium alpha et oo, principium est et fin1s.8 

I 
I. Alloquitur auctor regem. l ;:· ~ 

Veniet opitulante Christo Ihesu, quoniam sic michi prop◊; ! 
1 situm es;, rex illustris, opus hoc, antequ~ a~bi gradum flec. 

tat in'sacras Celsitudinis tue manus, ut, cwus 1ussu factum e~t; 

::::. ~i:o~x~~~;~~:t::~g~!e;:c:;:!::::;~~ri~;· 
omne, et sublimi ingenio tuo partes ems quascunque d1scuss~ 
ris, miraberis quod in tam protensum v:olumen postul~tum ti,\~,. 
claritatis evaserit, quantumcunque oh librorum penur1am mult 

2 tis in locis non satis integrum putem. Et forsan l.egens latent,. 
nuper sub rudi cortice sensus nunc product~s m ~ucem: noff 
aliter quam si ex igneo globo recentes scaturire lat1ces vide,~, 
mirabundus aspicies, teque ipsum modesta quad~ dele~atlo; 
ne laudabis, quod iam dudum de poetis vera. arb1tra:us .s1~, ~. 

ilicet non fabulosos simpliciter fuisse hommes, ut tnv1d1 4Wi 
~cam volunt, sed eruditissimos quidem a:que ~vino quo?àl)i. 

3 animo et artificio preditos. Verum, collectls ommbus, qualis d! 
opere toto tua existimatio futura sit non satis c:rtum habe<1\ 
hoc tamen mecum cogito te de corpore et m:mbr1s, so~a agen\~ 
iustitia, sanam et integram laturum sententiam; ac etlam OP!; 
nor quia minus apta regia caritate tua redarg~es, et. comme~•. 
dabis que laudanda comperies. Magnum quippe, imo malCt 

4 mum hoc michi erit, et iam spe ipsa letor et gaudeo. Cet~rutp; 
cum iam visum illud in amicorum manus visendum. tradiderl!l 
et tua licentia prodibit in medium, reor, non equa sic ab omt1\, 
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ti: e quali cose dissero gli ignoranti, non trovando chi li contro
fjattesse; e quindi posso immaginare ciò che, mossi da invidia, 
)èggendo quest'opera, potranno dire contro i poeti e contro di 
JIJe, A quest'ultima fatica dunque, che sarà espletata in due li
bri, presti aiuto dal cielo Chi di· tutte le cose è alfa e omega 
principio e fine. ' 

1, L'autore si rivolge al re. 

\ Coll'aiuto di Gesù Cristo verrà quest'opera - tale è il mio 
proposito - o re illustrissimo, nelle sacre mani della tua Altezza 
prima di piegare il passo altrove, affinché, anzitutto, si esponga 
~lgiudizio di colui, per ordine del quale è stata composta e gli 
presti ossequio secondo le sue forze. E tu, dopo averla bene
yolmente accolta, poi che l'avrai globalmente esaminata e ne 
ivrai col tuo ingegno sublime ricercate tutte le parti, ti meravi
ilierai che la richiesta della tua maestà abbia avuto esito in cosi 
.!steso volume, benché, per mancanza di libri, credo che in 
l11olte parti l'opera non sia abbastanza completa. E forse, leg- 2 

gèndo i significati che poc'anzi erano nascosti sotto rozza cor
(~ccia - ed ora sono stati messi in luce - pieno di meraviglia li 
~~serverai, non altrimenti che se da un globo di fuoco vedessi 
!.faturire nuove fonti d'acqua; e con certo moderato diletto ti 
fOmpia_cer_ai,per aver già prima dato un giudizio vero sui poeti; 
qie essi, c1oe, non sono semplicemente dei cantafavole - come 
:~rni invidiosi vorrebbero - ma dottissimi e dotati di anima e 
~Jarte quasi divini. Ma poi, tutto sommato, non sono abba- 3 
st~.nza_ sicuro qual sarà il tuo giudizio intorno a tutta l'opera; e 

av1a questo penso fra me: che tu, sotto la spinta della sola 
'zia, darai un parere sano ed intero sul corpo e sulle mem

dell'opera; e credo inoltre che con la tua regale carità sa
biasimare le parti meno buone e lodare quelle che troverai 
e di lode. Ciò sarà per me molto, anzi moltissimo; e già 
stessa speranza mi rallegro e godo. Quando poi avrai vista 4 
. e l'avrai consegnata nelle mani degli amici, perché sia 
nata, e col tuo permesso sarà pubblicata, non sarà, credo, 



5 

6 

2 
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bus ponderabitur lance; nec novum hoc erit sub sole: «trahit 
sua quemque voluptas».' Pretera livor edax, letalis viventiutn 
pestis, adeo occupavit a primevo hominum pect?ra: ~t rarissi
ma eo exurente, equa in quem mavis prestentur rnd1c1a, Quani 
ob 'causam in eum surgent rabido latratu plurimi, et quas co111. 
perient partes minus acri soliditate firmatas, morsu ~pio a~fe. 
rent et discerpent. Adversus quos, quorum ex veter1 more 1atn 
verba et obiectiones ariolor, ut iam dixi, ne longus labor reso!. 
vatur facile et, ignitis agentibus spiculis, evolet in cinerem et 
favillam, oportunis responsionibus occurram necesse est. Oro 
tamen, ut et ipse, rex optime, cui laboravi diu, una mecum ge. 
nerosum pectus opponas, securus, si feceris, hostes laboris no. 
stri tanquam fumus in auras evanescent. 

II. Pauca adversus ignaros. 

Concurrent, ut fit, ad spectaculum novi operis non solum 
vulgus ineptum, sed et eruditi convenient homines; et post
quam undique prospectaverint, non dubitem quin aliqui viti 
sint probitate venerabiles et integre mentis atque scientie, qui, 
tua sequentes vestigia, commendanda laudabunt, et affectione 
quadam sacra minus probanda redarguent. Quibus ego bene
dicere, gratias agere, obsequium prestare, et eorum tenebor 
conlaudare iustitiam. Sed longe numerosior multitudo, corona 
in circuitu facta, in rimas minus bene compacti operis et qua
scunque mendas, si que erunt, impinget oculos, avidior vidisse 
quid mordeat, quam invenisse quid probet. Adversus hos mi
chi superest bellum, michi arma sumenda sunt, et melioribus 
rationibus ut conculcem necesse est. Sane non in totum simul 
agmen (nam circumventus forsan opprimerer facile) sed distin
ctis aciebus, ut assuescant certamini manus et paulatim conte-
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da tutti con giusta bilancia pesata. Né ciò sarà cosa nuova sotto 
il sole: «Ciascuno è attratto dal proprio piacere». Ed inoltre 
f odio che divora - peste mortifera degli uomini - ha talmente 
jnvaso i cuori umani, fin dai primi tempi, che, quando esso ar-
de, rarissimi giusti giudizi son dati a chi si voglia. Perciò molti, 5 
con rabbioso latrato, insorgeranno contro l'opera e con morso 
crudele ne toglieranno, o stracceranno, le parti che troveranno 
costruite con insicura solidità. È perciò necessario che io, già 
prevedendone - come ho detto - secondo l'antica usanza, le 
parole e le obiezioni, le affronti con opportune risposte, affin-
ché la lunga fatica non sia resa vana e, a causa degli infuocati 
dardi, l'opera non dilegui in cenere e faville. E tuttavia prego 6 
che anche tu, ottimo re, per il quale a lungo ho faticato, op
ponga con me il tuo petto generoso alle loro calunnie, sicuro, 
che, se lo farai, svaniranno, come fumo nell'aria, i nemici del 
nostro lavoro. 

II. Poche parole contro gli ignoranti. 

Non solo il volgo inetto accorrerà - come accade - alla vista r 
dell'opera nuova; ma converranno anche gli uomini dotti; e, 
dopo averla d'ogni parte osservata, alcuni - non vorrei dubi
tarne - venerabili per onestà e integri di mente e di scienza, lo
deranno, seguendo le tue orme, le parti buone; e con un certo 
santo rispetto criticheranno le meno buone. Io sarò tenuto a 
benedirli, a ringraziarli, a ossequiarli e a lodare la loro onestà. 
Ma ben più numerosa moltitudine, fatta corona in cerchio, 
punterà gli occhi sulle crepe dell'opera non ben costruita e su 
altri quali che siano difetti, se ve ne saranno; più avida di vede-
re qualcosa da criticare, che di trovare qualcosa da approvare. 
Contro costoro mi resta da far guerra; devo prendere le armi, 
perché è necessario confutarli con migliori argomenti. Non pe- 2 

rò globalmente, contro l'intera schiera (perché, circondato, 
forse sarei facilmente schiacciato), ma invece, a schiere separa-

I te, sono da prendere le armi: prima contro la più debole, in 
modo che le mani si avvezzino alla battaglia e i nemici siano, a 
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rantur hostes, in debilius primo corripienda sunt iacula. Su.tif 
hi, ut rdiquum sinamus vulgus, homines quidam insani, quiii' 
bus tanta loquacitas est et detestabilis arrogantia, ut advcrsu~ 
omnia quorumcunque probatissimorum hominum prcsumant{ ; 
damoribus ferre sententiam, eos flocci facete, vilipendere et,jf 

3 queant, turpi damnare sermone. Qui postquam boatu sonot?J 
quasi maximum suum predicent decus, se ydiotas confes~l 
sunt, veluti nil amplius in suam ignaviam inici possit, summutii 
bonum comesatiombus, libidinibus et inerti odo vacare e · ·· · 
mantes, in ganeis atque lupanaribus, spumantia vino pre se J 

nentes pocula et externa eructantes crapula, eruditorum homH 
num vigilias, meditationes et studia, honestosque labores ~!: 
modestiam spurcido ore damnare et suis obscenitatibus feda~~ 

4 conantur. Ex quo fiet ut, hoc viso opere, ridentes dicant: <<~'. 
insipidus homo, quantum dulcissime quietis, quantum tempp{ 
ris optimi perdidit, quantum frivoli laboris inpendit, quot 
membranas amisit et incassum versiculos exaravit! Nonne S~f 
tius fuerat amasse, potasse, dormisse et tam grande tempus voj 
luptatibus trivisse, quam has scripsisse nugas? Profecto, qui se. 
prudentes haberi volunt, stultissimum genus hominum ~~~• 

nam, perdito lucubrationibus tempore, antequam diem un~ll! 
letam sentiant, damnando probanda, in mortem concidunt 

5 equam cunctis». O sanum, o venerabile iudicium ex lenonu~; 
bachanalibus, ex senatu gnatonicorum, ex ganeis mandurt◊i 
rum atque bibionum, ex meretricantium emissum fornicibus! 
Sed quid multa? Horum ego vituperationes illustrium virorull)' 
splendidas laudes arbitror, cum turpitudinis participem a tut! 
pibus laudatum · existimem. Vadant ergo tales et cauponibus; 
lanistis, cetariis atque meretriculis gannientes applaudant; ~t 

sommo vinoque marcentes suas illis laudes ingerant, et sapiell.i 
tes viros eorumque labores in sua luce permictant, cum t\il 
ignaro indecentius homine, nil indocto fastidiosius: ante quit 
dem diem miserum atque caducum mortalitatis sue corpus, 111,i 
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poco a poco, logorati. Sono questi, per non dire del rimanente 
10lgo, alcuni uomini pazzi, così pieni di loquacità e di detesta
~Ue arroganza, che presumono di gridare ai quattro venti il lo-
to parer: ~ontro tutte le cose scritte dagli uomini più stimati; e 
di tenerli m nessun conto, anzi di disprezzarli, offenderli e, se 
possono,. condan~arli con parole infamanti. Essi, dopo essersi 3 
dichiarati profam, con sonoro muggito, quasi predicassero un 
foro massimo onore, e come se nulla di più si potesse opporre 
alla loro mediocrità (stimando sommo piacere attendere alle 
~ozzoviglie, alla lussuria e ali' ozio inerte, nelle taverne e nei po
striboli, tenendosi innanzi coppe di vino spumante ed emet
tendo rutti per le crapule del giorno innanzi [externa = hester-
1a]), te.nta~o ~i c?ndan.nare con la loro bocca sozza, le veglie, 
/fmeditaziom, gh studi, le oneste fatiche e la modestia degli 
µomini dotti; e di sconciarle con le loro oscenità. Accadrà 4 
quindi che, vista quest'opera, ridendo dicano: «Uomo stolto 
Cpe dolcissima quiete e quanto ottimo tempo ha perduto! 
Quanta vana fatica ha speso, quanta carta ha consumato e 
.~uante righe ha scritto inutilmente! Non sarebbe stato meglio 
!e avesse fatto all'amore, che avesse bevuto, o dormito e tra
!forso così lungo tempo nei piaceri, piuttosto che scrivere que-
i!~ frottole? Davvero, questi che vogliono essere creduti pru
g~nti, sono una genia di veri stolti; poiché, dopo aver perduto 
~tempo nelle veglie, prima di godere un giorno lieto, condan
~fdo le cose che dovrebbero essere lodate, corrono verso la 
mprte, c~e per ~utti è uguale». O giusto, o venerabile giudizio, 5 
ewnunciato da~ baccanali dei ruffiani, dal senato dei parassiti, 
Q~lle taverne dei crapuloni e degli ubriachi e dai postriboli del
lrmeretrici! Ma a che dir tanto? I biasimi di questi tali io li 
ffnsi~ero lodi sple~~ide di uomini illustri, mentre stimo parte-
~ge di vergogna chi e lodato da uomini turpi. Vadano dunque 
~~or? e applaudano gagnolando agli osti, ai soldatacci, ai pe
I~1,ioli e alle puttanelle; e diano loro le proprie lodi, marcendo 
~.,Wozio: nel vino; e lascino nella loro luce gli uomini saggi e 
)~!/()ro fatiche, dal momento che nulla è più sconveniente di un 
'~?/ho ignorante e nulla più fastidioso di un indotto. Essi ancor 
ijgma del giorno, misero e pr~nto a cadere, della loro vi;a mor-
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6 felicis anime fecere sepulcrum.10 Hi quippe tam f~tida olent in,, t 

f l·a ut rudientes asinos, grunnientes sues mug1entesque bci- '.'.• :e: ;apientes possint cum patientia_ audire, ~os audire nori ' 
possunt. Eant iterum tales, et ve~tr111 deservia~t, et, ~edulll 
alios reprehendere, sed apparere, s1 quando sobrn sunt, m co~i) . 

ventu hominum erubescant. ! I 
.l 

! 
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tale, hanno fatto del loro corpo sepolcro ali' anima infelice. Co- 6 
storo davvero puzzano cli cosi fetida infamia che non possono 
udirli gli uomini sapienti, pur capaci di ascoltare con pazienza 
gi asini che ragliano, i porci che grugniscono e i buoi che mug
giscono. Vadano un'altra volta indietro questi tali e servano al 
loro ventre; e arrossiscano, non solo di riprendere gli altri ma 
di presentarsi, se mai siano sobrii, nel consorzio umano!' 

III. Contro quelli che, non essendo saggl desiderano appari~ 
re tali . 

:~. Adversus eos, qui, cum non sint, sapientes cupiunt appaj 1 
. /)/} t; 

1 
Prospectabit et hoc opus. species homin~ altera, m~ribui')C. j i\ Un'altra sorta di uomini, forse meno biasimevole della prima 1 

forte minus redarguenda priore, selim~ prudent1a ~on ma1dor. ~t? ! iper i costumi, ma non migliore per saggezza, si rivolgerà alla 
hi sunt, qui, ante visum scolarum en, se,. qu1a quan oqul · mia opera. E costoro sono quelli che, prima ancor di aver visto 
phylosophorum quorundam audivere ~omma, putant es~e ; là porta della scuola, credono di essere filosofi, solo perché ta
phylosophos; seu si non putent, ut ab aliis credatur exop:an~, · jqra hanno sentito citare i nomi di alcuni filosofi; o, anche se 
et quadam ficta gravitate verborum et ~orum po~1eros1t~t~; l èon lo credon~, desiderano che altri tali li stimino; e fingendo 
visis aliquando non nullis libellis vul~a~1um, non rus1 de a?tcJ1 Ì µna certa gravità nelle parole e ponderatezza di costumi, per 
bus rerum verba faciunt; et, ut eX1Stimentur quod cupiun:b t ~er talora visto alcuni libriccioli di cose volgari, parlano sol
apud eruditissimos viros versantur,_ moventes ~ersepe de sub~;? ) Jànto della superficie delle cose; e per essere stimati nel modo 
mioribus dubia, ut-puta-qualiter thrtb~s il?ersofrus una tantumsI\ I .~he desiderdanbob, _f~equentano uo1mini dottissimi, e molto spesso 
deitas vel nunquid possit Deus si i Slffi em acere, aut cur n<lr.m 1,_. ,m~ovono u 1 intorno a mo to ardue questioni: come ad 
ante ~er mille milia seculorum crèaverit Deus orbem, q~a~~R( ! :~empio, in che modo in tre persone ci sia un'unica divicità 

2 
cerit et huiusmodi.12 Et dum responsa prudentum perc1p1untr ~~ero se Dio possa creare uno simile a sé, 0 perché Dio no~ 
facti~ ratiunculis quibusdam .frivolis in contrarium et auditls, ,àbbia creato il mondo mille migliaia di secoli prima della crea-
doctorum replicationibus atque conclusionibus, quasi nons~t .~one; e altri problemi di questa specie. E quando odono le ri 2 

tis illis satisfactum sit, quatientes, si videantur, paululum e~: sposte dei saggi, dopo aver opposto alcune vane obbiezioni e 
put, et torquentes cum cachinno. ~aciem, et circumst~nt~ I: udito le repliche e le conclusioni dei primi ( come se non fo;se 
etiam intuentes, non aliter quam s1 mdulgeant rever~t1~ r~C I $tata data loro b~stan~e soddisfazione) scuotono un po' il capo, 

3 spondentis, pretereunt. Et tandem, quo~ ex ore ~robat1Ss11ll?, Ì se sono osservati e, girando con sorriso la faccia e guardando 
rum hominum intellectus eorum tenu1s et rem1ssus excepl~\i r, •~I astanti, lasciano perdere, come se volessero mostrare rispet
servavitque memoria, apud muliercularum textrinas, ~~u.~gr. J )!~.p~r l'inter~ocutore. Finalmente, blaterando, dopo un lungo 3 
tius, si prestetur, in triviis, ignaro ascult.~te popello, ut11psu.m,, i. i,f,~Plto, vomitano presso le botteghe delle donnette, o piutto
Deum consuluerint, post longum suspmum blaterantes elDlff l \li se capiti l'occasione, nei trivii, ciò che dalla bocca di uomi-

•• ! jij~ottissimi la loro debole e fiacca intelligenza ha percepito e 
: j :,f\,memoria ha conservato; mentre il popolino ignorante li 

I •· i ,.,., 
'~~)1321;,:: 
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tunt, volentes ex hoc percipi quod non absque labore plurimo1 
quod dixerint ingenio et speculatione sua ex penetralibus divic , 

4 ne mentis evulsum sit. Et ut omnino insipidis sapientes appa1 ' 

reant, ampliatis sermonibus, non tamen eodem verborum con,{! 
textu, quin imo nunc huc nunc illuc per varias materias saltl~ 
tantes, nec de aliqua concludentes, sed se auditoresque impliL 
cantes suos, ceu plenissime liberales artes noverint, quaruttr 
persepe nomina non noverunt, Priscianum, Aristotilem, Cice{' 
ronem, Aristarcum, Euclidem atque Ptholomeum13 aliosque 
circa has insignes viros stomachosa quadam dicacitate negle; 
xisse demonstrant, se tractos aientes ad sublimiora theologie 

5 dulcedine. Sic et de moribus hominum et gestis heroum ac de 
sacris legibus et institutis legumque latoribus. Et, si quando 
contingat poesis aut poetarum intrare colloquium, tanto cum 
fastidio illos et poemata, uti integre viderint omnia et despi{ 
cienda cognoverint, damnant, vituperant, floccifaciunt, et a se 
eicere ostendunt, 14 ut vix tolerare possint etiam imprudente&; 
et balbutientes aiunt Musas, Helyconam, Castalium fontem et 
Phebi nemus et huius modi delirantium hominum nugas esse 

6 et puerorum ad grammaticam esse preludia. Ex quibus fatuita) 
tibus satis iam scio quid, monstrum istud spectantes, in me; 
quid in opus meum, quid in poetas dicturi sint. Verum reor 
horum vecordie compatiendum potius quam rationibus insi, 
stendum, nam, cum se ipsos non intelligant, longe minus alias 
intellecturi sunt; ignari sunt, et luce veritatis carentes, sensuali-

7 tate duce se trahi permictunt. Quibus caritate mea, non eorum 
merito; dixisse velim ut, alienis omissis officiis, exerceant sua; 
et si hac glorie cupiditate agitantur, ut sapientes existimentut; 
scolas intrent, audiant preceptores, libros evolvant, vigilent at
que discant, et palestras disputantium visitent, memores, ne fo 
stini in doctoratum evolent, pictagorici instituti, quo cavebatur 
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ascolta, come se avessero consultato Dio stesso· e ciò fanno 
volendo che se ne deduca che, non senza grande' fatica la lor; 
dichiarazione è stata strappata ai penetrali della ment: divin 
dal loro ingeg~o e_ dalla ~oro riflessione. Per poter poi apparir~ 4 
del tutto sa~gi agh occhi degli stolti, allargando i loro discorsi 
(non tuttavia con 1~ stesso tessuto di parole, anzi or qua or là 
saltellando per varie materie, e su nessuna concludendo e 
coinvolgendo se st~s~i e i ~ropri uditori, come se piename~te 
conoscessero le arti hberah, delle quali ignorano persino i no-
mi) procla1;1a?o, con ~na qualche stizzita insolenza, di aver tra
scurato Prisciano, Aristotele, Cicerone, Aristarco Euclide e 
Tolomeo, ed altri uomini famosi nelle stesse arti lib~rali· e van-
no dicendo che essi invece, attratti dalle dolcezze dell~ teolo-
gia, si so_no ~ati a cose più alte. Così anche si atteggiano nei 5 
confronti dei costumi degli uomini, delle gesta degli eroi e del-
le sacre leggi e delle istituzioni e dei legislatori. E se talora ac-
cad~ ~ entrare nel discorso della poesia e dei poeti, con tanto 
fast1d10 condannano loro e i loro poemi ( come se li avessero 
tutti intera1;11e_nte letti e li_ avessero riconosciuti degni di di
sprezzo) eh vituperano eh tengono in nessun conto e mostra-
no 1i cacciarli da sé, al punto che anche gli ignoranti a mala pe-
na li sopportano; e borbottando dicono che le Muse l'Elicona 
il_fonte_ C_asta~o e ~ bosco di Febo e simili cose son~ bagatell~ 
di uomim dehranu ed esercizi da ragazzi, per introdurli al lati-
~o- Per queste_ sciocchezze già so quello che, vedendo quest'o- 6 
rra_ strana, diranno contro di me, contro di essa e contro i 
po~t. Epperò credo sia meglio compatire alla loro stoltezza 
5he mcalzare con argomenti, poiché, non intendendo se stessi 
molto meno intenderanno gli altri. Sono ignoranti e, mancan~ 
.~o ~el lume _della verità, si lasciano condurre dalla guida dei 
I~ns:. Ad ess~, P_er un mio spirito di carità, non certo per loro 7 
T.erito, ~o.rrei_ dire che, lasciati gli uffici che sono propri di al-
1~1, eserc1t1~0 1 ~oro; ~ se so_no agitati da questa brama di gloria 
91 essere st1mat1 dotti, entrino nelle scuole ascoltino i maestri 
jfyglino i libri, ~eglino ed imparino e visiti~o solerti le palestr~ 
~f:oloro che disputano, memori - per non volare troppo pre-
8tpttosamente al dottorato - del precetto di Pitagora, secondo 
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ne quis scolas eius intrans locuturus de phylosophicis os aperì-
8 ret antequam per quinquennium audisset. 15 Quod cum lauda. 

biliter fecerint, et in bene meritum titulum venerint, si libet, in 
medium prodeant, predicent, disputent, redarguant et castì
gent, atque acri spiri~u suis_red~rgutoribus ins_tent; aliter autem 
fecisse, non ostentatto sap1ent1e, sed dementte est. 

IV. Quedam in iuris peritos, pauct's de paupertate laudibus 

immixtis. 

Sunt insuper homines quidam toga, aureis bullis et ornatu 
fere regio insignes, nec minus incessu et morum gravitate atque 
oris facundia spectabiles, magnis postergati clientum catervis, 
et ingenti autoritate conspicui. Hi quidem sunt datissimi le
gum preceptores et tribunalium presides, a quibus si rite exer
ceantur iuta, frenantur hominum illecebres mores, extollitur 
innocentia, et quod suum est unicuique pascenti conceditur, 
quibus reipublice nervus non solum suis in viribus servatur, 
sed perenni iustitia augetur in melius; venerabiles ergo e_t pre-

2 cipuo honore dignissimi sunt. Sane quantumcunque ah?rutn 
purgent sua prudentia notas, una tame~ la~e fere p_ollutl sunt 
omnes · auri cupiditate laborant, 16 nec ahqu1d seu ahquem lau
de dig~um putant, ni fulgeat auro. ~os e~o ~entu~o~ ~xistim~ 
cum reliquis, ut prospectent nunqu1d aliqu1d cr1mm1s opett 
nostro possint suis inferte legibus; nec me fallit, si ~orem se-

3 quentur veterem, quid obiecturi sint. ~o~suevere qu1~em, re
lictis rostris et pretoria exeuntes, et potiss1me dum cuns paulu
lum soluti in conventum amicorum veniunt, si contingat inter 
loquendum fieri mentionem poetarum, illos extollere laudibus, 
quoniam eruditissimi atque eloquentissimi fuere viri; tandem 
post multa absconditum sub melle venenum, non letale tamen, 
emictunt dicuntque eos parum fuisse prudentes, in quantum, 
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il quale chi entrava nella sua scuola, non doveva aprire bocca, 
per parlare di filosofia, prima di essere stato uditore per cinque 
anni. Quando ciò avranno lodevolmente fatto e saranno giunti 8 

al ben meritato titolo, vengano in pubblico, se piace loro, e 
predichino e disputino; e riprendano e correggano e con spiri-
to severo si oppongano ai loro riprensori. Comportarsi in mo-
do diverso non è dimostrazione di saggezza, anzi di demenza. 

IV. Alcune parole contro i giuristi insieme con poche lodi delle 
povertà. 

Ci sono inoltre alcuni uomini che si fanno distinguere per la r 
wga, le fibbie dorate e gli ornamenti quasi regali, non meno 
spettabili per l'incedere e per la gravità dei costumi, che per la 
facondia del parlare, seguiti da folte code di clienti e insigni 
per grande autorità. Questi sono gli illustrissimi precettori del-
le leggi e presidenti dei tribunali, dai quali, se la giustizia è ben 
amministrata, sono frenati i disonesti costumi degli uomini, è 
esaltata l'innocenza e viene concesso il suo a ciascuno che lo 
chiede; e per essi, non solo si conserva nelle sue forze il nerbo 
dello stato, ma si accresce in meglio con perenne giustizia. E 
dunque questi signori sono venerabili e ben degni di speciali 
onori. Eppure, per quanto nettino con la loro prudenza le 2 

macchie degli altri, quasi tutti sono macchiati di una colpa: si 
affaticano per la brama dell'oro, e nulla o nessuno stimano de-
gno di lode, se non risplenda d'oro. Io credo che costoro ver
ranno, insieme con gli altri, per vedere se possano con le leggi 
apporre qualche colpa e difetto alla nostra opera; né mi sfug
gono le obbiezioni che mi muoveranno, se seguiranno l'uso an-
tico. Lasciati i rostri e uscendo fuori dai palazzi del pretore e 3 
specialmente quando un po' liberi dai loro impegni, vengon 
nelle riunioni di amici, se capiti nel discorso di fare qualche 
menzione dei poeti, essi son soliti esaltarli, perché furono uo-
mini dottissimi ed eloquentissimi; ma infine, dopo molte paro-
le, emettono il veleno, non però mortale, nascosto sotto il mie-
le; e dicono che i poeti furono poco saggi per aver speso tutto 
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I37o 1 f ultatem secuti sunt, ex qua post on, • 
tempus omne terentes, ac tur opes super addentes ob hoc ; 
gos labores nulle ~onsefuiq_uunpoetas ~ullo splendore spectabi- ! 

. os hommes sse ' 1 h" . c1 i 
paupe~ . . .. ullo famulatu insignes, vo entes e~ lS lllt<:i-
les, nullis divitu~, _n e nullius pretii eorum extID1anda fa. Ì 
ligi, quia non divi~es fuer b una cum abscondita conclusione 
cultas sit. Que qu1d~m ve~ a t uro omnes in avaritiam pro. \I 

4 d" • animos mtran , e b 
facile au 1ent1um dul" rbitremur summum onum pos. . 
ni simus, et stulta ere lt~te ~ i peste autumo, si laborem in- l 
sidere divitias. Hac ergo mp sulta di~turos opus scilicet pul; 

. trum eos post m spexermt nos , t inutilem sudorem meum, eo 
chrum, sed supervacaneum e m mortalium labores inten-

d . . tendat quo ceteroru d" . 
quo m~e 1 ' adversum me apparebit eos ix1sse sen, 
dunt; et sic non so um . adam tanquam summum et 

. d ex consequentta qu . d 
tenttam, se ere poetas curo paupertate am-
detestabile malum u~a cu~ op t huroanitati conf ormis atque 

5 nasse videbunt~r. Pia _qdu1ppebe1·ectio et gratiarum actione di-
. . . vulgart hec vi etur o . d" 

op1I11ont d f t aritatis exundaret m me tum; 
. . dum mo o ex on e c . . d" . . 

gnissima, . ffu t appetitus ineptl m 1e10 sumtt niam ex O sca o . . . 
verum, quo b" . nda et eorum prur1gm1 com-

. "denda est atque a 1c1e ' d e d origmem, ti! • d" "t ti talium insuper ereren um 
. d Et quoniam 1gnt a b' pat1en um. . . t obiectionem eorum ver ts 

est, ne se postergatos ex1st1mtndam puto. Confitebor igitur 
6 amplioribus in suos ortus ver _e nullas afferre substantias, et 

Sponte quod dictum est poesim d' . d bent qui ultto spte• 
' fu' · pauperes 1ct e ' 

poetas pauperes . isse, sl fuisse non confitebor, eo quòd 
vere divitias; stolido~ autem prudentissimos arbitrarer, si 

. tudium secutl sunt, cum 
poes1s s h li gnovissent 
verum Deuro cat o ce co nf ion~ mea tam ultronea videat 
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U tempo a seguire un'attività dalla quale, dopo lunghe fati
' non si consegue alcun vantaggio; e aggiungono che per 
to i poeti furono poverissimi, per nessuno splendore nota

bili, non ragguardevoli per ricchezze o per servitù; volendo da 
ciò fare intendere che, non essendo stati ricchi, 1a loro attività 
non dev'essere tenuta in alcun conto. Queste parole - insieme 4 
,on 1a loro celata conclusione - entrano facilmente negli animi 
degli uditori, poiché tutti noi siamo inclini alI'avarizia e ritenia-
mo, con stolta credulità, che possedere ricchezze sia il sommo 

. Spinti da questa pestifera opinione, mi immagino che, se 
o osservato il nostro lavoro, diranno, dopo molte paro-

he l'opera è bella, ma vana ed inutile la mia fatica, perché 
tende dove mirano gli sforzi degli altri uomini; e così sarà 
to che essi, non solo contro di me hanno pronunciato un 
izio, ma anche che per naturale conseguenza, hanno con-
ato come sommo e detestabile male i poeti e la povertà, 

e con l'opera mia. Questa obiezione sembrerebbe dav- 5 
giusta e conforme all'umanità e alI'opinione comune e 
egna di rendimento di grazie, purché uscisse dal fonte 
carità; ma poiché prende origine dall'offuscato giudizio 
appetito disonesto, deve essere derisa e rifiutata; e del 
o di quegli uomini c'è da aver compassione. E poiché bi
aver deferenza alla loro dignità, affinché non credano di 
lasciati dietro le spalle, ritengo che la loro critica sia da 
urre, con più ampio discorso, ai propri principi. Am- 6 
' dunque spontaneamente ciò che è stato detto: che la 
non porta alcun guadagno e che i poeti sono stati pove-

7 Nunc reassumendo, ne co es~ toribus aream liquisse certa• 
absolute obiectoribus t~nquamdvidc mus in medium. Dicunt 

b. . primam e uca r d' . minis, o 1ect10nem . esim nullas afrerre tv!· 

poveri devono essere detti coloro che volontariamente 
liti disprezzare le ricchezze; ma non ammetterò che sia
ti stolti per aver seguito lo studio della poesia, mentre Ii 
i invece prudentissimi se avessero, da cattolici, cono
il vero Dio. 

igitur splendidi legum mterpretes po , riprendendo il discorso, non vorrei sembrasse che, con 7 
ia così spontanea confessione, io abbia voluto assoluta
lasciare agli obiettori, quasi vincitori, il campo di batta
perciò mettiamo in esame il primo argomento. Dicono 
ue questi splendidi interpreti della legge che la poesia 
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tias volentes ob id, ut satis percipi potest, eam ab imitandis 
eludere quasi nullius inter scientias reliquas sit momenti. 

~ ' . u1l ff Equidem, ut iterato dixerim, certum est poesim n. as a __ erre 
divitias· non tamen assentio, ut isti volunt, hoc sua ignobilitate 
contin~ere, verum quia speculativarum ~isciplinar~n:1 non sit 
officium tale aut intentum, sed mechanicorum artificum seu 
feneratorum, quorum in hunc finem omnis tendit inte~t~o: qui, 

8 ut cito veniat nil gratis penitus operantur. Sic et causidici: qui 
hinc ex delic~is hominum, inde ex legum peritia sibi officinas 
construunt, in quibus venalis lingue malleo numisn:i~ta cudunt, 
et aurum ex miserorum lacrimis verbositate conficrnnt, quod 
poesis, generose memor originis, omnino abho:ret et renuit. 
Ex quo si damnanda aut parvi pen~enda est, ~ullrns una se~um 
pretii erit phylosophia, rerum magist~a, et ~urns opere en~iut:1 
causas discimus; nullius eque theologia, curns demonstratloni
bus rite Deum cognoscimus: quibus nullum unquam querendi 
thesauros fuisse studium audivi. 

9 
Si nesciunt isti, poesis maioribus vacat, nam, cum celos inha-

bitet divinis immixta consiliis, paucorum hominum mentes ex 
alto in desiderium eterni nominis movet, et sua pulchritudine 
in sublimes cogitationes inpellit, tractisque inventiones pere
grinas ostendit, atque ex ingeniis egregiis s~rmones e~q~isitos 
emictit. Et, si quando, placidis vocata precibus e sublimi sede 
descendit in terras, sacris comitata Musis, non celsa regum pa
latia non molles deliciosorum domos exquirit habitatura, ve
rum' antra atque prerupta montium, umbras nemorum, fontes 
argenteos secessusque stude~tium, q~antu_mcunque p~uperri
mos et luce peritura vacuos, mtrat et mcoht; quod ahbi forsan 
plenius ostendetur, exigente materia. 

1
~ • • • 

10 
Et sic, cum etherea sit atque perenms, nullum sibi cum pert-

turis commercium est, splendoresque manu factos, tanquam 
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non apporta ricchezze, volendola perciò - come ben si può ca
pire - escludere dalle attività degne di essere seguite, come se 
fosse di nessun momento tra le altre scienze. Invero, per ripe
tertni, è certo che la poesia non apporta ricchezze; non ammet-
to però - come questi vogliono - che ciò accada per sua igno
bilità, ma invece perché non è questo l'obiettivo o l'intento 
delle scienze speculative, bensì degli artigiani meccanici o degli 
usurai, la cui intenzione è tutta tesa a questo fine; ed essi, affin-
ché presto tale fine si attui, nulla mai operano gratuitamente. 
Così anche i causidici, i quali, da una parte coi delitti degli uo- 8 

mini, dall'altra con la pratica delle leggi, si costruiscono le of
ficine, nelle quali col martello della lingua venale battono i 
denari e ricavano l'oro, con le chiacchiere, dalle lacrime dei 
miseri: comportamento che la poesia, memore della propria 
nobile origine, assolutamente aborre e rifiuta. Da ciò deriva 
che, se la poesia deve essere biasimata o tenuta in poco conto, 
insieme con essa di nessun pregio sarà la filosofia, maestra del 
mondo, per mezzo della quale apprendiamo le cause delle co-
se esistenti; e parimenti di nessun pregio sarà la teologia, per 
le cui dimostrazioni ben conosciamo Dio. E io non ho mai in
teso che filosofia e teologia avessero per scopo di cercare 
tesori. 

Se code~ti non lo sanno, la poesia attende a più alti compiti; 9 
poiché, abitando in cielo, unita ai divini consigli, muove dal
l'alto le menti di pochi al desiderio di Dio; e con la sua bellezza 
le conduce a pensieri sublimi; e, dopo averle attratte, mostra 
loro peregrine invenzioni e fa uscire dagli ingegni squisite com
posizioni. Quando poi, invocata con preghiere benevole, di
scende dalle sedi celesti in terra, scortata dalle sante Muse cer-
ca, per abitarli, non gli eccelsi palazzi dei re, non le molli dimo-
re degli oziosi, bensì entra ed abita negli antri e negli anfratti 
dei monti, nelle ombre dei boschi, nei fonti argentei e nei ro
mitaggi degli studiosi, per quanto poveri e privi di luce monda-
na, Ciò sarà forse più ampiamente mostrato altrove, quando la 
materia lo richieda. 

Così la poesia, essendo celeste e perenne, non ha alcun rap- ro 
porto con le cose caduche e poco apprezza, anzi respinge, gli 
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futiles et inanes, parvi facit et renuit, ac suis contenta bonit 

n non curat aggregare divitias. Post hec ex iam dieta position.! 
subnectunt minus prudentes fuisse poetas, qui tale secuti Sl.lllt. 
dogma, ex quo nulle sequacibus conseq~antur op~s. Qu~us ti( 
responsum sit, reor plurimum. prud<:°t1s o?~s c~ca ehg 
consistere, et ideo hos convenire velim quis m eligendo 
dentior merito habendus sit, iuridicus an poeta. Edepol ptli: 
dentius actum puto elegisse trahentem ad sublimia mente~! 
quam ad terrestria deprimentem, stabilem quam casuram, qli' 
longevum bonum prestat, quam qu: brevissimum exhihc~'. 
Elegere poete scientiam, inter sydera, mter deorum sedes ornar 
tusque celestes suos continua meditatione trahentem; nunqui1 
hoc verum sit, testimonium reddant ipsa vatum poemata, ~j 
pulsu trahentis eleganti stilo poetarum descripta calamo. Ca~• 
sidici vero, legum facultatem secuti, sola scriptorum v~lcnt m.~ 
moria non ex ingenio, sed ex licteris legum latorum mra rei 
dente;; nec putandum est, ut satis videri potest, eos insistesJ 
circa excelsa aut semota nature, ut-puta-nunquid recta attt 
transversa via sol ab Yndis petat Hyspanos,18 quin imo, nuo,t 
quid hereditario iure seu enphiteotico potius ~el precario19 T~ 
tius vel Sempronius occupet agellum, nunqu1d certum dd:itt 
tum aut usurarium dicendum sit, nunquid ardens femina soltl\ 

12 possit a frigido viro. Magna sunt et egregia hec et ex gremig 
nature sublata! Preterea poesis, quam pauperes predegc~ 
poete, stabilis est et fixa scientia, eternis fundata at<_1ue solidat~ 
principiis, ubique et omni tempore ead:m, nec ullius. unqu~,.: 
concussa motibus. Leges autem non SlCj non equo ture vivm 
cum Ethyope Sauromata, non eadem legum autoritas bdlo la;'. 
borantibus atque leta pace quietis. Nec non augent sepe 1 
nuuntque plurimum potestatis instituta municipalia legib~! 
constitutionesque regnorum; facit illas indictum iustitin~ 
mutas. Senescunt etiam et moriuntur aliquando, nam non ~i 
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splendori fatti dalla mano dell'uomo, come futili e vani· e con
tenta dei ~uoi beni, non si cura di accumulare ricchezz~. Dopo rr 
ciò, alla ~là det~a obi~zione ag~iungono l'altra: che i poeti non 
sono stati saggi, per il fatto d1 aver seguito una dottrina dalla 
quale ai seguac~ n~n. derivano ricchezze. Per rispondere a que-
ste argomentaz1on1, 10 cr~do che_ opera del saggio sia soprattut-
to tare ~na scelta; e ?er~tò vorrei che costoro mi rispondessero 
cht mer1ta_tamente sia ritenuto più saggio nello scegliere: se il 
giurista o il poeta. Davvero io stimo più saggiamente aver scel-
to colui che trae la mente alle cose celesti, che non quello che 
Ieabbass~ alle terrestri; e che è stabile, più che caduca, la men-
te che assicura un bene lungo, rispetto a quella che ne esibisce 
ùhO molto breve. I poeti hanno scelto la scienza che conduce i 
5~oi fed~li, co~ la _contin~~ ~editazione, fra le stelle e le splen
dide sedi degli dei; e se cto sia vero, ne rendano testimonianza 
~Ii stessi poemi dei vati, composti con stile elegante dalla pen-
na dei poeti, per l'impulso della poesia ispiratrice. Invece i cau
sidici, seguendo l'attività legale, si valgono della sola memoria 
degli scrittori, esprimendo le leggi, non dal loro ingegno ma 
dalla lettura dei legislatori; e non è da credere - come b~n si 
pùò vedere - che essi si soffermino sulle questioni alte o remo
ttdella natura (come, ad esempio: se il sole raggiunga dall'In-
dia la Spagna per via diretta o obliqua); anzi sapranno dire se 
Iizio o Sempronio occupino il campicello per diritto ereditario 
çenfiteutico o precario; e se il debito si debba dire reale o usu
riido, e se una femmina calda possa separarsi da un marito fri
~~o. Grandi e famosi argomenti invero, e tolti dal grembo di 12 

n~.~ra! Inol~re la ~cesia, che prescelsero i poveri poeti, è una 
~f~.enza stabile e fissa, fondata e fermata su principi eterni 
Sflllpte se stessa ovunque e in ogni tempo, né mai scossa da ai'. 
Ctlll moto. Al contrario le leggi. Non con lo stesso diritto del
l'Etiope vive_ il ~armata, né vi è la stessa autorità delle leggi per 
ço~o~~ c~e s1 agitano nella guerra e per quelli che vivono tran
qu~ m ~1eta pace. Inoltre gli statuti municipali e le costituzioni 
~:: regru aumentano spesso molto della loro autorità o la dimi
~~~cono, a causa delle leggi: oppure la sospensione della giu
s\~ta fa tacere le stesse leggi. Le quali poi invecchiano o 
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le iam dudum in pretio fuere permaximo, que evo nostro aut 
neglecte sunt, aut omnino ~bolite; et sic no~ idem se~per sunt, 

13 ut comperta poesis. Ex qmbus, ne plura dtcam, satls patet fa. 
cultatem legum, non scientiam esse dicendam; et quam presit 
scientia facultati, prudentes noverunt, tam veteres, quam mo. 
derni. Insuper longevum bonum prestat imitatoribus poesis, si 
bonum dicendum est quod omnes optare videmur: vitam scilicet 
fama saltem, si non detur aliter, in longum evum deducete, 
Nam, ut liquido constat, fere immortalia sunt curo nomine 
componentis carmina poetarum.21 Iuriste vero, etsi paululum 
splendeant vestibus, sepissime moritur curo corpore nomen. 
Breve est valuisse per seculum, si secula numerentur Homeri. 
Et, ut in optatum veniam, nulli videbitur dubium erudito pru. 
denter elegisse poetas, ubi minus iusperiti in electione fuere 
prudentes, insipientes effecti, duro, quo~ suum ~st victum, co
nantur in immeritos retorquere. Pauperrimos fu1sse poetas, ex 
eodem, quo supra, fonte haurientes, pleno effundunt ore, et 
potissime, curo ipsi ditissi_mi s~n~ legiste, q~asi infa~is ~it et _de-

14 testabilis paupertas. Manifest1ss1mum equ1dem est 1Ut1spet1tos 
ex alienis lacrimis, ex alienis erumnis, ex alienis periculis et 
persepe miseriis, ut iam dictum est, auri multum c?nflasse, et 
inde palliatos, fimbriatos, varia tectos pelle, aure1s coruscos 
clavis, longa post tergum clientum comitante caterva, cum sic 
mortalium velit dementia, incedentes. 

15 Sic poetas non ignavia sua, sed innocentia et quia volunt, 
pauperes fuisse negati non potest, sed: quo~ isti minime vo
lunt, spectabiles insigni atque perenm claritate fuere; quod 
exemplis ostendisse non erit difficile. Certum habemus Home
rum adeo inopem extitisse, ut non esset illi, luminibus capto, 
unde sumptus puero duci posset inpendere, Sed expecta pau
xillum et videbis nunquid hec fuerit ornata paupertas. Supera
to Dario, potentissimo atque ditissimo Persarum rege, ab Aie-
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(lluoiono ta_lvolta: alcune infatti, che oggi sono neglette o addi
rittura abolite, furono per lo addietro in massimo pregio; e cosi 
non sem~:e sono le st~sse, come invece si trova essere la poe-
sia, Da c10, per non dire di più, abbastanza è chiaro che non 1

3 
scienza devono esser dette le leggi, ma pratica legale· e q~anto 
la scie~za s~ia ~vanti a qualsivoglia pratica, lo sanno bene i sag-
gi, cosi antichi, come moderni. Ancora: la poesia concede un 
lung? bene ~i suoi c~tori, se è da chiamar «bene» quello che 
«tutti se_mbr1amo desiderare»: cioè condurre fino a lunga età la 
vita, se m _altro modo non è dato, almeno per la fama. Infatti, 
come è chiaramente noto, quasi immortali sono i versi dei poe-
ti col nome del compositore; mentre dei giuristi sebbene un 
poco per le vesti risplendono, il nome molte volte' muore insie-
me con il corpo. È ben poco aver durato per un secolo se si 
annoverino i secoli di Omero! E per venire a ciò che desidero 
a nessun saggio parrà dubbio che i poeti abbiano fatto buon~ 
scelte: laddove me~o prudenti nelle scelte furono i giurisperiti, 
che diventano stolu quando tentano di ritorcere il vizio che è 
lo:o, s~ quelli che non lo meritano. Dicono a gran voce i giuri-
stl, at:m~e~do dal fonte che sopra ho detto, che i poeti sono 
pover1ss1m1, mentre essi, i giuristi, sono ricchissimi· come se la 
pov~r~à ~osse infamante e detestabile. È chiarissim; che i giuri- 14 
sper1:1, :1cavandolo dalle altrui lacrime, disgrazie e pericoli, e 
spess1ss1mo anche dalle altrui miserie, come già è stato detto, 
a?cu_m~ano mo!to oro; e poi compaiono, con lungo codazzo 
d1 clienti ~ ~eg_uito ( così volendo la pazzia degli uomini) indos-
sando v~st1t1_ d1 lusso e con frange, coperti di pelli variopinte e 
lampegg1ant1 per mazze dorate. 

C~e i poeti dunque, non per propria ignavia, ma per la 15 
loro 1nnocenz~\ e di ?r?p?si~o, siano stati poveri, non si può 
negare; ma - c10 che 1 giuristi non vogliono - furono bensì no
tevoli p~r ~a1:1~ e per gloria perenne. Dimostrarlo con esempi, 
non sara difficile. Sappiamo per certo che Omero fu povero al 
punto da non_poter_pagare un fanciullo che guidasse lui, privo 
del 1~1:1e degli o~ch1. Ma as?etta un poco e vedrai se questa fu 
onorifica poverta. Quando 11 potentissimo e ricchissimo re dei 
Persiani Dario fu vinto da Alessandro il Macedone vennero 

' ' 
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xandro Macedone, eius in medium venere iocalia, inter 
capsula aurea comperta est, artificio et ornat.u i:. 1ret1os,1ssi 
Hec tam regis quam procerum consensu unanmu non Ale 
dri iocalibus, sed Homeri voluminibus servata est.22 Quis Utt( 

16 quam tam splendidus faleratis iuristis h?nor inpens:1s est? Sa~f 
sinate Plauto bonorum fortune pauper1or nemo fu1t. Egestat~ 
quippe, ut honeste ventrem pasceret, ad ~olas ma~:1arias 
tio fatigabatur die; noctes in componendis comediis due 
insomnes, quarum numerositas et artifici~ e~it ut laur~a, 
torum atque ttiunphantium imperatorum ms1gn~ prec1?u 1 

non parvi penderet eius, quantumcunque pauperis, ambtte }:;'. \ 
mas.23 Cuius odor et vitiditas in eius nominis decus persever,t ' 
usque in hodiernum, uhi legum interpetrum birret~, a~o no1 
prohibente, mures et tinee consumpsere. Emmo msupe:ìc'. , 
brundusino homini, datissimo tamen vati, adeo tenues fuer~;. ) 
substantie, ut in Aventino unius tantum ancillule contentaret~~i/' i 
obsequio,24 cuius servitorum penuria honorum abundantia ri:n 
staurata est. Ex quibus, cum de se famosissimus homo sìtj1 

17 unum tantum apposuisse michi sufficiet. Huius enim, C1l1lj 
diem clausisset, corpus Scipiones, quorum fuerat amici~ 
usus suo sepeliti sepulcro voluere, non aspernantes brundusii, 
ni h~minis cineres Corneliorum misceri cineribus.25 Pretere~. 
quis Maronem Virgilium pauperem et lutifiguli filium non a~I 
divit?26 Fuit illi non amplius in bonis quam patrius agellus un~• 
apud vicum Anden, cui dicunt Piectola ho~erni, ha~d long~' 
Mantuam, non absque litigio possessus.21 Cums agenttbus st0:1; 
diorum meritis Octaviani Cesaris, orbi toto presidentis, amici:; 
tia usus est; a ~uo, cum iussisset moriens Eneidam ig~e crem~f 
ri ut servaretur poema egregium, omnis legum autor1tas pe~.·,.·.·•.:·••·· 
b~s calcata est et eleganti carmine iussum servati colique.11 

1g Quis, preco:, legistarum, quantumcunque splende~tium }'.111 
dicis lapillis et auro, honor tam magnificus a tam glorioso pr.ll};. 

19 cipe inpensus est? Veniebant insuper plurimi leta paupertatf; 
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nelle sue mani i gioielli di quello, tra i quali fu trovata una cas
setta d'oro, preziosissima per la lavorazione e la decorazione. 
Questa fu serbata, con l'unanime consenso del re e dei princi-
pi, non per collocarvi i gioielli di Alessandro, ma i libri di 
omero. Qual mai cosl splendido onore fu reso ai ben ornati 
giuristi? Nessuno fu più povero di beni di fortuna, che Plauto 16 
da Sarsina. Egli infatti, a causa dell'indigenza, per nutrirsi ono• 
ratamente, di giorno lavorava a prezzo per far girare a mano la 
ruota di un mulino; di notte vegliava a comporre le commedie, 
il cui numero e la cui qualità artistica fecero si che l'alloro, in
segna speciale al trionfo dei vincitori e degli imperatoti, non 
disprezzò di cingere le sue chiome, per quanto fosse povero. Il 
verde e il profumo dell'alloro dura a tutt'oggi ad onore del suo 
nome, laddove le berrette dei giuristi sono consumate dai topi 
e dalle tignole, non avendo potuto impedirlo le loro ricchez-
ze. Anche di Ennio da Brindisi, poeta famosissimo, furono così 
modeste le sostanze, che sull'Aventino si accontentava del ser
vigio di una sola ancella; ma la penuria di servi gli fu compen
sata dagli abbondanti onori. Fra i quali, poiché Ennio per se 
stesso è molto famoso, mi basterà di addurne uno solo. Quan- 17 
do morì, gli Scipioni - della cui amicizia aveva goduto - vollero 
che il suo corpo fosse inumato nel loro sepolcro, non disprez
zando che le ceneri di un qualunque uomo di Brindisi fossero 
mescolate con quelle dei Corneli. Inoltre chi non sa che Virgi-
lio Marone fu povero e figlio di un vasaio? Fra i suoi beni non 
ebbe.più che un campicello dal padre, presso il villaggio di An
des, che oggi chiamano Pietole, non lontano da Mantova, pos
seduto non senza contrasti. I suoi meriti negli studi gli fecero 
godere l'amicizia di Ottaviano Cesare, imperatore di tutto il 
mondo; il quale, mentre il poeta aveva ordinato, morendo, di 
bruciare la sua Aeneis, trascurata ogni autorità di legge, diede 
ordine, con versi eleganti, che il poema egregio fosse conserva-
to e onorato. 

A quale giurista, di grazia, per quanto splendido di pietre 18 
preziose e d'oro, fu tributato un cosi magnifico onore da tanto 
glorioso principe? Potrebbero ancora presentarsi molti altri, r9 
insigni per lieta povertà e per,meritati onori; ma occorre por fi. 
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et honoribus equis conspicui; sed exemplis finis imponendus 
est cum tam bis quam premonstratis rationibus satis ostendis. 
se 'arbitrer poetas prudentes et, quantumcunque pauperes, 
splendidos etiam fuisse, eosque perenni vi~ere fama, u?i causi
dicorum opes et nomina tanquam fumus m aura~ ab1ere, nec 
non eisdem rationibus demonstrasse opus hoc, si valent poe
mata, minime supervacaneum esse, nec sudores meos frivolos 

componendo. . . . 

20 
Nunc autem post hec libet paululum ex1re limen, s1 forte 

queam obloquentium in p~upe:tatem frenar': impetui_n. Est 
igitur paupertas, quam multi fugmnt tanquam 1m~ortabile ma
lum, ut vulgo placet, caducorum bonorum pa:1c1tas, esto ego 
existimem eam animi egritudinem fore, qua euam abundantes 
persepe laborant. Pri~a quipp~, s~ d~s~derio careat augendi, 
placida atque optabil1s est, et ems mfm1~a sunt c~mmoda; se
cunda vero pacis et quietis hostis est, misere cruc1ans mentes, 
quibus inhabitat. Prima poetarum fuit, quo.s isti p~uperes v~
lunt· eis quippe, dum modo esset quod vite sufficeret, sat1s 

21 
erat'. Bac enim duce libertatem volentes consequimur, animi 
tranquillitatem et cum bis laud~bile oci1;1m, q:1ibus. mediis vi
ventes in tetris gustamus celestla. Bee m solido sita est, nec 
Fortune mundana versantis, minas aut iacula timet: fulminet 
ether d;super, concutiat ventorum impetuosa rabies orbem, 
inundent campos ymbres assidui, diluant flumina, sonet dassi
cum, tumultuosa oriantur bella, discurrant predones undique; 
hec, ruinas ridens et incendia, dulci securitate letatur. Bee ora
culo Apollinis in persona Aglai Sofidii, parvi po~sessoris agelli, 
thesauris Gigis regis prelata est.29 Bac delectatl, poete ornare 
virtutibus animum, meditationibus vacare celestium, altisonis 
carminibus poemata texere, et nomen sibi perpetuum querere 

22 
potuere. Bac delectatus. Dyogenes, sui evi spl':n~idissimus 
Cynicorum princeps, divitias, quarum ab:1ndant1ssim.us erat, 
omnes potuit largiri volentibus atque larg1tus est, dohumque, 
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ne agli esempi, poiché ritengo di aver a sufficienza mostrato 
sia ~on e~si che co~ le ragi.oni prima addotte, che i poeti son~ 
stati saggi e, benche poveri, anche splendidi; e che essi vivono 
di perenne fama, mentre le ricchezze e i nomi dei causidici co
me fumo svanirono nell'aria; e inoltre mi pare di aver dimo
strato, con le st~s~e ragioni, che quest'opera, se i poemi hanno 
un valore, non e mutile, né vane sono state le mie fatiche nel 
comporla. 

Ora, dopo questo discorso, mi piace un po' uscire dal limite 20 

per vedere se mai pos~a frenare l'impeto di coloro che ciancia~ 
no co~tro la po~ertà. E dunque la povertà - che molti fuggono 
come mtollerabile ~al': -. scarsezza di beni caduchi ( cosi piace 
al volgo), sebbene 10 st1m1 che essa è malattia dell'animo, per la 
quale molto spesso anche coloro che abbondano di beni si an
gustiano. La prima infatti, se è priva del desiderio di accresce-
re, è pia~evole e, desid~rabile e infiniti sono i suoi vantaggi; la 
seconda mvece e nemica della pace e della quiete e tormenta 
do!orosa.mente le menti in. cui ha preso dimora. La prima fu 
del po~tl'. che costoro vogliono poveri, poiché ad essi bastava, 
~urc~e c1 foss~ quanto occorresse alla vita. Sotto la sua guida 21 

~a~tl, se vogliamo, conseguiamo la libertà, la tranquillità del-
! ~mmo ':' con esse, u.n lodevole ozio, per mezzo dei quali beni 
vtvendo .m terra, gustiamo le cose celesti. Questa povertà è fon
data solidamente, né teme le minacce o i dardi della Fortuna 
che agita le cos~ del mondo. Fulmini il cielo dall'alto; agiti il 
mon?o I~ rab~1~sa ~u~ia ~ei ven~i; inondino i campi piogge 
contmue, trac1m1~0 1 f1um1; s:1om la tromba; sorgano tempe
stos~ g~erre; f~cc1ano sc?rrene d'ogni parte i predoni; la Po
v~rta, r1dendos1 delle rovme e degli incendi, si rallegra in dolce 
s1curezz~. Questa, per l'oracolo di Apollo, fu preferita ai tesori 
del re G:tge, da Agl~o Sofidi~, possessore di un piccolo campi
c7ll?. ~1 essa comp1acendos1, poterono i poeti ornare l'animo 
d1 v1rtu, attendere alle meditazioni delle cose celesti intessere i 
poem( di versi altisonanti e cercarsi un nome eter~o. Di essa 22 

compiacendosi, Diogene, splendido principe dei Cinici al suo 
temp~, poté elargire tutte le ricchezze di cui sovrabbondava a 
quelli che le volevano; e preferì abitare in una botte, come casa 
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quasi versatilem domum, qua~ palatia habitare maluit et ~a~, , 
tucas silvestres, suis lotas man1bus, manducare, quam Dyorus1() !:.·.• 

adulati. ut tuccetis uteretur regiis.3° Nec voluntaria retutr( , 
abiectl~ et claritas studiorum ad se visendum evocasse pot 
superbum iuvenem atque iam animo orbis tenentem · i 
rium, Alexandrum Macedonem, eius amicitiam exquir 
et frustra munera ingentia offerentem.31 Hac delectatus, X 
crates hortulo contentus modico, eiusdem iuvenis anim 
movisse potuit in desiderium benivolentie sue, quam insigtiil 

23 gatione atque donis regiis postula~t.32 Hac d~ectatu~. Dem(); 
critus patrios agros et innumerabiles opes rei publice Athe1 
niensium ultro concessit, satius ducens cum paupertate studioµ 
rum libertate letari, quam opum servili cura vexari.H Hac de.f . 
lectatus, Anaxagoras, dulcedine tractus phylosophie, potuit in.1 1 
gentia predia neglexisse, asserens quoniam se ipsum perdidi~\ · 1 

set si illa colere voluisset.34 Huius opere Amiclas, pauper nauf , I 
ta 'nocte in litore solus clamantem Cesarem, cuius vocem S\lt. 
p;rbi timebant reges, ad hostium gurgustioli puls~ntem ~u?~~l 
intrepidus.35 Sic et pauper Arruns, flagrante Ytalia _o~ c1~ 
belli incendio, inter marmoreos Lunedmontes, ceh ~olis lune\ 
que prospectans motus, stetit impavi us. Hec non mtuentut! i 
qui paupertatem lacerant fugiuntque.36 • . • }' 

24 Dicant, oro, si oportuisset Homerum de re agr~1a cum "!111'. 
co litigare, aut de domestica a curatore domus rationem eclxtgt 
re, quando Yliacum excogita~se carmen et nomen suum a:1? 
tate syderea floridum in hod1ernum usque protendere potu~? 
set? Quando Virgilius, quando reliqui poeticam cum pauper, 

tate sectantes? 
25 Non ergo illam spreverint amicti purpura, eo quod palliasttq 

tenui tecta procedat, nam rite studentium prima gloria ~st. N~j 
scio quippe, imo scio quid referat. corpus ornas~e vesubus ~~'· 
reis, si mens vitiorum labe sordesc1t. Nec, ut arb1trantur, anx, 
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mobile, che nei palazzi e mangiare lattughe selvatiche, lavate 
çon le proprie mani, piuttosto che adulare Dionigi, per godere 
&delizie regali; e questo volontario rifiuto delle ricchezze e la 
fama degli studi poterono incitare a venirlo a vedere un super
bo giovane, che già teneva nell'animo l'impero del mondo: 
Afessandro il Macedone che, in cerca della sua amicizia, inva
no offriva grandi doni. Di essa sicurezza compiacendosi Seno
crate, contento di un modesto orticello, poté muovere ~ desi
derio della sua benevolenza l'animo dello stesso giovane Ales
sandro, che la chiese insistentemente con una nobile legazione 
e con doni regali. Di essa compiacendosi, Democrito cedette 23 
spontaneamente allo stato ateniese i campi paterni e innumere
voli ricchezze, ritenendo preferibile rallegrarsi, insieme con la 
povertà, della libertà degli studi, all'essere travagliato dalla cu-
ra servile delle ricchezze. Di essa compiacendosi, Anassagora, 
attratto dalle dolcezze della filosofia, poté disprezzare vasti po
deri, dichiarando che avrebbe perduto se stesso se avesse volu-
tir coltivarli. Per opera della povertà, Amiclate, povero noc
èhiero, ascoltò intrepido di notte, solo sul lido, Cesare, la cui 
voce temevano re superbi, mentre gridava e batteva alla porta 
del suo tugurio. Così anche il povero Aronta - mentre l'Italia 
tutta bruciava per l'incendio della guerra civile - rimase impa
\rido tra i marmorei monti di Luni a guardare i movimenti del 
cielo, del sole e della luna. Queste bellezze non contemplano 
toloro che stracciano o fuggono la povertà. 

Mi dicano, di grazia: sarebbe stato opportuno che Omero li- 24 
tigasse con il contadino su affari agricoli, o esigesse dal fattore 
di casa il rendiconto dell'amministrazione, quando avrebbe 
potuto inventare il poema dell'Ilias e allungare fino ad oggi il 
suo nome, splendido di luce astrale? Quando mai questi affari 
avrebbe dovuto trattare Virgilio, quando gli altri, seguaci in 
rovertà della poesia? 

Non la povertà disprezzino dunque coloro che sono rivestiti 25 
,di porpora, per il fatto che essa procede coperta di un manto 
sottile, poiché giustamente essa è la prima gloria degli studiosi. 
~on so veramente, anzi so bene, che casa importi ornare il cor-
po di vesti preziose, se la mente è insozzata dalla macchia dei 



1384 GENEALOGIE DEORUM GENTILWM 

comitati turba, sola procedit; hanc vates semper, laure~. · 
iti prosequuntur: et sepe nominatus Homerus, -~1od 

!:ri~edes, Emnius, Terrentius, V~gilius, Flaccusl7 aliiqu_e ?l 
res divinis ornavere carminibus. S1c, P?!11Pa t~~en ~~~diQ 
palmatis induti tunicis, Camilli, Quint~, Cu~u, Fabntu, 
piones Catonesque, invidia ?lim et gl?ria f~cmorum quam 
ro ditiores, spendidis com1tantur tr1~nphi~ e~que exce 
preposuere regibus, orbis prefecere lmpe:1?: S~c e_rgo s? 
tam, sic ornatam solam squalentemque penti mns dicent 1fi 

dere?38 • 

26 Secunda insuper paupertas eorum profecto est qm eam 
quam hostem conantur effugere, non advertentes, d~m. 
conatu sequuntur divitias, proruant vere paupertatl~. m 
mium. Precor, quid aliud paupertas est quam summ~ ~ abu 
dantia angi desiderio congregand~? T ant~~m ne div1te!!1 
cam, si cibis circumdatus et pocuhs fame s1t1que pereat? •,A 
sit, pauperrimus habendus est! . .. 

40 
· 

27 Sed concedamus legistis nostris op~ent1am Da:11, eti_q 
exinde voluptatis possint assumere, v1deamus. S1 ~p~ . 
credimus assidua ardentique semper premuntur sollic1tudmti 
qui divit~s nuncupantur. Si appareat _in aere ~u?ecula, coi, 
stim pluviam suspicatur, et timet anx1us ne rum1a corr~p:~t 
tur sata;4L si ventus excitetur, ne ev~llantu~ ~busta ~ut edifiç~ 
inpellantur pavescit; si suscitetur m terr1s mcendium, ne:~• 
suas evolet edes timore labascit; si bell~m nas~atur, ar~e~~t 
gregibusque superimminere rapinam m1s~r ar1ol~tur; _s1 e<>%\ 
cordia ex litigiis oriatur, tanquam suu~ inforturuum ~etlJt:, 
scit. Amicorum invidiam, latronum astut1am, rda~torum viole~\ 
tiam, affinium insidias, tumultus civicos, socor 1a vexatus ast,è 
dua, expavescit. Possem superaddere multa, que n?n sol~ffl, 
divites hos vere pauperes faciunt, sed egenos. In lubrico P:;;~~ 
Fortune sunt bona, nullo certo firmata subsidio. . <:T* 

2 8 Desistant ergo in bene meritos insultum facete m1sen,.'i}t; 
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Niii Né, come credono costoro; accompagnati da una folla an
. siosa, la povertà procede sola; sempre la seguono poeti cinti 
cl1hlloro, e s?ess~ il ~?minato_ Omero ed Esiodo, Euripide, En
nio; Terenzio, Virgilio, Orazio ed altri molti la ornarono con 
versi di~. Cos!, ma ~~o~sando con più splendida pompa tu
niche ricamate, 1 Camilli, i Quinzii, i Curzii, i Fabrizi gli Sci
pioni, i Catoni- più ricchi, che per l'oro, per l'invidia 'degli al
tri; e per· la gloria delle loro azioni - l'accompagnano con 
splendidi trionfi e la hanno preposta ad eccelsi re, e la hanno 
oiessa a capo dell'impero del mondo. Cosi dunque; accompa
gnata ed ornata, diranno i giurisperiti che ella avanzi sola e 
squallida? 

La seconda povertà invece è certamente di coloro che, come 2 6 
nemica, tentano di sfuggirla, non accorgendosi che mentre 
con sfarzo maggiore inseguono le ricchezze, si gettan; in brac-
~o alla vera povertà. Prego rispondermi: che altro è la povertà 
~enon l'essere angustiati dal desiderio di accumulare, mentre 
sfnuota nell'abbondanza? Dirò ricco Tantalo se, circondato da 
.#~i e bevan~e,. muore di fame e di sete? Certo no; egli è da ri
tenere poveriss1mo. 

Ma concediamo pure ai nostri legisti la ricchezza di Dario e 27 
~diamo che tipo di piacere ne possano ricavare. Se dobbiamo 
.~dere. all'esperi~a, quelli ~e sono detti ricchi sono sempre 
g~emutt da continua e bruciante preoccupazione. Se appare 
R~ldelo una nuvoletta, subito il ricco sospetta la pioggia e te-
ff ansioso che, se è troppa, siano rovinati i raccolti; se si alza il 
y~nto, teme che gli alberi vengano divelti e gli edifici crollino• 
~t;in terra si accende qualche fuoco, vacilla per il timore che si 
f8picchi alle sue case; se sorge una guerra, infelice profetizza 
t,!una rapina sovrasti agli armenti e alle gregge; se nasce con
ff~ia dopo i litigi, si lamenta come di una disgrazia. Tormen-
~W da continua viltà, teme l'invidia degli amici l'astuzia dei 
~iJri, la violenza dei rapinatori, le insidie dei par~ti e i tumulti 
9\~adini. Potrei aggiungere molte cose, le quali non solo fanno 

ri questi ricchi, ma anche bisognosi. I beni della fortuna 
posti in bilico, da nessun sicuro aiuto protetti. 
sino dunque i miseri dj insultare coloro che hanno ben 28 
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deantque, ut litigii causam auferre~t ~mnem, nil ~e~ va 
voluisse commune. Illi turbelis imm~1 et fr~q~e~ua fon _ap 
rostra insistunt, clamore etiam venali'. poet~ m sik:'is :t soh~ 
nibus oda meditationibus terunt. I1li sonuum crimma cupi 
exquirunt animo; isti illustrium carmin: :xto~~t ~ara fa ·. 
ra. Illi totis affectibus cupiunt aurum; 1st1 to~ viribus gl? 
querunt et inditam famam; :t - ne pluribus ":15t~-_satis 
inter se distantia sunt. Que si vos, rerum omruum iudices, 
vere non possunt ut loquamini moderatius in poetas, mo 
vos vestri Solonis autoritas, qui ex amplissimo legum lator 
poesim iam senex voluntarius evolavit.42 

ji111j 
' V. Qui sint, et quam multa quidam poetis opponant. / 

1 Est preterea, serenissime regum, ut ~ lon~e melius n~sti,,~j~:i I 
vino munere domus in terris, compos1ta ad mstar celestis co~(,' I 
dlii sacris tantum studiis dicata. In hac sublimi in solio ex P#i I 
mis;a gremio phylosophia, rer~ magis~~a,. presidet ~ugl!St~: ! 
facie et divino splendore consp1cua, regus mduta vesubus>~t j 
aurea insignita corona, nec aliter quam mortalium imperatrÌl\l( I 
cum premat sinistra libellos, dextra ~~ale baiula~ scept~ifili i 
diserto sermone audire volentes qui smt laudabiles homtnllffii. j 
mores, que nature parentis vires, quid ve~ bon~m et cel~1i/ , 

2 docet arcana. Quam si intres, non est dub1um qum sacrar111ffi• I 
omni reverentia dignissimum videas, et, si circums~ectes, qui$f' I 
quid humana possunt agere studia, qui~qui~ ~ge~a specul~( ! 
quicquid comprehendere intellectus v1deb~ liqu1do; et ad~: I 
miraberis ut tecum dicas unum totum contmens domum es~~• I 

3 imo ips~ fere divine mentis effigiem. ~t inter ~ia, _s:ummaynf 
1
1 

neratione dignissima, sunt ibi post dommam cels1on m sede•!$( 

;1;®" l 

·ii11 
.i\I!t! 
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meritato e vedano che i ~oeti - per toglier via ogni motivo di 
cqntrasto - nulla vollero m comune con essi. Quelli, mescolati 
aUa folla, se ne s~anno'. ,!Jer applausi venal4 presso i rostr4 nella 
pia~za affoll~ta; i poet11:11vece nella solitudine dei boschi passa-
10 il_ te_n1P? libero, ~editando. Quelli con avido animo cercano 
tdelitti d~ colp~~o~; questi con i versi esaltano le imprese fa
mose degli u~m1n1 illustri; quelli con tutta l'anima bramano il 
qenaro; questi co~ t~tte le forze cercano la gloria e 1a fama illu
str,e, ~ - P:r non tnsistere troppo - queste condizioni sono a's
$il1 distanti fra loro. E se non possono indurre voi giudi · d' ·.. rJ ., d , Cl 1 
tiitto, ~ pa a~e pi~ mo era~amente contro i poeti, vi muova al-
meno 1 autont~ di Sol?ne, il quale, da grandissimo legislatore, 
qual era, ormai vecchio spontaneamente volò verso 1a poesia. 

J'.;. ~hi_ siano quelli che si oppongono ai poeti e con quante 
ob1ez1onz. 

)•~,è inoltre, se~enissimo re, come tu ben meglio sai, una casa 1 
~iilla_t~rra, f~bb~icata, ~er dono divino, a1 modo di quella del 
fncili~ degli ?ei, e dedicata solo agli studi sacri. In essa sopra 
~~ seggio sublime, mandata dal grembo di Dio, regna 1a filoso-
f• maestra. d~ mond~, a~gusta _di aspetto, ragguardevole per 
splendore divmo, vestita d1 panru regali e insignita di una coro
~~·d'or~;. e, non diversamente che una regina del mondo nella 
~9,no stn1stra stringe i ~ibr4 co? 1a ?estra regge Io scettro' rega-

J!t e, a col?ro eh: vogli~no udirla, msegna, con ornato discor-
f?fl _segreti cel:sti e quali siano i lodevoli costumi degli uomini, 
[, le forze di madr~ natura e che cosa sia il vero bene. Se tu 2 
)ll..questa casa entrassi, non vi è dubbio che vedrai un sacrario 
.!~degno ~'o?,ni riverenza; e se ti guarderai attorno, chiara-

. ~rnte Vedrai ClO che possono fare gli umani studi, o che cosa 
(1?ssono specul~e gli ingegni o che può comprendere l'intel-
/~o; e te ne farai_tale meraviglia da dire a te stesso che quella è 
.\ma ~asa che cont1ene nell'uno il tutto, anzi che quasi è la stessa 
~@gie della m~te ~v~a. E tra le altre cose degnissime di 3 
~'Fa venerazione, iv1 son? collocati in alto seggio, dietro 
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· h =' s non multi tamen mites aspectu atque eloquio et 
catl Ouune ' ' h 'li 

tl·am gravitate tanta honestate atque vera um1 tate 
morum e ' 1 " H' · 
spectabiles, ut credas deos potiuds quli~~ _morta es. 11am pre. 
sidentis dogmatibus pleni, abun e a 1s m_gerunt q~e noverun~. 

Est et alia multitudo perstrepens varia~um qu1dem_ ho':1~-
4 num spetierum, ex qua non nulli, omni ab1ec~a sr ?erb1a,dv1g1-

les mandatis insistunt, si forte studio queant m_ a t~o~_em ~V:• 
· d Ali'i vero sunt qui fere rerum prmc1pus aud1t1s, 

n1re gra um. . : . . . . 
elato animo in vestes imperatnc1s uncas m1c11:1;nt_ m~n~s. et.' a~ri 
violentia quibusdam surreptis particulis, varus m~1gmt1 t1tul1~, 
quos non nunquam extra domum ven_ales compe_nunt, non ah
ter quam si mentem omnem divinitatls percepermt, fastu quo
dam inflati, ex sacra se proripiunt ede; quanto :amen cum de
trimento insipientum, prudentes advertunt. H1 _a~tefm, adver-

5 que bonas artes coniuratione unamm1 acta, ante 
sus quascun . . f · 
alia conantur fingere bonum v1rum, ex~ermmandt ~ute:11. ac1es 

Ut appareant vigilantes, incedunt msuper e1ect1s m ter-
suas, . . . · 'd 

11. ut nunquam a med1tat1on1bus separati Vl eantur; 
ram ocu s, bl' . 
tardo tamen feruntur gradu, ut sub pondere su immm spec~-
lationum nimio ab insipidis titubare credantur; hone~to vestl-

utuntur habitu non quia mens honesta s1t, sed ut 
mentorum , . . . 
ficta sanctitate decipiant; perrarus est ilhs sermo gra~nsque; ~o-

. b que premisso suspirio et tempusculo mterpos1to 
gat1, non a s d 
ac elevatis in celum oculis paululum, r~spo?sa c7nce_ unt, vo-
lentes ex his a circumstantibus arbitrari quia e~ _ongmquo su-

el 
· nctorum arcano non absque d1ff1cultate verba 

pere est1um sa . . 

6 
deducant in labia que dicturi sunt. Pietatem, sanctltatem ~t_lU· 
stitiam profitentur, prophetico persepe utentes ver~o, scihcet 

1 d Del. comedit me» 44 Hinc ad ostentatlonem sue 
«ze us omus · . 
admirande scientie procedentes, que non nov_erunt omnia 
damnant, nec frustra; faciunt enim, seu ut non ~:errog~mtur 
de quibus respondere nescirent, seu ut tanquam viha et mmora 

LIBRO QUATTORDICESIMO, V 

l'imperatrice, uomini, non però molti di numero, benevoli nel
l'aspetto e nel parlare, e anche nella severità dei costumi; e tal
mente ragguardevoli per onestà e per vera umiltà, che li crede
resti piuttosto dei che uomini. Costoro, già colmi degli inse
gnamenti della filosofia, abbondantemente comunicano agli al
tri ciò che hanno appreso. 

Vi è poi un'altra moltitudine schiamazzante di varie specie 4 
di uomini, dei quali alcuni, lasciata ogni superbia, vigilanti at
tendono agli ordini della filosofia, per vedere se mai possano 
con lo studio, giungere a più alto livello. Altri però vi sono che'. 
appena uditi i principii delle cose, con animo superbo, infilano 
Je mani adunche nelle vesti dell'imperatrice e, strappatene con 
aspra forza alcune fila, ornati di vani titoli ( che talora trovano 
in vendita fuori di quella casa), non altrimenti che se avessero 
inteso tutti i misteri della mente divina, gonfiati di un certo or
goglio, si allontanano dalla sacra sede; ma i saggi avvertono 
con quanto danno di quegli ignoranti. Costoro poi, fatta una- 5 
nime congiura contro tutte le buone arti, anzitutto si sforzano 
di dare ad intendere di essere buoni uomini; poi deformano i 
loro volti per sembrare attivi ed operosi; camminano inoltre 
con gli occhi chini a terra, per non sembrare mai divisi dalla 
meditazione; e vanno però con passo lento, perché gli ignoran-
ti credano che essi vacillino sotto il peso soverchio delle subli-
mi speculazioni. Vestono un abito onesto, non perché onesta 
sia la mente, ma per ingannare con finta santità. Rarissimo il lo-
ro parlare e grave; interrogati, non danno risposta prima di 
aver emesso un sospiro e di aver fatto trascorrere un po' di 
tempo e pri~a di aver levato un tantino gli occhi al cielo, vo
lendo che gh astanti da ciò credano che, derivandole da un 
lontano segreto degli spiriti celesti con gran difficoltà, condu
cano alle labbra le parole che stanno per dire. Professano pie- 6 
tà, santità e giustizia, molto spesso usando la parola del profe-
ta: «Lo zelo della casa di Dio mi divora». Di qui, procedendo 
all'esibizione della loro scienza meravigliosa, tutto condannano 
ciò che non conoscono, e non invano; lo fanno infatti, o per 
non esser interrogati su cose a cui non saprebbero rispondere, 
o perché sembri che essi le h.anno disprezzate e trascurate co-
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et a se cognita despexisse atque negl:xis~e _vi~e~ntur et _va~a~~e 
· ribus. His autem decipulis capt1vat1s ms1p1entum md1c11s, 

ma10 .. ili 
civitates ambire, secularibus se miscere negocus, cons a ?te-
stare, connubia tractare, comesationi~us interesse, testant1um 
dictare tabulas, testamentorum executlones assum:re'. e~ multa 
minus phylosophos decentia agere presumptuose mc1~mnt at
que prosequuntur. Ex quibus fit ut in f~~osam vulg1 famam 
quandoque deveniant, ex q~a. tanta tum1~1tate turgescu~t, ut 
incedentes cupiant a vulgo d1g1to monstran; et lon~e mag1s au
dire quia pregrandes magistri sint, videre quod e1s a~su~gant 
presidentes in triviis, eos «Rabi» vocite~t,45 s~luten:, mv1tent, 
preponant atque preficiant. Ex his: om~1 cons1derat1one se~o-
. dent omnia nec verentur m ahenas messes falces 1m. sita, au , . . . 

mietere suas;46 ex quo fit, dum cetera preter sua 1g~omm1os_e 
deturpare conantur, interveniat aliquando de poesl et poet1s 

lloquium quorum audito nomine, tanto repente accendun-
co ' hb d' t furore ut igneos oculos illos a ere 1ceres; nec possunt 
ur ' d . d consistere, fremunt agunturque impetu; em~m, quas~ a ver-
sus eos, non aliter quam in letales hostes ~?nmratum1 s1t, nunc 
in scolis, nunc in plateis, nunc in pulp1t1s, auscu tante non 
nunquam vulgo inerti, in eos insano ~lamore ?rorumpunt, ut 
non de innocuis tantum, sed et de se t1meant c1rcumstantes, et 
aiunt41 poesim omnino nullam aut futilem_ fac~tatem atque ri
diculam, poetas homines esse fabulosos; imo illos, ut despec
tiori utantur vocabulo, non nunquam «fabulones» appellan:, 
r ra silvas et montana colentes, eo quod moribus nec urbam-

ro t~te 'valeant. Preterea eorum poemata esse dicunt ?~scura n!• 
mis atque mendacia, lasciviis plena et deorum gentilmm nug1s 
atque ineptiis referta, asserentia Iovem, quendam adulterum et 
spurcidum hominem, nunc deorum patte~, nunc celorum re
gem, nunc ignem, nunc aerem, nunc ~om~nen:i, nunc taurum, 
nunc aquilam,48 et huiusmodi inconvement1a: sic et Iuno~em_et 
alios infinitos, eos multorum nominum celebres fac1ent1a. 

n Mentium insuper seductores clamitant esse poetas ac suasores 
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me vili e piccole, e già da sé conosciute, e che hanno atteso a 
questioni più grosse. Dopo essersi assicurati con queste trap- 7 
pole il giudizio favorevole degli ignoranti, cominciano, e conti
nuano, ad andare in giro per le città, a mescolarsi agli affari 
profani, a offrire consigli, a trattar matrimoni, a partecipare a 
conviti, a dettare note di testamenti ad assumerne l'esecuzione 
e a comportarsi presuntuosamente, in molti casi in modo scon
veniente a filosofi. Da ciò deriva che talvolta giungano alla fu- 8 
mosa stima del volgo, per la quale si gonfiano al punto da desi
derare di esser segnati a dito dal popolo stesso quando cammi
nano; e più ancora di sentir dire che sono grandissimi maestri e 
di vedere che i nobili si alzano nei trivi al loro passaggio e li 
chiamano «maestri» e li salutano e li invitano e li fanno passare 
avanti e si mettono al loro seguito. Dopo di che, messa da parte 9 
ogni riflessione, osano tutto e non temono di porre le loro falci 
nelle messi altrui. Così avviene che, mentre tentano di sconcia-
re vergognosamente tutte le altre cose, escluse le loro, parlino 
talora della poesia e dei poeti; e che, uditone il nome, così im
provvisamente si accendano di furore, che diresti quelli aver gli 
occhi di fuoco. Né possono arrestarsi, fremono e sono agitati 
dall'impeto. Poi -: 9uasi eh~ contro di essi si fosse congiurato, 
come ~ontr~ ?em1c1 mortali - ora nelle scuole, ora nelle piazze, 
ora sul pulp1t1 - mentre talvolta li ascolta il volgo sfaccendato -
cominciano a inveire contro i poeti con gridi tanto pazzi che gli 
astanti temono, non solo per gli innocenti, ma anche per se 
stessi; e vanno dicendo che la poesia è un assoluto nulla, oppu-
re un'arte vana e ridicola e che i poeti tutti sono uomini ricchi 
di favole, anzi li chiamano talvolta - usando un più sprezzante 
vocabolo - «ciarlatani», che abitano i campi le selve e i monti, 
perché non sono dotati né di costumi, né di civiltà. Inoltre di- rn 
c~no c_h~ i loro poemi sono troppo oscuri e menzogneri, pieni 
d'. l~sclVle_ e delle ciance e sciocchezze degli dei pagani, perché 
VI SI asserisce che Giove, uomo adultero e sozzo, ora è il padre 
degli dei, ora il re dei cieli, ora fuoco, ora aria, ora uomo, ora 
toro, ora aquila e simili assurdità; e così anche dicono che Giu
none e infiniti altri vi si fanno illustri di molti nomi. Inoltre n 
vanno proclamando che i poeti sono seduttori delle menti e 
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criminum, et, ut turpiori, si possint, commaculent nota, predi, 
cant eos phylosophorum symias esse; firmantes inde poetarum 
libros legisse aut tenere pregrande piaculum ac, nulla facta di
stinctione, autoritate, ut aiunt, fulcti Platonis,49 eos nedurn e 
domibus, sed ex urbibus esse pellendos, et eorum «scenkas , 
meretriculas», Boetio approbante «in exitium usque dulces»,50 

12 detestabiles fore atque eiciendas et renuendas omnino. Quid 
mùlta? Longum nimis esset omnia in medium deducete, que 
illis exitiale odium, infestante invidia, dicenda furentibus pà
rat. Ad hos tam celebres iudices, tam equos, tam mites, tam fa. 
vorabiles satis credendum est, princeps indite, deveniet opus'' 
nostrum, quod, scio, circumdabunt more leonis famelici, ut Ìll; 
veniant quid devorent,51 et, quoniam omne poeticum est, tlQn 
expecto mitiorem sententiam, quam irati fulr:1i.ne~t in poetasi 
ncc scio quibus spiculis pectus opponam n1s1 els que vetu~, 

13 odium demonstravit illa conabor repellere. O bone Deus,.si~ 
tam indiscretis, tam inconsideratis damoribus obvius, et ho, , 
rum dementium obsiste furori! Et tu etiam, rex optime, quo; 
niam ad triarios ventum est," generosi pectoris tui viribus assis,. 
fer opero militanti tibi,53 mmc animis opus est, «nunc pectottì 

14 firmo».'" Acuta et venenata, nec modici roboris tela istotùli\ 
sunt; nam, si inepti sint iudiccs, alias tamen valent; et ideo hor; 
reo et tremisco, nisi Deus primo, qui non deserit sperantes Ì)), 
se," et tu inde faveris. Tenues miehi vires sunt et ingenium<le
bile sed spes ingcns subsidii, qua fretus, in eos irruam, comi: 

I 

ian{c iustitia; cordi iam ingerere audaciam sentio. 

VI. Poesim esse utilem fo.cultatem. 

Gvmnasium pusillus intraturus homo has adversus gigantias 
mol~s, firmantes autoritate, qua possunt, aut nullam aut fllti, 
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persuaso:i di ~elitti; eyer macchiarli, se possibile, di più ver
gognosa mfamia, predicano che essi sono scimmie dei filosofi
afferma~d_o inoltre_ eh? leggere, o tenere in casa, i libri dei poeti 
è grandis~imo sacrilegio; e senza alcuna distinzione, poggiando 
- come dicono - sull'autorità di Platone, dichiarano che i poeti 
devono esser_cacciati, non pur dalle case, ma dalle città; e che 
le loro «scemche puttanelle, rovinosamente dolci» sono con 
l'approva~io~e di Boezio,_ detestabili e da cacciare ; rifiut;re in 
assoluto, 1nsieme con essi. Perché insistere? Troppo lungo sa- 12 

reb~_e ~r?sentare tutte _le minacc_e che_ l'odio esiziale, spinto 
dall mv1dia, fa pronunciare a quel pazzi. A questi così illustri 
così giusti, cosi miti, cosi benevoli giudici si deve credere indi'. 
t~ prin~ipe, c~e. giun~erà l'opera mia; ed essi, ben lo so, ~ guisa 
d1 leoni fame~ic1,, la circonderanno per trovarvi qualcosa da di
vorare; e_fo1ch_e essa verte quasi tutta sulla poesia, non mi 
aspetto pm be~1~na sente~za di quella che essi nell'ira scaglia-
no,_ come fulmmi, contro ~ poeti; e non so a quali dardi oppor-
re il petto, se non a quelli che l'antico odio mi ha indicato· e 
q~~lli 1;1i s~o~zer~ di ricac~iare. O buon Dio, opponiti tu a q~e- r3 
s\1 m?1scr11:1mat1 e sconsiderati clamori; e resisti al furore di 
~uest1 pazzi! E anche tu, ottimo re, poiché siamo giunti ai ferri 
~orti, ass~sti ed aiuta, con le forze del tuo cuore generoso, chi 
guerreggia per te: «Ora occorrono coraggio e petto saldo». 
Aguzze_e ~vv?l?nate e terribili sono le frecce di questi tali; poi- 14 
C?é; se J g~ud1c1 ~~n ~ono accorti, in altro modo possono avere 
y1gorc'. e 10 p~rc10 vivo nell'orrore e tremo di paura, a meno 
che pnm~ Iddio - ch_e ~on abbandona coloro che in Lui spera-
n~ - ~ p~J tu, non m1 siate favorevoli. Deboli sono le mie forze 
~ il mio mgegno, ma grande la speranza di aiuto· e in essa con
fidando,_ mi_ ~reci?iterò contro di loro; e, avendo per compa
gnala gmst1z1a, gtà sento riempirsi il mio cuore di audacia. 

VL La poesia è un'arte utile. 

re~ mon~e~to_ di entrare in campo, io piccolo uomo, contro I 

q\\eStl pezzi d1 giganti, che affermano, con l'autorità che posso-



GENEALOGIE DEORUM GENTILIUM 
l394 
lem facultatem fore poesim, si perconter ante alla quidnam 
poesis seu circa quod eius versetur officium, nil aliud fe · 
reor q~am «in scirpo que~isse 1?-odum».56 Sed q~oniam faci1\s, 
dum est, queso ut id aper1ant hi facultatum o~um pr~ccpto.. ' 
res egregii, ut appareat circa quod nostrum velint versan ccrt~0 
men. Scio: obstinata fronte, nullo unquam perfusa ruborc,, ~'; 
dentes inquient quod paulo ante male dictum est. O_ bo~t 

2 Deus assis, et has ridiculas obiectlones adverte, et ~ mclius eo;} 
rum dirige gressus! Dicunt igitur, damnantes poes~, eam 
nino nullam esse. Quod si sic est, scire velim: unde 1am dud 
tot illustres viri sibi poete quesivere nomen? Unde poema 
multa volumina? Unde nomen hoc poesis ortum est, si ~o 

3 nichil est? Certe, si responsuri aliquid sint, per ambages lt 
reor cum nil queant iure respondere quam quod advetsll~, 
ina~em positionem suam sit. Certissimum ~ .est (ut P~i~:, 
hec suo loco monstrabitur) hanc, ut cetere d1s~1p~e, a Deof\] 
quo sapientia omnis,'7 initium habuisse; et, utl relique, abe{1 

fectu nomen sortita est, a quo demum celebre poetarum 
men derivatum, et inde poematum a poetis. Quibus. stanti 
non omnino nichil, ut aiebant, videtur esse poes1s. Q 

4 scientia est, quid inquient sophyste clamosi? ~re~o ?aul 
retrahent pedem, vel potius, in secundam .ob1e~t1orus ~ 
oh disgregativam copulam58 trans~~lantes, mq~ent: «S1 f 

5 tas est futilis facultas est».59 O ridiculum ranc1dulumt S 
tacuis;e fuerat, quam verbis frivolis in errorem sese _Preci 
se maiorem. Nonne vident ignari ipsum nominis hums, 
tatis» sdlicet, significatum semper aliqualem plenitudinem 

monstrare? . . . 
6 Sed de hoc alias. Et queso exprimant, elegantes hi vm, 

iure poesis facultas dicenda sit futilis, cum ei~s 
opitulante divina gratia, tot extant clara volumma: tot 
randa poemata tot inventa perlucida atque P.ere~rma. 
scent equidem, si patietur inanis ostentat1orus uredo. 
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no, non essere arte la poesia, o essere un'arte vana, se chiederò 
ilnzitutto che cosa sia la poesia o attorno a quali oggetti si svol
ga il suo ufficio, credo che null'altro avrò fatto che cercare «il 
nodo nel giunco». Ma poiché questo si deve fare, io chiedo che 
questi egregi ~aest.ri di.tutte le arti manifestino la loro risposta, 
jn modo che sia chiaro il tema intorno al quale vogliono si svol
ga la nostra contesa. So che con fronte ostinata, mai cospersa 
di alcun rossore, diranno, ridendo, ciò che poc'anzi malamente 
è stato detto. O buon Dio assistimi e poni attenzione alle loro 2 

ridicole critiche e drizza i loro passi a miglior cammino! Dico-
no dunque, condannando la poesia, che essa è assolutamente 
nulla. Se è cosl, vorrei sapere: donde finora tanti illustri uomini 
hanno cercato per sé il nome di poeta? Donde i tanti volumi di 
poemi? Donde è sorto questo nome della poesia, se essa è nul-
la? Se qualcosa si accingeranno a rispondere, certamente credo 3 
che lo farann? in modo ambiguo, poiché nulla possono ragio
nevolmente rispondere, se non ciò che sia contrario alla loro 
Vàlla posizione. Certissimo è infatti - come poi sarà a suo luogo 
c\imostrato - che la poesia, come le altre discipline, prese il 
principio da ~io, dal quale deriva ogni sapienza; e, come le al-
ife, ha preso il nome dall'effetto, dal quale poi è derivato il ce
,!~bre nome dei poeti e dei loro poemi. Cosl stando le cose è 
manifesto che la poesia non è - come essi dicevano - un nulla. 
~i se invece è scienza, che cosa diranno questi sofisti bronto
/pni? Credo che un po' ritrarranno il piede, o piuttosto, pas- 4 
s,~ndo alla seconda parte della loro critica per la copula di-

. ntiva, diranno: «Se è arte, è arte futile». O frase ridicola e 5 
· a! Meglio sarebbe stato tacere che, con parole frivole 

pf~dpitarsi in ~n ~r~ore più grande. Non vedono, gli ignoranti'. 
fgelo stesso s1gnif1cato di quel nome, cioè «arte», dimostra 
S\!lnpre una certa pienezza? 

a di ciò in altro luogo. Epperò, prego, questi degni uomini 6 
icano: per qual ragione la poesia dovrebbe dirsi arte futile, 
momento che, per sua ispirazione, e coll'aiuto della divina 
' , vi sono tanti illustri volumi, poemi cosi memorabili 

invenzioni splendide e peregrine? Invero ammutoliran'. 
lo permetterà il bruciore della loro vana ostentazione ' . 
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quid? Qmutescen~'. dico? M~ri ~allent q~am veritatem 
dum extremis labus, sed taciturmtate fatert. In dìv'ert1culu11~>L 
aliud irruent, et suo interpretantes iudicio dicent hunc ae11lecti<'i:\ 
vum «futilem» intelligendum fore «damnosum atque uc,.c,ui. , 

bilem», eo quod poemata, a poesi venientia, d~rum. suo 

7 cantent illecebra et infanda suadeant. Esto poss1t hec mte 
tatio reprobari, cum futile non sit quod est illecebris ple:nunii'/t 
poterat tamen equo animo tolerari, si quod oh eam 
set ratione fateti cum confitear ultro non nulla fore poe 
id, quod asserun~, exprimentia; qua1;11 oh rem vicissen~, si 
species posset bono derogare g~~r1 .. S~d dep_recor, si Pr 
les aut Phydias, sculptura doct1ss1m1, imp~dicum sci;Llps:eril1t)i 
Priapum in Y olem nocte tendentem60 potms quam spect 
lem honestate Dianam, aut si pingat Apelles, seu noster Io 
quo suo evo non fuit Apelles supe~~or, Martem s~ Veneri 
miscentem61 potius quam Iovem diis ex throno mra pre 
tem has artes damnandas fore dicemus? Stolidissimum 

s fateci! Lascivientium quippe ingeniorum culpa hec est .. 
modo iam dudum non -nulli fuere poete, si tales poete dice 
sunt qui, seu ratione questus, seu ad gra~iam populi pr~1:1er 
dam, sic eo exquirente seculo et illecebr1 suadente la_sc1v1a, 
honestate omissa, in has ineptias corruere. Que qu1~em 
nande, detestande'et abiciende sunt, ut latius post d1ce~ur. 
hoc tamen quorundam fingentium scelus non est uruversa 
damnanda poesis, a qua tot in virtutes. suas~ones et po~a 
monita atque documenta legimus, ab his quibus cure fu1t c 
stes meditationes sublimi ingenio ac summa cum honestat 

9 stili atque verborum ornatu describere. Sed q~id 
non solum aliquid, sed scientia veneranda poesis, et, ut 
in precedentibus visum est et in sequentibus apparebit, 
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Ma che? Ammutoliranno, ho detto? Preferirebbero morire che 
llt:llmettere, col silenzio, non dico a denti stretti, la verità. En
treranno in un altro sentiero e, dando un'interpretazione a mo-
do loro, diranno che questo aggettivo «futile» dovrebbe essere 
jnteso come «dannoso» o «detestabile»; perché i poemi, che 
vengono dalla poesia, cantano le vergogne dei loro dei e indu
cono ad allettamenti o ad atti scellerati. Questa interpretazio- 7 
ne, sebbene possa essere confutata con l'argomento che non è 
futile ciò che è pieno di lusinghe, si sarebbe tuttavia potuta tol
lèrare con animo sereno, se si potesse ragionevolmente ammet
tere ciò che per essa i critici vogliono conseguire; dal momento 
che io spontaneamente riconosco che ci sono alcuni poemi che 
~sprimono ciò che essi dicono. E perciò avrebbero vinto se la 
cattiva specie pote~se annullare il genere buono, Ma pr:go ri
spondere: se Prassitele o Fidia, scultori espertissimi, avessero 
-~~lpito un ~pudico Priapo che di notte aggredisce Iole, piut
\()Sto che Diana, spettabile per la sua onestà; o se Apelle, o il 
pòstro Gi~tt_o, al quale al suo tempo Apelle non fu superiore, 
_~v~sse:o dipmto Marte che si congiunge con Venere, piuttosto 

7~e Giove che dal suo trono offre leggi agli dei, forse che do
y.r~bbero queste arti essere condannate? Sarebbe estrema stol
t~_zza ammetterlo. Scolpire infatti, o dipingere, soggetti osceni, 8 
~ebbe colpa di ingegni lascivi. Allo stesso modo, già vi furo
lloalcuni poeti (se tali uomini possono esser detti poeti) i qua-
11:ò ?er. motivi di lucro, o per guadagnarsi il favore del popolo 
7ar1ch1esta del secolo, o per la persuasione della seducente la
If\via - tralasciata l'onestà, incorsero in queste sconcezze. Eta
Miconcezze sono invero da condannare, da detestare e rigetta-
(.~, co~e poi sarà più ampiamente detto. Ma per colpa di alcu
~!'poetl, non deve essere condannata tutta la poesia, dalla qua
!~l~ggiamo che tanti consigli derivano e ammonimenti e inse
w.amenti per le virtù; dico da parte dei poeti che ebbero cura 
-~ijdescrivere, con sublime ingegno, con somma onestà e orna
mfnto di parole e di stile, le meditazioni celesti. Ma perché in
#~tere? La poesia non solo.è qualcosa di reale, ma è una scien- 9 
-~fenerabile e - co.me si è visto nelle pagine precedenti, e ap
,prà nelle seguenti - non è a.rte futile, anzi piena di vigore per 
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tilis sed succiplena facultas est, sensus volentibus ex 
bus' ingenio premere. Et sic patet, ne longius pr<Jtr:1haimt1s 
mones primo certaminis ingressu, duces hos terga 
sque ~odico labore nostro are_a~ liquisse duelli. ~ed 
sis sit, explicandum est, ut ipst videant quam stolide opmentlii/ 

illam futilem facultatem. 

VII. Quid sit poesis, unde dieta, et quod eius officium. 

1 Poesis enim, quam negligentes abidun~ et igna~, est _f 
quidam exquisite inveniendi atque dicend1, s:u scn~end1 q 
inveneris. Qui ex sinu Dei procedens, pauc1s ment1bus, ut 
bitror in crea~ione conceditur, ex quo, quoniam mirabilis 
rarisshni semper fuere poete. Huius enim fervoris sunt su 
mes effectus, ut-puta-mentem in desiderium dicendi com 
re, peregrinas et inauditas inventlones e~cogit~e, _medit 
ordine certo componere, ornare compos1tum mus1tato 
dam verborum atque sententiarum contextu, velamento 
loso atque decenti veritatem contegere. Preterea, . si ex 
inventio reges armare, in bella deducete, e navahbus class~ 
emicter~ celum terras et equora describere, virgines s · 
floribus insignir~, actum hominum pro qualitatibus desi \\ 
irritare torpentes, desides animare, temerarios retrahere, sç~; 
tes vincite, et egregios meritis extollere laudibus; et huiusmç~ 

2 plura. Si quis autem ex his, quibus hic infunditur fervor, l\~~ 
minus plene fecerit, iudicio meo laudabilis poeta non erit.Im 
super, quantumcunque urg:at a~~s, q~b~s in!~sus est, P~It 
raro inpulsus commendabile perfic1t ahqmd, s1 mstr 
quibus meditata perfid cons~evere, defecerint, ut ?~ta g 
matice precepta atque rethonce, quorum plena no~ltla 
na est, esto non nulli mirabiliter materno sermone 1am 
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çoloro che vogliono coll'ingegno spremere i significati dalle fa
vok E così è chiaro - per non protrarre più a lungo il discorso 
... che, al primo entrare nella battaglia, questi nostri comandan
tid hanno voltato le spalle e che, con modesta fatica da parte 
JIJia, hanno abbandonato il campo della tenzone. Ma bisogna 
spiegare che cosa sia la poesia, perché essi stessi vedano con 
quanta stoltezza giudichino essere quella un'arte futile. 

VII. Essenza, origine e funzione della poesia. 

La poesia - che gli ignoranti e i negligenti rifiutano - è un r 
certo fervore di trovare pensieri eletti e di dire e descrivere ciò 
cÌ1e si è trovato, Questo fervore, procedendo dal grembo divi-
#o, a poche menti - come credo - è concesso nella creazione; e 
pérciò, poiché è mirabile, i poeti furono sempre rarissimi. Su
~limi sono infatti gli effetti di questo fervore: come, ad esem-
giO, spingere la mente al desiderio di esprimere o immaginare 
(~fe e mai intese invenzioni, comporre in ordine determinato 
g~elle già immaginate, ornare la composizione con una certa 
I~~olita tessitura di parole e di concetti, coprire la verità sotto il 
Ytlo di favole leggiadre; inoltre, se la invenzione lo richieda ar
iµ~re i re, condurli alla guerra, far uscire le navi dagli arse~ali, 
9~crivere il cielo, le terre e i mari, cingere le vergini di corone 
gifiori, illustrare gli atti degli uomini secondo le qualità, scuo-
\IfT i torpidi, animare i pigri, frenare i temerari, mettere le ca
;fe ai colpevoli e innalzare con meritate lodi gli illustri; e mol
~;altre cose di questo genere. Ma se qualcuno di questi ai 2 

qµ~li è infuso questo fervore, eseguirà meno pienamente ~ali 
iti, a mio giudizio non sarà un poeta lodevole, Inoltre, 
uanto il fervore prema gli animi nei quali è infuso, molto 
ente colui che è da esso ispirato compone qualche opera 
di menzione, se sian venuti meno gli strumenti, coi quali 

magini pensate di solito vengono espresse: come, ad 
pio, i precetti della grammatica e della retorica, dei quali è 
rtuna una buona conoscenza, sebbene alcuni già abbiano 

to mirabilmente nel volg11re e abbiano perseguito i singoli 
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fRmpiti della poesia. Di qui la necessità di conoscere almeno i 3
prircipi d~ll~ altre arti Yberali morali e naturali; e inoltre di es
s.~respertl di gran copia di vocaboli, di conoscere le memorie
97~H antenati e di ricordarsi anche le storie delle nazioni e le
g?sizioni delle regioni del mondo, dei mari, dei fiumi e dei
IlIpnti..Inoltre sono opportune le solitudini, dilettevoli per arti
ficiÒ di natura; e così anche la tranquillità dell' animo e il desi
#7ribdi una gloria secolare; e assai spesso molto giovò l'ardore
9tWetà; poiché, se queste cose manchino, talora l'ingegno s'in
lprpidisce attorno alle cose pensate. E poiché da questo fervo- 4
tf,\che ac~isce ed illumina le forze dell'ingegno, nulla deriva
cneinon sia fatto a regola d'arte, la poesia per lo più è stata
çqiarnata «arte». E il nome di questa poesia non è nato da dove
1I19lti inavvertitamente credono, cioè da poio,pois- che suona
çp.fI).e!in~?, fi~gis -: ma da poetes, antichissimo vocabolo greco,
sneSlgm~lca ~n latino exquisita locutio. Infatti coloro che per
r.rimi, ammatl da questo spirito, cominciarono a parlare in mo
d9raffinato al secolo ancora rozzo, come ad esempio in versi
(~~nere allora del tutto sconosciuto), regolarono quello, affin-
Fné sembrasse anche sonoro alle orecchie degli uditori con
(empi determinati; e per non togliere il diletto con la eccessiva
brevità, o port~re sovrabbondante tedio con esagerata lun
&Bezza, lo costnnsero nella misura di regole determinate e nei
liTiti di un metro definito di piedi e di sillabe. Ora, ciò che
sgorgava ~a un così accurato ordine di parlare, non più era
getto poesia, ma poema.
~cosi (come già abbiamo detto) dal loro effetto è derivato il 5

i)gfI)..e, sia a~'ar~e che all'artificio. Diranno forse, questi lucidis
$!TlcenSorl, di non voler prestare sufficiente credito alle mie
p~r?le, seb~e~e io abbia ~ffermato che questa scienza proviene

o di DlO nelle anime ancor tenere, e sebbene alle mie
avrebbe potuto assicurare, per animi sereni bastante
ciò che coi nostri occhi di continuo vediamo. Ma ab

bisogno di testimoni. Se dunque essi leggeranno 6
Tullio Ci~erone, filosofo, non poeta, disse in quel

che tenne m senato a favore di Aula Licinio Archia
IQfse'vel:ratmo più agevolmente a credermi. Egli dice infatti;
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3 rint et per singula poesis officia peregerint." Hinc et liber
aliarum artium et moralium atque naturalium

6J
saltem nov

principia necesse est; nec non et .vocabul~r~m valere co~ia
disse monimenta maiorum, ac etiam memtmsse et hystonas
tionum et regionum orbis, marium, fluviorum et montiu
spositiones. Preterea delect~b.iles n~tu~e artificio. solitud
oportune sunt, sic et tranquilhtas a~l1ml ~t seculans .
petitus, et persepe plurimum profuit ~tatls ardor; .nam sì
ciant hec, non nunquam circa excogìtata torpesclt m~;enl\ih\

4 Et quoniam ex fervore hoc, ingenior~mvires acuente
lustrante nil nisi artificiatum procedit, ars ut phlrilnUmVo(~ii~'
ta poesis' est. Cuius quidem poesis no~e~ non in~~
est unde plurimi minus advertenter eXlstlmant, scilicet
pois, quod idem sonat quodfingo fingis, quin imo a
tustissimum Grecorum vocabulum [atine sonans
cutio." Nam primi, qui, hoc inflati spiritu, exquisite ru<i13ldhllt
seculo cepere loqui, ut-puta-carmine, tunc omnino
genus incognitum, ut sonorum auribus a~dientium et-iarn ·,,;A~
retur illud pensatis moderavere temporlbus, et, ne delectatìo,
nem ~imia brevitate subtraheret, aut longitudine pruruna iuxu
rians tedium videretur ìnferre, certis mensuratum regulis
infra diffinitum pedum et sillabarum numerum coercuere.Ss
ne quod ex hoc tam accurato dicendi ordine prosilibat,

cebatur poesis amplius, sed poema."
Et sic ut iam diximus, tam arti quam artificiato ab

nomen ~onsecutum est. Inquient forsan isti obiurgaltor'es
lucidi etsi dixerim scientiam hanc ex Dei sinu recentibui
adhuc animabus infundi, se nolle verbis meis satis prestatefi

dei, quibus satis roboris equis animis que.videm~s
6 terant prestitisse; sed adhuc egemus restibus. Si

quid Tullius Cicero, homo phylosoph~snon poeta,
in oratione, quam apud senatum habult pro Aulo Ll(:ffilDl1lt
chia, in fidem forsan faciliores devenient. Dicit enim
que sic a summis hominibus eruditissimisque ac(:e1=lirnlus::cète.

-
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rerum studia et doctrina et preceptis et arte constare, ;::-iam natura ipsa valere, et mentis viribus excit~i, et quas( 
7 divino quodam spiritu inflari» etc.66 Er~?• ne o:~t10nem 1~11:\ 

ius protraham, satis apparere potest pus homllllbus poes~ f cultatem esse, et ex Dei gremio originem ducere, et ab e :i nomen assumere, et ad eam insignia atque fau~ta mul 
spectare, quibus ipsimet negantes utuntur ~ss~due. S1 quer : 
uhi vel quando, in promptu est. Fateantur 1ps1 quo due~, CUl. 
opere :fictiones suas ipsi componant, dum scalas grad1bus /'\ 
stinctas in celum erigunt, dum proceras arbores ~amorum f~\ 
cundas eque ad astra producunt, dum montes 1?- exc~s~\ 

8 usque circuitionibus amhiunt. Dicent forsan, ut hu1c a se tnç~i 
gnite detrahant, q~o utuntur re~horice ?PUS ~sse, quod er 
pro parte non inficiar. Hahe~ en1m suas mvent1ones _rethori 
verum apud integumenta :fict1onum nulle sunt re~once pa. 
mera poesis est, quicquid sub velamento comporumus et ex 

nitur exquisite. 

VIII. Qua in parte orbis prius ef/ulserit poesis. 

1 Si, mi rex, qua sub celi plaga, q~bus s~culis, dius ?pere h7~ 
primo comparuerit in tetris exquiras, V~ ~re O Satls Certllm 

darl. responsum. Quidam autem ex1st1mantes sunt h 
posse .. hb' •1 • 
cum sacris et cerimoniis veterum or1gmem a uisse, et 
apud Hebreos exortam68, eo quod ah. eis p~o D~o sa 
cium oblatum Sacre testentur Lictere; m q~11bus leg1tur . 
t Abel fratres et primos natos orbe hommes, deo sacr 

e ' 'b se;69 sic et a Noe, undis cataclismi cessanti us, eo arcam ex .•. 
te, Deo sacrum fuisse confectum;70 preterea e~ a~ Abraha 
superatis hostibus, dum Melcisedech sacer~otl vmum obt 

2 atque panem.71 Sane cum ex his quod quer1tur no~ ~umat!fft · 
dato vaticinantes potius quam probantes asserant m1rume a;pS. 
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<iE così abbiamo appreso da uomini sommi e dottissimi che lo 
studio delle altre discipline è costituito di dottrina, precetti ed 
arte; ma che il poeta vale per la stessa natura ed è mosso dalle 
forze dell'ingegno e quasi ispirato da un certo afflato divino» 
ècc. Dunque, per non protrarre oltre il discorso, abbastanza 7 
può apparire ad uomini giusti che la poesia è un'arte e prende 
i,rigine dal seno di Dio e riceve il suo nome dagli effetti; e che 
itd essa molte cose insigni ed eccelse appartengono, delle quali 
gli stessi che ciò negano continuamente si servono. Se cerchino 
dove e quando, la cosa è chiara. Confessino essi stessi con qua-
le guida e per opera di chi compiano le loro invenzioni, mentre 
Jnnalzano verso il cielo le scale, divise in gradini, mentre ugual
mente spingono fino alla stelle alberi ricchi di rami, mentre 
percorrono, aggirandoli, i monti fino alla cima. Diranno forse, 8 
. per togliere credito a questa poesia che non conoscono, che ciò 
che usano è opera di retorica; e io in parte non lo contesterò. 
Tua retorica infatti ha le sue invenzioni, ma non ha a che fare col 
vèlo delle finzioni poetiche. È pura poesia tutto ciò che com
poniamo sotto il velo dell'allegoria e ciò che accuratamente si 
espone, 

VIII, In qual parte del mondo sia prima rifulsa la poesia. 

• Se tu, mio re, cercassi in qual parte del mondo, in che tem- 1 

pò/pet opera di chi, primieramente la poesia sia comparsa in 
t~fa, credo che a stento si possa dare una risposta abbastanza 
~icitta. Alcuni sono dell'opinione che essa abbia avuto origine 
~lfiilne con le sacre cerimonie degli antichi; e così sia nata 
pfesso gli Ebrei, perché le sacre scritture attestano avere essi 
perprimi fatto sacrifici a Dio. In esse si legge che i fratelli Cai-
liò e Abele, primi figli nati nel, mondo, sacrificavano a Dio; e 
tosi Noè, quando cessò il cataclisma del diluvio, uscendo dal-
· ljarca, fece un sacrificio a Dio; così anche Abramo quando, 
ylriti i nemici, offrl al sacerdote Melchisedec vino e pane. Ma 2 

poiché da questi fatti non si consegue l'oggetto della ricerca, 
A~!momento che costoro, piuttosto vaticinando che provando, 
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trandum sacra hec absque ulla verborum prolatione confecta, 
subiungunt a Moyse, cum sicco pede una cum populo Israel. 
Rubrurn superasset mare, integre peractum, cum legamus eult\ 
sacra et sacerdotes et tabernaculum, ad instar futuri templi. 
erectum et orationes, quibus placaretur divinitas, invenisse.1~ 

3 Quibus inspectis, videbitur non ante Mo,ysis, ~uc~s Israelita; 
rum, tempus poesim apud Hebreos habu1sse prmc1piun_i. Q~I 
quidern circa finem vite Marathii, regis Sicyo~iorum, qui die~ 
obiit anno mundi iii dc lxxx, populum edux1t et sacra confe, 
cit.n Sunt et alii gloriarn hanc Babiloniis largiri volentes. Qu& 
inter Venetus, puteolanus episcopus, hystoriarum investigatòr 
permaximus, erat asserere consuetus dicacitate prolixa," ~oe.~ 
sim Moyse longe antiquiorem, ut puta Nembroth temporibus 
ortarn· dicebat enim eum primum ydolatrie inventorem, eo 
quod ~um ignem mortalib1;1s ~ccomm~dum vidisset, ac ex me, 
tibus eius atque murmuranon1bus van1s futura quedam cognq
sceret eum deum fore firmabat, et ob id loco dei non sol\@ 
coluit' Caldeisque suasit, verum illi templa construxit, sacerd9-
tes ordinavit, et precationes etiam adinvenit. Quibus in preca
tionibus ostendebat eum exquisito usum eloquio. Quod po~si-

4 bile est esto, unde sumpserit, non explicaret liquido. Ego au
tem et,si sepissime legerim apud Assyrios religionis cultum, 
phviosophie strnlium et armorum gloriam primo fuisse,15 non 
t~en absque alio fide digniori testimonio facile credarn apud 
barbaras et adeo immanes nationcs origincm hahuisse artiH
cium tam sublime. Greci insuper apud se exortam poetic~m 
autumant, ut totis viribus affirmat Leontius.76 In quam cred~li
tatern l'.tgo paululum trahor, mc~or ahquando ab inc~ito ~re-, 
ceptore rneo audisse'7 pl'.nl'.s pnscos Grecos tale hu~c fu1sse. 
principium. Nam curn primo inter rudcs adhuc hommes_no~ 
nulli celsioris ingenii cepissent nature parentis opera admtran, 
et indc per meditationes sensim intrare credulitatem, aliquerri 
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affermano non potersi credere che questi sacrifici siano stati 
fatti senz'alcu~a ~mis~io~e di parola, soggiungono che Mosè, 
dopo aver a p1ed1 asc1utt1 passato il Mar Rosso insieme con il 
popolo d'Isra~~e, ~ompì interamente il sacrifi~io; poiché leg
giamo che eg~1 mst1tuì sacerdoti e sacrifici e fondò il tabernaco-
lo eretto a guisa del futuro tempio e inventò le orazioni con cui 
placare la divinità. Ciò visto, apparirà che la poesia non ebbe 3 
principio presso gli Ebrei prima di Mosè, capo degli Israeliti. E 
invero Mosè condusse fuori dall'Egitto il suo popolo e celebrò 
sàcrifici al tempo dell'ultima parte della vita di Marazio, re dei 
Sicioni, che morì nell'anno del mondo 3680. Altri invece vo
gliono attribuire questa gloria ai Babilonesi. Fra essi quel Ve
neto, vescovo di Pozzuoli, sommo investigatore della storia, so
leva affer~are, _con l~nghe chiacchierate, che la poesia nacque 
molto prima d1 Mose, come, ad esempio, al tempo di Nem
brot. Diceva infatti che egli fu il primo inventore dell'idolatria· 
perché, avendo visto che il fuoco era utile agli uomini e cono~ 
scendo, dai movimenti e dai vari rumori di quello, le c~se futu-
re, affermava che il fuoco era un dio; e perciò, non solo lo ado-
rò ~o1:1e dio, e ~e c~nvins: i Caldei, ma gli costruì dei templi, 
ordmo sacerdoti e mvento anche le preghiere. E il vescovo 
pozzuolano affermava che in queste preghiere Nembrot aveva 
usato un linguaggio raffinato; il che è possibile, sebbene il ve
scovo non mostrasse chiaramente la fonte della sua testimo
ni?nza._ ~o da parte. mia, sebbene abbia letto molto spesso che 4 
gli ~ssltl per_ la p1:1ma volta ebbero il culto della religione, lo 
studio della filosofia e la gloria delle armi, non crederò tuttavia 
f~?1mentc, senza un'altra testimonianza più attendibile che 
p;esso popoli così barbari e incivili possa aver avuto o;igine 
u~'arte così sublime. Inoltre i Greci sostengono che la poesia è 
m1ta presso loro, come con tutte la sue forze afferma Leonzio. 
Anch'io mi lascio un po' trarre a questa opinione ricordando 
di aver talvolta udito dal mio illustre maestro [F;anccsco Pe
ttilrca] che la poesia ebbe tal principio presso gli antichi Greci. 
Infatti poiché per la prima volta tra uomini ancor rozzi alcuni 
di più alto ingegno avevano cominciato ad ammirare l' ;pera di 
madre natura, e di qui ad entrare a poco a poco, col meditare, 
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unum esse, cuius opere et imperio gubernarentur et ordina_ . 
t r concta que cernerent, et eum unum vocavere deum; detn 
:Stimantes eum non nunquam terras incolere, arbitrati sa 

;tum fore ut diverticula suo nomini dicata veniens inveniret;, 
sacras edes erexere et sumptu permaximo construx~r~, q 
nos templa dicimus hodie. Inde, ut eum ~ga se pro?~t1um 
cerent, quosdam honores precipuos excog1taverunt, ilh sta . 

5 temporibus fiendos, quos dixere sacra. Demum, quo 
quantum ceteris prevalere di~ita~e rati ~unt, tantum pre c 
ris honorandam, costituendas ems m sacrts argenteas mens 
aureas fialas, candelabra et aurea quecunqu~ vasa; et ex. 
dentioribus atque nobilioribus populi hommes, quos 
postea sacerdotes, eosque in sacris conficie°:dis non ~g. 
bus quin imo preciosissimis vestibus et thyans atque htuts, 

6 sig~es esse voluere. Tandem, quoniam videretur absurd 
mutos tacitosque pontifices deitate exhibere sacra, vo!u .. •· 
verba componi, per que ipsius deitatis laudes et magnalia m 
strarentur, et populi vota exprimerentur, et preces se~d 
oportunitates hominum porrigerentur ~idem. ~~ quoruam 
pareret incongruum, non aliter qu~ 

7
~1 ~~-villico, aut 

lo seu contubernali amico loquerer1s, divm1tatem alloq 
lu~re prudentiores ut exquisitus loquend~ modus inv. · 
quem excogitandum sacerdotibus comm1sere. Ex qu1b 
qui, pauci tamen (quos in~e~ fuisse c~ed~nt~r ~useus, Ly 
et Orpheus),79 quadam d1vme mentls 1nst1gat1one ~om. 
carmina peregrina mensuris et temporibus regulata finxer 
in dei laudem invenere. In quibus, ut amplioris essent aut 
tis sub verborum cortice excelsa divinorum misteria pos 
voÌentes ob hoc ne talium veneranda maiestas ob nimiam 

7 notitiam in contemptus precipitium efferretur. Quod a 
cium, quoniam mirabile visum est et e? usque inaudit ... 
prediximus, ab effectu vocavere poeszm_ seu poetes, _et• 
composuerant poete vocati sunt; et quo~am nom~ _et 
vet effectui creditur, ut omictamus add1tum carmirubus, 
tum et reli~ua, apud Grecos originem habuisse poesim 
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}p~a opinione che ci fosse Uno, per opera e a comando del 
\#ùal~ tutte le_ cose che v~evano fossero governate ed ordinate, 
tqµell ~o c~amarono Dio. In seguito, stimando che talora il 
\pi<> ab1tass~ m terra e. che fosse cosa santa che, venendovi, tro
,yasse una d~ora dedicata al suo nome, gli eressero sacri edifi

}ci.•.e 1~ costrutto~o co_n grandi_s~im~ s~esa; e questi noi oggi 
ph1am1a~o t~p~. Poi_per farsi il dio più propizio, escogitaro-

'iTT<> a~cun~ speci~ onon che ~ov~an~ essergli resi in tempi de
J~~mmati e che dissero «sacrifici». Finalmente, poiché ritenne- 5 :rp• di~, qu~nto per divinità egli prevaleva sugli altri, tanto so
{p:ra gli altri dovesse essere onorato, vollero che nei sacrifici 
:Jili dedicati, fossero costruite mense d'argento 'e vasi d'oro : 
W~delab~i e ar~e?i tutti d'oro; e che fra i più saggi e nobili fos
jçtò scelti uomm1 del popolo, che poi chiamarono «sacerdoti». 
+~'vollero che, nella celebrazione dei sacrifici, non da vesti vol~ 
/g?ti; anzi fossero distinti dagli altri da preziosissime vesti da 
}Afilie e da ~astoni ricurvi. Infine, poiché sembrava assurdo 'che 
:CJ''i,ontefìcr presentassero i sacrifici senza parola, vollero che 
~$S~o compost~ p~ro~e p_er ~ezz~ delle quali fossero espresse 

:,J~;l?di e le mer~viglie di Dio e 1 vou del popolo; e gli fossero in
:CfflrlZZ~te preghier~ secondo le necessità degli uomini. E poiché 6 
.~pariva sconveruente parlare alla divinità, non diversamente 
}~~•~o~,un fa1:1ore o_con un servo o con un amico comune, vol-

o 1 piu saggi che si trovasse un raffinato modo di parlare e ne 
arono la formulazione ai sacerdoti. Alcuni di essi pochi 
~a, fra i quaµ si crede fossero Museo, Lino ed 1Orfeo, 
~ da un c~to Impuls_o della mente divina, foggiarono versi 
1, reg~lau con metn e tempi, e li inventarono in lode di 
n essi, per renderli più autorevoli, posero, sotto 1a cortec

e parole, alti misteri divini, con ciò volendo che la loro 
anda maes~à, per esser troppo nota al volgo, non cadesse 
rez~o. P~1ché questo artificio parve meraviglioso, e fino 7 
ra ma:ud1to, dal suo effetto lo chiamarono - come si è 
?0est"! o po~tes; e quelli che lo avevano composto fu-
ti poeti. E poiché, ancora, il nome favorisce il successo 
e ~e la poesia (lasciamo stare il fatto che ai versi foss; 
to il canto e tutto il resto) abbia avuto origine presso i 
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8 tempore vero ambigitur plurimum. Dic~bat en~ 1_.e_on_1 tiu~,.·r·· 
B 1 calabro preceptore suo, et ab aliis erud1t1S vms m .. 

ar aam, . At . . 
bus audisse sepius, temporibus Phoro~ei, givorum reg1s, 

0 mundi 111 ccc lxxxv regnare cep1t, Museum, quem ex 
a:toribus carminum unum diximus, insignem apud Grec~~ ..... 
fuisse virum, et eodem fere tempore floruisse Lynu~, de quit 
bus adhuc fama satis celebris est, que eos apud nos eu~m test!lf 
tur sacris prefuisse veterum; et his etiam Orpheus additur traJ,' 
et oh id primi creduntur theologi.80 Paulus a1:1tem P?rusinus 
longe iuniorem poesim esse ~ice~a~, non m~tatls a':t~nbus, ~~f. 

serens Orpheum, qui ex ant1qu1s mventor1~us s~rib~tur ~11% 
temporibus Laomedontis, Troianorum reg1s, e aru1sse'. citf~. 

nnos mundi 111 dccccx, eumque Orpheum ex Atgonautls f~w, 
:e, et non solum successorem Musedo, s~d e~usdl~bm ~useiEi?: 

lphi filii fuisse magistrum;81 quo euam m t ro emporu1·n·.•.•.··. 
mo di tl ·· testatur Eusebius,82 Ex quo patet, ut et~ es, onge iunt~-

9 rem quam diceretur apud Grecos esdse P?e~. ~ttaren a~~. 
respondebat Leontius arbitrari a oct1s rec1s P ures . i~ 

Orpheos atque Museos, verum illumfuv~teremb~use? v?tert~t• 
que Lyno contemporaneum grecum h1sse, 1:11 tdinr_ax m~orpMre, 
dicatur. Sane quoniam iunior hic Bac i orgia a verut_ et e, 
nadum noctumos cetus, et multa circa veterum sacra ~Qva, 
vit, et plurimum oratione valuit, ex_ quibus a~ud coevos mgen.,. 
tis extimationis fuit, a posteris prlIDUS creditus est Orpheµ~, 

IO Cui opinioni forsan adherendum est, cum quorundam veteri.;m 
testimonio constet etiam ante natum Iovem Cretensem 11ro. 

ullos fuisse poetas cum post raptam a love Europam per l::.11.:. 
n ' 8} C ' ' ' 
sebium constet claruisse Orpheum tracem. . um 1g~tur ~t~f 
se sic discordantes sint, nec ullum satis:v:iHdum tes~1mont~ 
ex antiquis autoribus ad roborandas opm1o~es suas mduca?t, 

n non satis certum habeo cui fides prestanda s1t. Apparet tamç~ 
ex temporibus descriptis, si Leontio credendum sit, apud G:t 
cos prius quam apud Hebreos, etsi Ven~to,84 _apud Calde~ 
prius quam apud Grecos comparuisse poeslID. S1 vero Paulo;j' 
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~!ifi. Molto tuttavia si dubita sul tempo. Diceva Leonzio di 8 

,Y~fsa~uto d~ _Barlaa~, suo _m~estro, e da molti altri in tali ar
~gl!;~tl erud1~1, che a1 tempi d1 Foroneo, re d'Argo (cominciò 
if;~nare nell anno del mondo 3385) ci fu presso i Greci un 
110tno insigne di nome Museo ( che già abbiamo nominato co
~iuno de~li i~v:ntori dei versi); e che nello stesso tempo fiorì 
(ll!Lino, D1 essi e ancora abbastanza illustre la fama, la quale ci 
attesta che quel Museo e quel Lino furono ministri dei sacrifici 
degli antichi. Ad essi si aggiunge anche il tracio Orfeo, E tutti 

1tesono perciò ritenuti i primi teologi. Invece Paolo Perugino 
Jiçeva che la poesia è molto più recente (senza però cambiarne 
gWinventori), ~sse~en~o, che Orfeo, il quale è descritto appun
tq.fome uno d1 essi, fiori al tempo di Laomedonte re di Troia 
èÌff~ nell'anno del mondo 3 910; e che questo Orf:o fu uno de'. 
i~.J\-rgonauti, e non solo successore di Museo, ma anche mae
\tf3di altro Museo, figlio di Eiumolfo [Eumolpo]; e ciò anche 
~~~7bio attesta nel suo Chronicon. Da ciò è manifesto che - 9 
.~~Te si è detto -la poesia è molto più recente di quello che di
cevano i Greci. A questi argomenti però rispondeva Leonzio 
chfi dotti Greci rite~evano esserci stati più Orfei e Musei, ma 
thequello Orfeo antico, che fu contemporaneo al vecchio Mu
swe a Lino, fu greco, mentre quello più recente è detto tracio. 
Mapoiché quest'ultimo inventò le orge di Bacco e i notturni 
convegni delle Menadi e molte cose innovò nei sacrifici degli 
1.nt.ichi e molto valse nell'orazione, per i quali meriti fu molto 
~.iwato tra i contemporanei, fu creduto dai posteri essere stato 
~ .. e.tfino Orfeo. Forse questa opinione è da accettare, poiché IO 

~~ta, dalla testimonianza di autori antichi che alcuni furono 
~~.prima della nascita di Giove cretese, mentre si sa da Eu
~~lg;c~e ~'Orfeo tracio fiorì dopo il rapimento di Europa da 
R~!S.d1 Giove. Essendo dunque gli autori tra loro così discor
at:rgiché non adducono alcuna testimonianza abbastanza va
ij~!/ratta dagli antichi per confermare le loro opinioni, io non 
liòper certo a chi si debba prestar fede. È chiaro tuttavia che n 
~Ì'leinpi di cui si è detto, se si deve credere a Leonzio, la poe-
,•~omparve presso i Greci prima che presso gli Ebrei e che, 
~,s1rdeve credere a Paolino da Venezia, la poesia comparve 
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dem prestare velimus, sequetur Moysem primo quam Ba 
nios aut Grecos eiusdem fuisse magistrum. Ego autem q 
tumcunque Aristoteles dicat, ratione forsan superiori tra 
poetas primos fuisse theologos,85 existimans eos Grecos int 
xisse, (quod aliquale adminiculum opinioni Leontii videt 
forre) non credam huius poesis sublimes effectus, sinam 
belua illa Nembroth, sed nec in Museo, seu Lyno, vel Or 
quantumcunque vetustissimis poetis (nisi, ut arbitrantur a 
Museus et Moyses unus et idem sint)86 primo infusos; qui 
in sacratissimis et Deo dicatis prophetis, cum legamus 
ysem, hoc percitum, ut reor, desiderio, Pentatheuci pa 
maximam non soluto stilo, sed heroico scripsisse carmine, 

12 ritu Sancto dictante.87 Et sic alios non nullos equo modo 
gnalia Dei sub metrico velamine licterali, quod poeticum 
cupamus, finxisse. Quorum ego, nec forsan insipide, reor 
tas gentiles in componendis poematibus secutos vesti 
rum uhi divini homines Sancto pleni Spiritu, eo inpell 
scripsere, sic et alii vi mentis, unde vates dicti, 88 hoc ur 

13 fervore, sua poemata condidere. Tu autem, rex indite, e 
aliud circa huius originem quid dicam habeam, tue Ser 
iudicio sume quod libet. 

. ·.,.-:,'. 

IX. Composuisse fabulas apparet utile potius quam J.t;f,~~ 
sum. 

1 Asserunt insuper, hi boatores magnifici, poetas fabul~~g, 
homines esse, et, ut deiectiori seu detestando magis ut~f'Ì 
vocabulo, stomachantes illos aliquando vocitant fabulc;;; 
Nec dubitem quin ignaris execranda plurimum talis vidc.,i.': 
obiectio, ast ego fl.occi facio. Non habet aliquorum liliijf 
spurcities illustrium virorum gloriosum nomen inficere. Dpl!1' 
quod videns hos livore percitos in innocuos sese infrencs '$!" 

2 re. Sed quid tandem? Concedo fabulosos, id est fabular~ 

14u 

prima presso i Caldei che presso i Greci. Se invece vogliamo 
w.est~r fed~ a Pa?lo, ne conseguirà che Mosè, prima dei Babi
/ç~esi e dei Greci, fu maestro di poesia. Io però, benché Ari
s~ptflefu, forse tratJo ~ali~ ragione sopra detta, scriva che i primi 
ppetl rono_ te? og1, stimando che egli abbia inteso dire che 
f95:se;o Grec~ - il che sembra dare qualche sostegno ali' opinio
~~<d~ ~eonz10 - . non_ cfure~erei che i sublimi effetti di questa 
p9~sia rossero pr1~a m s1, non dico in quella bestia di Nem-
97?t•. °:a nea?che m Museo Lino od Orfeo per quanto anti
qifs~1m1 po~tl (a meno che - come altri credono _ Museo e 
.M··•·.·.•··.9. ~è non siano una sola persona); piuttosto penso eh · •· f · · •. . es1ano ~i,ti :1 n~1. sa~t1ss1m1 profeti dedicati a Dio, poiché leggia-
~?:\ •. e. ose incitato, come credo, da questo desiderio, scrisse 
1,w~~1or pa~te del Pe~t~teuco, non in prosa, ma in versi esa-
1111 .•. ~tpci, de~at\ dallo ~p1t1to Santo. E cosi leggiamo che alcuni 12 
n:Jf~ sotto ve o _metrico della lettera, che noi chiamiamo poe
!!~> hanro descritto le_ gran~i opere di Dio. Ed io penso, e non 
(1f~e sto ta_mef11' che 1 poeti pagani nel comporre i poemi ab
P/,r~ ~eguito e oro orme; ma mentre i profeti scrissero pieni 
~t;~Pl;lto Santo e sotto la sua spinta, gli altri composero i loro 
P ..... o .•.•. e .. lill con la forza della mente (e da ciò son detti' t' ) , · , da f «va 1» so-
sg1;1t1 . quest~ ~1:7ore. Tu poi, o re illustre, poiché non altro r3 
Wt4add1rile s~lld?r~gmdeldella poesia, prendi quello che ti piace, 
~fpn o g1u 1z10 e la tua Serenità. 

LIBRO QUATTORDICESIMO, VIlI-IX 

I\. Appare utile piuttosto che dannoso comporre favole. 

i~?e.sti magnifici tromboni affermano inoltre essere i poeti r 
u .. ·.·•··P··.· .• •.m11U che amano le favole· e talvolta 1'rr1'tand · 1· h' 

, •• ·1· • ' osi 1 e 1amano 
~f1,rata~11d>, pe: usare un vocabolo più vile o detestabile. Io 

~vre1 ~bb1 che tale accusa non appaia molto esecrabile 
n~rant1; n:1a ~e ne rido; non può la lordura della lingua 

macchiare il nome glorioso di uomini illustri. Mi dol
per_c?é vedo questi, spinti da livore, scagliarsi sfrenata

sugh innocenti. Ma che infine? Ammetto che i poeti sia- 2 
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compositores, esse poetas. Ne~ ho_c ignominiosu~ existitno, : 

· · ti formasse phylosopho silog1smum; nam si ostendatur •. 
nlSl u . . 'b h" f "d sit fabula et que fabularum smt spec1es, et qm us 1 a. • 
f:ones usi sU:t, reor non adeo pregrande piaculum videbitut, · 

ut hi volunt, fabulas condidisse. . .. 
Fabula igitur ante alia a/or faris honestam sun_i1t orlgllletn,ij 

3 et ab ea con/abulatio, que nil aliud quam collocutto ~o~at; quod 
satis per Lucam in Evangelio demostrant~, d~ d1c1t de duo: 
bus discipulis post Christi passionem eunubus 11: ca~tellum CQt 

nomenEmaus sic aiens: «Et ipsiloquebantur ad mvicem dehis 
omnibus, que acciderant, et factum est, dun_i con/ab~larentur 
et secum quererent, et ipse Christus appr~pmquans. 1bat cu1n 
illis» etc.90 Et si con/abulari sanctis homirubus non unputatur , 

4 in vicium, non erit fabulas composuisse peccat~. Sed ceda. · 
mus paululum his: supervacaneum est composu1sse fabu!as, 

inficiar si simplices tantum poetas fabulas composu1sse : 
non , 1 . b'tlli t'h .. 
concesserim; verum nusquam egetur qum a m e . gen t :o• · 

· cognoscatur aliquid magni sub fabuloso cort1ce pall1a, =~ Et oh id consuevere non nulli fab~am diffinire: _«Fab~la 

t Xemplaris seu demonstrativa sub figmento locutto, cu1us i 
es e . . fbul . 91H tru. 1·. 

5 amoto cortice, patet mtentlo a a~tls». _arum ~ua p I• , 
cem fore speciem credo;92 quarum prima omnmo _ver1:ate caret . 
· rti'ce ut-puta-quando animalia bruta aut etlam insensata ·.· 
mco , h . f' 
inter se loquentia inducimus. Et aut?r aru~ permaximu~ .u;~ 
Esopus, vir grecus antiquitate ac euam g:av1tate venerabil1s. 

E d t his non solum civile vulgus, sed euam agrestes utantur, 
tao d ·1·b·· A' ut plurimum non fastidivit aliquan o sUlths 1 _ r1s mserer_e tt• 

stotiles, celestis ingenii vir et Perypa eucorum prmceps 

phylosophorum.94 • • • , 
6 Secunda autem species m superficie no~ nunquam verltall 

fabulosa commiscet, ut si dicamus Minei ftlias nentes spernen• 
tesque orgia Bachi in vespertiliones versas.95 Ras a~te~ _a ptl• 
mevo vetustissimi invenere poete, quibus cure fuit d1vma et 
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110 amanti delle favole, cioè compositori di racconti. E ciò non 
stimo vergognoso, se non come sarebbe per un filosofo forma
re un sillogismo. Se infatti sia mostrato cosa è una favola e qua
li le specie delle favole e di quali questi ciarlatani abbiano fatto 
uso, stimo che non parrà un cosl grande sacrilegio - come que
sti vogliono - aver narrato favole. 

La favola dunque, avanti tutto, prende onesta origine da 3 
«for. faris»; e da essa deriva confabulazione, che nient'altro si
gnifica che colloquio; e ciò assai si dimostra da Luca nell'Evan
gelium, quando scrive dei due discepoli che, dopo la passione 
di Cristo, andavano in un castello chiamato Emaus, così dicen-
do: «Ed essi discorrevano insieme di tutti gli ultimi avvenimen-
ti e accadde che, mentre confabulavano fra loro e si ponevano 
domande, lo stesso Cristo si avvicinava e camminava con loro» 
ecc, E se confabulare non è imputato a colpa ad uomini santi, 4 
non sarà dunque peccato comporre favole. Se poi vogliamo ce
dere un poco a costoro, io non contesterò che comporre favole 
sia inutile, se ammetterò che i poeti abbiano composto solo 
semplici favole. Ma non saranno mai letti, senza che da un uo-
mo intelligente si comprenda che, sotto la corteccia della favo-
la; è nascosto qualcosa di grande. E perciò alcuni furono soliti 
definire così la favola: «La favola è un'espressione esemplifica-
tiva o dimostrativa sotto il velo della finzione; e, rimossane la 
corteccia, è manifesta l'intenzione di colui che favoleggia». 
Credo che di quattro specie siano queste favole. La prima è 5 
tutta priva di verità nella corteccia, come, ad esempio, quando 
mtroduciamo gli animali, o anche le cose insensibili, a parlare 
tra loro. E massimo autore di queste fu Esopo, uomo greco, 
venerabile per antichità e anche autorità. E ammesso che que-
ste usino, non solo il popolo civile, ma anche i contadini, molte 
volte non dispiacque includerle nei suoi libri ad Aristotele, uo-
mo di celeste ingegno e principe dei filosofi peripatetici. 

La seconda specie poi mescola talora, in superficie, le cose 6 
favolose con quelle vere, come se dicessimo che le figlie di Mi-
nia, filando e disprezzando le orge di Bacco, furono trasforma-
te in pipistrelli. Queste favole fin dai primi tempi inventarono 
gli antichissimi poeti, i quali ebbero cura di coprire ugualmen-
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all. f entis· et qui poetarum su mnores 
humana pariter p . iare igm ~ito non nulli comici deprava, 

. in melius evexere, po . h 
secutl sunt, . d l civientis vulgi quam onestate 

. t eas 96 mag1s e assensu as 
verro , 
curantes. . . h storie quam fabule similis est, 

7 Species vero_ tere1a_ potlUS r bres sunt. Nam heroici, quan-
}Iac aliter et ~iter usi p~e!:o:~a~ scribere, ut Virgilius, dum 
tumcunque v1deantur i: a "tatum scribit, et Homerus alliga
Eneam tempe~tate_ mar ne~ S renarum cantu traheretur, lon
tum malo nav1s Ulixem1, . Y ntiunt quam monstretur.9' Co-

liud sub ve amme se . 93 h ge tamen a . t Plautus atque T errentms, ac 
miei insuper hon~st10~es, u . t nil aliud preter quod licte
confabulandi specie euam1 usi sunt , en arte sua diversorum ho-

. e1li ntes vo entes am d 
ra sonat rot ge ' d "b et interim lectores ocere et 

t verba escr1 ere, . 
minum mores e h . d facto non fuerint, cum commurua 
cautos facere. Et ec sl e 99 

t ere vel possent. . . · b sint esse po u . nil enitus in superficie nec m a -
8 Quarta quidem spec1es P_ delirantium vetularum inven-

scondito veritatis habedt, cum si ximii primam speciem dam-
'b i hi re argutores e il d 

tio. Ex qui :1s s . L. t ris legimus, ligna scilicet s· varum e 
nent quod m Sacrts te e . Il uium 100 damnandum 

' . do sibi rege habuisse co oq ' 
consutuen 
etiam veniet. unda omne fere sacrum V eteris Te-

9 Si vero reprobetur ~ec 'b ndum (quod absit), cum eo-
. 1 en veniet repro a 'd stamentl vo um . ditionibus poetarum vi ean-

. eodem scnpta cum e d N 
dem passu m d componendi mo um. am, 
tur incedere; et _hoc quanr;m a ibilitate superficiali curat, et 
uhi absit hystoria, neuter fie ~oss m nuncupat figuram nostri 
quod poeta fabulam aut dcuone id ita sit 'videant iudìc .. es 

l . ere 101 Quo nunqu , u· 
theo og1 vocav . lib mine superficiem cterarum ... · 

. ponderantes ra h 
equiores, equ? chielis Danielis et aliorum sacrorum o: 
visionum y sale, Eze ' fi . um et si in ritu contegen. di ... · 

t rum postea cuon ' ' . minum et poe a d' damnationi consenttam. 
aut detegendi videant iscrtepda:::.:int esse damnandam, nil 

. quod nequeun ' i si 
IO Si terc1am, . peciem damnasse, qua sep .. s .... • .. •·.·. 

aliud erit quam eam sermorus s .. 
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te con finzioni le cose divine e umane; e quelli che hanno se
guito i ~iù s~b~mi tra_i poeti, le volsero in meglio, benché alcu
ni paetl comtct le abbiano guastate, curandosi più del consenso 
del volgo lascivo che dell'onestà. 

La terza specie è piuttosto simile alla storia che alla favola. 7 
Questa in vario modo hanno usato i poeti famosi. Perciocché i 
poeti epici, sebbene appaia che scrivano una storia, come Vir
gilio quando descrive Enea agitato dalla tempesta, e Omero 
quando rappresenta Ulisse legato all'albero della nave per non 
essere attratto dal canto delle Sirene, hanno ben altro intento, 
sotto il velo della lettera, da quello che mostrano. Inoltre i più 
onesti comici, come Plauto e Terenzio, hanno pure usato di 
questa specie di favola, null'altro intendendo oltre a ciò che la 
lettera esprime, volendo tuttavia descrivere, con la loro arte, i 
costumi e le parole di uomini diversi e frattanto istruire i lettori 
e renderli cauti. E questi fatti, se in realtà non accaddero, pote
rono o potrebbero accadere poiché sono fatti comuni. 

Infine la quarta specie non ha, in sé, né in superficie, né nel 8 
profondo, alcun elemento di verità, essendo invenzione di deli
ranti vecchiette. Di queste quattro specie, se questi esimi cen-
sòri condannino la prima, dovranno anche condannare ciò che 
leggiamo nella Sacra Scrittura, cioè che gli alberi delle selve fe
cero tra loro un colloquio per eleggersi un re. 
· Se invece sarà riprovata la seconda specie, quasi tutti i libri 9 

santi dell'Antico Testamento saranno riprovati (e ciò non acca
dà!), dal momento che le cose in essi scritte camminano quasi 
con lo stesso passo di quelle inventate dai poeti; e ciò, quanto 
al.modo del comporre. Infatti, dove manca la storia, nessuno si 
rura della verosimiglianza della superficie; e quello che il poeta 
chìama favola o finzione, i nostri teologi lo hanno chiamato /i· 
gara. Se così stiano le cose, lo vedano i giudici più giusti, sop
~1111do con ugual bilancia la superficie delle Sacre Scritture 
iièllevisioni di Isaia, Ezechiele e Daniele e di altri santi uomini 
e~altra parte le finzioni dei poeti; e se nel modo di velare le 
tf(ly~anno diverse, io acconsentirò alla condanna. Se poi dico- ro 
n/l'(ma non possono) che sia da condannare la terza, ciò altro 
I\Oll•.sarà che condannare quella specie di parlare della quale 

; lì 
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me usus est Christus Ihesus, Dei filius, Salvator noster, duni 
esset in carne, quanquam non eo, quo poete vocabulo Sacre 
vocitent Lictere, quin imo vocavere parabolam; 102 non nulli 
exemplum dicunt, eo quod ratione dicatur exempli. 

n Quod autem quarta damnetur, cum a nullo sat1s congruo vi. 
deatur principio moveri, neque alicuius artis vallari suffragio, 
aut in finem ordine deduci debitum, non magni facio, non 
enim in aliquo cum fabulis poetarum conveniunt, esto credarn 
redargutores hos arbitrari poeticas ab illis in nullo differre, 

12 Nunc queso: nunquid Sanctum Spiritum /abulonem, nun. 
quid Christum Deum dicturi sunt, q~i a~bo sub eadem div~i. 
tate fabulas edidere? Non credam, s1 sap1unt. Ego autem, s1 ]i. 
beret in sermonem longum excedere, optime nominum diver
sitatem non obesse, si stili qualitates conveniant, demonstra
rem; sed ipsi videant. Fabulis quippe, quas isti ob vocabulum 
ita despiciunt, non nunquam legimus incitatos insano fervore 
animos fuisse sedatos et in mansuetudinem redactos pristinam; 
ut-puta-dum a Memnio Agrippa gravissimo viro, romana plebs 
a patribus dissidens, e Sacro mont~ in p~triam pe~ fabula~ re. 

13 vocata est. 103 Fabulis fessis illustnum v1rorum C1rca max1ma 
animis vires persepe restitute sunt, quod non tantum exemplo 
veteri, sed assiduis demonstratur. Cernimus enim principes, et 
maximis occupatos rebus, quasi rerum natura docente, post 
regnorum suorum sublimes dispositiones in melius, ut fessas in 
nervum revocent vires, convocare, qui iocosis confabulationi. 
bus recreent animos fatigatos. Fabulis laborantibus sub ponde. 
re adversantis fortune non nunquam solamen inpensum est, 
quod apud Lucium Apuleium cernitur.104 Quem penes C~ri• 
thes, generosa virga, infortunio suo apud predones captiva, 
captivitatem suam depolorans, ab anicula fabule Psycis lepidi• 

1417 
molto spes~o si. servì Gesù Cristo, figlio di Dio e Salvatore no
stro, mentr era mcarnato, sebbene le Sacre Scritture non la chia
mino .col nome usa.to dai poeti, ma con il termine «parabola» e 
alcum con «esemp10», perché la si è detta a m d d' · . . o o 1 esemp10. 

Che poi sia condannata la quarta specie, per il fatto che non n 
sembra mossa da alcun congruo principio né di'f d 1 · • 1 , . , esa a nparo 
d1 a cuna arte, ne ordinatamente condotta ad u d b' fi f · n e Jto ne, 
non ne acc10 gran conto, perché questa specie niente ha a che 
far~ con le favole dei poeti, sebbene io ben sappia codesti cen
s~n c:edere che appunto quelle favole di vecchiette in nulla 
diffenscano dalle favole dei poeti. 

Ora io ~hiedo_: forse che chiameranno ciarlatano lo Spirito 12 
Santo e Cnsto D10 che, sotto una stessa divina ispirazione par
larono per mezzo di favole? Io non lo credo, se essi so~o in 
senno. Per parte mia, se piacesse eccedere in un lungo di _ 

d' · • scor 
so, 1mostrere1 ?ttlmamente che la diversità dei termini non 
nuoce, se le qualità dello stile si accordano; ma questo lo veda
n? loro. Veramente leggiamo che dalle favole, che costoro così 
d1'.prezzan~, a_ causa del vocabolo, furono talvolta acquetati gli 
anun1 accesi d1 pazz? furore e ridotti alla mansuetudine di pri
ma; co1:1e, a~ esemp10, quando la plebe romana, dissidente coi 
senatori, fu ricondotta in patria dal monte Sacro per mezzo di 
una favola detta da Menenio Agrippa, uomo autorevolissimo. 
Con le favole molte volte sono state ridate forz l' · · d · · · ili · h. e ag 1 arum1 1 r3 
uo~:: ustn, stanc I per le loro gravi occupazioni; il che si 
puo ·lillvosdt~are ~on esempi non solo antichi, ma anche fre
quent1. e 1amo mfatti i principi, pur occupati in grandi impe
gni_-_ come s_e 1_1 ammaestrasse la natura - dopo aver dato alti 
ord1m per migliorare la situazione dei loro regni, far chiamare 
p~rsone c~e sap~iano confortare con piacevoli discorsi gli ani-
mi stanchi, per ridar nerbo alle forze indebolite e 1 f 1 

J ' d • on e avo e 
ta ora e st,ato ato conforto a coloro che sono travagliati sotto il 
peso cieli awersa fortuna; e ciò si può vedere presso Lucio 
Apulei~. Nella sua opera si legge che Carites, nobile donzella 
pn~w~era per su,a disgrazia di certi predoni, piangendo la su: 
catt1v1ta, fu un p~ consolata da una vecchietta con la lepidezza 
della favola d1 Psiche. Sappiamo ancora che con le favole sono 

LIBRO QUATTORDICESIMO, IX 
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ululum refocillata est 100 Fahulis lahantium in desidiam.. >} 
tate pa · . · 

· in meliorem frugem lapsus revocatos 1am novrrnus. 
menuum di · · d d m i11 

l Et ut de minoribus et me ipso sinam, ~u Vl 1~m . ~ u 'f 
4 ' · m lacobum de Sancto Severino, Tr1car1c1 et Clar1, 

strem viru h · R b · mitem 106 dicentem se a patte ha u1sse suo, o et:, 
montis co ' . cli I al t S cili 

Karoli regis filium, postea m tum erus e(Il e Y .e; 
tum,m tam torpentis ingenii puerum fuisse, ut non absquc ma, ..... 
rege ' ul . li lcmcnt 
xima demonstrantis diffic tate p~1ma cter~r':®d e . J 

rciperet· et cum fere de eo hac m parte am1c1 csperate~•. 
pe ' ' 1 · · · tis fab Il' mnes pedagogi ingenium eius, so erti astutla r1man e. ~ i i 'in tam grande studendi sciendique desiderium tracq:t( 

stopt brevi non tantum domesticas has nohis liberales artes di,·•··· 
es' u 1 h' li . d' erit verum ad ipsa usque sacre phy osop le penetra a mul 

:rpic~citate transiret; talemque de se fecisse regem, u~ a S. a·l•·· ... o .. ··.••···.• .. · ....•.•.•..•. · •.•.•. 
~one citra regum nullum doctiorem mortales agnov~mt. 

15 Quid multa? tanti quidem sunt fahule, ut. earum pr1mo con:;; 
textu ohlectentur indocti, et circa absco~d1ta doct~rum cxci\ 

tur ingenia et sic una et eadem lect1one proficmnt et dc:. 
cean ' . f 'd' scnt nti lectant. 101 Non ergo tam erecta cervice, tam astl tosa. e . 1 
nauseantes hi livorem et ignorantiam s?am evomant m p~e 
suas, si satis sani sunt, primo c?rent 1llecehras, quam ~ 
splendores maledictorum nehulis offusca~e. c~nentur. y1 
videant censores hl, quihus et quam pern1c1os1s ad exc1~a 
muliercularum risum non nunquam utantur scomat1bus, 

d · purgaverint aliorum purgare conentur fabell. a~.i um se 1psos , . . · ·, 
memores Christum mandasse, ex accusatorihus 1s pr1mus, ~~; 
innocens esset, primum sumeret lapidem in adulteram muh~.; 

rem.10, 

X. Stultum credere poetas nil sensisse sub cortice fabularun,.; 

1 Sunt ex his non nulli tante temeritatis, ut, n~a ~utori~11ti. 
suffulti, non vereantur dicere .stolidissi111;um arb1t~ar1 c~ar~s~t1 
mos poetas sensum aliquem su1s supposuisse fabelhs, qumjg 
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stati richiamati a miglior frutto gli errori di animi tentennanti 
verso l'inerzia. E - per tralasciare i minori e me stesso - udii già 14 
raccontare dall'illustre Jacopo dei Sanseverino, conte di Trica
rico e Chiaramonte, che aveva sentito da suo padre che Rober-
to, figlio di re Carlo (che fu poi inclito re di Gerusalemme e di 
Sicilia) fu da ragazzo così torpido d'ingegno, che non senza 
gravi difficoltà del precettore poté apprendere i primi elementi 
delle lettere; e che, mentre tutti gli amici disperavano di lui per 
4uesta parte, un pedagogo insinuandosi con le favole di Esopo 
11el suo animo con solerte astuzia, lo trasse a così gran deside-
rio di studiare e sapere, che in breve tempo, non solo apprese 
le arti liberali a noi domestiche, ma anche con mirabile perspi
èacia passò fino ai penetrali della sacra filosofia e fece di sé un 
te tale che, eccetto Salomone, gli uomini non ne conobbero al
ctino più dotto di lui. 

Perché insistere? Tanto valgono le favole, che gli indotti si 15 
dilettano del primo tessuto di esse e gli ingegni dei dotti si eser
tltano sulle verità in esse nascoste; e così con una sola e medesi-
fua lettura profittano e dilettano. Non vomitino dunque, questi 
~titid nauseabondi con la fronte eretta e con così noiosa senten
'ià,•illoro livore e la loro ignoranza contro i poeti; e curino, se so-
rò in senno, le loro pazzie, prima di sforzarsi di offuscare con 
nuvole di insulti gli splendori di altri. Vedano, vedano questi 
'f~rtsori quale e quanto dannoso sarcasmo talora usino per muo
yere il riso delle femminette; e solo dopo essersi discolpati, ten
iihodi correggere le favole altrui, ricordandosi che Cristo ordi-*~ agli accusatori dell'adultera che contro di essa scagliasse la 
pfima pietra chi fosse senza peccato. 

ti È stolto credere che i poeti nulla abbiano inteso dire sotto 
~scorza delle favole. 

\):!Tra questi critici ce ne sono alcuni così temerari che, non r 
~~poggiandosi ad alcuna autorità, non si peritano di dire che è 
,1pltissimo credere che i più famosi poeti hanno nascosto qual-
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illas fecisse ostensuri quam magna possent eloquentie suevi
res, et potissime, dum, eis agen~ibus, cred_erentur ab _i~sipidis 
falsa pro veris. O iniquitas homtnum 1 O ridenda stohd1tas! O 
ineptum facinus! Dum alios deprimunt, se putant ignorantes 
extollere. Quis preter ignaros dicat: «Fecerunt fabulas poete 
vacuas et inanes, solo valentes cortice, ut eloquentiam demon
strarent?». Quasi circa vera vis eloquentie non possit ostendi! 

2 Male profecto noverunt Quintiliani sententiam, cuius maximf 
oratoris opinio est circa falsa nullum eloquentie nervum posse 
consistere.'°9 Sed de hoc alias. Quis enim, ut ad hos veniam; 
tam demens tamque vecors erit, qui, legens in Buccolicis Virgi,, 
lii: «Namque canebat uti magnum per inane coacta»,110 una. 
cum non nullis in hanc sententiam sequentibus carminibus; e1 
in Georgicìs: «Esse apibus partem divine mentis et haustus))''l. 
cum applicitis ad hoc; et in Eneida: «Principio celum et terra~:. 
camposque liquentes»''2 cum annexis, ex quibus merus phyh 
sophie succus exprimitur, non videat liquido Virgilium fuissè 
phylosophum et arbitretur eruditissimum ho:11inem ob _oste~~: 
tandam eloquentiam suam, qua profecto plurimum valu1t, Ar1; 
steum pastorem in penetralia terre ad Cyrenem matrem dedu;. 
xisse, 113 aut Eneam, ut pattern videret, ad infcros, "4 absque a6:-

3 scondito sub fabuloso velamine intellectu scripsisse? Quis tatn 
sui inscius, qui, advertens nostrum Dantem sacre theologie imi 
plicitos persepe nexus mira demonstratione solvent_e~, nòrt 
sentiat eum non solum phylosophum, sed theologum 1ns1gnem 
fuisse? 115 Et si hoc existimet, qua fultus ratione arbitrabitw; 
eum bimembrem gryphem, currum in culmine severi montìI 
trahentem, septem candelabris et totidcm sociatum nynphìs0 

cum rcliqua triunphali pompa, ut ostenderct quia rithimos fa. 
4 bulasque scirct componere)"6 Quis insuper adeo insanus erit; 

ut putet preclarissimum virum atque christianissimum Frand
scum Petrarcam, cuius vitam et mores omni sanctitate laudabi, 
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che significato sotto le loro favole; anzi che le hanno composte 
per dimostrare quanto possano le forze dell'eloquenza; e spe
dàlmente quando, per mezzo delle favole, le cose false erano 
c(edute vere dagli ignoranti. Oh iniquità d'uomini, oh ridicola 
stokezza, oh van~ malizia! Mentre abbassano gli altri, gli igno
r~ntì credono d'mnalzare se stessi. Chi, all'infuori degli igno
ranti, potrebbe dire: «i poeti hanno composto favole vuote ed 
iIJutili, valide solo per la loro superficie, per dimostrare di esse
rteloquenti ?» Quasi che la forza dell'eloquenza non possa es
sete mostrata nelle cose vere! Certo male conoscono l'opinione 2 

d\.Quintiliano, massimo oratore, che nessun nerbo di eloquen-
:lll possa esserci nelle cose false. Ma di ciò altra volta. Chi dun-
q~e - per venire a costoro - sarà così demente e sconsiderato 
df non accorgersi, leggendo nei Bucolica di Virgilio: «infatti 
cantava come se (i principi delle cose) si fossero aggregati per 
Jiimmens~ v~otm;; insieme con alcuni versi seguenti di questo 
tenor~ nei Geo~gzca: «una parte della mente divina e uno spiri
tQ:.attmto dal cielo essere nelle api»; con i concetti aggiunti a 
~~estì; e nell'Aeneis: «In primo luogo il cielo, la terra e le di
stçse del mare», con quanto segue (da cui sgorga il puro succo 
dflla filosofia); chi dunque così stolto da non accorgersi che 
Virgilio fu filosofo e da credere che quell'uomo dottissimo so
lifper dimostrare la sua eloquenza - nella quale certam~nte 
lÌIÌ)lto valse - abbia condotto il pastore Aristeo nei penetrali 
d~lla terra alla madre Cirene, o Enea per vedere il padre all'in
f~rno; e eh~ abbia scritto, senza intenzioni di nascondere qual-
ç~sa so:to 11 velo della favola? Chi è cosl ignaro di sé, che, ve- 3 
gspdo il nostro Dante molte volte sciogliere con meravigliosa 
d.ifostrazione i nodi intricati della teologia, non sì accorga lui 
e~~ere stato non solo sommo filosofo, ma anche insigne teolo-
gò? E se ciò stimasse, su qual fondamento potrà ritenere che 
egli abbia inventato che un grifone bimembre trascini il carro 
iµlla cima dell'aspro monte, accompagnato da sette candelabri 
f,~ltrettante ninfe, insieme con il corteggio trionfale, solo per 
?1fostrare che sapeva comporre rime e favole? E chi inoltre 4 
'.~;à così sciocco da credere che quell'illustrissimo e cristianis-
simo uomo che fu Francesco Petrarca (della cui vita e dei cui 
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les vidimus ipsi, atque, prestante Deo, diu videbimus, et quo 
neminem magis redimentem non dicam tempus tantum, sed 
quoscunque temporis labentis athomos noscimu~, expendisse 
tot vigilias, tot sacras meditationes, tot ~oras, dies et_ annos, 
quot iure possimus existima~e inpensos, s1 B~~coltct sul carmi. 
nis gravitatem, si ornatum, s1 verborum exquis1tum decus pen. 
semus, ut Gallum fingeret Tyrheno calamos exposcentem,11

l 

aut iurgantes invicem Panphylum et Mitionem et alios deliran. 

5 
tes eque pastores?118 Nemo edepol ~ui s~tis compo~ as_sen~iet; 
et longe minus qui viderunt que scnpsent soluto stilo 1Il hbro 
Solitarie vite et in eo, quem titulavit De remediis ad utramque 
fortunam, 119 ut alios plures omictam. ~n _quibus, qui~qu~d in 
moralis phylosophie sinu potest sanct1tat1s aut persp1cac1tatis 
assumi tanta verborum maiestate percipitur, ut nil plenius, nil 
ornati~s, nil maturius, nil denique sanctius ad instructionem 

6 mortalium dici queat. Possem preterea et meum Buccolicum 
carmen inducere,120 cuius sensus ego sum conscius, sed omic. 
tendum censui, quia nec adhuc tanti sum ut inter prestantes vi
ros misceri debeam, et quia propria sunt alienis linquenda ser-

monibus. 

7 
Taceant ergo blateratores inscii, et omutescant superbi, si 

possunt, cum, ne dum insignes viros, lacte ~usarum educa:?s 
et in laribus phylosophie versatos atque sacns duratos studus, 
profundissimos in suis poematibus sensus apposuisse _semper 
credendum sit, sed etiam nullam esse usquam tam dehrantem 
aniculam circa foculum domestici laris una cum vigilantibus 
hibernis ~octibus fabellas orci, seu fatarum, vel Laminiarum, 
et huiusmodi, ex quibus sepissime inventa conficiunt, fingen
tem atque recitantem, que sub pretextu relatorum non sentiat 
aliquem iuxta vires sui modici intellectus sensum minime 
quandoque ridendum, per quem velit aut terrorem incutere 
parvulis, aut oblectare puellas, aut senes ludere, aut saltem 

Fortune vires ostendere. 

LIBRO QUATTORDICESIMO, X 

costumi, lodevoli per ogni santità, siamo noi stessi testimoni, e 
Io saremo ancora a lungo con l'aiuto di Dio, e del quale nessu
no conosco che corunaggiore impegno abbia guadagnato, non 
dico solo il tempo, ma ciascun attimo del tempo che fugge) ab
bia speso tante veglie, tante sante meditazioni, tante ore, giorni 
e anni, quanti a ragione possiamo stimare abbia speso - se del 
suo Bucolicum carmen misureremo la gravità del verso e la 
squisita eleganza delle parole - solo per immaginare e rappre
sentare Gallo che domanda a Tirreno la sua zampogna; o Pan
filo e Mitione in lite fra loro, e altri pastori ugualmente deliran-
ti? Nessuno davvero, che sia in senno, vi assentirà; e molto me- 5 
no vi assentiranno quelli che hanno veduto ciò che egli ha 
scritto in prosa nel libro De vita solitaria, o in quello che ha in
titolato De remediis ad utramque fortunam, per lasciarne molti 
altri. Nei quali, quanto di santità o di perspicacia può essere 
assunto nel seno della filosofia morale, con tale maestà di lin
guaggio viene colto, che nulla di più pieno, di più ornato, di 
più maturo, e infine di più santo, possa essere detto per istru
zione degli uomini. Potrei anche addurre il mio Buccolicum 6 
carmen, del cui significato sono io consapevole; ma ho creduto 
bene tacerne, perché non ancora sono così importante da esse-
re mescolato con uomini eccellenti; e perché le cose proprie 
devono essere lasciate ai discorsi degli altri. 

Tacciano adunque questi cianciatoti ignoranti e ammutolì- 7 
scano, se possono, i superbi, poiché è da credere che, non solo 
gli uomini illustri, nutriti dal latte delle Muse e vissuti nelle ca-
se della filosofia e temprati dagli studi sacri, abbiano sempre 
messo profondissimi significati nei loro poemi, ma anche che 
non ci sia in alcun luogo così delirante vecchietta, attorno al fo
cherello di casa, a veglia insieme con altri, nelle notti invernali, 
che inventi e racconti favole di orchi, di fate o di streghe o si-
mili (di cui molto spesso sono piene quelle favole), senza senti-
re, sotto l'ornamento dei racconti - e secondo le forze del suo 
modesto intelletto - un significato, talvolta per nulla da rider-
ne, per il quale voglia, o incutere paura ai fanciulli, o dilettare 
le donzelle, o prendere in giro i vecchi, o almeno mostrare il 
potete della Fortuna. 
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XI. Ob meditationis commodu111 solitudines incoluere 

1 Dixi hos obstrepentes insuper dicere poetas rura, 
silvas incolere, eo quod urbanitate et moribus non valerent.Ut 
() ignavum hominum genus! Non advertunt __ fur?re 
quia, dum volunt veritatem falso approb_are suitrag10, se 
daces faciant. Ego autem poetas rura, silvas et montes 
non solum confiteor, quin imo, nisi ipsi dixissent, ego dicturus 
cram (et forte iam dixi'.), 122 sane non ob earn causam quamhfi 
flati asserunt, quod scilicet urbani tate non valcant, cum cosv~) 

2 lere satis testentur poemata. Quibus si fidem prestare negli. 
gant, volvant veterum scripta, phylos?phorum annales perle. 
<rant nec dubitem quin crebro comper1ant poctas regum 
bili~ amicitiis atque convictu usos, dum libuit, que 
aut ineptis hominibus non prestantur. Nec in testimonium ve. 
ritatis huius desunt occurentia quedam. Possem nempe, si ve]. 
1cm ostendere Euripedem, poeLam Archelai, Macedonumi:ç~ 
gis, 'contubernalem, Emni~m _brund~sim1;11_ S~ipion'.;~1 dq'. 
mesticum 124 Virgilium Octaviam Cesar1s am1c1ss1mum. Et, s1 
sordent v~tera, non desunt presentia. Dantes noster Frederko. 
Aragonensi, Sycelidum re~, et_ Can~ ~~a. Scala, ~~g!1i_lico¾§;. 

3 ronensium domino, grandi fu1t am1c1t1a 1unctus. Sctmusm, 
super, et fere orbi toto notissimum est, Francis~um Petrarca~ 
Karoli imperatoris, Iohannis, Francorum reg1s, ~t_ Robert1, 
eque Ierusalem et Sycilie regis, ac summorum ponuhcum p\~
rium dilectissimum atque familiarissimum fuisse et vivorumes, 

se, dum velit. 127 

4 Ast si nesciunt susurrones hi, ob id solitudines incoluntet 
coluere poete, quia non in foro cupidinario, non in pretorii$, 
non in theatris, non in capitoliis aut plateis publicisve locis vét• 
santibus, seu turbelis civicis immixtis, vel mulierculis circum
datis sublimium rerum meditatio prestatur, absque qua f~~ 
assidua nec percipi possunt, nec perfici percepta pocma\a. 

5 Quid insuper? Vix credam ista dixissent, si sana mente legts• 

LIBRO QUATTORDICESIMO, XI 

Xl I poeti, per aver agio a meditare, abitarono i luoghi solitari. 

Dissi più sopra che questi critici schiamazzando affermano r 
inoltre che i poeti abitano nei campi, sui monti o nelle selve, 
perché no~ sono cal='.ac~ di civiltà e sono rozzi nei costumi. O 
vil razza d1 gente! Spmu dal furore, non avvertono che, mentre 
con falsi argomenti vogliono provare la verità, si fanno bugiar-
di. Io invece, non solo ammetto che i poeti abitino nei campi, 
nelle sdve e sui monti, ma anzi, se essi non lo avessero detto, io 
,tesso lo avrei dichiarato (e già forse lo ho scritto); ma non per 
la ragione che quei superbi adducono: cioè perché i poeti non 
sono capaci di civiltà, ché anzi del loro valore sono buoni testi
moni i loro poemi. Ai quali poeti, se essi si rifiutano di prestare 2 

fede, consultino gli scritti dei filosofi antichi, leggano e rilegga-
no gli annali; e io non dubito che spesso troveranno che i poeti, 
quando a lor piacque, fruirono dell'amicizia e della convivenza 
con re e nobili; beni che non si offrono a uomini rozzi ed inetti. 
Né, a prova di questa verità, mi mancano alcuni esempi. Potrei 
infatti, se volessi, esibire il poeta Euripide, familiare di Arche-
lao, re Macedone; Ennio da Brindisi, intimo degli Scipioni; 
Virgilio, amicissimo di Cesare Ottaviano. E se siano disprezzati 
gli esempi antichi, non mancano i contemporanei. Il nostro 
Dante fu unito da grande amicizia a Federico d'Aragona, re di 
Sicilia, e a Cane della Scala, magnifico signore di Verona. Sap- 3 

piamo inoltre (ed è notissimo quasi a tutto il mondo) che Fran
cesco Petrarca fu carissimo e familiarissimo dell'imperatore 
Carlo, di Giovanni re di Francia, e ugualmente di Roberto, re 
di Gerusalemme e di Sicilia e di molti sommi pontefici; e, pur-
ché oggi lo voglia, lo può essere di viventi. 

Ma se non lo sanno questi mormoratori, i poeti abitano ed 4 
abitarono nei luoghi solitari, perché a coloro che si aggirano 
nei mercati dei fannulloni, o stanno nei pubblici palazzi, o nei 
teatri, o nella rocca, o nella piazza, o in luoghi pubblici, o si 
mescolano a confusioni cittadine, o circondati da femminette, 
non è concessa la meditazione delle cose sublimi; e senza di es-
sa, se non sia quasi continua, non possono essere né intesi, né 
composti i poemi concepiti. E che ancora? Appena crederei 5 
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sent, que scribit Horatius Floro. Qui, postquam eleganter tnòt 
re suo enumeravit quedam urbium impedimenta, dicit intetro: 
gans: «[me] Romene poemata censes _Scr~ere poss~ ~ntefcu~. 
ras atque labores?» Volens oh hoc ut mtelligatur m1mmepòs; 
se. Nec his contentus, superadditis aliis inconvenientiis, quibùs 
civitates agitantur continue, quasi commotus ait: «I mmc, ei 
versus tecum meditare canoros!». Quasi dicat «non poteris»; 
et demum subnectit exquirens: «Tu me inter strepitus noctui 
nos atque diurnos Vis canere, et contracta sequi vestigia va. 
tum?». Nec multum post superaddit indignans: «Rie ego fè: 
rum Fluctibus in mediis et tempestatibus urbis V erba lyre mo. 

6 tura sonum commictere digner?».u• Ex quibus, ne plura super 
imponam, satis apparet cur petant et incolant silvestria'loc11 

poete. Quod etiam Paulum heremitam, Antonium, Maccai 
rium, Arseniuro aliosque plures venerabiles atque sanctissimòs 
homines non oh urbanitatis defectum, sed ut liberiori anùrio 
deo servirent fecisse legimus.u9 Esto non adeo detestabile sit, 
ut hi arbitrari videntur, habitare silvas, cum in eis nil fictum, , 
nil fucatum, nil menti noxium videatur. 

7 Simplicia quidem omnia sunt nature opera. Ibi in celum 
erecte fagi et arbores cetere, opacitate sua recentes porrigentès 
umbras; ibi solum viridantibus herbis contectum atque mille 
colorum distinctum floribus, limpidi fontes et argentei rivulì, 
lepido cum murmure ex ubertate montium declinantes; ibi 
picte aves cantu frondesque lenis aure motu resonantes, be
stiole ludentes; ibi greges et armenta, ibi pastoria domus, aut 
gurgustiolum, nulla domestica re sollicitum et omnia tranquil
litate et silentio plena.130 Que non solum, satiatis oculis auribu, 
sque deliciis suis, animum mulcent, verum mentem in se colli, 
gere et ingenium, si forte fessuro sit, in vires revocare, atque il. 
lud videntur impingere in desiderium meditationis sublimium 
et aviditatem etiam componendi; que mira exhortatione sua• 
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che avessei:o detto ~ali cose, se con mente sana avessero letto 
ciò che scrive O~az10 a Floro. Dopo avergli elencato elegante
Jllente, secondo il suo uso, alcuni impedimenti" dell t"tt' li 

d. . d l e e a, eg 
~i 1~e mterro~an o o: «Credi dunque che io possa scrivere 
poeIDl a Roma m mezzo a tante cure e fatiche?»· volendo con 
ciò intendere che non si può davvero. Né conte~to di i' _ 
giungendovi alt~i disturbi, dai quali le città sono contin:~::. 
te tormentate, dice quasi sdegnato: «Va ora e medita t · 

·1 Qu · d' eco versi 
50nor1.». as1 1cesse: «non potrai»; e poi seguend g1· 
eh. d T . eh . f ' o, i 1e e: « u ~01 e canti ra gli strepiti notturni e diurni e se-
gua le orme ~presse d~i poeti?». Né molto dopo soggiun e 
sdegnato: <~Qu1 d~que m mezzo ai flutti tempestosi degli af[a. 
ri d<;1la ct~a avrò piacer~ di mettere insieme parole destinate a 
suscttare ~ suono della lira?» Dai quali versi, per non aggiun- 6 
gerne altri, abbastanza appare perché i poeti cerchino ed b't'. 

. l h' il . E . , 1 a 11 no 1 uog 1 s vestr1. c10 eggiamo ancora aver fatto gli eremiti 
Pao~o,_A~toni~, _Macario, Arsenio, e molti altri venerabili e 
sJ1;1ttssim1 u?mtmi ,e ~on per difetto di civiltà, ma per servire a 
Dm, con an1mo PlU libero. E poi non è così detestabile - come 
essi sembrano credere - abitare le selve poiché non si' d · 

al eh, d" r l d ' ve e m esse cun e 1 1a so, i artificioso, di nocivo alla mente. 

IJBRO QUATTORDICESIMO, XI 

Tutte le opere della natura sono davvero genuin I · · r · . il ·e1 li al al e. Vl 11agg1 7 
eretll verso cl o e g tri beri che, con la loro opacità por-
g?n? ombre_fr~s~e; _ivi la terra coperta di erbe verdeggi~nti e 
di5t1?ta da fio_n di mille colori; ivi limpidi fonti e argentei ru
s~~-che de~~o ~on mormorio piacevole dai monti uberto-
Sli 1v1 uccelli var1op1nti che cantano· e fronde eh · · d , e risuonano, 
mosse a ~a legg~r~ ~uretta e animaletti che giocano; ivi le 
gregge ~ gh arm~nt1, 1v1 le capanne dei pastori o i tuguri liberi 
da og~l ??mes_tl~a pr_eoccupazione; ivi tutte le cose piene di 
tt~nqui1!1ta e d1 sile~z10. E questi spettacoli non solo, saziando 
gli occhi e le orecchie delle loro delizie, addolciscono l'animo, 
ma ~nche sembra che raccolgano la mente in se stessa e faccia
rr1prendere_ for~a ~'ingegno, se mai fosse stanco; e lo con
uau_io al des1der10 d1 meditare cose sublimi e anche alla bra

ma di comporre; e a questi comportamenti ci persuadono, con 
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dent libellorum sodetas et canori circum choreas agentes 

sarum chori. 
Que omnia si rite consideremus, quis studiosus homo e: 

tibus solitudines non preponat? Sane non poetarum e 
solitudinis, etiam si crimen merito dici possit, hos movet · ! 
lentes viros in redargutionem, quin imo eorum infecta mclèl 
ambitione damnabili, a qua discrepantes, poetas execrabil-;rri 
aiunt esse viros. Mos enim hominum damnatorum morum,1J 
summe cupere sibi ceteros esse conformes, ut ~~a alieno e~ i 

9 ne aut pallient, aut defendant. Erubescant 1g1tur . et omaw t 
scant, si prout ipsi poete non factitant! Horrent qmppe et 1~,n 
testabile ducunt viri spectabiles ficto pallore defor~are faciel)l, \ 
et incessu tardo verrete assiduis circutionibus dvitates. H1Jfi 
rent atque recusant turpi atque defo~ ypocrisi_ ~e~ vufe[ j 
mercati gratiam laudesque, et ab ignar1s monsttatl d1g1to. Ilg~. · 
rent fasces nedum exposcere, sed optare, aulas ambire re · · ·· _ 
aut procerum quorumcunque assentato~es ~eri, ~ur? P > , i 
cum infulas aucupari, ut ventri et inerti oc10 latms mdulg~'t : 
queant, blanditi mulierculis, ut deposita subtrahant, pe~Ì : 

10 quesituri quod meritis quesisse non poterant. Horrent pret~; ' 
rea et totis detestantur affectibus Caturcensesm oh pecuni.at j 
in celos evehere, et iuxta muneris quantitatem eis exhiberesg i 

des. Quin imo, quos isti blasfemant, tenui c~~tenri vict~_breri_. 1 
que somno, speculatione continua et exe~c1uo laudabili COII!; i 
ponendo scribendoque, sibi_famosam gl~r1am et pe~ s~culad~- j 

n raturam exquirunt. O spectes hec hommum ~onv1c1:s ~efl\t- : 
panda, 0 detestanda solitudo t~ium! Se1 quid v~r?1s mst9I ; 
Haberem equidem multa que dicerem, ru spectabilis can~Jtr, . 
ni virtus egregia, ni laudabilis vita poetarum illustrium advçr- ; 
sus tales se ipsam longe validiori robore tueretur. / I 

LIBRO QUATTORDICESIMO, XI 

!Ilirabili esortazioni la compagnia dei libri e i canti armoniosi 
delle Muse danzanti. 

Tutte queste cose, se nel debito modo si considerassero, 8 

guale uomo studioso non preferirebbe alla città i luoghi solita-
ri? Ma non la colpa dei poeti, di volere essere soli (se colpa 
può, a ragione, essere detta) muove questi insolenti uomini al 
rimprovero; piuttosto la loro mente infetta di deplorevole am
bizione; e dicono eh~ i poeti sono da evitare proprio perché da 
gues_ta dissentono. E infatti uso di uomini di cattivi costumi 
50mmamente desiderare che tutti gli altri siano a loro confor-
mi, per coprire, o difendere, le proprie colpe con quelle di al-
tri. Si vergognino dunque e ammutoliscano, se i poeti non si 9 
c0mportano come loro! Invero gli uomini degni di rispetto sti
mano detestabile contraffare la faccia con finto pallore e con 
lento passo percorrere in continui giri le città. Essi aborriscono 
e.rifiutano di comprare il favore e le lodi del volgo ozioso, con 
ipocrisia vergognosa e disonorevole; e di essere mostrati a dito 
{!agli ignoranti. Sdegnano non solo di chiedere, ma di deside
rate il potere; di aggirarsi per le regge e di diventare adulatori 
diqualunque potente; di dar la caccia con l'oro alle insegne sa
cerdotali, per poter indulgere più largamente al ventre e all' o-
zio vile; di blandire le donnette per sottrar loro i depositi e ot
tenere col denaro ciò che non avevano saputo conseguire coi 
loro meriti. Sdegnano inoltre, e detestano con tutto il cuore, di ro 
portare al cielo, per denaro, gli usurai e di offrire loro un po
stdJsecondo la consistenza del compenso. Al contrario, quelli 
che costoro oltraggiano, contenti di un vitto moderato e di un 
sonno breve, continuamente meditando e con lodevole eserci
zi()componendo e scrivendo, cercano la gloria di una fama che 
duri per i secoli. O che sorta d'uomini è questa che debba esser rr 
offesa con ingiurie! O solitudine detestabile di questi tali! Ma 
perché insisto nel mio discorso? Avrei molte cose da dire se il 
.candore mirabile, l'egregia virtù e la vita lodevole dei poeti il
lustri, con ben più valida forza, non la difendessero contro 
questi accusatori. 
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XII. Damnanda non est obscuritas poetarum. 132 

Obscura aiunt cavillatores hi esse persepe poemata, et 
poetarum vicio, id agentium ut, quod inextricabile est, artiNì"i; 
ciosius videatur esse compositum; idque egisse volunt, im111~"'' 
mores veteris oratorum iussus, quo cavetur planam atqua h.tij/Ì 

2 dam orationem esse debere.133 O perverse mentis iudiciutii//; 
Quis enim preter dolosam animam in cogitationem tam nep ' · 
riam declinasset, ut, quod ei inaccessibile est, non solum 
habeat, sed falsa, si possit, criminatione deturpet? Fateor 
nunquam obscuros esse poetas; sed prebeant, si volunt, ipsi 
sponsum nunquid phylosophorum, quorum numero ipsi 
pudice se miscent, contexta comperiant adeo plana, adeo 

3 lucida, ut debere dicunt orationem incedere. Si asserant, 
tientur, cum inter scripta Platonis et Aristotilis, ut de cete . > .· , 

leam, perplexiones adeo innodate sint, ut nondum, a m~MI; ! 
perspicacibus viris ab eorum seculo in diem usque huncex:t ' 
minate, potuerint satis lucide concordi sententia explicati,\W : 

4 Sed quid de phylosophicis dico? Nonne divinum eloquiull)/ , 
cuius ipsi professores haberi cupiunt, a Spiritu Sancto prçl~j ; 
tum, obscuritatum atque ambiguitatum plenissimum est? ijj\ l 
equidem, et, si negent, ipsa manifesta veritas approbabit, testff ; 
sque plurimi sunt. Quos inter, si libet, interrogent Augus.ij;; 
num, sanctissimum atque eruditissimum hominem, et cuiusil!V 1 

genii tam grandes fuere vires, ut artes multas et quicqu· 
decem cathegoriis tradidere phylosophi, absque, ut ipse 
tur, preceptore, perceperit, nec tamen erubuit confiter 
Y saie principium intelligere nequivisse.135 

5 Non ergo obscuritates solis poematibus insunt. Quid erg~ 
non incusant phylosophos ut poetas? Quid non dicunt Sp~[· 
tum Sanctum operibus suis, ut artificiosiora apparerent, !llj: 
scuras implicuisse sententias? Quasi non rerum omnium s 
mis ipse sit artifex! 136 Non dubitem quin illis tanta temeri 
sit ut facerent ni scirent esse phylosophis defensores et in 

LIBRO QUATTORDICESIMO, XII 

XJL L'oscurità dei poeti non deve essere condannata. 

Questi sofisti vanno dicendo che i poemi sono spesso oscuri 1 

~Hò per ~if~tto dei poeti; i quali lo fanno affinché appaia esse~ 
re più artts~camente composto ciò che è intricato; e vogliono 
çh'ess~ facct~no que~to: immemori dell'antico precetto degli 
otato~1, p':r il qual~ st.d!spo_ne che l'orazione debba essere pia-
ria e ltmp1da. O g1ud1z10 dt mente perversa! Chi altro infatti 2 

eccetto un'anima colpevole, si sarebbe piegata a così scellerat~ 
pensiero, d~ aver in odio quello che le è inaccessibile, ma an
çhe, macchiarlo, se possa, con falsa accusa? Ammetto che i 
poeti talo:a siano _oscuri; ma mi rispondano, se vogliono, que
stitensort, se trovmo testi di filosofi - nel numero dei quali im
pt1dicamente si mescolano - così piani e limpidi come dicono 
il9ver procedere l'orazione. Se ciò affermeranno, mentiranno 3 
perché tra gli scritti di Platone e Aristotele - per tacere degli 
altti- le oscurità sono tanto intricate, che non ancora si sono 
potute abbastanza chiaramente, con concorde opinione, spie-
g~te da parte di molti uomini perspicaci, dal loro tempo fino al 
gi<>mo d'oggi. Ma che dico dei filosofi? Non forse il linguaggio 4 
i!ivino, del quale essi desiderano essere creduti pubblici mae-
stri, pur suggerito dallo Spirito Santo, è tutto pieno di oscurità 
eambiguità? Lo è davvero; e se essi lo negassero, la verità stes
sa~iarament~ lo prov':rà; e molti sono i testimoni. Fra questi, 
sep1ace loro, lllterroghmo Agostino, uomo santissimo e dottis-
s~o, le forze del cui ingegno furono così grandi che egli ap-
prçse molte arti e tutto ciò che intorno alle dieci categorie tra
mandarono i filosofi, senza precettore ( come egli stesso atte-
sta); eppure non arrossì di confessare che non aveva potuto in
tèfidere il principio del libro del profeta Isaia. 

Dunque le oscurità non sono solo nei poemi. E perché allora 5 
non accusano i filosofi, come i poeti? Perché non dicono che lo 
Spirito Santo nelle sue opere implicò oscure sentenze, affinché 
apparissero più piene di artificio? Come se Egli stesso non fos
sel'artefice di tutte le cose. E pur non dubiterei che la temera
rìe.tà in loro è tale che accuserebbero i filosofi e lo Spirito San
t~se non sapessero che esistono difensori dei filosofi e che 
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tum Sanctum loquentibus appaiata supplicia; et id circ 
poetas prosiliunt, quia eos cernunt defensor~ carent~s e 
mantes preterea nullam ibi culpam fare, ub1 confestlm 

6 non sequitur.137 Debuerant hi vidisse non n~a obs~ura vi 
cum datissima sint, intuentis vicio (lusco qmdem 1llucesc 
sole, qui limpidus est, nebulosus videtur aer); ~u~dam alia_.~(J 
natura sui adeo profunda esse, ut non absque difficultate act~.[. 
etiam egregii intellectus possit in ear~m abdit~m penetrare, ,~f Ì 
in solis globo, antequam eum possmt contmgere, non nu~\' 

7 quam perspicacissimi retunduntur oculi. Que~am ve~o, e~~Ìj 
natura sui forsan sint lucida, tanto sunt fingentlum palliata~-. 
tificio ut egre etiam quis possit ingenio verum ex illis excerp~fJ 
re se~sum, ut persepe inter nubila conditum solis pregran<J~H 
corpus etiam doctissimi queant astrologi, qu_a c~li vaget · ' 

8 parte, comprehendere punctaliter ocul~ru~ mtmtu. Et ex !. 
esse non nunquam vatum poemata non inf1c10r. Verum non•// ; 
id ut isti volunt, iure damnanda, cum inter alia poete officiasi[' 
n~n eviscerare fictionibus palliata, quin imo, si in propatul9ò 
posita sint memoratu et vener~tione ~igna, ne vilescant f~mil.i~F I 
ritate nimia, quanta possunt industria tegere et ab oculis.tqt r 
pentium auferre. Et si, quod ad ~os s~ectat, fecere ~olert~( 1 

9 non execrandi, sed commendand1 potms poete vement. I!t , 
ideo ut iam dictum est, fateor illos non nunquam obscuros ~F ! 
se, s~d extricabiles semper, si sanus ad eos accesseri~ intelleS, i 
tus· verum reor his querulis noctue oculos esse potlUS qu,am t 
hui'nanos. Nec sit quis existimet a poetis veritates fictionibys , 
invidia conditas, aut ut velint omnino absconditorum sensllflli ( 
negare lectoribus, aut ut artificiosiores app~reant, ~ed u_t, qut ) 
apposita viluissent, labore ingeniorum ques1ta et d1versunodt Ì 

IO intellecta comperta tandem faciant cariora. Quod longe magi~ t 
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supplizi sono destinati a coloro che parlano contro lo Spirito 
Santo. E perciò assalgono i poeti, vedendoli privi di difensore, 
stimando inoltre che non c'è colpa alcuna a cui subito non se-
gua la pena. E poi cos_to~o ~vrebbero dovuto vedere che alcune 6 
cose, mentre sono ch1anss1me, sembrano oscure, per il difetto 
dichi vede (e infatti a chi è cieco d'un occhio, quando brilla il 
sole, appare nuvoloso il cielo sereno); e altre cose sono, per na
tura loro, tanto profonde che un loro segreto possa, non senza 
difficoltà, penetrare anche l'acutezza di un alto intelletto - co-
me nel globo del sole talvolta anche gli occhi più penetranti si 
annebbiano, prima di potervisi affisare. Ma altre cose ancora, 
sebbene per natura loro siano poco chiare, vengono coperte in 
modo tale dall'artificio degli autori, che a mala pena uno ne 
possa coll'ingegno trarre il vero significato: come spesso anche 
i dottissimi astrologi possono appena intendere puntualmente 

7 

con la vista in qual parte del cielo si giri il gran corpo nascosto 
ttale nubi. Io non contesto che questo oscuro contenuto ab- 8 
biano talora i poemi dei vati. Ma i poemi non devono essere a 
ragione condannati per questo motivo - come costoro vogliono 
--poiché, tra gli altri compiti del poeta, vi è anche quello di non 
svelare le verità coperte dalle finzioni poetiche; ed anzi, se sono 
troppo scoperte cose degne di ricordo e di venerazione, il poe
tadovrà con tutto lo zelo possibile coprirle e sottrarle alla vista 
deì torpidi d'intelletto, affinché quelle verità non inviliscano 
per eccessiva familiarità. E dunque, se i poeti fecero con dili
genza ciò che loro spetta, non dovranno essere biasimati, ma al 
contrario lodati. Io perciò - come già ho detto - ammetto che 
essitalora sono oscuri, ma dichiaro insieme che sono sempre 
comprensibili, se si awicini loro un intelletto acuto. E invece 
ritengo che questi criticoni abbiano occhi di nottola, piuttosto 
che. di uomini. Non ci sia poi chi ritiene che i poeti abbiano na
scosto il vero sotto le favole, o per invidia, o perché vogliano 
di:ltutto negare ai lettori il senso delle cose nascoste, o per ap
parire più abili nell'artificio. Essi lo hanno fatto affinché le co-
se che, messe innanzi con facilità sarebbero invilite, cercate in-
vece dalla fatica degli ingegni e diversamente interpretate e alla 
fine ritrovate, siano tenute più care. E che ciò abbia fatto lo IO 
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Sanctum fecisse Spiritum unusquisque, cui s~a m:ns. est, 
bet pro certissimo arbitrari. Quod per Au~~stmu~-~ libro 
lestis Ierusalem XI fumari videtur, dum d1c1t: «D1viru s:rm 
obscuritas etiam ad hoc est utilis, quod plure~ sentenu~s 
tatis parit et in lucem notitie p~odu~it, dum alius eum sic, 
sic mtelligit». Et alibi Augustmus idem super Psalm_o cxx; 
dicit: «Ideo forte obscurius positum est ut ~ultos mt:llecrn~< t 

ret et ditiores discendant homitles, qui clausum mven~--... •.•·•.< I 
gene , . . • d < 
runt quod multis mod1s aperrretur, qua~ ~1 un? mo_ o ap~J{ 

n tum itlvenirent». Et ut eiusdem Augustml test~momo a~~f f 
adversus recalcitratores amplius utar, ut ~enuant quom~; , 
quod ipse pro obscuritatibus Sacr~um ~~cter~rum _tuell(f~, l 
ego pro obscuritatibus poema:um mtellig1 ve~, ~lCO el\lJ,ln 
scribere super Psalmo CXL VI SlC.: . «~erversum mchil est, 3Mr i 
scurum autem aliquid est, non ut t1b1 negetur, sed ut ex~C!l!f i 

12 accepturum» etc.138 Et, ne amp~o~i utar sacror~m h~mllllll\1 ; 
· hoc attestatione nolo fasudmm ducant h1 audire qu··.o ... •·.·•·· circa ' ·· dJ. 

niam idem velim de obscuritatibus poetarum s~tltl, quo '.~e \ 
divitlis ab Augustino sentitur; quin imo ut, exfric~tadpah~ul~!ìj ' 
fronte, volo considerent obsistentes quanto ma~1s e 1~ s;~\ j 

tiendum sit, que respective paucis apponuntur, si_ de Sacrt~f[f l 

t · que omnibus sunt apposite nationibus, sentluntur. S1f,.•-.• • 
13 ens, d. . . . , 

san velitlt duriciem textus, figuras 1ct1onun:_i, aut orat10n\l!l1 l 
colores et peregritlorum vocabulorum itlcogm_ta~ a se ~ulc~/: i 
tudinem damnasse, et hitlc poetas obscuros dixtsse, qmd al1µg , 
dicam non habeo, nisi ut gramaticales iterum scola~ repetaJlt,. ; 

edagogi ferulam subeant, studeant discantque quid v~terµW , 
!:utoritate139 circa talla poetis licentie da~um, sc~pulo~tusq~t 
scrutentur, preter vulgaria atque dom:su_ca, qu~ ~mt etlalllJ).t:·. , 

14 regrina. Sed quid talibus itlsto? Pauc10nbus dix~se p~te.ra;9: l 
«Agant ut, exuto veteri, no".11111 atque generosum mge1:1:1°0m· I 
duant, 140 et quod eis nunc videtur obscurum, tunc ~amilia~s~: Ì 
debitur et apertum». Nec itidigestam itltellectus sui gross1c1~, l 
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Spirito Santo, deve tenere per cosa certissima chiunque abbia 
Jamente sana. Il che sembra confermato da Agostino nel libro 
;{I del De civitate Dei, là dove scrive: «L'oscurità del divino 
sermone è utile anche per il fatto che produce molte sentenze 
cliVerità, e le pone innanzi alla luce della conoscenza, mentre 
ùnO intende in un modo e uno in altro modo». E altrove lo 
stesso Ago~tino nelle Enarrationes in Psalmos, al capitolo 
cXXVI scrive: «La cosa oscura forse è stata posta perché ge
neri molte conoscenze e gli uomini che hanno trovato chiuso 
cìò che in molti modi si sarebbe potuto aprire, siano maggior
mente arricchiti che se lo avessero trovato aperto in un solo 
nìiJdo». E inoltre, per usare ancora della testimonianza di Ago- n 
stino contro questi recalcitranti (affinché si rendano conto che 
quilllto egli adduce in difesa dell'oscurità della Sacra Scrittura, 
jQVorrei fosse inteso per l'oscurità dei poemi) dico che sopra il 
Psnlmus 146 scrive così: «Qui niente è cattivo, ma qualche cosa 
èòscura, non perché si sia negata, ma perché si eserciti chi ab
bfaintenzione di comprenderla». E, per non utilizzare su que- 12 

st{)argomento più ampia autorità di uomini santi, non voglio 
ché costoro ritengano fastidioso udire che io vorrei che dell' o
scurità dei poeti si intendesse ciò che Agostino intende delle 
ébse divine; voglio anzi che i miei oppositori, stropicciatasi un 
pq' la fronte, considerino quanto più sia da intendere delle co-
se che a pochi sono proposte, se lo stesso si comprende della 
Sacra Scriptura che a tutti i popoli è diretta. Se forse volessero 13 
condannare la durezza del testo, le figure retoriche, gli orna
menti delle orazioni e la bellezza di vocaboli peregrini ad essi 
sconosciuta, e perciò chiamare oscuri i poeti, io non ho altro 
dadire, eccetto che di nuovo ritornino alle scuole di grammati
ca,.subiscano la bacchetta del pedagogo, studino e imparino 
ljllale licenza, per l'autorità degli antichi, sia al proposito con
'tssa ai poeti; e più diligentemente cerchino, oltre le materie 
yolgari e domestiche, quali siano anche le peregrine. Ma per- 14 
ch~insisto su tali argomenti? Più brevemente avrei potuto di
re:«facciano in modo, spogliatisi del vecchio ingegno, di in-
d.?s.sarne uno nuovo e nobile; ed allora, ciò che ora par loro 
QSt'uro;vedranno familiare e chiaro». Né credano di coprire la 
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palliare se credant priscorum oratorum precepto, cuius non 
dubitem semper memores fuisse poetas, sed advertant qu0• 

niam perorando aliter quam fingendo verborum ordo proce. 
dat, et fictiones in fingentis arbitrio relictas forc tanquam opus 

15 alterius spccici. In quibus summopere a servatur stili 
maiestas et eiusdem dignicas 1·etinetur, ut ait Co11tra medic111n 
in libro Invectivarum III Franciscus Petrarca. Nec, ut ipsi arbì. 
trari videntur, carpere nequentibus invidetur «sed, dulci labo. 
re preposito, delectationi simul rnemorieque consulitur; cario. 
ra sunt enirn, que curo difficultate quesivirnus, accuratiusquc 

1(i servantur» ut idem, uhi supra, Franciscus tcsrntur. 141 Quid 
multa? Si his obtusum ingenium est, inertiam suam, non poe. 
tas redarguant, nec adversus eos frivolis insistant latratibus, a 
quibus secum optime actum est. Prim~ enim i~ l)mine, ne fru. 
stra fatigcrn ignari, ab ipsa rerum facie tenor 1111cctus ~st; re
trabant ergo gradum in tcmporc, potius quam, torpore mgenii 

17 fatigato incedemes, patiamur cum rubore rcpulsam. Et ut ite
rum dixerim, volentibus intelligere et nexus amb1guos enodare 
legendum est, insistendum vigilandumque atque interrogan
dum et omni modo premende cerebri vires. Et si non una vìa 

' . b potest quis pe1yenire quo . ~tret alteram, et, s1_ o slc.nt 
obices, arripiat aliam, donec, s1 valiture s1nt vtrcs, luc1dum ilh 
appareat quod primo videbatur obscurum. SanCLum enim ca
nibus dare divino prohibemur monitu, et hoc eodem ante por
cos proicere margaritas. 142 

XIII. Poetas 110n esse mendaces. 

Mendaccs preterea insultantcs hi dicunt esse poetas, et hunc 
locum conantur validis, si possint, firmare rationibus, aientes, 
quod sepe dictum est, eos in suis fabulis mendacia ~cribere -ut 
puta - hominem in lapidem versum, 143 quod omnmo appare! 
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durezza del loro grosso intelletto col precetto degli antichi ora
tori, del quale non dubiterei che i poeti siano sempre stati me
mori; anzi avvertano che l'ordine delle parole diversamente 
prpced: nella, ora~i~ne ~he _n~lla poesia; e che le invenzioni so
nolasciate ali arbitrio d1 chi fa poesia, come opera di specie di
versa. In esse i poeti molto osservano la maestà dello stile e 1.5 
mantengono la dignità dello stesso, come dice Francesco Pe
trarca nel terzo libro delle Invective contra medicum. Né, come 
essisembrano credere, la poesia si nega a quelli che non posso
n<lafferrarla, «anzi preponendo la dolce fatica, si provvede in
sieme al diletto e alla memoria; perché sono più care e con 
maggior cura si serbano le cose che abbiamo acquisito con dif
ficoltà»; come lo stesso Francesco, sopra citato, afferma. A che 16 
dir molto? Se hanno l'ingegno rozzo, biasimino non i poeti, ma 
]a/propria inettitudine e non perseguitino, con vani latrati, 
quelli che si sono ottimamente comportati. Sulla prima soglia 
delle cose infatti viene gettato terrore dallo stesso loro aspetto, 
affinché gli ignoranti non si affatichino invano. Si ritirino dun- 17 
que in tempo, piuttosto che, volendo avanzare coll'ingegno in
torpidito e stanco, debbano subire vergognosa ripulsa. E per 
ripetermi, a chi vuole capire e sciogliere i nodi dell'ambiguità, 
occorre leggere, star sopra ai testi, vegliare, interrogare e in 
0gùi modo premere le forze del cervello. E se per una via non 
sì possa pervenire dove si desidera, si entri per un'altra; e se si 
frappongano ostacoli, se ne prenda una terza, fino a tanto che, 
sebasteranno le forze, appaia chiaro quello che prima sembra
vàoscuro. Dal precetto divino ci è infatti vietato di dare ai cani 
dòche è santo e, allo stesso modo, gettare le perle dinnanzi ai 
porci, 

XIII. I poeti non sono mendaci. 

Oltre a ciò questi petulanti dicono che i poeti sono bugiardi; 1 

esi sforzano di provare, se possano, con validi argomenti, que-
sta tesi, affermando ciò che spesso è stato detto: cioè che quelli · 
nella loro favole scrivono menzogne, come sarebbe di uomo 
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en·tati contrarium. Preterea asserunt poetas mendaciter di 
V •. 
multos esse deos, cum constet veritate certlssuna unu~ ta_n; 

se et illum verum atque omnipotentem, addentes Vrrgili 
es ffd · h latinorum poetarum principem, recitasse . 1 ?rus . ysto 
minus veram, 144 et huius modi quedam alia ?uam mser~ 

2 
Credo vicisse putent, vicissentque, ni esset qui eorum voc 
tiones insipidas veritate retunderet. Quid ergo? ~eb~r in 
cedentibus loco huic respondisse satis,145 dum, quid s1t fa 
quot fabularum species, et quibus usi poete s!°t, ?t p 
quid, satis late descripsi. Sed_ ~i !° hanc materiam 1terum!i" 
deundum est, dico poetas, utl 1st1 volunt, non esse mendac~ .. 
Est enim mendacium iudicio meo fallacia quedam simiUÌ!lìg 
veritati, per quam a non nullis verum oppr~itur, ~t exptÌ!lìi, 

3 tur quod est falsum. Huius octo ~or: species asse~lt Augu8:F} 
nus,146 ex quibus, etsi graviores reliquis non nulle ~mt, ~u11,rgc 
men scientes uti possumus absque peccato atque mfaffile n9t~! 
qua dicimur esse mendaces. ~~ius d~initionis intent~-~i 
equo animo prospectent poetlcl nomlnls hostes,_ :edargumr, 
nem hanc, qua mendaces asserunt esse ~oetas, vmbus ~aref~ 
cognoscent, cum poetarum fictiones nulli adhereant sp?cle]m 
mendacii, eo quod non sit mentis eorum qu~nquam fin?ena,i 
fallere· nec uti mendacium est, fictiones poetice, ut plur1mUlll, 
non s~t ~edum simillime, sed nec similes veritati, imo valU,e 
dissone et adverse. Et dato species fabularum una, quamvideti 
potius hystoriam quam fabul~m diximus, 147 sit veritati s~\: 
ma, antiquissimo omnium nat1onum co~sensu a labe men?ag: 
immunis est cum sit consuetudine veten concessum ea qutsutt 
posse ratio~e exempli, in quo simplex non exquiritur ver,it,, 

4 nec prohibetur mendacium. Et si spectetur poetarum offìcttllll; 
non nunquam in superioribus demonstratum,148 vinculo ~uic 
astricti non sunt, ut veritate utantur in superficie fict1_ ion~m,.et, 
si auferatur eis vagandi per omne fictionis genus 1cent1aJe~, 
rum officium omnino resolvetur in nichilum. 
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111utato in sasso, cosa che pare del tutto contraria alla verità. 
,Aggiungono poi che i poeti falsamente affermano l'esistenza di 
Jjlold dei, ~entre è ben certo che non ve n'è che uno e quello 
yero_ e ~n?1pote~te; e ag~iungono che Virgilio, principe dei 
poeti latlnl, narro una stona di Didone men che vera e inseri
ston? altri argo~enti di questo genere. Credo che es;i ritenga- 2 

podi aver cosi vmto; e avrebbero vinto in effetti se non vi fos
Ièchi con la verit~ rintuzzasse le loro stolte aff~rmazioni. Che 
jllllque? Credo d1 aver abbastanza risposto nelle precedenti 
pagine a questa parte, dove ho con sufficiente ampiezza de
Jcritto c~e ~os~ sia favo~a. e_ quan~e ne siano le specie, e di quali, 
e.petche, s1 siano serv1t1 1 poet1. Ma se occorre ritornare su 
l]llèsta materia, dico che i poeti non sono mendaci, come co
~ofo vogliono. Mendacio è infatti, a mio giudizio una certa 
faU~da mo!to simi~e alla verità, con la quale da alc~ni si copre 
ilyero e s1 pone m evidenza il falso, Del mendacio afferma 3 
~iiostino esserci otto specie; delle quali, sebbene alcune siano 
gìfgravi d?ll: altre, di nessuna tuttavia possiamo consapevol
ee.n:e serv1rc1: senza p~ccat_o o s?~za marchio d'infamia, per 
ç~tsiamo detti mendac1. Se 1 nem1c1 della poesia osserveranno 
ser.enamente l'intento di questa definizione riconosceranno 
ch~questo biasimo di essere mendaci, rivolt~ ai poeti, manca 
~v~ore, dal momento che le invenzioni dei poeti non si acco
st~o ad alcuna specie di mendacio, non avendo essi intenzio
f~~lcu?a _di 1?g~nnare poetando; né le invenzioni poetiche so
ny.som1ghantiss1me, anzi neppure somigliano alla verità come 
~rece è il mendacio; e invece profondamente ne discordano· e 

.. ·. ·· o che una specie delle favole - che già abbiam de;to 
e piuttosto storia che favola - sia molto simile alla veri

r cons?ns~ antichissimo di tutti i popoli, essa è immune 
d*a ~acchia d! ~enzogna, essendo concesso per antica con
s~~~dme eh: c_1 st possa servire di quella, a modo di esempio, 
Df~a ~~le ?~ st c~rca la pura verità né si vieta la bugia. E se si 4 
fel:Vl I uff1c10 dei poeti, più volte sopra indicato essi non so

lig~ti a q~est? vincolo di usare la verità nella superficie 
~o mvenz1om; e se venisse loro tolta la licenza di vagare 
I genere d'immaginazione, il loro ufficio si risolverebbe 
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5 
Quid plura? Si omnia que dieta sunt in reprobationem meri-

tam deiciantur, quod fieri posse non arbitrar, hoc inreprobabi. 
le superest: nemo suum iure exercens officium in notam potest 
ob hoc infamie devenire. Pretor, esto in legem male meritos ca
pitali multet supplicio, _non iure tamen _d~citur homicida: s~c 
nec miles, agrorum hosttum populator, d1c1tur predo; nec iuris 
consultus, etiam si minus equum clientulo prestet consiliutn, 
dum modo a iuris limite non separetur, falsidici nomen mere
bitur; sic et poeta, quantumcunque fingendo mentiatur, men
dacis ignominiam non incurrit, cum suu~ officium, ~on _ut fal
lat sed ut fingat iustissime exequatur. Si tamen velmt m hoc 
in;tantiam facete: quod verum non est, mendacium ( qualiter
cunque dictum sit) est, si factum non sit, non tamen ulterius vi
res ad internicionem huius obiectionis apponam, sed queratn 
ut videam quid responsuri sint, quo nomine vocanda sint ea, 
que per Iohannem Evangeli~tam in Apoca~ipsi1

49 
~ir~ cum 

maiestate sensuum, sed omnmo persepe prima facie dissona 
veritati. Quo ipse Iohannes? quo alia aliique, qui eodem stilo 

Dei magnalia velavere? 
6 Ego quidem mendacia aut mendaces, etiam si liceret, dicere 

non auderem. Scio tamen: dicent quod egomet in parte dictu
rus sum, si roger, Iohannem scilicet aliosque prophetas vera
cissimos fuisse viros, quod iam concessum est. Preterea supe
raddent ab eis scripta fictiones non esse, sed potius esse /igu
ras, et sic nuncupari debere, et per consequens figuratores ea
rundem scriptores. O ridendum diffugium ! Quasi credituri si
mus, quod simillimum est in cortice, mutatione seu diversitate 
nominis effectus habeat diversos efficere! Sed in hoc minus 
questionis sit: figure sunt; nunquid habeant in licterali cortice 
veritatem exprimant, queso. Si me hoc velint credere, nil aliud 

1441 

proprio ~el nulla. ~he _riù? _Se tutto il resto, affermato a giusta 5 
confutaz10ne degh obiettori, fosse respinto (e ciò non credo 
possa accadere), questo argomento irrefutabile rimane: nessu-
no che eserciti il suo ~ffi~~o legi~timamente, può per questo es-
ser coperto d~ macchia_ d mfamia. Sebbene il giudice condanni 
alla p_ena cap~tale quelli che hanno violato la legge, non tuttavia 
a ragione pu? ~er qu~sto e_ss_er detto omicida; così il soldato, 
che saccheggia i campi nemici, non può esser definito predone· 
el'avvo,cato, a~che se pr~st~ al cliente un consiglio meno giust~ 
(purche non sia oltre il hm1te del diritto) non meriterà il nome 
di mendace. Così anche il poeta, per quanto mentisca nell'in
venzione, no~ incorre n:ll'onta di mendacio, quando esegua 
onestamente il suo compito, che è non di ingannare, ma di in
ventare. Se però, nonostante tutto, i miei avversari volessero 
opporre: ciò che non è vero, è mendacio (in qualunque modo 
sia detto), se n?n sia fatto, allora io non applicherò le mie forze 
più oltre per distruggere questa obiezione; ma cercherò di ve
dere che cosa essi possano rispondere alla domanda: con che 
no~e sono da chiamar~ le c_ose scritte da Giovanni Evangelista 
nellApocalypszs, con mirabile maestà di significati ma del tut-
to, almeno a prima vista, ben spesso discordanti d~lla verità? E 
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con che nome lo stesso Giovanni? E con qual nome le altre co-
se e gli altri che con lo stesso stile hanno coperto con un velo le 
meraviglie compiute da Dio? 

Io davvero, anche se fosse lecito, non oserei chiamarle men- 6 
zogne e definir loro bugiardi. Ma so che questi critici diranno 
(ciò che a~ch'io in parte sono per affermare, se ne sarò interro
gato): «Giovanni e gli altri profeti sono stati uomini veracissi-
m!»; e ci? è già sta_to ammesso. Inoltre aggiungeranno che da 
~tovanm e_ profeti non sono state scritte invenzioni, bensì 
ptutt?sto «fig_ure»: e così dover esser chiamate e di conseguen-
za «figuratoti» _gh scrittori di quelle. O ridicola scappatoia! 
Come se potessimo credere che ciò che è del tutto simile visto 
alla s~perfici:, ab_b!a forza di produrre effetti diversi ~et il 
cam~io o la diversita de~ nome! Ma sia pure in ciò minor ragio-
ne dt contrasto: sono «figure»; e allora mi dicano, di grazia, se 
nella scorza della lettera esprimano verità. Se vogliono che io 
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erit quam mendacio velare michi oculos intelle~s, ~ti ill~ questo :reda;. ciò non sarà altro che con la menzogna velarmi 

7 
lant suppositam veritatem. S~e cum mendac~s hi di~~ndi <, , gli ~c:hi dell mtelletto, così come con la «figura» velano la ve
habendi sint, quia non sunt, sic nec poete, qui pro vmbus ?;/:°e iità 1Vl sottesa. E dunque poiché costoro non devono esser det- 7 

innituntur vestigiis in fmgendo. Multos autem deos scn~,;J tiné rit~uti bugiardi (perché non lo sono), così neanche i poe= poetas, cum unus tantum sit Deus, neg81:i non potest, sir! ti,i quah, secondo le loro forze, calcano le loro orme quando 
inime illis in mendacium imputandum, quia non credent~t jnventano. Certo non si può negare che i poeti scrissero di 

:eque firmantes, sed more suo fingentes s:rips~re. 150 Qtjl!\ J)lolti dei, sebbene esista, un solo Dio; ma ciò non è da imputar 
enim sui tam inscius sit, ut existimet quemque m laribus phyl\lJJ Jpro come menzogna, perché lo scrissero, non per fede O per 
ophie versatum tam dementis esse sententie, ut credat d~f! t convinzione, ma solo inventando secondo la loro usanza. Chi 

:sse quam plurimos? Si satis sani sumus, fa?1e. d:bem~s cred$.'Ì 1JJai fu? :sser :osì ~gnorante da stimare che uno, versato negli 
re eruditos viros studiosissimos fuisse ventatls mve~ttgat?r~j Ì studi d1 filosofia, sia di opinione tanto folle da credere che vi 
eosque eo usque, quo humanum potest penetrare mgeru'M11\ Ì siano molti dei? Se siamo abbastanza sani d'intelletto facil
attigisse et absque ambiguitate novisse unum t~ntum J?eum~, \ mente dobbiamo credere che gli uomini dotti furono ~rdenti 
se, ad quam notitiam devenisse poetas eor~ m ~peri~us P5}( \ ricercatori di verità e giunsero fin dove può penetrare l'inge-

8 cipitur liquido. Lege Virgilium, et orantem mvemes: « upp1JRI \ gno umano; e senza dubbio conobbero che esiste un solo Dio· 
omnipotens, precibus si flecteris ullis:> etc.151. Quod epythet~m , alla conoscenza del quale esser giunti i poeti, chiaramente si 
nemini deorum alteri datum compenes. Reliquam _a1:1t~m _deo. ~ aprrende ~alle loro_ opere. Leggi Virgilio e Io troverai in pre- 8 
rum multitudinem non deos, sed dei membra aut divm1tat1s of.' I ghiera: «C?10ve onmpotente, se tu puoi esser piegato da qual-
ficia putavere, quod Plato, quem theolog~ nunc~~amus, che preghiera» ecc. E_ qu~sto aggettivo tu non troverai mai da-
etiam opinatur.152 Talibus autem, o~ venerat10nei_n offmo co~- to ad al_cu_n altr? de?h de1. La rimanente moltitudine degli dei, 
forme, deitatis <ledere nomen. Sed ~estos hos his non acqute- non d~i ~i _p,oett) -~tim~rono, ma membra di Dio e al servigio 
turos existimo; clamabunt nempe dicentes,y~etas de vero_Deo della div1m~a; e cio op~a anche Platone che chiamiamo teolo
et unico, quem novisse dicimus, multa scripsisse men~acia, et • go. A q1:1e.sti per ~evozione diedero il nome di dei, conforme al 

9 
oh id merito nuncupari m~daces. Ego au:em non_ dubito poe- I loro uffi_c10. Ma 10 c:edo che q~esti awersari n?n si acquiete-
tas gentiles de vero Deo mmus recte s~si~se, et s~c de :o _non I rann? di fr~nte a tali a~gomentl. Certamente grideranno che i 
nunquam quod minus verum fuerat scr1ps1ss~, et sic, ut lsttv<r I poett, del D10_vero e umco, che noi diciamo aver essi conosciu
lunt, mendacium; s~d oh id ~endaces esse d1c~ndos n~n put~. to, ~anno sc~ttto molte menz?gne e che_ perciò devono esser 
Sunt enim mendacium hommum saltem species duo, ex qm- dett: mendac1. Io per parte mia non dubito che i poeti pagani 9 

bus primi scientes et advertentes mentiuntur, ut ledant, ~utu: a~b1ano meno ~ettamente inteso il Dio vero e che pertanto ab
non ledant, seu ut prosint. Et hi non_ mendaces tant~m dicen~ faan? talora scr:tto di Lui cose meno vere, e quindi false ( come 
sunt sed propriori vocabulo menttentes. Secundi sunt, qut, voiµiono questi); ma non perciò stimo debbano esser detti 
ign;rantes se mendacium dicere, mendacium ~lixere t~me~JJ lll~ndac~. ~i s?n? infatti almeno due specie di uomini mendaci: 
inter hos oportuna cadit distinctio. Sunt enrm ex his aliqUJ, d~quah, 1 primi consapevolmente mentiscono, 0 per offende

re,o per non offendere, o per giovare; e questi non solo devo-
~esser ~etti mendaci, ma, con termine più proprio, mentitori. 
~!condi sono quelli che, non sapendo di dire bugia, pure 
1.fianno detta. E fra questi cade opportuna una distinzione. In-
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aliquam, ( ut puta: "Cavetur lege. pubhca ne '!UlS ClVlS . cive1lt] 
privato servet in carcere"; "G~ms S~prom~m d_e~itoremH 
suum detinuit, et a multa tutari vult ignoilir~nual legis ),bli~u%Dl 
quoniam supina videtur et crassa, civem se cet e~es_ pu ca~{ • 
ignorare, nocuum defens~re non po~es~. ~ic et C~ist1an~sh3, 

0 etate integer ab aruculorum fidei ignorantla tutari ngl) 
IO ~ebet. Sunt et alii, quorum videtur ignorantia excusan~a,pr 

pueri, si phylosophiam non nover~t,_ montanus homo, sin?~ 
novet:it nauticam, et cecus natus, si hcteraru~ non noscatC}'. 
racteres, et huiusmodi. Quos int~r nu~erat1. possunt P~1tt; 
gentiles, qui, et si liberales artes, si poetica~, si phylosophtal)l 
noverint christiane religionis veritatem novisse non poterant. 
Nond~ enim lux illa veritatis eterne in tetris effulserat, q11e 
illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum>ht 
nondum ad Agni cenam invitantes peragraverant orbem, q~°:
scunque vocantes;154 Israditis solis hoc donum e~at desUPfJ 
datum ut Deum verum et iuste cognoscerent et rite col~~!. 
Hi nedum quenquam ad communicandum _sec?m. conviviuT 
tam cdebre invitabant, sed nec accedente~, si qui ~ssent exte
ri, adinictebant. Et sic, si minus vera sent1entes scrbiili~~?runtde \ 
vero Deo, se vera scribe:e arb!trantes, hac accepta igno~-
tia excusati, non sunt dicendi mendaces. . . · • . I 

n Dicent, scio, quacunque igno~antia mendacmm dictum·s·•·l·•.t.,•. ! 
mendax est dicens: quod 1:e?ari non_potest, e:~- non eadelll 1 
nota labefactandi sint, qui ignorantla excusa i peccav~re, I 
quam qui crassa et supina, ut d~ctum est, cum illos n~n so'.m,n 
equitas, sed etiam legum austeritas habeat_ exclin?satos, et, st_s1c 
est notam mendacii non incurrunt. Et si ve t eos ommno \ 
qu~modocunque mendaces, ego illis socios addam phyloso· 
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fatti in alcuni di essi l'ignoranza è intollerabile e non riceve 
scusa alc~a ( come, ad esempio nelle sentenze: «la legge pub
blica proibisce che un cittadino tenga altro cittadino in carcere 
privato»; oppure «Gaio ha detenuto Sempronio suo debitore 
evuole difend~rsi,dalla pena con l'ignoranza della legge»);~ 
l'ignoranza, poiche appare trascurata e grossolana se afferma 
che il ci~tadino non conosce le leggi pubbliche, non può difen
dere chi ha colpa. E così anche il cristiano di età adulta non de-
ve difendersi con l'ignoranza degli articoli di fede. Ma ci sono 10 

altri, l'ignoranza dei quali sembra essere scusata; come i fan
ciulli, se non conoscano la filosofia; un montanaro, se non co
nosca la nautica; un cieco nato, se non conosca le lettere del
l'alfabeto; e altri simili. Fra questi possono essere annoverati i 
poeti pagani, i quali, sebbene abbiano conosciuto le arti libera-
lié l'arte poetica e la filosofia, non potevano conoscere la verità 
della religione cristiana. Non ancora infatti era rifulsa in terra 
qùella luce di verità eterna «che illumina ogni uomo che viene 
inquesto mondo»; e non ancora coloro che invitano alla cena 
dell'agnello avevano percorso il mondo, chiamandovi ciascu-
.no. Solo agli Ebrei questo dono era stato dato dall'alto affin-
ché il Dio vero giustamente conoscessero e convenient~mente 
venerassero. Essi non solo non invitavano alcuno a partecipare 
confo_ro_ a così solenne convito, ma neanche ammettevano che 
~~o vi si accostasse, se fosse stato straniero. E così se i poeti, 
!~tendendo cose meno vere, scrissero del vero Dio, pensando 
tlfnarrare cose vere, s~usati da questa accettabile ignoranza, 
non devono essere detu mendaci. 

~o che i miei _critici dira~no essere bugiardo chi dice bugia, n 
itrq~alunqu~ ignoranza sta detta; e ciò non si può negare; 
.~nche non stano da bollare con lo stesso marchio d'infamia 
coloro che hanno P?ccato per scusabile ignoranza e quelli che 
lia~o peccato per ignoranza - come si è detto - trascurata e 
cfassa; essend~ ~ primi scu~ati, non solo dalla giustizia, ma an
~ed~a severita delle leggi; e se è così, essi non incorrono nel
litifamia del mendacio. E se vogliono che quelli in assoluto e in 
ogtii~od~ siano mendaci, io aggiungerò loro, per compagni, i 
ft@sofi Anstotele, Platone, Socrate e molti altri da loro som-
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phos Aristotilem, Platonem, Socratem aliosque, quos_ ipsi sum. 
me colunt, eodem sontes crimine. Extollent, ~eor, hi ce~~ores 
optimi iterum voces in celum, in psal'.erio psa e~tes_ et :it ~ra, 
quoniam non satis plene particula un1ca hius obiectiolll~ reiec
ta videatur. O insipidi! Si militi uno parma confracta sit, non 
dum loco mota est acies integra. Non ergo exulten~, sed metni
nerint quoniam sepissime contusi nolentes cesseri_nt. . . 

Quod autem Virgilio obiciunt, falsum est. Noluit quippe Vlt 

d ns 
recitare Didonis hystoriam;1

" sciebat enim, ut taliutn 
pru e . f . l' 
d ti

·ssimus Didonem honestate precipuam uisse mu letetn, 
oc ' . f' . 

eamque manu propria mori malu_is~e, ~uam m 1~;-1m pio pect~-
ri castimonie propositum secundis mficere nuptlls. Sed, ut arti-

f
. · t velamento poetico consequeretur quod erat suo operi 
icio e l • · il D'd · 

rtunum 
composuit fabulam in mu tis sim em i on1s opo , . . . . 

hystorie; quod, ut paulo ante dictum est, veteri mstituto poetls 

conceditur. 

13 
Posset tamen quis dignus responsione ~t forsan t~ i?_se, 
·n eps perquirere: ad quid hoc necesarmm erat Virgilio? 

pri c ' . h d l" Cui ut digne responsum sit, dico eum m oc a qua rup ici cau-

sa tractum. . 
Primo ut in eo stilo, quem in Eneida sumpserat, poetlcum 

q e
ret~r morem et potissime Homeri, cuius fuit in eo poe-

se u , h' f . . 
mate imitator. Nam poete non, ut hystoriograp i acmnt, ~ma 
quodam certo principio opus exordiu~t~r su~m/t contmua 
atque ordinata rerum gestarum descript10ne m mem usque 
deducunt ( quod cernimus fecisse Lucanum, quam ob causam 
multi eum potius metricum hystoriographum q_ua~ poe'.am 
existimant),156 verum artificio quodam longe ~a10t1 ~ut cma 
medium hystorie, aut aliquando fere circa f~nem. mchoant 
quod intendunt, et sibi adinveniunt caus~m recitandi, quod ex 
precedentibus omisisse videbantu_r;_ ut m Odyssea Ho:11e~us, 
qui quasi circa finem errorum Uhxis eu~ n~ufra?um _m htus 
Pheycum delatum scribit, et ibidem Alcmoi re~i recit~ntem 
quicquid illi ante diem illam post discessum a Troia contlg?at, 

15 
inducit.157 Quod volens Virgilius facete, cum Eneam a l1t~re 
troiano fugientem scripsisset post erutam civitatem, non adm• 
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01amente venerati, ma colpevoli dello stesso peccato. Innalze
ranno poi questi ottimi censori di nuovo le voci al cielo come 
credo, suonando il salterio e la cetra, perché non con sufficien
te ~ie~ezza sembr~rà loro respinta una particella di questa loro 
obiezione. O stolti. Se ad un soldato sia spezzato lo scudo non 
ancora l'intera schiera è cacciata dalla posizione. E non e~ulti
no dunque, ma ricordino che, molto spesso battuti, si sono riti
rati senza volerlo. 

Ciò che poi rinfacciano a Virgilio è falso. Non volle davvero 12 

quel, sa_vio, ~accontare la storia di Didone; poiché sapeva, com~ 
dottissimo, m tale materia, che Didone era stata donna di spic
cata onesta e che aveva voluto uccidersi piuttosto che insozzare 
con le seconde nozze il proposito di castità, fisso nel suo cuore; 
ma, per conseguire con l'artificio e il velo poetico ciò che era 
utile all'opera sua, compose una favola in molte parti simile al-
la storia di Didone; il che, come poc'anzi è stato detto è con-
cesso per antica usanza ai poeti. ' 
. Eppure qualc~no degno di risposta (e forse tu stesso, o prin- r3 

c1pe), potrebbe ricercare per qual motivo ciò fosse necessario a 
Virgilio. Per ri.sp~~dere degnamente a chi ponesse il quesito, 
affermo che Vtrgiho fu condotto a ciò da quattro cause. 

Anzitutto per seguire, nello stile che aveva assunto nell'Ae- 14 
neis, il costume poetico, e specialmente di Omero di cui fu in 
quell'opera imitatore. I poeti infatti non fanno co~e gli storici 
i quali d~ un certo principio cominciano la loro opera e co~ 
una continua e ordinata descrizione dei fatti la conducono fino 
alla fine ( e ciò vediamo aver fatto Lucano, per cui molti lo sti
mano piuttosto storico in versi che poeta); ma con artificio 
molt~ più s?tt~e, o cir_ca a metà della storia, o talora quasi alla 
fme, mcommciano a dire ciò che hanno in animo e trovano a se 
stessi occasione di raccontare ciò che nelle parti precedenti 
sembravan~ avere omesso; come nell'Odyssea fece Omero, il 
quale, quasi alla fine dei viaggi di Ulisse, lo descrive sbattuto 
come naufrago sul lido dei Feaci e gli fa ivi raccontare al re Al
dn_oo_tutto ciò che dal giorno della sua partenza da Troia in 
potgh_er~ .accaduto. Questo procedimento volendo seguire an- r5 
che V1rgiho, avendo descritto Enea in fuga dal lido troiano, 
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venit aptiorem locum, ad quem eum _deduceret, ante ~uanr 
Ytaliam intraret, africano litote; eo en~ usque se1?per mte.r 
grecos hostes navigaverat. 15" Et cum litus affru1? tn t:~Pus 

illud a rusticis et agrestibus atque barbarts homuubu.s .. usque . • d · 
incoleretur, ut eum ad personam veneratlone ~gnam educe;i . 

t et a qua reciperetur, et cuius hortatu T ro1anorum cast1s····•·•• re, "d . 
suosque recitaret, nec aliam preter D_1 ot~em, ~ue, et s1_nomr 
t multa tamen post secula loca illa mcolmsse cred1tu.· m .. •.•.·.·•.··i · une, . . . . h 
est, comperiens, Didonem, tanquam sl 1am verusset, :lus o, 
spitam fecit, et, ut legimus, eius iussu sua suorumque infort\1. 
nia recitavit. . . 

16 Secundo, quod sub velamento latet po:tic~, intendit Virgi. 
1. per totum opus ostendere quibus pass1ombus humana ft .. ···.a ... · .. •.•. lUS • . 
gilitas infestetur, et qmbus viribus ~ constanti viro supere! , 
tur. 159 Et cum iam non nullas ostend~ss?t: ~~lens ~e~onstr~rf. 
quibus ex causis ab appetitu conc~p1sc1b11i ~ l~sc1v1am rap1a. 
mur, introducit Didonem genero~1tate _s~gutnls c~~~'.11' etat~ 
iuvenem, forma spectabilem, mor1bus tns1gnem, ~v1tus abu~
dantem, castitate famosam, civitati sue et pop~o unperan~etn, 
prudentia atque eloquentia_ cons~icua'.11, et ~duam, qu~sra~. 
experientia Veneris concup1scent1e aptl~rem. _Q?e omruage'; 
nerosi cuiuscunque hominis habent amm?m rrr1ta~e, ~edUIIl 

li atque naufragi et in incognitam reg1onem de1ect1 atque···• 
exu s .d . 'b' 
subsidio indigentis. Et sic intendit pro D1 one co1_1cuptsc1)-
lem et attractivam potentiam, oportunitatibus omnibus arm~, 
tam Eneam autem pro quocunque ad lubricum apto etd7. 

· apto Tandem ostenso quo trahamur in scelus ludib···tl.· ·.·o·.··'·•·. mumc . . 
qua via in virtutem revehamur, ostendit, inducens Mercurlulll, 
deorum interpretem, Eneam ab illecebra increpa~tem atque ì 

ad gloriosa exhortantem. Per qu~1? Virgilius s?ntlt s~u_con-. 
scientie proprie morsum, seu am1c1 et eloque~tls ~omllllS t~,. 
dargutionem, a quibus, dormientes in luto tu1:111tu~mum, exc1~ 
tamur et in rectum pulchrumque revocamur iter, 1d est adglo
riam. Et tunc nexum oblectationis infauste solvimus,_quan10!· 
armati fortitudine, blanditias, lacrimas, preces, et hu1us. m°:~t 
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dopo la distruzione della città, non trovò luogo più adatto a cui 
condurlo, prima di entrare in Italia, che il lido africano; infatti 
fino ad allora aveva sempre navigato tra i Greci nemici. E poi
ché il lido africano, fino a quel tempo, era stato sempre abitato 
da genti rozze e selvagge e barbare; per condurlo a persona de
gna di riverenza, dalla quale fosse accolto e per invito della 
quale raccontasse le sventure dei Troiani e le sue; non trovan
do altro personaggio che Didone (la quale, sebbene non allora 
t~tta_v!a si crede c~e dopo 1:1olti secoli abitasse quei luoghi): 
Virgilio fece che Didone ospitasse Enea, come se già altre volte 
fosse giunto; e, come leggiamo, per suo invito Enea le raccontò 
ìtravagli suoi e dei compagni. 

In secondo luogo ( e ciò si nasconde sotto il velo della poesia) r6 
Virgilio intende mostrare in tutta l'opera da quali passioni sia 
turbata l'umana fragilità e con quali forze siano vinte dall'uo-
mo costante. Di queste passioni, dopo averne già indicate alcu-
ne, volendo dimostrare per quali ragioni siamo trascinati dal
l'appetito concupiscibile alla lascivia, Virgilio introduce Dido-
ne, illustre per nobiltà di sangue, giovane d'età, spettabile per 
là bellezza, insigne per i costumi, abbondante di ricchezze, fa
mosa per la castità, signora della sua città e del suo popolo, no
.tevole per prudenza ed eloquenza, e vedova, quasi più propen-
sa; per averla provata, alla concupiscenza di Venere. Tutte 
queste cose hanno forza di incitare l'animo, non dico di un 
esule che è stato sbattuto in una regione sconosciuta e che ha 
bi~ogno d'~i~t?, '.11a anche di ogni uomo generoso. E così, per 
p1done, Virgilio mtende la potenza concupiscibile e attrattiva 
àtmata di tutte le opportunità; e in Enea rappresenta qualun~ 
q~e uomo atto al rischio, e poi da esso preso. Finalmente do-
po averci mostrato da quale illusione siamo trascinati alla' col-
pa, ci indica la via per ritornare alla virtù introducendo Mer-
curio, interprete degli dei a rimproverare 1ad Enea le lascivie e 
~desortarlo ad imprese gloriose. E per esso Virgilio intende o 
ilriJnorso della propria coscienza, o il rimprovero di un ami~o 
{di un uomo facondo, dai quali noi, addormentati nel fango 
ci,flle _v~rgogne, s(amo svegliati e ricondotti alla retta e giusta 
.~a, c1oe alla gloria. Allora sciogliamo il nodo del vergognoso 
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. trahentes constanti animo spernmms, ac ~•I 
in contrarmm ' <\> f 
pendentes omictV~u~us in laudibus Enee ad honorem Octa- Ì 

17 Tercio curat irg xt llere· 161 quod peragit, dum il- I' 
. . C i Iuliorum genus e o ' li . b 

vian1 esar s . di . arnis et muliebres de c1as ro ore f 
l m lascivias et 1mmun tlas e di , 
u t calcantem osten t. 
mentis spe:nente~ a q~e romani nominis gloriam, quod 

18 Quarto mtend1t sublir~iare moriture Didonis describit.''2 
. f ·t duro execrat1ones . H· t saus act , . sium curo Romanis et trmnp 1, f 

Nam per eas bella_Cartagme_n nt intelliguntur, in quibus ro. ì 
. Romam consecuu su , f . v· . 1 

quos ex e1s . llit Et sic non mendax Ult trg1- f 
~anuro n~~en s:~::g:tesu:~istimant, nec alii etiam, si quì Ì 
lius ut muume I 
S;n; eo modo fingentes. ì ..... ' ì 

XIV. stu1t, d,,mn<M, quml mÙ<M ""' ;,,1,/Ug;,u,.. . ... · \ 

. clamitant, execrantes poeucum ng- 1 
Volunt msuper atdque t rum carmina eo quod las.ct ...... ··.·.· ... ·•.· \ 

ino abolen a esse poe a ' d li 
men, omn . entilium referta sint; nec mo o a q~g . 
viis et nugis deoru~ ?d deo plures attribuantur fornie I 

1 

tolerabile quod um ei efm~uet uo Iovi vel allis. Stulti mill·Us·····•·•··· I 
. a ut poete acmn s di. H 

z atque nomm ' intrant adversarii nostri, qui tanto nocen fi W 
more certamen .b. . . on videat ex quo sepe t.u.··.•.t···.'·. 

b r. · petu ut sl 1 1ps1 n , 
sti us iertur lID ' . inermis ipse suscipiat. Ego autetn 
quos in alterum pa~at ictus, ervatis involucrum, satis e:ise 
h. b. t' nibus m unum coac 

1s o 1ec 10. ' dentibus arbitrabar, in quibus scriptumst" 
responsum ID: ~recbe r. . riis lasciviis et nugis atque noni1-. . muu su wrtn1s va , .. 
piss1me me .d claudi sensus. Quos etiam provm-

3 nibu~ hon_:stos. a~:~ ;:buloso cortice, aperuisse recor?or.1" 
bus mgenu mel, . b uocunque modo a poet1s, ço
Actus vero deorum ill:ce res, q 1 do nec commendo, qu1.·n .. · 

. . • • e descr1ptos nec au 
m1cis pot1ss1ID , 'seri tores in hoc quam ipsos actus 
imo detestatus s1;1~, et t:i lis~ima quidem fingendi est area, 
vituperandos ex1st1IDO. P 
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diletto, quando, armati di fortezza, disprezziamo con animo 
costante le carezze, le lacrime, le preghiere e altre simili cose 
the ci traggono al male e, non curandole, le lasciamo perdere. 

In terzo luogo Virgilio cura di innalzare con le lodi di Enea q 
Ja famiglia Giulia in onore di Cesare Ottaviano; e ciò mentre 
lllostra Enea che disprezza lascivie e sozzure della carne o con 
Jaforza della mente sdegna e calpesta le delizie femminili. 

In quarto luogo Virgilio intende innalzare la gloria del nome r8 
romano; il che ben ottiene, mentre descrive le maledizioni di Di
tlone vicina a morte. Per esse si intendono le guerre dei Cartagi
nesi coi Romani e i trionfi che i Romani ne riportarono, nei quali 
siesalta il nome romano. Così Virgilio non fu mendace, come 
stimano quelli che poco intendono; e neppure lo furono altri, se 
mai ce ne siano, che alla sua maniera abbiano poetato . 

'J{IV. Stoltamente si condanna ciò che meno bene s'intende. 

Vogliono inoltre, e gridano, questi che detestano il nome r 

Poetico, che i versi dei poeti debbono essere del tutto cancella
tlperché sono pieni zeppi di lascivie e di bazzecole degli dei 
pagani; e che non è in alcun modo tollerabile che all'unico e 
fuedesimo Dio siano attribuiti più forme e nomi, come i poeti 
fanno al loro Giove o ad altri. I nostri avversari entrano in 2 

combattimento come uno stolto soldato; il quale si lascia por
tareda tale impeto di nuocere al nemico, che non guarda a se 
stesso; onde spesso accade che, inerme, prenda lui i colpi che 
pfépara contro l'altro. Io poi a queste obiezioni, raccolte in un 
sòlo involucro, credevo di avere a sufficienza risposto nelle pa-
gì11e precedenti, nelle quali ricordo di aver più volte scritto 
die, sotto varie forme, lascivie e bagatelle e nomi, sono nasco
s!ionesti e saggi significati. E questi io ricordo di avere aperto, 3 
sécondo le forze del mio ingegno, rimuovendo la favolosa cor
teccia. Invece non lodo né approvo le gesta disoneste degli dei 
pagani in qualunque modo descritte dai poeti, specialmente 
eomici; ché anzi le ho detestate; e in ciò stimo che debbano es-
rete biasimati i poeti e le gesta stesse. Amplissimo è davvero lo 
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et pleno semper fictionum cornu poesi~ ~cedit; non ergo defi.\ 

4 ciebant quibuscunque sensibus honestlssnna tegumen~a. San{ 
erela hec iam diu sublata est atque sopita. Nam que m sceni~) 

qu theatris a mimis et histrionibus atque parasitis et huius. 
atque . . · b ul 
modi hominibus enorm1a canebantur olnn, omnmo a s~ erf 
atque reprobavere Romani veteres, Cicerone teste, et lpsalll 

am et artem ludicram damnavere, agentesque nota multar 
Kefi b ws· . . 

5 vere censoria, et eos amovere tribu us. 1 1c_ etldia~ pretoru~ 
edicto cautum est qui artis ludicre pron~nuan ve causa lll. 
scenam prodirent, ipso fact~ haberentur mifif~mes1}0~:r§t 
Constantinum cesarem et Silvestrum pon~ cem. P ~llte. 
undique et in dies excrescente fide catholica, talium co1D1co0 

rum seu scenicorum carmina, absolverunt a seculo, et reman-t 
serunt illustrium et laudabilium libri et opu~~u_la poetarun1, 
qui res gestas et naturales augustiore stilo, artif1c1~so scomat~, 
facundiore locutu sub congruo fictionum et ymagmum teg~(. 
ne protulerunt. Et sic, quos semideus_ Pl~t~ urb~ pelle_ndos '.u;-. 

t 166 et adversus quos hi nostri ver1tat1s 1gnar1 clam1tant, 1am .. 
sera ' 1· .d h" h . 

6 exterminati sunt et abiecti. Verum ut a 1qm 1s rep~e e?son-
bus nostris particule obiectionis altere167 ~espo~sum ~1~, dico, si 

t initam pugnam prudentes, quibus m loc1s fenn possent··••·• an e d. . . . 
acutius inspexissent, vidissent profecto quo 1ps1 poetls gent(C 
libus obiciunt in se retorqueri telum; nec Iovem nunc c~li. 
deum nunc etheris ignem, nunc aquilam, nunc hominem,'f 
seu q~ibus mavis formis a poet~s descriptum mirarentur, si me
minissent ipsum verum et umcum Deum nunc solem, nunc 
ignem, nunc leonem, nunc serpentem, n~n~ a~nun_i, nunc veg 

7 mem nunc etiam lapidem169 a Sacris descr1b1 Lzctens. Et eodetn 
mod~ venerandissimam matrem nostram Ecclesiam, quam ali, 
quando mulierem amictam sole, aliquando n_iulier~m induta1n 
varietate, aliquando currum, aliquando navnn, aliquando at. 
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spazio ~ell'invenzione; e la poesia cammina sempre col corno 
pieno d1 favole; e dunque non potevano mancare onestissimi 
rivestimenti a qualunque significato. Ma questa accusa già da 4 
tempo è stata tolta e sopita. Quelle cose scandalose infatti che 
una volta recitavano nelle scene e nei teatri i mimi, gli istrioni e 
fparassiti e simili, i Romani antichi del tutto tolsero e riprova -
rono, come attesta Cicerone; ed anzi condannarono lo stesso 
teatro e il mestiere dei commedianti e, procedendo contro di 
essi, li colpirono col marchio della censura e li espulsero dalle 
tribù. Così anche con editto dei pretori fu provveduto che co
loro che salissero sul palco per farvi gli istrioni o gli imbonitori, 
per ciò stesso fossero ritenuti spregevoli. Inoltre, dopo l'impe-
ro di Costantino e il pontificato di Silvestro, mentre da ogni 
parte pullulava, e di giorno in giorno cresceva, la fede cattolica, 

1versi di questi comici e teatranti furono esclusi dal mondo; e 
rimasero i libri e gli opuscoli dei poeti lodevoli e illustri, i quali 
proposero le azioni naturali con stile più solenne, con abile 
espressione e con più faconda elocuzione sotto conveniente ve
lo.di invenzioni e di immagini. E così coloro che il semidio Pla
tone aveva ordinato fossero cacciati dalla città, e contro i quali 
questi nostri, ignari di verità, vanno gridando, già furono ster
minati e respinti. Ma per dare qualche risposta all'altra parti
cella di obiezione di questi nostri censori, dico che se, da pru
denti, prima di entrare in battaglia, avessero meglio considera
foin quali parti potessero essere colpiti, avrebbero certo visto 
che il dardo che essi scagliano contro i poeti pagani, si rivolge 
còntro di loro; e non si meraviglierebbero che Giove sia stata 
descritto dai poeti, ora come dio del cielo, ora come fuoco del
l'àtia, ora come aquila, ora come uomo, o nelle forme che si 
preferiscano, se avessero ricordato che il vero e unico Dio è de
scritto nella Sacra Scriptura, ora come sole, ora come fuoco, ora 
colne leone, ora come serpente, ora come agnello, ora come 
verme o anche come pietra. E così dicasi della nostra veneran
dissima madre, la Chiesa, che i libri santi rappresentano, ora 
come donna vestita di sole, a volte come donna indossante ve-
stiti di diversi colori, ora come carro, a volte come nave, o arca, 
ocasa, o tempio e simili; il che.ricordo di avere spessissimo let-

5 

6 

7 
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d rnurn ternplurn170 et huius rnodi vocati sacra dem 
cam, o , .. dh . 
strant volumina, quod et de Virgine gemtrice et . e uman1 

8 neris hoste memini legisse sepissime.11
'. De no~~m mul 

citate quod dicam habeo istud idem: mnu~er~b~~ fere apu~ 
nostros Deo attribuuntur, et totidem Mane V~gm~ atque E$t; 
clesie et hec non absque misterio facta sunt, sicutl nec poet~; 1 

fecer~t. Quid ergo inadvertentes hi rugiunt? Livore quident 
inpellente, stare nollent quod ipsi non noscunt. 

XV. Detestabile nimis de incognitis iudicare. 
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todella Vergine Madre e di Satana, nemico del genere umano. 
L« stessa c?sa ho d_a dire ,della molteplicità dei nomi, quasi in- 8 
riumerevoh, che da1 nostri vengono attribuiti a Dio e altrettanti 
~Maria Vergine e alla Chiesa; e tali cose accaddero non senza 
mistero, cosl co~e neppure fecero i poeti. Che dunque sconsi
deratamente essi vanno ragliando? Spinti dall'odio, non vor
rebbero che esistesse ciò che non conoscono. 

J,.V. È molto riprovevole voler giudicare di cose non conosciute. 

Questi zelanti censori anche affermano che i poeti persuado- 1 

I Porro zelantes hi suasores criminurn poetas affirmant. Q~~ Aoalpeccato. Se in questa accusa sapessero fare una distinzio-
in accusatione si distinguerent, forsan pro parte ~onceder;tp; ne, forse in parte ammetterei che vincono. È infatti abbastanza 
eos esse victores. Constat enim satis non nullos tam dud11tp:i · noto che ci furono in passato comici disonesti, 0 perché a ciò li 
inhonestos fuisse comicos, seu eorum scelesto sic suadente~- I invitasse il loro tristo ingegno, o perché lo richiedesse l'età al
genio, seu sic evo tunc exqu~t_!nte_ c?rrup~?; nec non et_Na~g, I loia corrotta; ed è noto che il peligno Ovidio, poeta di chiaro 
nem pelignum dari, sed lascivientis mg~ poetam, Artts a,[·· 1 ma lascivo ingegno, compose un libro dell'Ars amandi neÌ 
torie composuisse librum, in quo, et si multa su~deantut n:, ... quale, sebbene si consiglino molte cose disoneste, non vi è 
pharia, nil tamen minus oportunu~, cum nemo sit tempest,)e , però alcunché di inopportuno, dal momento che in questo 
hac adeo demens iuvenculus aut s1IDplex p~ell'.11a, qu~ movi:µ., Mstro tempo non c'è alcun giovincello così sciocco né don-
te illecebri appetitu ingenium, longe, ut m id ventat, qu~ zella cosl ingenua che - quando l'appetito lascivo solleciti la 
exoptat, acutiora non noverit quam is, qui se _t~~ pr~ce;tof loro sensibilità - non conoscano, per arrivare ad appagare il 

2 
rem fore precipuum arbitratus est, doceat. Si igitur mmus~, loto desiderio, mezzi di gran lunga più efficaci di quelli che 
quos non nunquam abiciendos diximus, hbonestatem_ fa~~atls guò insegnare colui che ritenne di essere in tali argomenti sin-
poetice servavere, quid alii, splendido ru ore conspicm, anc golare maestro. Se adunque quelli che abbiamo detto dover es- 2 

incurrere meruere notam, et un_a cum turpibus accu~ari? Equi- l s~fe t~ora. rifiutati non ~erbarono l'onestà dell'arte poetica, 
dem patiendurn non e_st. Et oh id, :1t pateat ~ur ab his accusen- I gfrc~~ altri, rag~uardevoh ~er_ splendi~a verecondia, meritaro-

tur illustres, queso dica~t n~n~~d Rom.~ carme1:1 unqu~m \ n.··•·.··.···• .. ··• .. o·.• .. · ... •.•·• •. •·.••·········d·.1 m~orrere m questo, b1as1mo e d1 essere accusati insieme legerint, nunquid Exiodi, Vrrgilii, Horatu, luvenalis, e~ allo- tot turpi? Davvero non e ammissibile. E perciò, affinché sia 
rum huius modi plurium; et, si se legisse fateantur, exprunant chiaro il motivo per cui da costoro sono accusati i poeti famosi 
quorsum has criminum suasiones invenerint, ut, ipsi videntes midi~ano, d~ g7~zia, se ~bbi~no letto le opere in versi di Ome'. 

. r0Es1odo Vrrgilio Orazio Giovenale e di molti altri di questo I lirello; e se confessi~? d~ averli ~etti, mi dicano in che parti ab-I i:i,u::,.::::i:;~-::~·:::~ ~~::'-;;,::~~.::~:~ 

iJ./ 
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quod nondum vidimus, curo eis male meritos condemnem 

3 Attamen rogare superfluum est. Quis autem, accusatione au 
ta, non percipiat quia nunquam legerint? Curo liq~do de 
mus credere, si vidissent, in tam stolidam sentent1am nonve'i 
nissent. Arbitror tamen ex questione tali hos scelus sederi i@ 
dituros; nequeunt enim tacere, tanto pavore tenentur ne oh t~\ 
citurnitatem minus omnia novisse credantur, dicentque elàtà 
facie, totis loquentes buccis, et omni frontis amoto rubore; 
quasi ex hoc summe laudandi veniant: «Quid has ~ug~s vide:t· 
mus? Uaph! nec vidimus, nec vidisse volumus; ma10r1bus OPlf 

ram damus!» 
4 O bone Deus ab eterno opere tuo, si velis, pausam sumete. 

potes, et, si divi:Utatis tue appeteren~ ~culi, po~ses in som~ulll 
ire si velles; rem tuam isti curant! T1b1 noctes msomnes hi dw 
c~t, tibi suos sudores inpendunt! Primum quippe mobile ffiQ• 

veant reor, duro maioribus operam prestant. ~agnum est, 

5 multum est, et talium, si pateris, dignus labor. O ignave hotnH 
num mentes! Non advertunt, duro alios tam prudenter floçcf 
faciunt quam misere suam ignorantiam detegant. PossUJnuS 
etenim' nos, si stultiores eis non simus, videre satis quam iusta 
sit eorum accusatio, quam sancta atque toleranda sententi!!. 
Sane ne sit qui arbitretur me responsum hoc futurum ex mè<lf 
tatione frivola vaticinati, confiteor quoniam in hoc a certissirna. 

6 coniectura deducar. Audivi iam dudum interrogationi simili 
non nullos etiam fastidiosius respondentes, et - quod tIJ.ichi 
gravius fuit - virum quendam, etate venerabilem et sanctitate 
et doctrina precipuum, non respondentem, sed motu propt!Q 
longe exacrabilius obloquentem. No~ mentiar, Deu~ ~ovit,~~ 
indite! Erat, ut tunc visum est, vir 1ste adeo poetici nom1ms 
hostis infestus ut illud non nisi stomachans proferre videretut, 
quod, ubi m~us honestati sue oportunum erat, ?stendit. Nalll 
mane quodam in generali Studio nostro, legens m cathedra.sa• 
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we con es~i, coloro che hanno meritato il biasimo. Tuttavia è 3 
iuperfluo mterrog~rli. E chi poi, udita l'accusa, non compren
.derebbe che non h hanno mai letti? Poiché chiaramente dob
biamo credere che, se li avessero visti, non sarebbero caduti in 
Così stolta op~ione. Eppure mi immagino che su tale questio-
ne costoro aggmnge_ranno colpa a colpa, poiché non possono 
tàcere, essendo presi da grande paura che per il loro silenzio si 
creda non aver essi conosciuto tutti gli argomenti. E a viso 
aperto e a tutte lettere e senza alcuna vergogna in fronte diran-
no, come se perciò fossero molto da lodare: «Perché av~emmo 
Jovuto ve~ere queste ciance? Puah! Non le abbiamo vedute, 
né le vogliamo vedere: a cose maggiori attendiamo!». 

•O buon Dio, se tu lo voglia, puoi concedere una pausa alla 4 
tua opera ~terna e, se lo desiderassero gli occhi della tua divini
ta,potrestl abbandonarti al sonno, se lo volessi: poiché costoro 
hanno cura delle cose tue! Per te vegliano insonni le notti per 
tespend?no le loro fatiche! Credo dawero che muovano iÌ pri-
lllO mobile, mentre danno opera a cose maggiori. Gran cosa è 
eqimportante e (se lo sopporti) degna fatica di costoro. O fiac- 5 
çhe menti _di uomini! Non si accorgono, mentre così giudizio
same_nte d1sprezza~o gli ~ltri, quanto miseramente scoprano la 
l°:ro 1_gnoranza. Noi possiamo infatti, se non siamo più stolti di 
qudh, vedere abbastanza quanto sia giusta la loro accusa 
quanto santa e tollerabile la loro opinione. Ma acciocché no~ 
.sia alcuno che stimi che io vada indovinando con frivola medi
~zi?n~ la futura risposta, confesso che sono guidato a ciò da 
çemssima congettura. Già da tempo infatti ho sentito alcuni ri- 6 
.seondere con dispetto a tale domanda e ( cosa che mi è stata 
~i~~~ave) un ~ert'uomo di età venerabile e ragguardevole per 
saµUta e dottrma, non solo rispondere come costoro ma di 
p,ropria volontà biasimare ben più implacabilmente. N~n men
t~co,e lo sa_Iddi~, o inclito re. Era costui (come allora mi par
~e)tanto m~accioso nemico del nome di poeta, che pareva 
non pronunciarlo se non con disgusto; e ciò mostrò, proprio 
dove_ era meno conveniente alla sua onestà. Infatti una certa 
e8:ttma nel nostro Studio generale, leggendo in cattedra il san-
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crum Iohannis Evangelium auditoribus multis, cum fortuit 
hoc incidisset nomen, accensa facie, flammeis oculis et alt 
solito voce, totus frendens multa in poetas enormi~ dixi 
postremo, ut eius appareret iustitia, in~uit et fere mrame 
firmavit se neque vidisse, nec unquam aliquem ex poetaru 

bris videre voluisse. m 

7 O sancte Deus! Quid ignari dicturi sunt, si sic alias erudi~. 
homo annis gravis et autoritate, locutus est? Poterat ne loq __ llÌ 
stulti~s ab insano? V ellem ego scire: si non viderunt, si non 
gnoverunt, si maioribus vacant hi censores egregii, unde p 
criminum suasores agnoscunt? Quid circa eis incognita 1~! 
trant? Quid non ydonei iudices, de incognitis laturi sent~ll' 
tiam rostra conscendunt? Quid nedum inaudita, sed necr~-

8 quisita parte sententias ~ant? Forte inquient Sacro in~l>I' 
rante Spiritu tam severum se m poeta~ ~erre decretum. ~oss~r. 
le dicerem, si crederem Sanctum Spmtum tam spurcidas TTéi' 
dum inhabitare, sed intrare animas. O scelus impium, o eice-: 
crabile malum, o detestanda temeritas, audere cecum natulllìn' 
propatulo de coloribus ferre sententiam! Sic olim, ut isti pfosi, 
des venerandi faciunt, audivi Phoroneum apud Argivos, 
Lygurgum apud Lacedemones, Minoem apud CretenseS/ét 
apud Myrmidones Eacum factita~e solitos_-173 

• • • \/. 

9 
Sed ut eo veniam quo fert arumus, quicqu1d istl reverendi 

iudice~ blaterent, non sunt, ut ipsi volunt, poete criminun1sua
sores; quin imo, si sana mente et non livore insano percifreo
rum legantur volumina, inpulsores invenientur mine suavissimi 

IO nunc acerrimi, pro exigentia temporis, in virtutes. Quodne 
tam paucis verbis videar probasse contentus, liber ante obstte
pentium oculos apponete saltem pauca, ~ ~uibus po~sintv~IÌ· 
tatem hanc, si velint, agnoscere. Et, omissis Homeri momtis, 
qui oh grecas licteras Latinis minus familiaris est! si velint;Ie
gant et perlegant que sint in Eneida a~ patie_nuam l~b?rum 
emergentium exhortationes Enee ad socms, quis ardor illtpul, 
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NBvang~lium di Giovanni a molti uditori, avendo per caso in
.cQn~rato il nome_ ~<poeta», con il volto acceso, gli occhi infiam
lllatl e_l~ voce pi~ alta_del s?lito, tutto fremendo, disse molte 
e11or~ita c?ntro i poeti; ed mfine, per fare più evidente il suo 

.gi.udtz10, disse, e confermò quasi con giuramento di' non r . . d' l , ave g1ai visto e i n?n vo er neanche vedere alcun libro dei poeti. 
O Santo Iddio, che cosa diranno gli ignoranti' · d' , se un uomo, 7 

Jllaltre cose eru ito, grave d'anni e di autorità, ha così parlato? 
4vrebb~ potuto un demente parlare con maggiore stoltezza? 
Jovorr~1 sa?ere: ~e questi egregi censori non hanno visto eri
çonoscmto 1 poeti, attendendo a cose più grandi, da che li rico
JlOScono persuasori di peccati? Perché latrano su cose che 
~orano? Perché, non essendo giudici competenti, salgono in 
tribunale per emettere sentenze su argomenti che non cono
s.cono? Perché sparano i loro giudizi senza aver udito, anzi 
neppure_ ~ercato, una delle parti? Diranno forse che, ispirati 8 

µliii~ Sp~tlt? Santo, emettono un così severo decreto contro i 
119et1. D1re1 che è P?ssibil_e, se credessi che lo Spirito Santo 
p~ssa ~trare, non dico abitare, in anime così sporche. O em-
pio delitto, o m~e esecr_abile, o detestabile temerarietà: un cie-
co nato osare di proferire pubblicamente sentenza sui colori' 
(;osì u~ tempo h?. inteso che, come fanno questi venerandi 
çensor1,_ era~o soliti fa_re Foro~eo tra i Greci, Licurgo tra gli 
~gartam, M~osse tra 1 Cretesi, Eaco tra i Mirmidoni. 

·Ma p~r arrivare ~ove mi porta l'animo - e blaterino pure ciò 9 

~e,v?gl10no questi reverendi giudici - i poeti non sono, come 
.essf dic?no,_ persua_sori di peccati; anzi, se con la mente sana e 
~f ammatl da odio folle si leggano i loro libri, si troverà che 
.ess .•. ·.•.··.·.•·1.i sono, secondo richiedono le circostanze ora d l · · · . . . . . , , o c1ss1mi, 
9rr~cemm1 promotori d1 v1rtu. E affinché non sembri che io IO 

~q1_a accontentato_ di d_ar prove con così poche parole, mi pia
~:dtporre davanti a~h occhi di questi, che importunamente 
~rwano, almeno pochi argomenti, dai quali possano, se voglia
llll, comprendere questa verità. E lasciati gli ammonimenti di 
Q~ero, che è ~eno familiare ai Latini, per avere scritto in gre
cg,,leggano_ e rilegg_ano, se vogliono, le esortazioni che nell'Ae
JWEnea nvolge a1 compagni per sopportare le fatiche incon-
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h Per vulnera mortis pro salute patrie fuerit, que erga 
ere d di d · trem pietas, quem humeris per ar entes _un que . omos 
ruentia templa, perque medios hostes et mille volant1a_ tela 

·t ·m tutum que in Achimenidem hostem clementla, q 
~ ) . u1· 

bur animi ad illudendas frangendasque amor1s pet Cl e 
ro .. ,.c.: • • • t xt • 

que iustitia atque munu.icentla circa am1cos e e erosll\ 
:~ibendis muneribus bene meritis, ludis ind a~versario All.j' 
chisis patris apud Acestem ~eractis, que pru. en~1a, quanta 1': 
cumspectio in descensu a~ inf:ro~, que g~tor~s ~~ eum s~~/? 
siones ad gloriam, que ems m n:1ngend1s am1c~t11s solerti,; 
quam grandis cornitas fidesque m1 ~onservan~s sudscfil~~t18,,. 
quam pie in Pallantis amici morte acrlIDe, _que ems a. 1~m. 

n persepe monita.174 Quid mult~ referam'. Assmt oro, assmth1t\1:. 
poeticum rugientes nomen, hbrent hums poete {erba,_sentel 
tias ponderent et, si patitur ani°:1us, _fructum ex ls! qm potesJ, 
exprimant; et, si Deo gratum erlt, v1deb_'":t nunqutd po_eta •• ltìs 

IZ in malam frugem suasor sit. Profecto st rtt~ de_um ~ovt~set1çt 
coluisset Virgilius, nil fere preter s~nct~m ems m vo um~e e,· 

t r Et si dicant leges non patl qu1cquam approbart tes_tt;_• 
gereu. .. P. 
monio unius, venusinum insuper Flaccum susc1p1~nt, erslU!l) 
vulterranum, Iuvenalem aquinatem, quorum ~atyrt~um carme~ 

t t virtutis impetu in vicia viciososque mvehttur, ut eos_•·. 

e:~e:minare videatur .175 Si hi ergo plures satis s~nt, taceant ìstì; 
qui suasores criminum poetas accusa~t, et rab~em suam m~th 
suetudine doment, nec dedignentur d1scere, pdrms ~ua: vellnt 
aliorum labores ridendo iudicare iudicio, ?-e,. ~ :n os ~ue 
stolide iniquitatis tela coniciunt, in se uluoms divme fulmina 

provocent. 
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frate; che ardore_ egli ebbe ~i andare a morte onorata per la sal
\Tezza ~ella patria_; quale pietà verso il padre che portò sulle 
spalle m l~ogo s~cur~, attraversando i palazzi, dovunque in 
fiamme, e i templi rumanti, in mezzo ai nemici e a mille dardi 
sfreccianti; quale clemenza ebbe verso il nemico Achemenide· 
che forza ~• animo per rendere vane e spezzare le catene di u~ 
amore l~sc~vo; che giustizia e liberalità mostrò verso gli amici e 
glistranier1, porgendo doni ai benemeriti, dopo aver celebrato 
press? Aceste i giochi nell'anniversario (della morte) del padre 
Anchise; quale prudenza, quanta circospezione abbia avuto 
nella discesa agli in_feri; qual! esortazioni alla gloria fattegli dal 
padre; qu~e solerzia nel farsi degli amici; quanta grande corte-
sia e fedelta nel conservarsi quelli già scelti; quanto pie lacrime 
versò per la morte dell'amico Pallante; quali ammonimenti fre
que~ti dette al fi~liolo. Pe_rché aggiungere molte cose? Si pre- n 
sentmo, prego, si presentmo questi che ruggiscono contro il 
nome poetico, soppesino la parole di questo poeta, ne misuri-
no le s~te~e, e, se basti loro l'animo, ne traggano il frutto che 
çpossibile_ncavarne; e vedranno - se Dio lo gradirà - se que-
sto poeta sia un persuasore di cattivi costumi. Davvero se Vir- IZ 

gHio avesse conosciuto e venerato Iddio, come si deve ~ulla se 
gon quasi santo, si leggerebbe nel suo poema. E se mi dice;se-
ro che le l:ggi ~on a°:mettono l'approvazione di un oggetto 
con la t:st:1:1omanza di una persona sola, prendano in mano, 
Hopo Virg:ho, Placco da Venosa, Persia da Volterra, Giovena-
le da Aqu1_no_, i versi satirici dei quali con tale impeto di virtù 
son? scagltau contro il vizio e i viziosi, che pare li mandino in 
rovma. Se dunque questi poeti possono bastare, facciano silen
z\òcostoro che Ii accus~no come persuasori di peccati; e domi
~ornn 1~ m~suetudme la loro rabbia e non sdegnino di im
parare, prlIDa di dare un risibile giudizio delle fatiche altrui· af
[m,ch~,, mentre lancian_o contro gli altri i dardi della loro st~lta 
1.n.i.~uita, non provochmo contro di sé i fulmini della vendetta 
divma. 
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XVI. Quod in bonum poetas deducant se legentes. 

1 Afunt post hec insidiantes acerrimi poetas esse mentiuni 
ductores, eo quod dulcisono carmine, lepido sermone, ac 
ta atque ornata oratione, ineptias suas legentib:1s _in_gerun 
sic, quo minime oportunum, le~tore~ s~du~t ms1~1dos: 
ignarus et qui poetas non vider1t (~t 1~s1 ob1e~ores ~gnar1 
nec poetas viderunt illustres, et, s1 v1derunt, ~gemorum 
rum ignavia non intellexerunt) non credet facile hos op 

2 iuste sancteque in poeticum carmen invehere? Hoc 
Deus, et hi videant quibus ab eo lumen intellectus eone 
est. Tu autem, cytharista celestis, Davit, solitus dulcedinecatf 
minis furores sedare Saulis,176 si suave aliquid, si mellifluumçç;. 
cinisti lyricum tuum carmen absconde! Et tu, lob, qui lab 
tuos a~que patientiam heroico metro scripsisti,177 si lepid 
ornatum sit, idem facito, una cum aliis sacris viris, qui e et~ 

3 versu divina cecinere misteria! Et quod his dico, dictum sit~f'. 
pheo, Homero, Maroni, Flacco et aliis, p_ostquam eo ventum. 
est ut inveniantur qui dicant impune quomam seducete ment~ 
hominum sit dulcisone, lepide, accurate metricas orationesef 
fundere. O Bavi et tu, Mevi, 178 letamini, postquam damnant)Jt 
isti tempus, quod minime rebar, vobis concessum est, et loC11s 

4 pr~paratus amplissimus! Scio: dicent se dixisse pernicioslll!l 
ineptias sonoro scripsisse carmine et legisse. ~rat, fate?r, addt 
tio hec non parvi momenti, ni in precedenubus sep1us esser 
ostensum quales sint, quas isti accusant, ineptie illustrium pòt:, 
tarum, et oh id, quod maximum existimabant, in nichilumte• 

solutum est. 
5 Attamen, ut in hoc directius veniam, quia seductores me!f 

tium dicunt esse poetas, primo scire velim, cum multi sint,g_Ui 
ex his poete sint qui seductores sint mentium. Et quis dubitet? 
Nullos dicere possunt preter quos student. Quos autem stll; 
deant, accusatio ipsa demonstrat. Si Deo placet, zelantes.hi 
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,XVL I lettori dei poeti sono condotti al bene. 

Dopo di ciò dicono, questi durissimi guastatori, che i poeti 1 

s6rtO seduttori delle menti, perché coi loro dolci versi, col lin
guaggio garba~o e ~o~ accura_to e ornato discorso, imprimono 
Jeloro fantast1cher1e m quelli che leggono; e così guidano gli 
sciocchi lettori dove non converrebbe. E chi ignorante e ine
sperto di poesia ( come ignoranti sono gli stessi obiettori; e non 
hanno mai visto i poeti illustri; e, se li hanno visti, per la po
chezza del loro ingegno, non li hanno intesi) non crederà facil
lllente che questi benissimo e giustamente e santamente invei
scano contro la poesia? Ciò veda Iddio e vedano loro ai quali 2 

dalui è stato concesso il lume dell'intelletto. Tu poi David, di
vJ#o citaredo, solito a sedare con la dolcezza dei versi i furori 
Ji$aul, se hai cantato qualcosa di soave o dolce, nascondi il 
fuoverso lirico! E tu Giobbe, che hai scritto in versi le tue fati-
clie ela tua sopportazione, se è cosa piacevole e ornata, compi 
]&stesso atto, insieme con gli altri uomini santi che hanno can-
~to i misteri divini con versi celesti. E ciò che a questi dico, sia 3 
detto ad Orfeo, Omero, Virgilio, Orazio ed altri, dopoché si è 
~l!llti al punto che alcuni impunemente affermino che sia un 
C()rtompere le menti degli uomini il produrre con cura compo
nimenti in versi, dal dolce suono e piacevole. O Bavio e tu, Me-
Wo, rallegratevi, dacché costoro sono condannati e vi è conces
S()UU tempo che mai avrei pensato, e preparato un luogo ben 
ampio! Lo so: diranno di aver affermato che è cosa dannosa 4 
strivere e leggere delle sciocchezze in versi sonanti. Ammetto 
chi:questa dichiarazione aggiunta sarebbe di non piccolo mo
mento, se nelle pagine precedenti non si fosse mostrato più 
vQlte quali siano le inezie, che essi biasimano, degli illustri poe-
tì,e perciò si è risolto nel nulla quello che essi stimavano im
portantissimo. 
·Tuttavia, per venire più direttamente a questo punto, poiché 5 

lcènsori dicono che i poeti sono seduttori delle menti, anzitut-
l to.yotrei sapere, poiché sono molti, quali siano fra essi i poeti I c~tcorrompono le menti. Chi potrebbe dubitare? Non poI ~\ero propone se non qudli che essi studiano; e qu,li poi 

i 
i. t!} 
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amant, procantur, et mulierculis ridentibus applaudent oc~ 
amatorias licterulas dictant, componunt rithimos, et cantiunl 
culas excudunt, quibus affectiones suas et suspiria expromanf• 
et, deficient1bus ingenioli viribus, pro oportuno subsidio a.dm: 
structores amatorie artis evolant. Hinc Catuli, Propertii et Na\ 
sonis179 volumina evolvunt, et ab ineptis talium suasionibus,If{ 
pidis descriptis carminibus, et verborum facili exomatis cont~. 
xtu, tanquam in hoc toto inclinati pectore, volentes trahuntll1 
seducuntur atque tenentur; hinc poetarum illecebras cognové 
re; hinc ingrati preceptores accusant suos, eosque seductor@ 
mentium dicunt quos ipsi, non rogati, sponte sua secuti SU!lt. 
Magnis igitur, imo permaximis vacant redargutores nostri,tioti 
enim parvum est amori obsequi, cuius viribus primo Phebus 
inde Alcides, 180 monstrorum domitores, cessere. O quam satìifr 
tacuisse fuisset ignaris, quam in suum dedecus emisisse voc~J . 
Nam, si prospectent, dum poetas accusasse rentur, se ipsos ad. : 
vertent monstrasse culpabiles; ex hac enim accusatione, que 1 
sint eorum studia, que desideria, que iustitia manifeste cogn0• l 
scimus. Quid enim de his arbitrari possumus, si puella lascivis Ì 
gestibus, petulcis oculis, blandis verbis spem polliceatur infau. l 
stam, postquam a mutis seu tacitis carminibus seducunturì I 
Erubescant igitur miseri, et in melius insanum suum reforment 
consilium, prospectentque Ulixem, gentilem hominem, non 
mutorum carminum, sed mellifluos Syrenarum cantus sprevìs. i 
se tanquam nocuos atque transisse. 181 Et, ut aliquid circa vim j 
vocabuli dictum sit, quod tanquam detestabile poetis obiciunt, i 
vidisse debuerant quoniam, et si Christo, Salvatori nostro,a 
Iudeis obiectum sit - qui illum ignominiose seductorem dixere 

9 - 182 non tamen semper in malam pattern sumendum fore. Ne
quivere enim fili abutentes infandi homines vim veterem sutri
puisse; potest enim quandoque in bonam pattern sumi seduce
re: nam rem curantes pastoriam ab infectis armentis non dum 
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stllllO studiau, lo dimostra la st 
. . .d. . essa accusa Se a Dio pi 

5u mv1 iosi amano e cercano l' · ace, que-
. plaudono alle donnette . amlore; ~ con occhi ridenti ap-

. , scrivono etterme d' 
gono rime e fanno canzonette con le u 1· . ai:1ore, ~ompon-
fetti e sospiri; e, venendo meno l ,: q adi d1 ichiarare 1 loro af

e 1orze e loro p' 1 • 
gno, per opportuno aiuto ricorrono ai m . icco o mge-
re. Di qui il loro sfogliare i vol . d. C aellstn dell'arte di ama-
. l . umi i atu o Pr p . O . dio; evo entieri si lasciano trascin d ' 0 erzio e vi- 6 

1 f . l are, se urre e possed d l 
e nvo e persuasioni, descritte in versi a . . ere a -

leggera tessitura di parole q . . 1. ~graziati ed ornate da 
. . , uasi mc mati con tutt il 

quel carmi. Di qui hanno con . l . 0 . cuore a 
. . oscrnto e lusmghe d i . d. 

qui con Ingratitudine accusano i l e poeti; i 
tori delle menti proprio quelli h oro. maeStri e dicono corrut-

c e essi non da altri • 
spontaneamente hanno seguito A ' d' pregati, ma 
grandissime, attendono i nost : gra°: i cose dunque, anzi a 
cosa servire ali' amore alle cui· ~i censor~; non è infatti piccola 

, wrze prima A li • 
lç, domatori di mostri dovett r 'd po O e poi Erco-

bb , e o ce ere O quant 1 · re e stato per gli ignoranti t . · o meg 10 sa-
pria vergogna I Se infatti' a.cere, prnttosto che parlare a pro-

. osservassero si a bb d' 
aver mostrato se stessi colpev li ' ccorge~e ero i 
poeti. Dalla accusa infatti v :. ' mentre credono di accusare i 
quali siano i loro studi i lore idam?d a .conoscere chiaramente 

. . , o es1 en la lor · • • Ch 
opm1one possiamo avere di q . 1. ' 0 giustizia. e 
stilascivi con occhi p . uest1 ta 1• se una fanciulla con ge-

l ' rocac1, con parole lusingh. 
se oro una speranza disonest d l iere promettes-
torrompere da versi muti o tra, aill~omento. che si lasciano 
mìseri e mutino in meglio 1·11 anqu. 1. Arrossiscano dunque i 8 
rn, oro sciocco cons1· li · uusse uomo a h g O e osservmo 
melliflui delle PSi;::•d~s;r~:~ i canti di v~r.si muti, ma quelli 
per dire qualcosa circa la forz zod ~ome ~otv1, e passò oltre. E 
bile rinfacciano ai poeti a bbe vocda o o, che come detesta-

' avre ero ovuto d h sempre deve essere preso in . ve ere e e non 
b l . cattivo senso sebb 1 

7 

voca o o sia stato gettato dai Giudei . f ' . e~e o stesso 
Salvatore, quando ianomm· 1· lln accia a Cristo, nostro 

N .,,, osa.mente o chiam d 
re». on poterono infatti ue li . . a~ono «se utto-
togliere al termine la sua a,nqt1' g r uomm1 nefandi, abusandone, 9 

ca rorza «Sedurre , l 
sete preso in senso buono È . f . ·ff. . » puo ta ora es-

. 1n atti u Iclo del pastore solerte 
' 
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infectos egritucline boves seduxisse, solertis p~storis est;_ l 
non nunquam eruditi homine~ generosos antm?~ abQh1s,. '>rÌ 
morbo viciorum laborant, suls seducunt morutls. uors~fflfi · 
poetas iJlustres sepissime seducete credulos reor, et eos fa~er,, 
meliores, uhi hi, seducti tractique suo, non poe~arum_ mm~ 
etiam honestorum crimine, in malam frugem, s1 possmt! cot 

IO nantur ostendere? O bone Ihesu, avette pe~tem hanc ab lgllllJ 
ris credulis, et hos loquaces corripe ac adeo mstrue ut exempl't. 
tuo velint prius facete quam docere! · 

:xvn. Phylosophorum symias minime poetas esse. 

I Symias preterea phylosophorum ex his non n~, qui seceJ 
teris preferunt, dicunt esse p~etas. _Yerum_non saus certumht 
beo an ut hominibus risum mcut1ant, _uu non ~u~quam s~~ 

atibus mulierculis faciunt, an potms ex an1m1 sentenua·•··· .. '··•· 
scom . · "d · t d 
quia sic credant, seu mentis n~qu~ua, u~ lt~l eant, 1s du · ~v~-. 

2 
mant. Primum quippe deberet m?1gnan~1 _ammo a_pr? ~~1bus 

1 i dum cernerent ab ignar1s ex vms consp1cu1s ndicula , 
to erar , . . . inful · fal • l 
confici vulgo, curo passim per trivi~ as~. atl et er,tt \. 

Uo mavis genere belue, f1mbnat1s nec non et vatta••·· 
sues ac, ex q . . f cil ib 
· ellibus incedentes amictl comper1antur a e, ex qu us 

tlS p nfin al" s· d nt decentius quis volens posset CO gere t 1~- 1 vero ere e . es 
nt aut irrident utrumque tam stolide quam nequttet 

asseru , al dix. • • m h c d · 
agunt. Est enim symiis, ut ias isse me°:m1m'.1ds, o >e 
more a natura infixum: ut velint, duro possmt, V1 entes quo' 

h mm. um actus imitati· et sic videtur hos velie poet ... as.· .. 
scunque o ' d · · 
imitatores, et inde symias esse phylosop~orum. Quo_ mllUllle 

3 ridiculum esset; honesti quidem, ut plurlIDUID, hommes fu~re 
phylosophi et bonarum artium repertores. 184 Sed fallunturm-
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~he cura le cose pastorali, sedurre, cioè separare dagli armenti 
fufetti i buoi, non ancora attaccati dalla malattia. E così talora 
gli u~mi~i ?otti ~?i loro a~monimenti seducono, cioè separa-
no gli an1m1 nobih da quelli che sono affetti dal morbo dei vizi. 
K,fa verso dove credo i poeti illustri assai spesso condurre a far
linigliori quelli che ad essi credono, mentre costoro sedotti e 
trascinati dal loro peccato, non da quello di poeti di~onesti si 
sforzano di mostrare, se possano, i tristi frutti? O buon Ge~ù IO 

tilJluovi questa peste dagli ignoranti creduli e arresta questi 
cianciato~i e istruiscili in modo tale che, per il tuo esempio, vo
@iano prima fare che insegnare! 

XVII- I poeti non sono scimmie dei filosofi. 

Alcuni di 1uesti, che si antepongono agli altri, vanno inoltre 
qkendo che 1 poeti sono scimmie dei filosofi. Ma io non ho ab
l5astanza per certo se costoro vomitino tale giudizio per susci
~te il riso degli uomini - come talora essi con le loro battute 
lllordaci fanno con le donnette - o invece per convinzione, 
perché così credono, o per nequizia mentale, per irridere. Se è 2 

Ptril primo scopo, i saggi dovrebbero sopportarlo con animo 
~egnato, vedendo che gli ignoranti, a guisa di uomini notabili, 
rreparano al volgo insegnamenti ridicoli; mentre si potrebbero 
facilmente trovare, qua e là nei crocicchi, asini bardati e porci 
@tl1 ornati, e bestie di qual genere preferisci, che avanzano, co
!lftH d~ pelle screziate di fiocchi e di vari colori, dai quali, più 
f;()ttveruentemente, chi volesse, potrebbe inventare tali scioc
~ezze. Se invece, credendolo, lo affermano, o se ne ridono, 
~!)etano" in entrambi i casi, tanto stoltamente quanto maligna
ll1fte. E infatti stato impresso dalla natura nelle scimmie co-
ffistinto (come altra volta ricordo di aver detto) imitar~, se 
~ssano, qualunque comportamento umano che vedano; e così 
pare che costoro vogliano considerare i poeti come imitatori, e 
~n~ ~cim~e dei filosofi. Ciò non sarebbe affatto degno di 3 
~.: 1 filosofi mvero furono, il più delle volte uomini onesti e 
'jentori delle buone arti. Ma gli ignoranti s'higannano. Se in-
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docti; nam, si satis intelligerent poetarum carmina, advert 
eos non symias, sed ex ipso phylosoph~rum numero_ co J 
tandos, cum ab eis nil preter phylosophi~ consonum 1~x. << ; 

4 rerum opiniones fabuloso tegatu~ ~el~~m~. Preterea ~m1tat3f\ . 
simplex in nullo exorbitat a vestlgus 1m1tat1. (?u?d qmden_-i ~· 
poetis minime cernitur: nam, esto a phylosoph1c1s _non dev1e~t 
conclusionibus, non tamen in eas eodem tramite tend 
Phylosophus, ut satis patet, silogizando reprobat ~uod ~ 
verum existimat, et eodem modo approbat quo_d 1ntend1t 
hoc apertissime, prout potest; poeta, quod meditan?o c ·. / 
pit, sub velamento fictionis, ~ilogismis omnino ~mot1s, q~antl'! 
artificiosius potest, abscondit. Phylosophus, stilo prosaico ~r 
sepius, et eius fere parvipendens orna~1;11, scribere cons~ev~{ 
poeta, metrico, summa cum cura exq~_s1to_ decore consp1cu9. 
Phylosophorum insuper est in gy~na~lls disputare; poet~~']l 

5 

in solitudinibus canere. Et, cum 1sta mter se non converuant; 
non erit, ut aiunt, symia phylosophorum poe~a. Si symia~ dic1; 
rent eos esse nature, posset forte equiore ammo tolerar1, CU/ll 
pro viribus, quicquid ipsa, quicquid eius ~pera ratio~e opeti\.ll' 
tur perpetua, poeta celebri conatur descnbere carmme. Quocl 
si intueri velint isti, videbunt formas, mores, sermones et acms 
quorumcunque animantium, celi syderum'.-lue meatus, vent?' 
rum fragores et impetus, flammarum crep1tus, sonoros und.a. 

m rumores montium celsitudines et nemorum umbras atque 
ru ' • 1s5 · •.:=,·- -discursus fluminum adeo apte descr1ptos, ut ea lpsa parvisll'I 
licterulis carminum inesse arbitrentur. In hoc ego poetas ess~ 
symias confitebor, quod ego honorabilissim~m redor o~dus,1inJ<i 
scilicet arte conati, quod agit natura potentla. Se qui ~ ura? 
Esset satius talibus agere, si possent, ut nos una secum effic!r~
mur syinie Jhesu Christi, quam sibi incognitos p~etarum irtt 
dere labores, cum contingat sepissime tentantes alienum ~rutl; 
tum scalpere, in suum aliorum cruentas ungues cum anx1ern1e 
sentire. 

j 
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fatti bene intendessero i versi dei poeti, si accorgerebbero che 
essi non sono scimmie, anzi vanno compresi nella stesso nume
rodei filosofi, poiché nulla nascondono sotto il velo della favo
ta,eccetto ciò che è consono alla filosofia, secondo le opinioni 
degli antichi. Inoltre l'imitatore semplice in niente si allontana 
dalle orme dell'imi~ato. Ciò invero non si vede nei poeti; poi
dié, sebbene non divergano, nelle conclusioni, dai filosofi, non 
però ad ess~ tendono per la stessa via. II filosofo, come è ben 
!llanifesto, nprova col sillogismo ciò che non stima vero e allo 
stesso modo approva ciò che intende; e ciò apertissimamente 
secondo le possibilità. II poeta invece nasconde sotto il vel~ 
dell'invenzione, ciò che ha concepito meditando' e quanto più 
artisticamente può, aboliti del tutto i sillogismi. I] filosofo è so
.lito il più delle volte, scrivere in prosa, quasi disprezzandone 
1'ò.mamento; il poeta, in versi con somma cura e con squisito e 
cospicuo om~mento. !noltre è proprio dei filosofi disputare 
nèlle accademie pubbliche, dei poeti cantare nelle solitudini. E 
non essendo questi comportamenti tra loro conformi non sarà 
7come dicono - il poeta, scimmia dei filosofi. Se dic:ssero che 
~no scimmie della natura, si potrebbe forse con animo più sere
Mtollerarlo; dal momento che il poeta si sforza di descrivere in 
vètsi, secondo le sue forze, ciò che la natura opera e ciò che si fa 
peroperazione sua, con regole eterne. Se costar~ vorranno ciò 
Hguardare, vedranno che le forme, i costumi, le parole e gli atti 
~tu.tte le c~eat~re a~i1:'1ate, i_ c?rsi dei cieli e degli astri, gli impe
\U()Stfragori dei venti, il crepitio delle fiamme, i sonori mormorii 
JèJleonde, le altezze dei monti e le ombre dei boschi e lo scorre
tfdei fiumi sono così ben descritti, che quegli stessi fenomeni 
paiono essere collocati nelle poche lettere delle poesie. In ciò io 
alllllleUerò che i poeti sono scimmie; ed anzi ritengo azione del 
~tto onorevole sforzarsi di imitare quello che la natura opera 
~~la sua potenza. Ma che più? Sarebbe meglio per quei tali fa-

5 

re,'se lo potessero, che noi, insieme con loro, diventassimo scim
mtdi ?e~ù C~isto, piuttosto che irridere le fatiche di poeti non 
~??sc1ut1; poiché molto spesso accade che quelli che tentano di 
~ttare ~ pru:ito altrui, sentano con affanno le unghie insan
~ate d1 altn grattare il prurito proprio. 

.. Li 

4 
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XVIII. Non esse exitiale crimen libros legere poetarum. 

1 Hi equitatis, imo iniquitatis arb~tri, ferv~<l~ rabie_ cui:ientes 
poetici nominis exterminiu~, ~uas1 pauca 1n ill~d _d1xen~t,_ 
tisono insuper damitant hmc mde boatu: «O rnsignes v1r1, 
divino redempti sanguine, o gratus Deo populus, si qua pietas, 
si qua devotio, si quis christiane religioms amor, ~i_quis Dei ti
mor vobis est, hos infaustos poetarum ltbros a61cue, flammiS 
exurite et ventis servandos exhibete cineres! Eos enim haher~ 
domi, ~os legere, eos etiarn ullo modo velie videre, exitiale cri. 
men est. Animas letali veneno inficiunt, vos in Tartara trahunt, 
et celestis regni exules in eternum faciunt». Post hec, aucto cla: 

z d. 
more, Icronimum in tcstem invocant, eumque 1centem aiunt 
in epistLÙa ad Damasum de filio prodigo: «Demonum cibus 
sunt carmina poetarum!»186 Et his ac similibus multis toto gut
ture ignaros auditores intonant. O pietas, o prisca fides, o Dei 
patientia grandis, quid pateris!1"' Quid, rerum_ Conditor; in 
erectas turres, quid in celsos vertice montes fulmma torques?1" 

Ili sanctissimc Pater, hi feriendi sunt, qui dolosa lingua atque 
m:ndaci aliorum et persepe innocuorum exitio sibi inanem au-

3 cupantur gloriam. Medici errores suos te~-ra tegur:t, 181 hi prohic 
bitionibus atque flammis suas conantur 1gnorant1as occultare, 
Quis simplex homo hos audiat quin arbitretur poetas pernicio
sissimos esse homines, divini nominis hostes, contubernales 
demonum, immites, maleficos, scelestis semper vacantes operi. 
bus, quibus nulla bonarwn artiw1~ cura, n~a pietas, n~~a ~' 
des aut sanctitas sit? Et sic horum 1gnorant1Um opere et 1mqu1-
tate consequuntur celebres viri ignominiam, quam minimeme-. 
ruere. Sed spero videbit Deus aliquando. 

4 Nos autem videamus, si possumus, quale sit hoc tam ine-
xpiabile malum quod hi commicti damitant, si teneantur, siv(
deantur aut lcgantur carmina poetarum. Que horum contt
neant libri, que suadeant, que damnent, que doceant, iam satis 
supra declamatum est. Sed eis omissis, volo adversus veritatem 
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Non è peccato grave leggere i libri dei poeti. 

Questi arbitri della giustizia, anzi dell'ingiustizia, desideran- 1 

do con ardente rabbia lo sterminio della poesia, come se con-
tro di essa avessero ancora detto poco, con altisonante grido 
qua e là proclamano: «O uomini insigni, o redenti dal sangue 
divino, o ~opolo gradito a Dio, se avete un po' di pietà, di de
vozione: di amore della religione cristiana, se un qualche timo-
re di Dio, ge~tate via questi nefasti libri dei poeti, dateli alle 
fiamme e offrite le loro ceneri, da conservare, ai venti! Tenerli 
in casa, leggerli, volerli anche solo in qualche modo vedere, è 
grave peccato. Essi riempiono l'anima di veleno mortale vi tra
scn:ano all'inf~:no e vi fanno per l'eternità esuli dal re~no dei 
deh». Dopo cio, aumentando le grida, chiamano a testimonio 2 

Girolamo ch_e afferma, nell'epistola a Damaso, sul figliol pro-
digo: «I vers_1 ~e_i poeti sono cibo dei demoni». E con queste e 
molte altre simili battute, a squarciagola rintronano gli ascolta
.todignoran~i. O pietà, o fede antica, o gran pazienza di Dio, 
.che sopporti~ A che o Creatore del mondo scagli le folgori 
contro le torri erette e le alte cime dei monti? Questi, 0 santis-
si~o Pa~re, questi sono da colpire, che con 1a lingua piena 
d'mga~ru _e mendace, e per la rovina di altri, e molto spesso in
rocent1, si usurpano una gloria vana. I medici coprono con la 3 
terra i propri errori; questi con i veti e le fiamme si sforzano di 
nascondere 1a propria ignoranza. Qual uomo semplice udendo 
costoro, non riterrà che i poeti siano uomini dannosis~imi ne-
.miei del nome divino, compagni dei demoni, crudeli mal;fici 
Ùltesi sempre a opere sceUerate, senza cura alcuna d:lle buon~ 
atti, senza pietà, senza fede o santità? E cosl, per l'opera e l'ini-
quità _d~ questi ignoranti, gli uomini famosi conseguono un'i
gnom1ma che per nulla meritarono. Ma spero che Iddio una 
volta o l'altra, vedrà. ' 

. Noi in~ece vediamo, se possibile, qual sia questo male così 4 
!~placabile, ~he, a detta di costoro, si commette, se si tengano, 
s;~edano _o s_1 leggano i versi dei poeti. Che cosa contengano in 
s,etl?:o _h~r1, eh: ~ersuadano, che condannino o che insegni-
n2, g1a s1 e a suff1c1enza più sopra dichiarato. Ma, a parte ciò, 
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hos scelesta omnia scribere atque sua?er_e lectoribus. Quid 
tandem? Gentiles fuere homines; non Chnstum n?vere; suam 
extulere, quam sacram arbitrabantur, religionem, fictiones edi-

d re gratissimos et commendabiles utero persepe gerentes 
e ' h 1 . . I fructus. Sed quid indc? Queso ego os e egant1ss1mos ~ amato-

. s dicant nunquid illis prohibitum sit ab aliqua veten seu no. 
re ' il · ·1 d 

doctrina deorum suorum scelera, quo ve ent m stl o, escri- , 
va f" . d 
bere. Non equidem reor, nec etiam christian? mgent~, utn 
modo sane intellecta fictio adversus cathoheam ventatem, 
exenterata nil pariat. Si non prohibitum est, si hos legere non 
leges prohibent neque prophete, non sacre ~ontificu~ sanctio
nes, quid tenere, quid legere mali est? ~nqu~cnt: «<;>Ula seduc
tores sint mentium dulcedine sua». Hu1c ob1ect1om pa~o ante 
responsum est; verum si hi imbccilles sunt atque_tractabiles, si
bi caveant memores proverbii veteris, quo proh1betur hos cer
tamen lapidum non intrarc, quibus sit galea _vitrea. Fate~r ta
men ultro longe melius fore sacros studere libros quam 1stos, 
etiam si optimi sint, studentesque acccptiores reor esse Deo, 
pontifici summo, et Ecclesie; verum non omnes, nec sempet 
eadem trahimur affectione, et sic non nunquam ad poetlcos 

8 

trahuntur quidam. Et, si trahimur, vel sponte nostra_ in eos 
imus, quod hoc crimen, quod malun: est? 190 Po~sumus impune 
mores barbaros audire, ipsos, si velimus, susc1pere barbaros, 
eis hospitalitatem exhibere, eis, si petant, ~us dicere, cum e(s 

9 

amicitias iungere; poe:arum libros ~ege~e, s1 J?,eo plac.~t, a~1h1s 
viris doctissimis prohtbemur. Mamche1, Arr11, Pelagnque et 
aliorum heresiarcarum execrabiles errores ut noscamus, nemo 
prohibet quin scrutemur; versus autem legisse poeticos, ho~
rendum ut hi clamitant, imo letale crimen est. Ioculatores m 
quadru;iis ut plurimum inhonestos ludos agentes in_spicere 
possumus, hystriones in conviviis turpia canentes aud1re, ne-
bulones in popinis, lenones in lupanaribus blasfemantcsque 
pati, nec oh id in Tartara trahimur; poetica legisse pocmata 
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aJJ]Jiletto che costoro scrivano tutte queste scelleratezze contro 
Ja verità e ne persuadano i lettori. E dunque? Pagani furono: 
non conobbero _Cristo; esaltarono la propria religione, che sti
mavano v~ra; diedero alla luce invenzioni che spesso portava
no al loro mte_rno frutti graditissimi e lodevoli. E che poi? Pre
go c~: questi elegantissimi s_trilloni mi rispondano: forse a 
quelh e vietato da qualche antica o moderna dottrina descrive
re nello stile voluto le scelleratezze dei loro dei? Non lo credo 
davvero; e neppure credo sia vietato di inventare ad un cristia
no, purché l'immaginazione, ben intesa, quando sia stata mani
festata, nulla produca contro la verità cattolica. Se ciò non è 
vietat~, s; non proibis~ono di leggere i poeti né le leggi né i 
profeti ne la santa sanzione dei pontefici, che male è tenerli in 
casa, o leggerli? Diranno: «Perché i poeti con la loro dolcezza 
sono seduttori delle menti». A questa obiezione poco innanzi 
si è risposto; ma se i lettoti sono deboli o arrendevoli se ne 
guardino, memori dell'antico proverbio che sconsiglia' di en
trare in una battaglia di pietre a chi ha l'elmo di vetro, Ammet
to tuttavia, di buon grado, che sarebbe ben meglio studiare i li
bri santi che questi dei poeti, anche se siano ottimi; e che chi 
studia quei libri sia più gradito a Dio, al sommo pontefice e alla 
Chiesa. Ma non tutti, né sempre, siamo attratti da uno stesso 
affetto; e così alcuni sono talora attratti ai libri di poesia. E se 
vi siamo attratti o andiamo ad essi spontaneamente, che pecca
to, che male è questo? Possiamo senza danno sentir dire dico
stumi stranieri, anzi, se vogliamo, accogliere gli stessi stranieri 
offrir loro ospitalità, e, se lo chiedano, rendere loro giustizia ~ 
stringere con loro amicizia; ma invece ci si vieta, da questi dot
tissimi uomini, di leggere i libri dei poeti, se a Dio piaccia. Nes
suno proibisce di ricercare, per conoscerli, gli errori esecrabili 
di Manicheo, di Ario e Pelagio e di altri eretici· e invece è cosa 
da rifuggire, come costoro vanno gridando, a~zi peccato mor
title, leggere i versi dei poeti. Possiamo anche assistere ai gio
c~i,_ pe_r 1~ pi~ disonesti, dei buffoni, ascoltare i turpi canti de
gh 1stnom nei banchetti; possiamo tollerare i fannulloni nelle 
osterie, i ruffiani che bestemmiano nei lupanari; né perciò sia
mo trascinati all'inferno. Ma il leggere i poemi in versi ci esclu-
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nos eterni regni facit extorres. Pictori etiam in sacris edibus/; 
est pingere Tricerberum canem, Ditis observantem limiiit1,: 
Charonem nautam, Acherontis vada sulcantem, Erinas ydtìi 
accinctas accensisque armatas facibus, ipsum Plutonem, .infell_l 
cis regni principem, damnatis supplicia inferentem, 192 p 
sonoro carmine hec eadem scripsisse nephas, et irremiss· 
lectori crimen est. Pictori eidem concessum, in aulis regutrtef 
nobilium virorum, amores veterum, deorum scelera hominunf 
que, et quecunque cuiuscunque commenta pingere, nullo pi( 
trum prohibente decreto, et hec a quibuscunque pro libitoiJÌ/ 
tueri permissum est; poetarum inventa, omatis linita licterjgl I 
plus, a sapientibus lecta, volunt mentes inficiant, quam pi~~ j 
ab ignaris inspecta. 3 ì 

IO Quid multa? Deficio, fateor, volens, si possem, advertetf 
quibus viribus, qua potentia livor edax et ignorantia hos hBa, .• 
tores in tam grandem dementiam potuerit inpellere. Scire sàk 
tem debuerant quia Vas electionis testatus est: scire malull) 
malum non esse, sed operari;193 et ipsi novissimi preceptofi 
(credo, ut a suis mulierculis prudentiores habeantur,194 etinile 
pinguiores consequantur offas) non verentur dicere, nedtifu 1 

II dicam scire, sed poetas legere perniciosissimum esse. O fasti-. • 
dium audire, etiam si omnino despiciendi sint poete, nepfol- i 
rium fore, si videris, margaritam ex luto colligere! Qu&i , 
astergibile lutum illam minus fecerit preciosam. Nec eru~f J 
scunt interpretes hi hac presumptuosa atque generali prohibi- ! 
tione sua velie ex veritate fieri mendacium, si dixerit aliqllll~- ! 
do poeta, imo eos dixisse toto denegant ore. Ridiculum ~\ I 
audire humani generis hostem dyabolum potuisse verbum lfo.. , 
num aliquando dixisse; poetas autem, esto adversus conscie#- •. 
tiam paulo ante malos esse concesserim, curo forte non nullls 1 

preter gentilitiam maculam nil inhonestum iure posset ol:iifti/ I 
verbum bonum dicere nequivisse. Vocatur etiam non nun- ·1 

quam a sacris hominibus in testimonium dyabolus: invocasse i 
~ 
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de.dal regno eterno. Anche è concesso ai pittori dipingere nelle 
çl}ìese il C~rbero dalle tre teste, che fa guardia alla soglia di Di
lp,il no_cchiero ~arante, che solca il fiume Acheronte, le Erinni 
citite d1 serpenti e armate di accese faci e lo stesso Plutone 
prìnd~e de_l reg~o infer_na~e, che porta i supplizi ai dannati; m~ 
aipoetl scrivere In versi d1 questi stessi soggetti non è 1 1·t . 1"I . d ec o, e 
clii 1 egge com_m_ette llllper onabile peccato. Allo stesso pitto-
re.è concesso d1p1ngere senz'alcun divieto degli anziani nei p _ 
lazzi realil ~e~e sale ~ei_ nobili, gli amori degli antichi: le sce~
Jer~tezze , ei e uom1n1 ~ ogni altra invenzione di chiunque; 
eJm~ltr~ e permesso . a ciascuno vedere queste figurazioni a 
proprio piacere; ma le Invenzioni dei poeti, scritte in lettere or
n~te, costoro ?retendono eh~ infettino le menti, se lette da per
sone col:e: p~u che quelle pitture, se viste da ignoranti. 

Perche ms1stere? Rinuncio, lo confesso a voler riscontrare IO 

an<:11e se 1~ P~t~ssi, ~?n quali forze,_ con ~uale potenza la cor~ 
n,,siv~ ma_ligmta, e 1 ignoranza abbia potuto spingere questi 
c1anc1at~:i a cosi grande demenza. Almeno avrebbero dovuto 
sapere cio che San Paolo ci ha attestato: non è male conoscere 
1ttnale, ma commetterlo; e invece questi nuovissimi maestri _ 
ioicredo, per essere ritenuti più saggi dalle loro donnicciole e 
perciò per ottenere più grassi bocconi - non temono di affer
tnate che è :osa ~annosissima, non dico conoscere, ma anche 
SJl<J legge:e 1 poeti. O. che fastidio sentire dire - anche se i poe- II 

kf~sser? m_ tutto da d1sp1 rezzare - che è empietà raccogliere, se 
~1 s:rra ~Ista,, un~ per a nel fango! Come se il fango, che si 

pµo ~1~ulire, 1 ~~bia resa meno pregiata. Né si vergognano, 
q_uestl ~terpret1, m questa loro presuntuosa e generale proibi
ztone, d1 volere che_ la verità diventi mendacio, se sia un poeta 
adave~I~ de:ta; anzi a tutta bocca negano che i poeti l'abbiano 
~tta. E mutile stare a sentire che il diavolo, il nemico del gene
re1u:11ano, :alora_ abbia potuto dire qualche buona parola; e 
~e ?1vece 1 poeti (sebbene poco innanzi ho ammesso contro 
cqsc'.enza, che si_ano cattivi, mentre ad alcuni niente d/ disone-
sw~1 potre?be nmproverare, all'infuori della macchia di essere 
~~µ pag_aru) ~on abbiano potuto dire parola buona. Da certi 
,~çrdott, anzi, talora il diavolo è chiamato a testimonio; men-
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poetaIIl horum accusantium autoritate irremissibile crtme1r:l.,i;ì 

u Sed nunc, hos prohibitores et in exilium poetarum 
oro dicant: (<Quid magis quam phylosophia potuit 
poesis?» Veritatis quippe optima indagatrix phylosop 
comperte vero sub velamine servatrix ficlissima est po 
minus recte sentiat illa, non potuit rectum ista servasse. 
sequa est: domine vestigia imitetut necesse est; si deviet 
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111vocare un poeta l' . 1477 
o imperdonabile. ;,,l'ae~r autorità di questi accusatori ' 

,,, P't ' li b,ndiscono ;,:':::l;'0 qJ"'1J, eh, ,i,tsno dJ J,::: 
~• . 'powt? p=are più d,ll, fil' "'.pood,mri, pmhé 1, " 
\o.tfll:1a mdagatnce di verità· 1 os~fia? Certo la filos f , 

e, sotto il velo d il ' m~ ,a ~oesia è fedelissim o la e 
meno r ' e a ver1ta ritrovata S a conser-

hec ut exorbitet a necessitate cogitur. Quid ergo, curo ge11fil~ 
phylosophos allegemus ore pleno eorumque servemus sertten. 
tias, et nil fere nisi eorum vallatum autoritate famemus,d,iet~ 
poetarum poetasque horrescimus, atque detestando dàlìltla-

Ci . , etto, questa non h . e quella senta in 
.pii poesia e serva della filo f a potuto aver salvato il . ~ p,dw~'! se q~ll, ,~: à'.',:, n=swio che segu, !~i::::; 
;9~a necessita a uscire d' . ada, anche quest è !r' bocca ,ll,ghfamo : m:'ll'""· Pc<ché dunq:,, ::::" 

r3 mus? Extollitur Socrates, honoratur Plato, colitur Aristot.il~ 
ut de reliquis sinam, qui omnes fuere gentiles et perseped\ifu, 
natis opinionibus erronei homines; Homerus ab obiurgaton
bus nostris pellitut, clamnatut Exioclus, Maro clespicitu!fil'.que 
Flaccus, quorum figmenta nil aliucl sentiunt quam disputatlo. 
nes illorum. Quorum quoniam dogma student et ex hisf~to 
curo clifficultate, non patiente ingenio, queclam principiola 
sumpserunt, quasi intellectum commendant. Poetarum\ièm 
quoniam scripta negligunt, et sic non intelligunt, despiciU11titt 
condemnant. Attamen quicquid damitent, quicquid 1 
quicquicl iubeant vel suadeant, si phylosophorum scr· 
barbarorum gesta, si hereticorum perfidia legi possunt, 
tarum volumina absque piaculo legi, teneri audirique p 
mente tamen integra atque constanti, ne, si quando aliq 
ortodoxam dicerent ficlem, tanquam ab fila exteri se le 

labefactari permictant. 
r4 Nunc autem superest in extremum horum clamores 

lum acrius instandum atque prolixius, quoniam ea ex 
cimi atque sanctissimi hominis autocitate precedentia 
firmasse se credunt. Dicunt igitur damitantes leronimi 
ad Damasum papam: (<Demonum cibus sunt carmina 
rum»- Quod si satis percepissent, a nobis etiam firmatu 
vertissent, et potissime ubi clamnatam comicorum spur 

èlJZC e quasi nulla aft . pagam e serbiamo 1 1 a bb. ermiamo se f . e oro sen 
' a . lamo ~ orrore i poe~i e f f n orufi_cato dalla loro au: 

~tamo? St esalta Socrate _oro versi e, detestandoli li 

~;i,!';,'""':' degli sJttÌ, •:i,~~;;//"oue, si ve,;ra , 3 

i no,m' ,::!::0:::n'.J',';!:'~'hili; Om::•:w~:•:~;,' 
raz~o, I~ cui invenzioni ni ~1~do, ~isprezzando Virgi: 

. e~tl de1 primi. Poiché dei ~~t a tt s1~nificano che i ra:tt,. e ne . hanno ricavato s oso t l miei critici studiano 
~' h lodano come se la 1 ' edpur. con difficoltà alc . 
10 p . h, oro ottrl ' um 

' o1c e trascurano gl1' . . cl ~a avessero inteso AI 
no l' d' scrlttl 1 , , ' 1 tsprezzano e li co cl e poeti, e quindi non li 

;,,i;~;;k~do, fat<sudo, ,:.::::doEpp,,e, ehecché 
a p f'd" ggdere gh scritti dei filo f' 1 . o persuadendo 

er 1 1a egli . . so 1, e tmpre d · b ' le . eret1c1, anche iv 1 . . se et ar-
ttl, posseduti e ascoltati' o um1 de1 poeti potran 

nte inte r e senza pec t . · . g a e rerma, affinché ca o; e sta pure 
raria alla ortodossia della f d' se_ tlalora qualcosa dices 
non se n 1 • e e 1 ettori · e ascmo macch' ' 'come estranei 

resta da op . rare. 
11, l . porsi, un po' i' a u tlma parte d . 1 p u acremente e p'' 1 · t e1 oro grid' il' 1u arga-

.on fermare tutte le preced ~ os~ _ 1, perché credono di 14 
o amo · · enti cnt1che l' 1 1 s1s~imo e santissimo D. con autorità di 
e paro e di Gi 1 . tcono dunq "b cl . ro amo al papa D ue, procla-
ct o et demoni» Ma 1 amaso: «I versi de1· po . · se e av b e-
accorti che anche noi lo abb_essero en intese, si sa-1amo affermato· sp . 1 , ecta -
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15 atque abiectam semel et iterurr_i ~nte_iam ~~us.1
~ Sed quo. 

niam nulla poetarum facta d1stmct1one, mv1dent1e offuscatt. 
caligine, in quoscunque ceci irruunt, propulsanda eorum igna
via est, et ipsi in perpetuum cogendi silentium. Si igitur epistu~ 
las si volumina Ieronimi, si hanc eandem, quam producunt in 
tes~em seu cuius autoritate damnatos poetas volunt, studios~i. 
legisse~t, invenissent profecto verbum hoc_ a l:ronimo declaraJ 
tum et eius sensum appositum, atque ob1ect1onem, quam fay 
ci~t esse solutam, et potissime ex figura mulieris captive, ra.l 
so c~pite, deposita veste, resectis ~gui?1:1s _et pilis ablat~, 

16 Israelite matrimonio copulande.196 Et s1 relig10s1ores atque delif 
catiores sanctis doctoribus esse non velint, comperient hllllç. 
demonum cibum, non solum non reiectum flammis, ut iubent, 
immissum, sed cum diligentia servatum, tractatum, atque gtij 
statum a Fulgentio, doctore atque pontifice catholico, ut appa/ 
reteo in libro, quem Mythologiarum nuncupat ipse, in quo eléf 
gantissimo stilo descripsit poetarum fa~ulas, expo~endo)Ì 
Equo modo Augustinum, doctorerr_i egreg~u~, comper!e~t_n9~ 
horruisse poesim nec poetica carmma, qum imo solerti vtgilan;' 
tia studuisse et intellexisse; quod volentes negare, non possent, 
cum sepissime in suis voluminibus sanctus ~o~? Virgiliunl 
aliosque poetas inducat; nec fere unquam Virgilium absque 

17 alicuius laudis titulo nominat. 198 Sic, ut iterum dixerim, Iero1J , 
mum doctorem eximium atque sanctissimum et trium lingua,· · 
rum ~abiliter eruditum, quem ignorantie eorum hi in testeriJ: 
trahere satagunt, tanta poetarum carmina diligentia studuiss{ 
percipient atque servasse memorie, ut nil fere absque eo~ 
testimonio firmasse videatur. Videant, si non credunt, inter a~ 
libri eius Hebraicarum questionum prologum, et advertanti 
nunquid eum totum T errentianum fuisse sentiant; videa~( 
nunquid sepissime Horatium atque Virgilium sibi qu~darrm:9c , 
do assertores inducat, et non solum hos, sed et Persmm aho:; \ 

1 8 sque. 199 Legant insuper eiusdem facundissimam ad Augusti-{ l 
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lllente dove una volta, e più, abbiamo detto essere condanna
bile e da respingere la sozzura dei comici. Ma poiché, senza fa- 15 
re alcuna distinzione tra i poeti, offuscati dalla nebbia dell'invi
dia, ciecamente contro tutti si scagliano, la loro ignoranza è da 
rifiutare; ed essi devono essere ridotti a perpetuo silenzio. Se 
dunque avessero letto attentamente le epistole e i volumi di Gi
rolamo, e questa stessa sentenza che adducono come prova, e 
sulla cui autorità vogliono condannati i poeti, certamente 
avrebbero trovato che Girolamo stesso ha chiarito queste sue 
parole e il significato attribuito loro; e anche avrebbero capito 
che l'obiezione da essi mossa è già stata sciolta, e specialmente 
nella figura della donna schiava col capo raso, senza veste, con 
le unghie tagliate e con i peli strappati, per esser unita in matri
monio con l'Israelita. 

E se non vogliano essere più scrupolosi e sottili dei santi dot- 16 
tori, comprenderanno che questo cibo dei demoni, non solo 
non è stato rifiutato e - come essi comandano - gettato alle 
fiamme, anzi serbato con diligenza, trattato e gustato dal dot
tore e vescovo cattolico Fulgenzio, come appare nel libro che 
egli stesso intitola Mythologiae, nel quale, con stile elegante, ha 
descritto ed esposto le favole dei poeti. Parimenti troveranno 
che Agostino, famoso dottore, non ebbe in orrore la poesia né i 
versi dei poeti, ché anzi con vigilanza e diligenza li studiò e 
comprese; e ciò volendo negare, non potrebbero, dal momento 
che molto spesso il santo introduce nelle sue opere Virgilio e 
altri poeti; né quasi mai cita Virgilio senza qualche titolo di lo-
de. Così, per ripetermi, avvertirebbero che Girolamo, dottore I7 
esimio e santissimo e mirabilmente istruito in tre lingue, pro
prio lui che questi cercano di produrre a testimone della loro 
ignoranza, con tanta diligenza studiò i versi dei poeti e li serbò 
a memoria, che pare non aver mai nulla affermato senza la loro 
testimonianza. Vedano, se non credono, tra le altre sue opere, 
ilprologo del libro Hebraicae quaestiones e osservino, se sap
piano notarlo, che egli fu del tutto terenziano; e vedano che 
molto spesso introduce Orazio e Virgilio, in qualche modo, co-
me suoi difensori; e non solo questi, ma anche Persio e altri. 
Leggano inoltre la sua eloquentissima epistola ad Agostino e 18 
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num epistulam rimenturque nunquid in ea inter illustres vi 
vir doctus poetas, quos ipsi tanto clamore confundere, si p 
sint, conantur, enumeret.200 Porro, si nesciunt, perlegantA~
tus Apostolorum, et sentient nunquid Paulus, versus poeticot 
studuerit et noverit. Invenient quippe eum non fastidisse)in 
Ariopago adversus Atheniensium obstinationem disputanteni/ 
uti testimonio poetarum, eumque alibi Menandri comici càtf 
mine usum, dum dixit: «Corrumpunt mores bonos colloqùhi 
mala». Et Epimenidis poete, si memini, allegat versiculum, qui 
adversus hos aptissime dici posset, dicens: «Cretenses sempei: 

19 mendaces, male bestie, ventres pigri».201 Et sic non, qui ad ci!/ 
lum usque tertium raptus est,202 quod isti sanctiores volùìt~ 
peccatum vel turpe arbitratus est legisse atque didicisse poetai 
rum carmina. Insuper perscrutentur quid scripserit Dyonisiu~ 
Ariopagita, Pauli discipulus et Christi martir egregius, in sud 
Ierarchie celestis libro. Ex intentione quippe dicit, prosequitut 
atque probat divinam theologiam poeticis fictionibus uti, intef 
alia ita dicens: «Et enim valde artificialiter theologia poetici& 
sacris formationibus in non figuratis intellectibus usa est, no
strum, ut dictum est, animum revelans, et ipsi propria et C<li 
niecturali reductione providens, et ad ipsum reformans anago
gicas Sanctas Scripturas» et alia multa, que ad hanc sententiall'i 

20 subsequuntur.203 Et, ut reliquos postremo sinam, quos advet
sus bestialitatem horum possem inducete, nonne ipse etia111 
Dominus et Salvator noster multa in parabolis locutus est,20J 
comico convenientibus stilo? Nonne et ipse adversus Paullllll 
prostratum Terrentii verbo usus est, scilicet «durum est til,f 
contra stimulum calcitrare?»205 Verum absit ut putem Chti
stum Dominum a T errentio, quantumcunque diu ante fuisset, 
quam hec dieta sint, verba assumpsisse! Sufficit michi satise~Y 
se ad firmandum propositum Salvatorem nostrum voluiss~ 
quandocunque verbum suum atque sententiam ore Terrentij 
fuisse prolatum, ut appareat non omnino esse cibum demo\ 
num carmina poetarum. 

21 Quid nunc inquient boatores illustres? Clamitabunt ne?Ìli-
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ricerchino se in quella, tra gli uomini illustri, quel dotto non 
ènumeri i poeti che essi si sforzano con tanto rumore di sfigu
tare, se possano. Anzi, se non lo sanno, leggano gli Acta Apo-
siolorum e si accorgeranno che Paolo ha studiato e conosciuto i 
versi dei poeti. Inoltre troveranno che egli non disdegnò, men-
tre disputava nell'Areopago contro l'ostinazione degli Ateniesi, 
di servirsi della testimonianza dei poeti e altrove di usare il ver-
so del comico Menandro quando disse: «I cattivi discorsi cor
rompono i buoni costumi». E se ben ricordo, allega il versetto 
del poeta Epimenide - versetto che potrebbe molto opportu
namente essere detto contro questi - che suona: «I Cretesi 
sempre mendaci, male bestie e ventri pigri». E così colui che fu 19 
rapito fino al terzo cielo, non ritenne peccato o vergogna ( ciò 
che questi, più santi di lui, vorrebbero) leggere e apprendere i 
versi dei poeti. Inoltre ricerchino ciò che scrisse Dionigi Areo
pagita, discepolo di Paolo e martire famoso di Cristo, nel suo 
De ierarchia coelesti. Di proposito infatti dice, tratta e prova 
che la divina teologia usa immagini poetiche, scrivendo tra l' al-
tro: «Molto conformemente alle regole dell'arte, la teologia si è 
servita di sacre formazioni poetiche in concetti non rappresen
tabili, rilevando (come si è detto) l'animo nostro e ad esso 
provvedendo con la propria interpretazione congetturale; e 
per esso riformando in senso anagogico le Sacre Scritture»; e 
molte altre cose che seguono a questa sentenza. E per lasciare, 20 

in ultimo, gli altri che potrei addurre contro la bestialità di co
storo, non forse lo stesso Signore e Salvatore nostro ha detto 
1I1olte cose nelle sue parabole conformi allo stile comico? Non 
forse ~ch'Egli usò verso Paolo steso a terra le parole di Teren-
zio: «E duro per te recalcitrare contro lo sprone?». Ma sia lon-
tano da me il credere che Cristo Signore abbia preso da T eren-
11io queste parole, sebbene questi sia vissuto ben prima che fos-
.sero pronunciate! A me basta per confermare la mia argomen
tazione, che il nostro Salvatore abbia voluto una volta che la 
sua sentenza e la sua parola fossero proferit~ per boccd di Te
renzio, in modo che risultasse chiaro non essere affatto i versi 
dei poeti il cibo del demonio. 

Che diranno ora questi illustri critic~ni? Grideranno? Si fa- 21 
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u1 b t dversus carmina poetarum a suomet teste reprobati s ta un a . . . • 
1. pluri·um sanctorum virorum tesumomo v1ct1 atque 

et a 1orum • • b" 
u1 ·, Clamabunt equidem, insuperabilis eorum ra 1es est! 

rep s1. . "d "b · 
S d m l·uste tu videas rex opume v1 eantque qu1 us ratio 

e qua , ' · H" 
· 1·ca est quam obstinata horum protervia. 1s autetn 

22 mag1s am , 1· d 
b O

lute damnantibus iustissimum iudex, Deus, a 1quan o 

I 

tamas d .. 
retribuet invidentie meritum, et ea em e1s metletur mensura 

qua ipsi aliis metiuntur.'06 

XIX. Minime poete omnes iussu Platonis pellendi sunt urbi. 

bus. 

Perminimum visum est latratoribus nostris_ conat~s exp?
. mnes ut et domibus ac manibus hommum, si potms-su1sse o , · f · 

sent, poetas excluderent. Et ide~ ecce,_ iterum agmme acto, lt-

t et armati Platonis autontate, mfando gutture son?ras 
ruun ' d" . . t rb1b 

eructant aientes Platonis iam 1ct1 mssu, poe as u us voces , , . . . b . 
11 ndos·'o' inde ut Platoni def1c1ent1 su vemant, supe-

esse pe e ' .' .. . . . . . I e . b' 
2 

raddunt: «ne suis lasc1v11s c1vmm mores m~1dc1ant. ». Ul ~ l~~-
. · t i satis in superioribus responsum v1 eatur, non p1ge lt 

uom, e s . . f h 1 ph' 
iterum latius respondisse. Maximam 1g1tu: ateo: P Y oso . 1 

3 

huius autoritatem esse nec spernendam, si sane mtell~cta s1t; 
de sensu cuius profecto hi, aut nichil, aut perverse sentmnt: ut 

bl't Ostensum tamen illis est 208 poetas sponte sua sohtuappare . . • h · 
d. habi'tare quam ob rem illos montanos et meptos om1-

mes ' . 1 'dd' 
nes nuncupabant. Si autem violenter urbes mco ere_nt, qm 1-
cerent morsores hi? Dicerent eos esse tyra~nos! ?1 vero nunc 
velint sententiam vertere et eos cultores urbmm d1cere, falsum 
est. Constat Homerum inter aspreta scopolorum et montana 
nemorum, post peragratum orbem, extrer:ia cum p~u?ertate 
litus Arcadum habitasse, et ibidem mente vtde~s, lumm1bus ~a-
men egritudine captus, ingentia illa atque adm1randa volumma 
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ranno beffe dei versi dei poeti, dopo essere stati riprovati dal 
loro stesso testimonio e vinti e respinti dalla testimonianza di 
altri molti uomini santi? Grideranno davvero, perché la loro 
rabbia è invincibile. Ma quanto a ragione gridino, vedilo tu, ot
timo re, e lo vedano coloro ai quali la ragione è più amica della 
loro ostinata protervia. Ma a costoro, che così assolutamente 22 

condannano, Iddio, giustissimo giudice, una volta buona ren
derà ciò che loro spetta per la loro invidia e con loro sarà usata 
la stessa misura che essi prendono ad altri. 

XIX- Non devono essere cacciati dalle città i poeti secondo 
l'ordine di Platone. 

È parso troppo poco ai nostri latranti critici, porre tutti gli r 
sforzi per escludere i poeti - se mai avessero potuto - dalle ca-
se e dalle mani degli uomini. E perciò ecco che, riordinate le fi-
le, fanno irruzione e, armati dell'autorità di Platone, eruttano 
dalla gola nefanda voci sonore, dicendo che i poeti, per ordine 
del suddetto Platone, devono essere cacciati dalle città; e poi, 
per surrogare Platone, dove vien meno, aggiungono: «perché 
non infettino i costumi dei cittadini con le loro lascivie». Seb- 2 

bene a questa obbiezione sia stato abbastanza risposto nelle 
pagine precedenti, non rincrescerà che più ampiamente di 
nuovo si risponda. Ammetto dunque che è grandissima l'auto-
rità di questo filosofo e da non disprezzare, se sia bene intesa; 
ma del suo significato certamente costoro non capiscono nulla 
o anzi capiscono il contrario, come apparirà chiaro. Ad essi 
tuttavia si è mostrato che i poeti abitano spontaneamente nelle 
solitudini, e, perciò li chiamavano montanari e rozzi. Se invece 
abitassero per forza nelle città, che direbbero questi critici? 
Direbbero che sono tiranni. Ma se ora volessero mutare la loro 
sentenza, definendoli abitatori delle città, sarebbe falso. È noto 3 
che Omero tra aspri scogli e boschi montani, dopo aver girato 
il mondo, abitò in estrema povertà nella regione dell'Arcadia e 
quivi, vedendo solo colla mente, privo per malattia della vista, 
dettò quei grandi e mirabili libri, non dolci del miele ibleo, ma 
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non Ybleo, sed Castalio melle perlita, Yliadis et Odyssee clic- ' 

4 tasse.209 Virgilius autem, ingenio non minor Homero, urbe Ro
ma, tunc rerum domina, neglecta, atque Octaviano Cesare, to. 
tius orbis principe, cuius singulari letabatur amicitia, omisso, 
quesivit sibi haud longe a Neapoli, Campanie inclita civitate, 
tunc etiam deliciis abundante et odo, semotum locum quieto 
atque solitario litoti proximum, ut magni spiritus homo, 
Iohannes Barillis aiebat,210 inter promontorium Posilipi et Pu
teolos, vetustissimam Grecorum coloniam, ad quem nemo fe_ 
re, nisi eum quereret, accedebat; in quo post Georgicum car
men celestem decantavit Eneidam. Cuius selecte solitudinis 
Octavianus prestare testimonium volens, cum fecisset eiusdetn 
Virgilii a Brundisio ossa referti, haud procul ab electa solitudi
ne tumulati iussit, secus eam viam, que adhuc Puteolana dici-

5 tur, ut eo iacerent mortua cuius elegissent in vicinia vivere. Et, 
ne semper per antiqua vagemur, que oppugnatores, quantum
cunque fausto testimonio roborata sint, negant facile, Franci
scus Petrarca, celestis homo profecto et nostro evo poeta cla, 
rissimus, nonne, spreta Babilone occidentali atque pontificis 
maximi benivolentia, quam omnes fere Christiani summopere 
cupiunt et procurant, et pilleatorum orbis cardinum aliorum
que principum, in Vallem Clausam abiit, insignem Gallie soli
tudine locum, uhi Sorgia, fontium rex, oritur, et ibidem otn
nem fere floridam juventutem suam, villici unius contentus ob
sequio, meditando atque componendo consumpsit? Fedt 
equidem; stant vestigia stabuntque diu, parva domus et hortu
lus, et, dum Deo placet, testes vivunt plurimi.211 

6 Si ergo, ne plures recitem, sic est, minime edepol oportu-
num est ut in hoc quis labores inpendat ut abeuntes ultro pòe
tas urbibus pellat. V ellem ego tamen ab istis audire nunquid 
existiment Platonem, dum librum sue Reipublice scripsit,212 in 
quo hoc mandatur, quod isti aiunt, intellexisse de Homero, 
scilicet si urbs i1li placuisset, eum urbe fuisse pellendum? Ne
scio quid responsuri sint; ego autem non credo, cum de eo 
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di quello castalio, dell'Ilias e dell'Odyssea. Virgilio poi, non in- 4 
feriore per ingegno ad Omero, trascurando la città di Roma, 
allora signora del mondo, e abbandonato Ottaviano Cesare, 
principe di tutta la terra - della cui singolare amicizia si com
piaceva - si cercò non lontano da Napoli, illustre città campa-
na, che anche allora abbondava di delizie e di svaghi, un luogo 
appartato, vicino al lido quieto e solitario ( come diceva Gio
vanni Barrili, uomo di grande spirito), tra il promontorio di 
Posillipo e Pozzuoli, antichissima colonia greca; luogo a cui 
quasi nessuno andava, se non per cercare lui; ed ivi, dopo le 
Georgica, compose la celeste Aeneis. Ottaviano, volendo offri-
re testimonianza di questa scelta solitudine, dopo aver fatto 
portare da Brindisi le ossa dello stesso Virgilio, ordinò di tu
mularle non lontano da quel prediletto luogo solitario presso 
quella via, che ancora è detta «pozzolana», affinché il poeta 
giacesse, morto, nella località in cui aveva scelto di vivere. E 5 

per non discorrere sempre di cose antiche, che sono da questi 
con disinvoltura negate, ancorché rafforzate da fauste testimo
nianze, Francesco Petrarca, uomo veramente divino e poeta 
chiarissimo al nostro tempo, non forse, dopo aver disprezzata 
la Babilonia occidentale e trascurata la benevolenza del sommo 
pontefice, che quasi tutti i cristiani molto desiderano procurar-
si, e di molti cardinali e altri principi, andò in V alchiusa, famo-
sa località solitaria della Gallia, dove nasce la Sorga, regina del-
le fonti e qui vi spese, accontentandosi del servizio di un solo 
castaldo, quasi tutta la sua florida giovinezza, meditando e 
componendo le sue opere? Egli lo ha fatto invero, vi sono le 
tracce e vi resteranno a lungo: una piccola casa e un orticello; 
e, a Dio piacendo, vivono molti testimoni. 

Se dunque, per non citarne molti, è così, per nulla è davvero 6 
il caso che alcuno spenda le sue fatiche a cacciare dalle città i 
poeti che se ne vanno spontaneamente. E tuttavia io vorrei sa
pere da questi se stimino che Platone, quando scrisse il libro 
della sua Res publica, in cui si comanda ciò che essi dicono, ab-
bia inteso dire che Omero, se gli fosse piaciuta la città, ne do
vesse essere cacciato. Io non so che cosa essi risponderanno; 
liia per mio conto non lo credo, avendo già letto di lui molte 
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7 multa laudanda iam legerim. Rune enim sacratissime Cesarum. 
leges omnium virt1;1t~ patte~ voci~ant,213 et sepissime eorum 
latores ut illas ma1or1 venerat1one dignas facerent, et quodatn, 
sacro ~aneto testimonio roborarent, inter eas non nunquam 
Romeri carmina miscuere, ut, in fine prohemii Codicis Iustì, 
niani, Yliadis legitur carmen, et in eodem sub titulo De iustitia 
et iure sic et De contrahenda emptione, et De legatis et /idei 
commi~sis, et aliis locis, ut minus credentes possunt in Pandec: 

8 ta Pisana cognoscere.214 Rune insuper in suum civem plures 
Grecorum egregie civitates, eo etiam mortuo et paupere, vo
luere et de hoc inter se movere litigium, ut comprehendi pote
st liq~ido per verba Ciceronis in oratione pro Archia, dum di
cit: «Romerum Colophonii civem dicunt esse suum, Chii 
suum vindicant, Salaminii repetunt, Smitnii vero suum esse 
confirmant, itaque etiam delubrum eius in oppido dedicave
runt; permulti alii preterea pugna~t inter se_ atque c~n~en-

9 dunt».m Ree Tullius. Quod ego ettaro testarl a vetusttssuno 
greco carmine, satis inter eruditos vulgato, legisse memini, sic 
aiente: bci:6. bLEQL~01JOW :n;6À.ELç bux QLl;TJç 'Oµ'1]Q01l. ~uµoç, 

K ' ' rr-, 'A ç 'A•~vu 216 ~µ'UQVTJ, ·x.coç, 011,0cprov, L~Oç, QY~ , v,1 L:,: 
«Septem litigant civitates de radice Romer1: Samos, Smtr
ne, Chios, Colophon, Pilos, Argos, Athine». Rune preterea ÌP: 
se Plato in eodem libro Rei publice aliisque persepe conclu. 

10 sionum suarum inducit in testem.217 Si igitur virtutum pater a 
legibus habitus est, si legum decus, si tot ~ivitatum civis etia~ 
repetitus, si a preceptore ipso Platone tesus ass~~ptus, s~ultts, 
simum est arbitrari Platonem eundem prudent1ss1mum vmun, 

n talem poetam urbe pellendum iussisse! Insuper ho~ Platonis 
iussu existimabimus Emnium urbe pellendum? Qui honesta 
paupertate contentus, adeo oh virtutem sua~ carus Scipionì
bus fuit hominibus quidem non solum arm1s et bello atque 
sanguinis generositate conspicuis, sed phylosophi~ do~estic~ 
et sanctitate morum illustribus, ut post mortem etlam ems vel
lent suis maiorumque suorum suos misceri cineres, et suo tll• 
mulari sepulcro. Si credant hi, ergo non credam, quin potius 
arbitror Platonem suam civitatem optasse talium fuisse reple-
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cose lodevoli. Le santissime leggi dei Cesari chiamano costui 7 
padre di tutte le virtù e molto spesso gli estensori di quelle -
per renderle degne di maggior venerazione, e rinforzarle con 
qualche sacrosanta testimonianza-, mescolarono tra quelle ta
lora versi di Omero, come alla fine del proemio del Codex di 
Giustiniano si legge un verso dell'Ilias e nello stesso al titolo 
De iustitia et iure e cosl nel De contrahenda emptione e nel De 
/egatis et /idei commissis e in altri luoghi, come, coloro che non 
credono, possono vedere nella Pandecta pisana. Inoltre molte 8 
illustri città greche vollero che Omero, anche dopo morto in 
povertà, fosse loro concittadino; e su ciò si mossero a contesa -
come si può chiaramente comprendere dalle parole di Cicero-
ne nella orazione Pro Archia, dove dice: «I Colofoni dicono 
che Omero è loro concittadino, i Chii lo rivendicano come 
proprio, i Salamini lo reclamano, gli Smirnei affermano che è 
dei loro e perciò nella loro città gli dedicarono un tempio; e 
moltissimi altri inoltre tra sé combattono e contendono». Cosl 9 
Tullio. E ricordo di aver letto che ciò è anche attestato da anti
chissimi versi greci, ben divulgati tra i dotti: «Sette città litiga-
no per i natali di Omero: Samo, Smirne, Chio, Colofone, Pilo, 
Argo, Atene». Inoltre lo stesso Platone, nel medesimo libro 
della Res publica, e in altri, molto spesso introduce Omero co-
me testimonio delle sue conclusioni. Se adunque dalle leggi è 10 

considerato padre delle virtù e ornamento delle leggi, e se è ri
vendicato come concittadino da tante città, se infine dallo stes-
so maestro Platone è assunto per testimonio, è ben da stolti 
pensare che quello stesso Platone, uomo dottissimo, abbia or
dinato che tale poeta debba essere cacciato dalla città. Oltre a n 
ciò, dovremo stimare che per ordine di Platone debba esser 
cacciato dalla città Ennio? Il quale, contento di un'onesta po
vertà, fu cosl caro, per la sua virtù, agli Scipioni- non solo illu-
stri per armi, guerre e nobiltà di sangue, ma anche familiari 
della filosofia e famosi per santi costumi - che vollero, anche 
dopo la sua morte, fossero mescolate le sue ceneri con quelle di 
loro antenati e collocate nella propria tomba. Se questi credo-
. no debba essere cacciato, non lo crederò io; anzi ritengo che 
Platone abbia desiderato che la sua città fosse piena di uomini 
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t Quid praetera de Solone dicemus? Qui, datis Atheniensi-
12 am. • · · u b 

bus legibus, esto iam senex esset, ses_e concessi: p~e~ic1s. . r e 
ne pellendum dicemus, qui urbem d1ssolutam 1~ c~~1lem v1tatn 
moresque revocavit?218 Quid insup~r de Virgilio ~ostro? 
<qui>, ut reliqua sinam, tanto front~s rubore et_ mentls vere
cundia inter coevos et quoscunque mmus decentla queque au. 
diebat ut ob hoc iuvenis adhuc vocaretur parthenias, quod la
tine vi~go seu virginitas sonat.219 Cuius tot sunt ad virt_utem sua. 
dentia monita, ut sepe iam dictum est, quot sunt e1~s carmi
num verba. Cuius ne combureretur divinum opus, ut ipse Vir. 
gilius moriendo preceperat, Octavianus Cesar Augustus, post
positis maximi imperii curis, prohibitorios versus composuit, 

13 qui in tempus usque nostrum leguntur.22° Cuius adh~c nomen 
apud Mantuanos tanto honore celebratur, ut,. cum cmeres ab 
Augusto sublatos pro votis colere nequeant, ~ms agellum vet~
rem ad instar viventis hominis ab eo denommatum colunt, fi. 
liis iuvenibus tanquam quoddam venerabile sacrum senes pa
rentes ostendunt, exteris advenientibus, quasi suam gloriatn 
augentes, sollicite indicant.221 Non absque virtutis precipue te
stimonio ista proveniunt, et nos virtuosos urbe pellendos Pla-

14 tonem iussisse credemus? O stolidum capitulum! Possem de 
Horatio Fiacco, de Persio vulterrano, de Iuvenale aquinate 
multa dicere, per que pateret liquido mentis Platonis non fuis
se tales urbe pellendos; sed trahit animus, ut visa ingeram, et, 

15 que nulla tergiversatione ab istis n_egar~ possint, apponam. Cre
dam ne igitur ego tante dementle fu1sse Platonem, ut Fran
ciscum Petrarcam urbe pellendum censuerit? Qui, a iuventute 
sua celibem vitam ducens, adeo inepte Veneris spurcitias hor
ret,222 ut noscentibus illum sanctissimum sit exemplar honesti, 
cuius mendacium letalis est hostis, qui viciorum omnium exe
crator est, et venerabile veritatis sacrarium, virtutum decus 
et letitia et catholice sanctitatis norma; pius, mitis, atque devo
tus, et adeo verecundus, ut iudicetur parthenias alter. Est 
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siffatti. E che diremo poi di Solone che, date le leggi agli Ate- 12 

niesi, sebbene già vecchio, si diede alla poesia? Diremo dunque 
che deve esser cacciato dalla città uno che la richiamò, dissoluta, 
a vita e costumi civili? E che inoltre si dirà del nostro Virgilio? Il 
quale - per tacete del resto - con tanto rossore e vergogna della 
mente udiva parole disoneste, tra i coetanei e gli altri, che per-
ciò, ancor giovane, era chiamato «Partenia», che in latino si
gnifica vergine o verginità. E di lui tanti sono gli ammonimenti 
che ci inducono alla virtù - come spesso già è stato detto -
quante sono le parole dei suoi carmi. E perché non fosse bru
ciata l'opera sua divina, secondo il suo stesso ordine, in punto 
di morte, Ottaviano Cesare Augusto, posposte le cure del 
grandissimo impero, compose versi ( che fino ad oggi si posso-
no leggere) per vietare che fossero bruciati i suoi versi. E il no- 13 
me di Virgilio con tanto onore è celebrato dai Mantovani che, 
non potendo essi onorare, secondo il loro desiderio, le ceneri 
sottratte da Augusto, venerano quell'antico campicello, da lui 
nominato, come uomo vivente; e i vecchi padri lo mostrano ai 
giovani figli come qualcosa di venerabile e, quasi per aumenta-
re la loro gloria, sollecitamente lo fanno vedere agli stranieri 
che vi giungono. Tali cose non si manifestano senza la testimo
nianza di un'alta virtù; e noi crederemo che Platone abbia vo-
luto cacciar dalle città uomini cosl virtuosi? O stolte persone! 14 
Potrei dire molte cose di Orazio Fiacco, di Persio volterrano, 
di Giovenale aquinate, per le quali chiaramente sarebbe mani
festo non essere stata intenzione di Platone cacciare dalle città 
tali uomini; ma l'anima mi induce a mettere innanzi le cose che 
ho visto coi miei occhi e a produrre quelle che da costoro non 
si possano negare con alcun pretesto. Crederò dunque che Pla- 15 
tone sia stato così pazzo da ritenere che Francesco Petrarca 
debba esser cacciato dalla città? Quel Petrarca che, facendo vi-
ta da celibe, fin dalla giovinezza, tanto aborrisce le sozzure di 
Venere disonesta, che è santissimo esempio di onestà a coloro 
che lo conoscono; e per lui la menzogna è mortale nemica ed 
egli esecra tutti i vizi ed è venerabile sacrario di verità, lieto 
splendore delle virtù e norma di cattolica santità; pio, mite, de
voto e così pudico da esser giudicato un secondo <<Partenia». 
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et insuper, poetice gloria facultatis, orator suavis atque facun. 
dus, cui, cum omnis pateat phylosophie sinus, est illi ingeniurn 
preter humanum perspicax, memoria tenax, et rerum omniutn 

16 prout hornini potest esse, notitia plena. Ex quo opera eius ta~ 
prosaica quam metrica, que plura extant, tanto splendore te
fulgent, tanta suavitate redolent, tanto florido ornatu spectabi. 
lia sunt, et lepore sonantium verhorum melliflua, et scntentia. 
rum succo mirabili sapida, ut celestis ingenii artificio potius 

17 quam humani fabrefacta credanmr.m Quid multa dixeritn? 
Profccto hominem supcrat, et in longum mortalium vires exce
dit. Neque ego has laudcs predico, quasi antiquum homineni 
et longis ante seculis ddunctum commendem, quin imo, dutn 
Deo placet, viventis atquc valentis merita rcfero; quem motso
res cgregii, si non lictcrulis mcis creditis, oculata fide vidcre 
potestis, Nec dubito ut cx co contingat quod ut plurirnum fa. 
mosis viris contingen: consuevit, ut ait Claudianus «minuit 
prcsentia famam»; 724 imo audactcr assero quia huius supetet 
prcscntia famarn. Tanta cnim morum maicslatc, tanta suavis 
doquentie facunclia, tanta ctiam urbanìtatc et composita se, 
nectutc conspicuus est, ut dc co, quod apud Senecam moralem 
plwlosophum dc Socrate lcgitur, dici possit: auditorcs scilicet 

[8 eius plus ex moribus quarn cx vcrbis traxisse doctrine.m Et, ut 
aliquando dc celeberrimo viro isto taceam, qucso hos <lìcant 
nunquid talcs pocte a Platone pcllamur cx urbe. Et, si pdlun
tur huius modi, reserent quos introducturus ipse sit cives: le
nones an vispillones atque gnatonicos, epulones cctariosquc, 
seu forte furciferos aut sirnilcs illis assumet? O !dix, o mansura 
diu Platonis rcspublirn, si poctas pcllat, et hos cives habeat et 
morum vitequc hominum presides 1 Sed absit ut arbitrcr doc
tissinmm virum id intcllcxisse quod scntinnt intcrpretes hi; 
quin imo rcor et poetas insignes et quoscunque alios similcs 
cisdem non tantum civitaturn, seu sue rcipublice, civcs esse, 
sed principcs atque rnagistros. Scd inquient stomachantcs hi: 
«Si hos non, quos pelli iubet Pbto poctas?». Esset respon-

LIBRO QUATTORDICESIMO, XIX 

Egli è inoltre gloria dcli' attività poetica, oratore dolce e facon-
do, ed essen.~ogli a~erto tutto il centro della filosofia, ha inge
gno acu~o p1~ c~e 1 umano, tenace la memoria, e piena cono
scenza d1 tutti gli argomenti, quanto mai sia possibile ad uomo. 
perciò le sue opere, sia in prosa che in versi che molte sono - 16 
rifulgono di tanto splendore e profumano di tanta dolcezza e 
sono, ~er ~osl fiorito ~rna~ento, ragguardevoli e, per eleganza 
di inus1calt parole cosi melliflue e saporite per il mirabile succo 
dei eone.etti, che si credono composte dall'arte di un ingegno 
divino ~mttosto c~e umano. A che dire molto? Veramente egli 17 
supera I uomo e d1 gran lunga oltrepassa le forze umane. Né io 
vo predicando queste lodi come se lodassi un uomo antico e da 
molti secoli defunto; anzi riferisco i meriti di uno che a Dio 
piacendo, vive cd è in salute; e voi, critici egregi, se no; crede-
te alle mie parole, li potete vedere con la prova degli occhi. E 
io non ho timore che di lui accada ciò che molte volte suole av
venire, come dice Claudiano, agli uomini famosi: «La presenza 
rende minore la fama». Anzi affermo arditamente che la sua 
prese~za. supera l_a fama, Egli è infatti cosl ragguardevole per 
maesta d1 costumi, per facondia di soave eloquenza, per urba-
nità e ben composta vecchiaia, che di lui si potrebbe dire ciò 
che si legge di Socrate in Seneca filosofo morale: cioè che i suoi 
discepoli trassero più dottrina dai suoi costumi che dalle sue 
parole. E per tacere finalmente di questo celeberrimo uomo io 1 8 

chiedo che costoro mi dicano se tali poeti siano cacciati da Pla-
tone, dalla città. E se poeti di tal forza sono cacciati rivelino 
quali cittadini egli vorrebbe introdurre: forse assume~-à ruffia-
ni, o becchini, o parassiti o crapuloni o pcscaioli o forse furfan-
ti o !oro simili? O felice, o a lungo destinata a durare repubbli-
c.a d1 Platone, .se esp~lla i poeti e abbia siffatti cittadini che pre
siedano alla vita e a1 costumi degli uomini! Ma lungi da me il 
credere che quell'uomo dottissimo abbia inteso ciò che credo-
no. questi suoi interpreti; anzi ritengo che i poeti insigni e 
chiunque altro a loro simile, della loro città e del loro stato, 
no~ ~olo. si~no cittadini, ma principi e maestri. Eppure questi 
sch1fdtos1 diranno: «Se non questi, quali poeti Platone ordina 
che siano cacciati?». A loro sarebbe da rispondere così: «Cer-
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19 dendum talibus: «vos ipsi perquiratis, censores inepti!» Sed 
quoniam ignorantie quorumcunque compat!e~dum_ est, _etsi 
male sint meriti, compatiendum tamen. Est un hquonbus sic et 
facultatibus sua fex, que esto abominabilis et abieien~a, non 
tamen defecatus liquor cfficitur vilior; et equo modo facultas. 
Quid enim phylosophia, rerum omnium magistra, vcracius/ 
Hcc amurce loco, ut de cetcris taceam, Cynicos habuit et 
Epycuros, qui infondis erroribus involuti, fcre_earn dehonesta. 
re in non nullis conati sunt, adeo ut hostes v1derentur potius 

20 quam ministri. Sed queso, propter hos Socrate_m,_X~nocr~te)lJ 
Anaxagorarn, Panetium aliosque hoc codern ms1gmtos tltulo 
abicie1~dos fore dicemus?w, Stolidum et ignavi defecatoris essei 
officium ! Quid christiana usquarn religione sanctius? Et hec 
Donatistas, Macedones, Fotinos, et alios habuit heresiatcas 
Jonge fetidiori fece execrabiles. Nec propter hos iustc Basi. 
lium ccsaricnscm, Tohannem Crisostomurn, Ambrosium nie. 
diolanensem, Leonem papam, et alios sacros ac vcncrahiles 

2 1 viros dicemns esse prophanos. Sic et pocsis, ut dc rcliquis ta. 
ccam, habuit suarn fccem, ut fuere quidam qui comici poete 
dicti sunt; quos inter, ctsi non nulli honesti fuerint hornines, ut 
Plautus et Tcrrcntius, ut plurimum turpissimis fictionibus suis 
splcndidam poesis glori,un inficcrc vi.si sunt. (Et his iun~i (lO[C, 

Sl aliquando pclignensis Ovidius). 1 Ti qu1dem scu mcnlls inna. 
ta lascivia, scu lucri cupidinc et dcsidcno vulgarts applausus, 
scelcstis cornpositis fabulis, eas, mimis introductis, rccitahant 
in sccnis, cx quibus lascivientiurn pectora provocabantur in 
scclcra et constantium agitabatur vinus, et ornnis fcrc mmum 
disciplina rcddcbatur encrvis. Et quod perniciosissimurn erat, 
qrnmtumcunquc et in cetcris religio gcntilium detcstan<la sit, 
populos in tam turpia sacra dcduxerant, ut crubcscenda a su1s 

22 etiam viderctur. Iluius modi quidcrn poctas, ut in precedenti
bus scpc dictum est, non sola ahhorret christiana rcligio, ml 
ipsa etiam abiccit gcntilirns. lii quippc sunt quos urbe pcllen• 
dos rcur PLno iusserit; ego autem non urhe, sed orbe talcs 
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cateli voi, inetti censori!». Ma poiché occorre compatire all'i- 19 
gnoranza di ciascuno, bisogna pur aver compassione di loro, 
anche se non la hanno meritata. Come in tutti i liquori, anche 
nelle varie attività e' è la feccia; e sebbene essa sia sgradevole e 
da gettare, il liquore, quando sia stato purificato, non diventa 
più spregevole; e così accade delle varie attività. Che di più ve-
ro della filosofia, maestra di tutte le cose? Questa, per tacere 
d'altri, ebbe per feccia i cinici e gli epicurei: i quali, avvolti in 
errori scellerati, quasi hanno tentato di insozzarla in alcuni 
punti, in modo tale da sembrare piuttosto suoi nemici che suoi 
ministri. Ma io domando: a causa loro diremo che devono es- 20 

sere ripudiati Socrate, Senocrate, Anassagora, Panezio e altri, 
ornati di quello stesso titolo? Questo sarebbe stolto servizio e 
proprio da vile purificatore. Che poi di più santo della religio-
ne cristiana? Eppure questa ha avuto i Donatisti, i Macedoni, i 
fotini ed altri eretici ben più esecrabili della fetida feccia. Ma 
non a causa di questi potremo giustamente dire che siano empi 
Basilio da Cesarea, Giovanni Crisostomo, Ambrogio da Mila-
no, papa Leone ed altt·i santi e venerabili uomini. Così anche la 21 

poesia, per tacete del resto, ebbe la sua feccia, come fu di cer
tuni che sono detti poeti comici: tra i quali, sebbene alcuni sia-
no stati uomini onesti, come Plauto e Teremio, il più delle vol-
te parvero, con vergognosissime invenzioni, macchiare la 
splendida gloria della poesia ( e ai due può talvolta essere ag
giunto il peligno Ovidio). Essi invero, o per innata lascivia di 
mente, o per brama di guadagno, e per desiderio di popolarità, 
composte le loro sconce favole, le facevano recitare sulle scene 
da mimi. Da esse gli animi lascivi erano provocati al peccato e 
la virtù dei costanti era insidiata; e quasi tutta la disciplina mo-
rale era svigorita. E ciò che era sopra tutto rovinoso - benché 
la religione pagana sia detestabile anche in tutto il resto - ave
vano condotto i popoli a spettacoli di sacrifici così turpi, che 
quella religione pareva vergognosa a loro stessi. Poeti di questo 22 

tipo- come è stato detto in pagine precedenti- non solo la reli
gione cristiana aborrisce, ma anche lo stesso mondo pagano ri
fiutò. Questi sì, credo, sono quelli che Platone comandò di cac
ciare dalla città; anzi non solo dalla città stimo che dovrebbero 
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exterminan<los fore existimo. Sed hos propter est ne Exiodus 
Euripedes, Statius, Claudianus,229 aut similes civitate pellen'. 
dus? Ego non arbitror. Distinguant igitur hi, et, si non odio la. 
borant indigno, male meritos carpant, sua linquentes in pace 
conspicuos. 

XX. M11sas 
sqzwm 

11011 posse ob de(ectum lascivientis cuit1• 

Postremo, rex inclite, hi nomen poeticum blasfemantes, in. 
farnfa temeritate perciti, silentia sacta, semotos antri Gorgo. 
nei'"" aditus, honesta penetralia venerande poesis et Puellarurn 
choros cantusque divinos intrare ausi sunt, atque dissonis tur. 
bare clamoribus, et Boetii, sanctissimi atque eruditissimi viti, 
verbis armati (eis scilicet, que circa principium libri cius De 
consolatio11e lcguntm, Phylosophia loquente atque dicente: 
«Quis has scenicas mereuiculas ad hunc egrnm permisit acce
dere, que dolores eius non modo ullis remediis foverent, ve
rum dulcibus insuper alerent venenis?» ecc.)rn omnia non ali
ter quam victores complere clamoribus et innocuas ludentiutn 
mentcs ignorniniosis opprobriis commovere, si possint, cl cutn 
non sentiant quid per illa verba velit Boetius, solum inspicicn
tC's corticem, pudicissimas Musas, non aliter quarn si cssent 
carnee mulieres, eo quod fcminci generis sint earum nomina, 
inhonestas, obsccnas, veneficas atque meretrices esse procla
mant; et, eo quod diminutivo utatur Boetius;'P illas extreme 
sortis et cxtremo ctiam in lupanari a fece vulgi prostratas cxi-

2 stirnant. Nec hoc satis est; quin imo hinc volunt poetas etiam i 

esse homincs inhonestos, sic argurnenturn deducentes suum: 
«Si Muse Boetii assenione rneretricule sunt, inhonestc mulie
res sunt, et sic hi, quibus familiares sunt, ut inhonesti sint ho
mincs necesse est, cum amicitia seu familiaritas, nisi cx convc· 
nicntia morum, iungi aut stare non possit; eas autern esse fami-
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essere banditi, ma dal mondo. Ma per causa loro dovranno esser 
cacciati dalle città Esiodo, Euripide, Stazio, Claudiano o simili? 
Non lo credo. Facciano dunque distinzione costoro· e se non so
no travagliati da odio disdicevole, critichino quelli che hanno 
demeritato, ma lascino in pace i più ragguardevoli. 

)CX. Le M'.tse non possono essere contaminate dai difetti degli 
ingegm lasctvz. 

Infine, inclito re, costoro che bestemmiano il nome della 
poesia, sp!nti ~a _depl?rev_ole leggerezza, hanno osato prima 
entrare nei sacri silenzi, nei solitari anditi dcli' antro della Gor
gone, nelle oneste stanze della veneranda Poesia O nelle danze 
e ~ei ca~ti div_ini dell~ vergini Muse; e poi turbarle con grida 
stridenti; e poi, armati delle parole di Boezio uomo santissi
mo e do~tissimo - (di quelle parole che si leggono ai principio 
d~l suo h~ro De conso!atione, dove fa parlare la Filosofia, che 
dice: «Chi ha permesso che queste puttanelle sceniche si avvi
cinassero a questo malato, le quali non solo non rimediano ai 
suoi mali, ma più li alimentano con dolci veleni?») hanno osato 
riempire tutto con gridi, come se fossero vincitori e turbare se 
possibile, con vergognosi oltraggi le menti innocc~ti delle V er
gini danzanti. E, non intendendo ciò che Boezio vuol dire con 
quelle parole, guardandone soltanto la superficie, proclamano 
che queste pudicissime Muse, come se fossero donne di carne 
solo perché i loro nomi sono di genere femminile, sono disone~ 
ste, oscene, venefiche e meretrici; e per il fatto che Boezio le 
indica col ~iminuti~o, le stimano di condizione spregevole e 
an~h~, prostituite ~e1 _più _bassi postriboli dalla feccia del volgo. 
Ne cio basta. Anzi d1 qrn vogliono che i poeti siano anche uo- 2 

mini disonesti, cosl deducendo il loro argomentare: «Se le Mu-
s~, per testimonianza di Boezio, sono puttanelle, sono donne 
disoneste; cosl quelli ai quali esse sono familiari è necessario 
stano uomini disonesti, poiché l'amicizia o la familiarità non 
può essere stretta né persistere, se non per conformità di co-
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liarissimas poctis constat liquido, etìam carminibus eorum te. 
stantibus, et sic, ut ìam dictum est, inhonesti sunt homìnes», 
Advcrtis ne., prudentissime rex, in quem exitum tcn<lat illece
bris bonun astutia? Scd, qua1iscunque sit, veritate luc)da con
fundenda est. Quot igitur et que Muse sint, et quibus msignite 
nominibus, et quid per eas senserint illustres viri, si bene me. 
mini, supra libro decimo primo operis huius monstravi,m sed 
·adhuc horum impietate non quiescente, paululum labotan
~ium ~st. Satis ergo arhitror ex premonstratis assumi posset, 
duplicem esse poetarum speciem, quarum altera venerabilis et 
laudabilis est, et piis hominibus semper grata, alter_a vero ob
scena atque detestabilis; et ea est poetarum, quos d1~11101: ur
be tantum, sed orbe pellcndos. Equo modo de M~s~s d1e1 po. 
test, quarurn ctsi gem1s nnum sit, species due d1c1 possunt; 
narn dato s::isdern viribus eisdernquc lcgibus actuahtcr una que
quc utatur, cum varius ex actitatis videatur cxprim1 succus, his 
seilicd dnlcis, amarus ille, non incongrue honcstam unam at
ÌJitrnri posrnmus et rcliquam inhoncstam. T iarum igitur altcta, 
totis cornmcndamla prcconiis, laure,t incolit nemora, Casta
lium fontern, et quecunque religione vencrabilia loca cognosci
mm., Phcbi socia, lloribus et senis ornata, et clulccdinc can
tus atquc vocum sonorit,ne spcctahilis; altera autl'.m ca est, 
quc, ah inhonestis cumicis tracia, scenas atque theatra etqua: 
dnwia tenei, et scclcstibus hcllontbus ob mcrcedem se metti 

vulgo pLicidam e;;hihet nullo commendabili ornatu conspicua. 
f Ice nun consolati,rnc virtuturn, non salubnbus anth1dot1s, 
non sacris ctiam remediis egritudines languentium mitigat aut 
s,111,it. scd qucrelis gemìtihnsqnc in mortem usque amplificai 
ca delcct,itionc:, qu,1 passionibus impliciti delcctantur. Ex qui
bus satis possunl quod ignornbant videre poetis infesti, Boc
tiurn ,cilicet, durn :vlusas rncretriculas sccnicas vocitabat, de 
1h,-c1trnli ,\lus,1rurn specie inrcllcxisse. Quod apertissime ohiec-
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stumi; che esse poi siano familiarissime ai poeti, è chiaro anche 
per attestazio~~ d~i loro ~ersi; e così, come già si è detto, i poe
ti sono uomm1 disonesti». Avverti, prudentissimo re, verso 
qual fine ~enda l'astuzia seduttrice di costoro? Ma qualunque 
essa sia, bisogna abbatterla con la limpida verità. Quante dun
que e quali siano le Muse, e con quali nomi indicate, e che cosa 
per esse abbiano inteso esprimere agli uomini illustri, ho mo
strato, se ben ri~or~o, più ~opta nel libro XI dì quest'opera; 

111a ancora un po di fatica bisogna spendervi, poiché l'empietà 
dei critici non si è acquetata. Stimo dunque che, dalle cose di
mostrate prima, si possa sufficientemente arguire che due spe
de di poeti si danno: delle quali, una è venerabile e lodevole e 
sempre gradita agli uomini pii, l'altra invece oscena e detesta
bile, ed è quella dei poeti che devono esser cacciati non solo 
dalle città, ma dal mondo. Lo stesso si può dire delle Muse: 
sebbene uno solo sia il loro genere, due si possono dire le spe
cie. Ammesso infatti che ciascuna di esse usi attualmente le 
stesse forze e le stesst: leggi, poiché diversi frutti sembrano 
derivare da atti ripetuti, cioè uno dolce e uno amaro, conve
nientemente possiamo ritenere che una sia onesta e l'altra diso
nesta. Una di esse dunque, degna di esser lodata con tutti gli 
elogi, abita nelle selve cl' alloro, nel fonte Castalio e in tutti i 
luoghi che pt:r religione conosciamo degni di venerazione; 
amica di Febo, ornata di fioi-i e corone, e molto notabile per la 
dolcezza del canto e la soavità della voce; l'altra invece è quella 
che, trascinata dai disonesti poeti comici, occupa le scene i tea
tri e i crocicchi e con scellerate invenzioni, per denaro, si mo
stra piacevole al volgo ignorante, per nessun lodevole orna
mento ragguardevole. Questa non mitiga né sana, con la con
solazione delle virtù, o con antidoti salubri o con sacri rimedi 
le malattie degli infermi, ma con querele e gemiti li innalza fino 
,1lla morte con quei diletti di cui si compiacciono coloro che 
sono legati dalle passioni. Da ciò i nemici dei poeti possono ab
bastanza conoscere quello che ignoravano: che cioè Boezio, 
mentre _gridava che le Muse sono «sceniche puttanelle», inten-

1 Jeva rilerirsi alla specie teatrale delle Muse. E questa conclu
sione codesti ohieumi avrebbero potuto chiarissimamente ve-
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tores hi vidisse potuissent, si, quod post pauca a Phylosophia 
dictum ]egìtur, intellexissent; dicit enim: «Sed meis eum Musis 
curandum sanandumque relinquite».m Et, ut evidentius appa. 
reret quoniam de secunda Musarum specie loqueretur, perse. 
pe in sequentibus Phylosophia ad cur~m et c~ns_olationell) 
Boetii in eodem libro oblectamenta carmmum et fict1ones Poe. 
ticas introducit. Ergo, postquam illas Phylosophia suo imnij. 
scet artificio, eas honestas esse existimandum est; et si honeste 
sìnt, et hi, quibus familiares sunt, ut horum videtur velie de. 
ductio, honesti sint homines necesse est. Et sic honeste sunt 
Muse, et poete honesti sunt homines, quas et quos invicem tur
pi nota in vacuum labefactare conati sunt. 

X,'{l. Alloq11it11r auctor regem. 

Quibus potui rationibus, dememissime rex, horum zelan
tium maledicta retu<li, et, ni honestati pepercissem mee, in te
merariam eornm presumptionem et vitam rnoresque suos lon
cce acrioribus verbis et acnleis acutioribus invexissem. Rcor ta
~ien eos preter dieta multa dicturos, quibus omnibus respon
dere voluisse in longum nirnis protenderetur oratio; et multitu
do verbornm nimìa persepe consuevit, nedum animos magnis 
occupatos, ut regii sunt, sed etiam vacuos et ociosos offendere, 
Et id circo, ne Celsitudini tue tediosus sim, et ne vidcar hos 
extra terre terminos fugare velie, cum ignonmtie eorum potius 
compatiendum sit, quam in meritum exterminium proccdcn
dum, his fincm prestare mcns est; et, quod ipsi non faccrcnt, 
ego ante huius libelli finem tua cum gratia fecisse volo, posuis
sc scilicet meritam iram omncm, et eorum ignovisse ncquitic, 
et cos amìcis alloqui verhis, si forsan in consilium melius pas

sim inpellere, 
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dere, se avessero inteso quello che poche parole dopo si legge 
come detto dalla Filosofia. Dice infatti: «Ma lasciatelo curare e 
sanare dalle mie Muse». E affinché più chiaramente apparisse 
che parlava della specie buona delle Muse, molte volte nelle 
pagine seguenti dello stesso libro la Filosofia introduce, a cura 
e consolazione di Boezio, i piaceri dei versi e le invenzioni poe
tiche. E dunque, poiché la Filosofia alla sua arte aggiunge le 
Muse, occorre credere che queste siano le oneste; e se sono 
oneste, anehe coloro ai quali sono familiari ( come vuole la de
duzione di costoro) è necessario siano uomini onesti. E cosl le 
Muse sono oneste, e onesti sono i poeti; ed invano i critici si 
sono sforzati di diffamare a vicenda quelle e questi eon turpe 

marchio. 

XXI. L'autore si rivolge al re, 

Con gli argomenti che ho potuto, o re clementissimo, ho rin
tuzzato i detti maligni di questi invidiosi; e, se non avessi volu
to risparmiare la mia onestà, avrei inveito con parole ben più 
aspre e con punte più aguzze contro la loro temeraria presun
zione e il loto stile di vita. Eppure credo che essi, oltre le già 
dette, molte altre cose diranno, alle quali, volendo rispondere, 
il discorso si protrarrebbe troppo a lungo; e l'eccessiva abbon
danza di parole molto spesso è solita dispiacere, non dico agli 
animi presi da grandi affari, come sono quelli dei re, ma anche 

8 

a quelli liberi e in ozio. Perciò, per non essere noioso alla tua 2 

Altezza, e perché non sembri che io voglia cacciare costoro ol-
tre i confini del mondo (poiché bisogna aver piuttosto compas
sione della loro ignoranza, che prowedcre alla loro meritata 
rovina), ho deciso di por fine al discorso; e con grazia tua vo-
glio, prima della fine di questo libro, fare ciò che essi non fa
rebbero: deporre, dico, ogni giusto sdegno e perdonare alla lo-
ro malevolenza e parlar loro con parole amichevoli, per vedere 
se io possa forse spingerli a miglior consiglio. 
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XXII. Poetici nominis hostes orat autor ut se in melius verta111 

consilium. 

Vos igitur, o prudentes viri, iam si sapitis, iras ponite et tur. 
oida sedate pectora; saris enim, imo nimium inter nos odiis de. 
~crtatum est. Vos primi in insontes intulistis arma, ut eos 
cx1<.:rminaretis orbe; ego ex adverso pectus opposui, egique 
pro \'iribus, prestante Dm et meritis cause iuvantibus, ne bene 
meriti ab infestis pellerentur hostibus, esto, si adversum vos ip. 
si in equum descenderent campum, quantum prevaleant ve. 

2 stris meisque viribus, sera penitentia nosceretis. Belligeratum 
tamen est; et eo ventum ut, cum aliquali offensorum gloria, 
quanquam sudore plurimo, paululum sit omnino vincendi te
pressa libido et ut equis legibus iri possit in pacem. Vadamus 
ngo, earnque capessarnus ultro, et quietem laboribus denius; 
librata enim sunt belli prerni,1; narn vos doctrinam, ego rcfcro 
aliquantulum consolatiunis in predam, et sic satis loci paci rc
lictum est. Credo sic ,,clitis, quoniam cepisse vos peniLct, et 
idee\ dus fruamur bonis. Quod ul mc cx animo dicere noscatis, 
qui primus lacessitus surn, primus servare amicitie leges ind
piam, et,ut vos etiam faciatis, que amicus caritative pauca dic
turus sum, equo animo atque tranquillo percipite. 

4 Ecce, honorabiles viri, quibus potui demonstrationibus, elu-
cidavi quid sit poesis, quam vos ipsi nullam faciebatis,236 qui 
poete sint,237 quod poetarum officium, qui mores, quos vos 
cti,rni fabulones, scelesros liomincs. snasores criminum, et mil
le m,1lis infectos clamabatis. ()uid inde Muse sint, designavi, 
quas meretriculas dicehatis, et Forte arbitrabamini lupanarcs. 
( )uus si tanti sunt, si adco vcncrabilcs, non solum non damnart 
cÌehc·tis, sed eos colere, Lmdibus extollere, amare, et eorum, ut 
rncliores efficiamini, studcr<: volumina, A quo ne vos retrah,11 
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)(XII. L'autore prega i nemici del nome poetico di volgersi a 
t1tig/ior consiglio. 

Voi dunque, uomini prudenti, se siete saggi, deponete ormai 1 

l'ira e calmate gli animi rigonfi di sdegno: assai infatti, anzi 
troppo, si è fra noi odiosamente combattuto. Voi per primi 
avete portato le armi contro gli innocenti per cacciarli dal 
mondo; io, al contrario, ho opposto il mio petto e ho agito se
condo le mie forze, con la protezione di Dio e coli' aiuto della 
bontà della causa, affinché coloro che hanno ben meritato non 
fossero cacciati dai loro avversari; per quanto, se essi fossero 
scesi contro voi ad armi pari, avreste con tardivo pentimento 
conosciuto come essi prevalgano sulle vostre e mie forze. Ciò 2 

nondimeno si è combattuto e si è giunti al punto che, con qual-
che gloria degli offesi, seppure con grandissima fatica, per un 
poco si è interamente repressa la libidine del vincere e che si 
può fare con giuste leggi la pace. Andiamo dunque e volentieri 
facciamola e diamo tregua alle fatiche. Sono stati infatti equili-
brati tra noi i premi della guerra: a voi la dottrina a me resta 
come preda, un po' di consolazione: e così si è la;ciato spazi~ 
sufficiente alla pace. Credo che così vogliate, poiché vi pentite 3 
di avere cominciato; e perciò facciamo uso dei beni della pace. 
E affinché conosciate che io, provocato per primo, parlo col 
cuore, per primo comincerò a mantenere le leggi dell'amicizia; 
e voi accogliete con animo giusto e sereno le poche cose che io 
da amico, caritatevolmente sono per dire, in modo che anch~ 
voi, come me, serbiate le leggi dell'amicizia. 

Ecco, onorabili signori: con le argomentazioni che ho potu- 4 
to vi ho chiarito cosa sia la poesia che voi stessi stimavate esser 
nulla; chi siano i poeti; quale il loro ufficio; quali i costumi di 
quelli che proclamavate anche cianciatori, scellerati, persuasori 
di peccati e infetti di mille mali. Poi ho indicato che cosa siano 
le Muse che voi chiamavate «puttanelle» e che credevate don-
ne da postribolo. Se dunque i poeti sono così grandi, così de-
gni di rispetto, voi non solo non li dovete condannare anzi li 
dovete onorare, lodare, amare e studiare i loro volum/per di
ventare migliori. E acciocché, da questi vantaggi non vi ritrag-
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aut etas annosior, aut famosiores audisse facultates, conetnitù 
ex vobis ipsis id passe, quod de se non erubuit annosus prin. 
ceps et virtutum omnium singulare dccus, Robertus, Ierusaleni 
et Svcilie rex inclitus. Qui clarus olim phylosophus et medicine 
pre~eptor egregius, atque inter celcros eius tempor~s insignis 
theologus, cum in sexagesirnum sextum usque etatls sue an. 
num parvi pendisset Virgilium, illumque cum reliquis tnore 
vestro fabulosum diceret homincm et nullius fore predi, orna. 
tu subtracto carminum, quam cito Franciscum Petrarcarn ar. 
canos poematum referentem sensus audivit, obstupefactus se 
ipsum redarguit, et, ut ego, eo dicente, meis auribus audivJ,240 

asseruit se nunquam ante arbitratum adeo egregios atque su. 
blimes sensus sub tam ridiculo cortice, uti poetarum sunt fic
tiones, latere potuisse, ut advertebat post demonstrationern so
lcrtis viri, absconditos esse suumque mira compunctione dam
nabat ingenium et infortunium, quod tam sero poeticum artifi. 
cium cognovisset, nec erubuit, aut scnio et spe brevis in futu. 
mm vite detineri potuit quin, sepositis studiis splendentium fa. 
culratum, ut plenum e Virgilio sensum sumeret, ceperit ope. 
rnm dare. 

Sane festina mors241 novum interrupit studium, quod si per
severare potuisset, quis dubitet quin in maximum poetarum 
decus et Y talorum cornmodum studio tali vacantium evasisset? 
Quid ergo? quod regi sapientissimo sanctum visum est, vos ne 
arripere indignum ducetis? Vix credam. Non enim vos tygres 
aut immanes beluas reor, quorum ingenium, uti illarum sevitia, 
in melius flecti non possit. 

Attamen si preter hanc piam credulitatem meam in pectoti
bus vestris impetuosus adhuc in immeritos perseverat hostilis 
ardor, in vestrum saltem decus, quotiens vos lingue pruritus in 
wrba irritat, queso per sacrurn phylosophie pectus, cuius for. 
san aliquando mammillas suxistis, ne in totum poeticum no
men adeo vos dedatis precipites, quin imo, si satis sani estis, di
stinctione semper, ubi oportuna sit, utamini. Ipsa quidem in 
concordiam discordantia reducit, et, abstersis ignorantie nebu, 
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ga, o l'età senile, o l'aver appreso le scienze più famose, sforza
tevi di poter da voi stessi ciò che non arrossì di fare il vecchio 
prind~e e singolare orna~e~t~ _di tutt~ le virtù, Roberto, incli
to re d1 Gerusalemme e d1 Sicilia. Egli, un tempo filosofo illu-
stre ed egregio maestro di medicina e teologo insigne fra gli al
tri del suo tempo, fino a sessantasei anni tenne in poco conto 
Virgilio; e lo chiamava, insieme cogli altri poeti, come voi fate, 
uomo da favole e di nessun valore, quando si fosse tolta la bel
lezza dei suoi versi. Ma appena ebbe udito Francesco Petrarca 
rivelargli gli arcani significati della sua poesia, ne rimase stupe
fatto e si rimproverò e affermò (io ho sentito dirlo dal Petrarca 
con le mie orecchie) di non aver mai pensato - come invece av
vertiva dopo le dimostrazioni di quel valentuomo - che tanto 
straordinari e sublimi significati potessero nascondersi sotto 
cosi piacevole corteccia, come sono le immaginazioni dei poeti; 
e condannava con mirabile umiltà il proprio ingegno e la di
sgrazia di aver cosi tardi conosciuto l'artificio poetico; e non 
arrossi, né poté essere trattenuto dalla vecchiaia e dalla consa
pevolezia che poco gli rimaneva da vivere, dal cominciare a 
dar opera - messi da parte gli studi delle discipline più splendi
de - per cogliere il significato pieno dell'opera di Virgilio. 

La morte prematura interruppe il suo nuovo studio; ma se lo 6 
avesse potuto continuare, chi potrebbe dubitare che ciò sareb-
be riuscito a grandissimo decoro dei poeti e a vantaggio degli 
Italiani che attendono a tale studio? E che dunque? Accogliere 
dò che parve santo ad un re sapientissimo, voi stimerete cosa 
indegna? Appena lo potrei pensare, perché non vi credo tigri o 
belve feroci, la cui indole non possa esser piegata come la cru-
deltà di quelle. 

E tuttavia, se al di là di questa mia benevola opinione, anco
ra nei vostri petti perdura impetuoso un ostile ardore contro 
coloro che non lo meritano, io vi prego che, almeno per il vo-
stro decoro - ogni volta che il prurito della lingua vi spinge a 
parlare - e per il sacro petto della Filosofia, di cui forse talora 
avete succhiato le mammelle, vi prego di non gettarvi a preci-
pizio contro il nome poetico in generale; anzi, se siete abba-

, · stanza sani di mente, di usare s.empre un criterio di distinzione, 
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lis intellectum clarificat, et recta quo vult ducit ingenium. Et 
h;c facitote, ne inhonestis venerabiles implicetis poetas, ex 
quibus multos fuisse gentili~m ost~nsum est. Sit ~obis satis in 
illecebres comicos irruere, m hos 1ras evomere; m hos, bona 
ceterorum pace, omne vestrum versetur incendium. Pretetea 
et Hebraicis parcite; non enim absque divine Maiestatis indi
gnatione lacessiri possunt, et premo~strat~m est, Hier?nimo 
attestante, quosdam ex eis sub poetico stilo, Sancta d1ctante 
Spiritu, sua cecinisse vaticinia.242 Equo insuper m?do et Chti. 
stiani ab iniuriis immunes servandi sunt; plures emm ex nostris 
poete fuere et adhuc sunt, qui sub tegminibus fictionum sua. 
rum christiane religionis devotos sacrosque sensus commenda. 
vere. Et, ut ex multis aliquid ostensum sit, noster Dantes, dato 
materno sermone, sed artificioso, scriberet,243 in libro, quem 
ipse Comediam nuncupavit, defunctorum triplicem status iu. 
xta sacre theologie doctrinam designavit egregie.

244 
Et illusttis 

atque novissimus poeta Franciscus Pe~rar_ca i_n sui~ ~uc7olicis 
sub velamine pastoralis eloquii veri Dei et mchte Tnmtatls lau
des irasque eius in calcantes ignavia Petri naviculam mira de
scriptione notavit.24' Stant volumina et intelligere volentibus 

sensus apparent. . 
Hos ultra vigent Prudentii atque Sedulii246 carmma, sacram 

sub tegumento expromentia veritatem. Et Arator, non solum 
christianus homo, sed romane Ecclesie sacerdos et cardo, he
roico carmine Apostolorum gesta more cantando poetico desi
gnavit.247 Iuvencus insuper, hyspanus h?mo, sed ~que ~hr_ist!~; 
nus, sub velamento hominis, bovis, aquile et leon1s Chnstl, filu 
Dei vivi, Redemptoris nostri, actus omnes etiam fingendo com
posuit.248 Et, ne plures in med~um ded_ucam,_ si, ut n?stris sal
tem parcatis, nulla vos humamtas trah1t, nohte sevenores esse 
matte nostra Ecclesia, que, laudabili consideratione prospec
tans, non dedignatur cum multis, et potissime cum Origene,2" 

LIBRO QUATTORDICESIMO, XXII 1505 

dove sia opportuno. La distinzione può ridurre alla concordia 
Je cose discordanti e, rimosse le nebbie dell'ignoranza, fa chia
rezza nell'intelletto, e, per via diretta, conduce l'ingegno dove 
vuole. E questo fate, per non coinvolgere, coi disonesti, i poeti 
venerabili, molti dei quali si è mostrato essere stati pagani. Vi 
basti irrompere contro i comici disonesti, su di essi vomitare il 
vostro sdegno. Contro di essi, con buona pace degli altri si ri
volga tutto il vostro fuoco. Inoltre risparmiate gli Ebrei, ;erché 
non possono essere offesi senza sdegno della maestà divina; e 
perché si è mostrato, colla testimonianza di Girolamo, che al
cuni di essi, ispirati dallo Spirito Santo, hanno cantato in stile 
poetico le loro profezie. Allo stesso modo inoltre anche i poeti 
cristiani devono essere mantenuti immuni da offese; molti in
fatti dei nostri furono poeti, e ancor sono, che, sotto il velo del
le loro invenzioni, hanno consegnato i sacri e devoti sensi della 
religione cristiana. E affinché sia mostrato, tra i molti, un 
esempio, il nostro Dante, benché scrivesse nella lingua mater
na, ma sempre con arte, indicò in modo eccellente, nel libro 
che egli stesso intitolò Comedìa, il triplice stato dei defunti se
condo la dottrina della sacra teologia. E Francesco Petrarca -
illustre e recentissimo poeta - nel suo Bucolicum carmen, sotto 
il velo di un linguaggio di pastori, con descrizione mirabile ha 
scritto le lodi del vero Dio e dell'inclita Trinità e il suo sdegno 
contro coloro che vilmente oltraggiano la barca di Pietro. I 
suoi libri sono disponibili e i significati appaiono chiari a colo
ro che vogliono intenderli. 

Oltre a questi, sono in rigoglio i carmi di Prudenzio e Sedu
lio che, sotto il velame, esprimono la santa verità. E Aratore, 
non solo uomo cristiano, ma sacerdote e cardinale della chiesa 
romana, descrisse gli Acta Apostolomm in esametri, cantando 
al modo dei poeti. Inoltre Giovenco, spagnolo, ma parimenti 
cristiano, rappresentò nelle sue finzioni poetiche tutti gli atti di 
Cristo, figlio del Dio vivo e nostro Creatore, sotto il velo del
l'uomo, del bue, dell'aquila e del leone. E per non addurre 
molti poeti, se nessuna umanità vi trae a risparmiare almeno i 
nostri, non vogliate essere più severi della Chiesa, madre no
stra, la quale, riguardando con lodevole considerazione non 
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se habere benigne. Fuere enim huic homini tam grandes in 
componendo vires, ut nunquam circa id exhaustum videatur 
fuisse ingenium, nec in scribendo fatigata manus, cx quo in tni
lia voluminum variarum materierum excessisse credatur.'50 Ex 
quibus omnibus more solertis virginis, que inter spineta flores 
illesis colligit digitis, et spinarum aculcos sinit separatim vile
scere, omissis minus bene creditis, laudanda sumpsit, et inter 
suos thesauros servati voluit. 

Videte igitur et examinate, et equa lance poetarum dieta [i. 
brate, et, que minus sancte scripta sunt, sinite! Que autem be. 
ne dieta sunt non damnate, quasi existimetis, evestigio clamore 
in poetas sublato, Augustinos aut Hi~ronimos ab ~gnaro popu. 
lo arbitrari. Hi enim, quibus equa fu1t cum sanct1tate pruden. 
tia, nunquam in poeticam seu poeticc artificium fcccre rumo
res, verum in errores gentilitatis recitatos ab eis, quos semper, 
etiam circumstantibus catholice veritatis hostibus atque recal
citrantibus, voce intrepida damnaverc, alias eos coluere sem
per, advertentes eorum scripta ta~ta vcrborum art: composita, 
tanto lepore suavia, tanto sententtarum sale condita, tanto or
natu etiam delinita, ut ab eis expeti fere necesse videatur quic-

n quid quis velit latino eloquio apposuisse decoris. Et, ne longio
ri sermone vos traham, ut ait Cicero pro Archia: «IIec studia 
adolescentiam agunt, senectutem oblectant, secundas res or
nant, adversis perfugium ac solacium prebent, delectant domi, 
non irnpediunt foris, pernoct:mt nobiscum, percgrinantur, ru
sticantur; que si ipsi neque attingere, neque sensu nostro gu
stare possemus, tum ea mirati deberemus etiam cum in aliis vi• 
deremus» etc.251 Cum igitur non spernenda, nec abicienda, sed 
colenda poesis sit, et indc pocte, si sapitis, satis dictum est; si 
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sdegna comportarsi con benevolenza con molti, e specialmente 
con Origene. Quest'uomo ebbe infatti cosi gran forza nel com
porre, che in ciò non sembra gli sia mai venuto meno l'inge
gno, né la mano si sia stancata di scrivere; e da ciò si crede che 
si sia esteso fino a migliaia di volumi di materie diverse. Fra 
tutti questi la Chiesa, a modo di vergine sagace, che coglie tra i 
cespugli i fiori, senza pungere le dita, e lascia che le pungenti 
spine intristiscano, mettendo da parte le cose non ben credute, 
ha assunto quelle lodevoli e le ha volute serbare tra i suoi 
tesori. 

Vedete dunque ed esaminate e con giusta bilancia pesate i 10 

detti dei poeti e lasciate le cose meno santamente scritte. Ma 
quelle che sono state dette bene non condannatele, quasi che 
stimiate di potere essere creduti dal popolo ignorante, nuovi 
Agostini o Girolami, solo per avere d'un tratto alzato la voce 
contro i poeti. Quei due santi infatti, che ebbero pari la pru
denza alla santità, non formularono mai accuse contro la poe-
sia o il suo artificio, ma solo contro gli errori del paganesimo 
narrati dai poeti, errori che essi condannarono con voce intre
pida, anche quando li circondavano i nemici della verità catto-
lica, e coloro che a quella facevano opposizione; e invece in al-
tri casi sempre li onorarono, considerando i loro scritti compo-
sti con tanta arte di parole, soavi di tanta grazia, di tanta gravità 
di sentenze ornati, e con tanto decoro disegnati, che sembra 
quasi necessario chiedere ad essi tutto il <lecoro che uno voglia 
aggiungere alla lingua latina. E per non intrattenervi con più rr 
lungo discorso, come Cicerone dice nell'orazione per Archia: 
«Questi studi conducono la gioventù, dilettano la vecchiaia, 
abbelliscono le vicende favorevoli, offrono rifugio e conforto 
in quelle contrarie, dilettano in casa, non danno impedimenti 
fuori, pernottano con noi, viaggiano e villeggiano con noi; e se 
noi non potessimo né attingerli, né col nostro senso gustarli, 
dovremmo tuttavia ammirarli, anche vedendoli in altri» ecc. E 
dunque, non essendo la poesia, e quindi anche i poeti, né da 
disprezzare, né da rifiutare, anzi da venerare, a sufficienza se 
ne è detto, se siete saggi; se invece, ostinati, perseverate nella 
vostra ira, niente si potrebbe scrivere che bastasse, anche se io 
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, utem obstinati pcrseveretis in rabiem, esto vobis compatiar, 
:um aspcrnandi sitis, nichil ad sufficientiam scribi posset, 

Genealogie deorum gcntilium tiber qt1ilrtus decimus explictt, 
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potessi avere compassione di voi, per quanto siate degni di 

disprezzo. 

Finisce il q~attordicestino libro delle Genealogie deorum 
gentili~m e felt~em_ente cominci// il quindicesimo ed ultimo, nel 
quale ! autore st difende dalle acrose che gli sono state mosse, 



Incipit qttì11tus decimus et ultìmus felidter; in quo autor pur. 
gat se ipsum ab ohiectù in se. 

Prohemium. 

Pundavi, serenissime rex, quibus potui armamentis hinc in. 
de navicularn, ne estu procellosi maris aut ventorum adverso 
irnpetu pelleretur in litus, et illisa ruptis compagibus solvere. 
tur. ne, crepitantibus desuper nubibus, in ymbrern solutis 
infestum, aut coruscum fulminantibus ignem dilueretur aut 
verterctur in cinerem, tegumenta superaddicli, que oportuna 
ratus sum. Nec non et proresiis atque ruclentibus illam illigavi 
scopulis, ne ab undis se retrahentibus una cum illis traheretur 
in pelagus. Adversus vero Dei iram nil mortalium obstacula iu. 
vant, et ob id suis in manibus lìnquendam censui. Ipse, absquc 
cuius suffragio nil profecto stare potest, illam servet misericor
dia sua 1 

2 Nunc autem superest ut iniecta in fatigatum nautam tela 
excutiam c1c, si possim, qualitcrcunque amoveam. Quis enim 
dubitet quin petatur a multis? Sane uti forte minus equo ani
mo visus sum quandoque tulisse quc in pocsirn et poetas im
missa fuere, sic summa cum patientia, que in nautam evolave
rint. quocunque nisu missa, perferam. Ncc huius patientie ra
tio longe abcst. Indigne quippe meo iudicio pulchra poesis et 
eleg,mtes hac in facultate viri lacessiti fuere, nescio utrum su-
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Comincfa felicemente il quindicesimo e ultimo libro, nel quale 
!'autore discolpa se stesso dalle critiche mossegli. 

Proemio. 

Ho assicurato, serenissimo re, da ogni parte, e con gli attrez
zi che ho potuto, la navicella, perché non fosse spinta verso il 
lido dal ribollire del mare tempestoso o dall'impeto avverso dei 
venti e, urtando, si sfasciasse dopo la rottura delle sue compa
gini. E affinché dal crepitare dal cielo delle nubi, sciolte in 
pioggia minacciosa o in fulmine lampeggiante, non fosse di
sfatta o incendiata, ho aggiunto altre difese che ho ritenuto op
po:tun:. Inoltre con anc?re e gomene la ho legata agli scogli, 
affm~he d~lle onde che nfluivano non fosse, insieme con esse, 
tr~scmat~ ~n alto_mare: Ma contro l'ira di Dio a nulla giovano 
gh umant tmpedtmentt e perciò ho ritenuto opportuno di la
sciarla nelle sue mani. E Iddio, senza il cui aiuto nulla certa
mente può sussistere, la salvi con la sua misericordia! 

Ora però resta che io respinga i dardi lanciati contro lo stan- 2 

co nocchiero e, se possibile, in qualunque modo li allontani. 
Chi !nfatti potrebbe dubitare che egli non sia aggredito da 
moltt? Ma certamente, come forse sarà parso che io abbia una 
volta sopportato con animo meno sereno le accuse che sono 
state lanciate contro la poesia e contro i poeti, così, con somma 
pazi~n~a, sopp_orterò tutti gli attacchi, con qualunque impulso 
lanctatl, che s1 leveranno contro il nocchiero. La ragione di 
q~~sta pazienza non manca. Indegnamente invero, a mio giu
d1z10, furono offesi la bella poesia e gli uomini che si distinsero 
in questa attività; e non so dire se per le maledizioni di superbi 
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perborum an ignoran_tium ~o.tius maledicti~ dixerim. _Nauta 
autem non sic. Nam si pro vmbus conatus sit art~ nautica per 
maris vertiginosos anfractus et confragosa. scop~hs fr_eta cym. 
bam in tutum deducere, ne iuste redargui possit, . scio ta:11en 
quia multarum rerum ignarus sit, et ideo e~ multts eo mi~us 
advertente commissis forsan merito redargui potest. Agam igi
tur quod potero, iuvante Deo,_ n_e omnino ~emerari~ videatur 
egisse quod fecerit. Ipse me _enp~at ~e _faucib~s m~ignantum, 
qui ex camino ignis ardentts eri?uit illes~s israehtas p~etos 
sperantes in se, 1 et in finem labons extremt me deducat m sui 
sanctissimi nominis gloriam et honorem! 

2 

3 

I. Minus oportuna preciosa /ore non nunquam. 

Circumspicient, scio, coloseum hunc undique iam dicti seu 
alii intensis oculis carptores egregii, eoque conspecto, ariolor 
dicturi sint pia forsan intentione ( durum enim homini est ho
minum mentes cognoscere) tam grande opus minime oportu
num esse et ideo in precio non futurum. Hi quidem paucis his 
verbis fe;e opus omne concutiunt, cum a quadam no~ satis 
expressa veritate videatur obiecti~ no~ so_lum ~olorari, se~ 
etiam approbari. Quis enim non dicat mtuitu primo, non dt
cam non oportunas, sed etiam superfluas fore poetarum fabu
las, ex quibus hoc opus omne consistit? Verum ego alite_r sen
tiendum reor. Fateor enim fabulis opus hoc omne consistere; 
sic si concessero illud minus oportunum, multa etiam non 
oportuna (et hec inter opus hoc) precios~ssima_ fore monstr_abo, 
et inde hoc opus, quoniam utile tam rei pubhce quam P:iv~t~ 
sit ostendam inter oportuna etiam numerandum. In precio 1g1-

tu~ et maximo esse multa minime oportuna et artificio homi
num adinventa et nature opere facta monstrantur. Exquirimus 
enim lapicidas, cementarios, dolatores, et architectos insignes, 
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0, piuttosto, di i~noranti. Ma non così il nocchiero. Se infatti, 
per non ess~re giustamente biasimato, ha tentato, secondo le 
sue forze, di condurre, con l'arte di navigare, la sua barchetta 
al sicuro'. at~raver~o i vert~ginosi anfratti dei lidi e gli stretti, da
gli scogh dirupati; tuttavia, poiché di tante cose è ignaro, so 
che, per mo~te mancanze, per sua distrazione commesse, po
treb~e a ra~t~ne es~er~ rim~roverato. Io farò dunque quanto 
pot~o, e ~oli aiuto d1 ~10, affmché non sembri che il nocchiero 
abbia agito con totale imprudenza. Dio, che ha strappato illesi 
dalla ~orn_ace del _fuoco ardente i fanciulli ebrei che speravano 
in ~ui, _m1 strappi alle fa_uci dei maligni e mi conduca alla fme 
del! ultima fatica, a gloria e onore del suo santissimo nome! 

I. Le cose non necessarie sono talvolta preziose. 

3 

Lo ~o. Gli egregi critici, già nominati, o altri forse, con occhi 1 

attenti osserveranno da ogni parte questa mia colossale fatica-
~ dop~ aver!a ?s~e_rv~ta, i~dovino che diranno, forse con pi~ 
1nte~z10~e (e difficile mfatti per l'uomo conoscere le intenzioni 
degli alt:1) che una co_sì grande opera non è necessaria, e perciò 
non sara appre~zata _m futuro. Costoro invero con queste po-
che parole. q_uasi ogm opera demoliscono, poiché un'obiezione 
ad una venta non ben espressa sembra, non solo ricevere colo-
rito, :ria anche essere ap~rovat_a. Chi infatti non direbbe apri- 2 

ma v!sta che le favole dei poeti, sulle quali questa intera opera 
consiste, so?o, non dirò necessarie, ma anche superflue? Ma io 
credo che si debba avere diversa opinione. Ammetto infatti che 
tutta ques_ta opera consiste nelle favole; così se avrò concesso 
che essa sia meno necessaria, mostrerò poi che molte cose an-
che non n~~essa~ie (e fra queste l'opera mia), sono prezio~issi-
me; e da cio lascierò intendere che quest'opera, poiché è utile 
come ~ilo stato, così ai privati, deve essere annoverata fra le ne~ 
cess,ane. Molte cose dunque non necessarie, inventate dall'arte 3 
dell uomo e fatte per opera della natura, si mostra che sono te
n~tein gr~n~issimo ~onto. Noi cerchiamo scalpellini, murato-
n, carpent1er1 e architetti illustri, volendo costruire quelle case 
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\'olentes domos construere, q_uas rudi; villicus ex_ lut? et pal~
stribus calamis oportunas cngeret. 1emp:a,. capitoli~, palatia 

m Populorum atque principum, max1ID1s sumpt1bus conregu , . l . . 
structa, pictura superflua dec?ramus. ~ure1s c_e atl~que va~1s 

timur cum oportunitati possmt deserv1re samia. Sic coroms, 
u ' ili "dl 1 .. purpureis vestibus et arm' is aure1s ~ e~tam~r,_ cum ~mt1um 
simplex cuiuscunque pecoris oportumtatl s_uffic1at_; et sic attes 
et ornamenta, que minime oportuna sunt, m precmm ~evene. 

4 re. Sed, quia hec hominum ambitione quis posse~ pre~1o~a di. 
cere, videamus nunquid et naturam rcr~m d1scret1ss1mam 
ctiam circa superflua ambitiosam velimus d1cere. _Et queso, ad 
quis capitis capillicium op01'.tunum sit? Ne~o d1cet. Illud ta
men multi firmant adeo precmsum fore, ut, sl absque eo Venus 
incc<lat suis etiam comitata Gratiis, Marti placere non possit, 
eumqu; tanti extimatum a Cesare dictatore, :1t a~ conteg~n
dum calvicium perpetuam lauream a senatonbus 1mpetrar1t.' 
Ad quid hominum barba, qua _si q~is etate ?rovectus ~areat, 
non absque rubore hominibus 1mm1scetur alns? Ad qmd cor
nua cervo? Ad quid picte volucribus penne concesse _sunt? Ob 
ornamentum non ob aliud responderi potest. Et sic, ne per 
plura discur:am, quod alias non crat in predo, ?rna~~nti cau
sa efficitur preciosum. Et si ornamenti causa quid ~ffic1tur p~·c
ciosum, hoc profecto opus crit in µrecio. Quid en~ p~lch:1us 
in collocutionibus hominum quam non nunquam 1IDm1scu1ssc 
fabellas sententiis? Quid decentius quam fructuosos fabula
rum sensus eisdem applicasse colloquiis? Et hoc opus unum
quodque prestabit abunde. Hec insuper _pond~rosis et accura-5 

tis orationibus plurimum afferre decons satls apparet, cum 
passim mixta scriptis Ciceronis, Ier?~imi et a~iorum prud,en
tum virorum illa legamus. Poterat 1g1tur suff1cere ostend1sse 
hoc opus preciosum ornamenti causa, se~ huic supe~additur 
uti!itas, que ex hoc consequitur, tam publica _quam pnva~a, ex 
qua precium maius efficitur. Existimabant emm non nulli poe-
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che il rozzo contadino erigerebbe, come abitazioni comuni, 
con fango e canne palustri. Inoltre decoriamo con pitture su
perflue i templi, le rocche, i palazzi dei re, dei popoli o dei 
principi, _costr~it~ con grandis~ime spese. Facciamo uso di vasi 
d'oro e mtaghau, mentre, ali occorrenza, potrebbero servire 
vasi di argilla. Così ci compiacciamo di corone, di vesti purpu-
ree, di braccialetti d'oro, mentre, all'occorrenza, basterebbe la 
semplice lana di qualsiasi pecora. E così arti e ornamenti, che 
non sono dawero necessari, sono venuti in pregio. Ma poiché 4 
uno potrebbe dire che tali cose sono preziose solo per ambizio-
ne degli uomini, vediamo se si voglia definire ambiziosa la na
tura, discretissima anche nelle cose superflue. E chiedo: a che 
serve la capigliatura? Nessuno la dirà necessaria. Molti tuttavia 
affermano che essa è così preziosa che, se Venere incedesse 
senza di quella, anche se accompagnata dalla Grazie, non po
trebbe piacere a Marte; e che essa fu così stimata dal dittatore 
Cesare, che, per coprire la calvizie, ottenne dai senatori di po-
ter portare sempre una corona d'alloro. A che serve la barba 
degli uomini? Eppure se un adulto ne fosse privo, non forse 
con vergogna si mescolerebbe agli altri uomini? A che servono 
le corna al cervo? A che le penne variopinte sono state date 
agli uccelli? Si potrebbe rispondere: per ornamento, non per 
altro. E così, per non discorrere su molti argomenti, diventa 
prezioso per ornamento ciò che altra volta non era in pregio. E 
se qualcosa diventa prezioso perché è di ornamento, anche 
quest'opera sarà certamente apprezzata. Che cosa infatti di più 
bello nei discorsi umani che mescolare talora le favole alle sen
tenze? Che di più decoroso che applicare agli stessi discorsi gli 
utili significati delle favole? E quest'opera mia offrirà in ab- 5 

bondanza ciascuna di queste opportunità. Inoltre è chiaro che 
opere che includano orazioni dense di contenuti e accurate, 
apportano molto decoro, quando si leggano mescolate sparsa
mente agli scritti di Cicerone o di Girolamo o di altri dotti. 
Sarebbe dunque potuto essere sufficiente mostrare che que
st'opera è preziosa, perché è di ornamento; ma a ciò si ag
giunge l'utilità che ne deriva, sia pubblica che privata: e per 
essa il pregio si fa maggiore. Stimavano infatti alcuni che i 
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ras, pcritos homincs, simplices tantum comp_osuìsse ~abulas, et 
per consequens non solum non utiles, sed 11los arb1'.rabantut 
damnosos, et, discurrentes legenda, nullum ex fabuhs cmolu. 

rnentum surnebant. 
Hoc autem opus, dum fictionibus velarnentum amovct, et 

crudiws fuiss(.; viros poetas ostcndit, et l(.;gentibus facit fabulas 
cum delcctatione fructuosas. Et sic, qL1Ì falsa opinione perisse 
vidcbanwr poetc, rcipuhlicc insignes et quasi redduntur redi. 
vivi, er privatim que incognita abiciebatur utilitas, per hoc pa. 

1efacta colligitur, et ad altiores sensus etiam ingenia lcgentiun1 

excitantur. Prcterea spero, sic volente Deo, uti hactenus fuere, 
consurgcnt qui ad pocticam mcntcs crigcnt, quibus non modi. 
curn, dmn vcterum monimenta pcrlegent, commodi per hoc 
opus prcstabitur, ex quo fict saltem talibus prcciosum. Se<l 
quid multa dicarn, Si ccsscnt quc dieta sunt omnia, durn mo. 
do, princcps optimc, cuius iussu laborcm sumps1, tuo per hoc 
opus desiderio satisfactum sit, illud precìosissirnurn duco, esto 
Lmdabilc sit placuiss<: pluribus; sic, si tue Cclsitudini minime 
~ratum sit, etiam si placitnrnrn atque acc<:ptabilc cetcris vcniat, 
;,arvi apud mc momenti fi<:t. Tuum igitur est istud preciosum 

lacere, aut, si liber, abicerc. 

lL l'erscn·r,n•cre sc;,c diutius, quc 111i1ms duratur,1 uidc<ha>11-

t1n 

Eaclen1 lmtc: pictate loqucntur et alii, diccntque, postquam , 
rirnosurn opus vidcrint, nec bene compactum, ncc diu rnansu
rum, rninarn premonstrantibus fatiscentibus rirnis. Ego his 
prcrn,rnitoribus lilJt'ns gratias ago. Excutiunt cnirn ab oculis 
meis scllllllllil1, mcqm: solcrtetn fociulll ul [Western oportunitati 
subsidium. V num, quoniarn ante ccpturn opus sic cvasurum 
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poeti, uomini dotti, avessero composto soltanto semplici favo
le e di conseguenza li consideravano non solo inutili, ma dan
nosi; e, scorrendoli nella lettura, nessun vantaggio traevano 
dalle favole. 

Ma questa mia opera, mentre toglie il velame alle finzioni 
poetiche, mostra, da un lato che i poeti furono uomini dotti, e 
dal!' altro rende vantaggiose, con diletto, le favole ai lettori, E 
cosi quei poeti che, per falsa opinione, sembravano essere 
morti, sono restituiti insigni e quasi redivivi alla repubblica; e 
quella utilità che privatamente, non essendo conosciuta, veniva 
disprezzata, si può cogliere, resa manifesta da quest'opera; e 
inoltre pet essa sono spinti a più alti sensi gli ingegni dei lettori. 
Io spero altresì che, a Dio piacendo, come già finora ve ne fu
rono, si leveranno alcuni che drizzeranno le menti alla poesia; e 
ad essi non poco vantaggio verrà da quest'opera, mentre legge
ranno le memorie degli antichi; e perciò, almeno per essi, sarà 
preziosa. Ma perché dir tante cose? Se tutto ciò che bo detto 
venisse meno, pur che io abbia soddisfatto, ottimo principe 
(poiché per ordine tuo ho intrapreso la mia fatica) al tuo desi
derio con quest'opera, io stimo questo risultato la cosa più pre
ziosa, sebbene sia degno di lode anche il fatto di piacere a mol
ti; e parimenti, se non fosse gradita alla tua Altezza, anche se 
venisse a piacere e fosse accetta agli altri, essa sarà per mc di 
scarsa importanza. Dipende dunque da te rendere ptcziosa 
quest'opera, o, se ti pare, rigettarla. 

II. Spesso a lungo sono durate opere che non sembravano du
rature. 

6 

7 

Con la stessa pietà forse parleranno anche altri, e diranno, 1 

dopo aver visto i difetti dell'opera, che non è ben lavorata e 
che non vivrà a lungo, mentre le spaccature e le crepe già ne 
mostrano la rovina. Volentieri io ringrazio questi che mi avver
tono in anticipo. Essi infatti mi cacciano il sonno dagli occhi e 
mi rendono capace di prestar rimedio al bisogno. Ma poiché 2 

già ho ritenuto, prima di iniziare l'opera, che essa sarebbe riu-
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illud ratus sum, si satis memor es, rex indite, istud idem circa 
principium testatus,4 his, quibus potui, rationibus ostendens, 
cur strambum, mutilum, cicatricibus plenum existimarem illud 
futurum, et ut satis apparet et isti aiunt, mea me non fefellit 
premeditatio, et ideo circa defectum hunc iure excusandus ve. 
nio. Sane, quibus adminiculis potui, illud in robur deduxi, nec, 
postquam deductum est, inexcogitatas aut novas contraxit ri-
mas, veteres autem et previse, quod ariolantur isti, arbitror, 
adeo repente non facient; nam, si more mortalium per coniec. 
turas dc futuris previdere velimus, in longum perseverabit hoc 
opus. Vidimus enim persepe in saxo firmatas arces in ruinatn 

-+ ire citius quam in palustri luto piscatoria situata domus. Hi au. 
tem, qui sibi non satis firma edificia norunt, vigilantes inspi
ciunt scpe, et sic, si exigat oµortunitas, restaurant fondamenta, 
resarciunt parietes, tecta tignis et solatia variis adiumentis suf. 
farciunt, et sic, que illico casura videbantur, non nunquam rec-
ta deducuntur in seculum. Secus, qui fortia se possidere existi
mant; nam, dum secura quiete tenentur, et ecce lapis unus, 
grandi pondere pressus, attritus crepitat, et omne secum trahit 
edificium in ruinam. Sunt et alii casus; palatia ambit invidia, et 
odia excidium parant. Parva domus, paucis et possessori co-

5 

6 

7 

gnita, quam diu Deo graturn est, perseverat. Quis enim arbitra
ri potuisset Ylionem, recentcm adhuc Priami civitatem, tot rc-
frrtam viribus, tot divitiis splendidam, regni totius Asye arcem, 
tuti minantem Grecie, lapsuram citius pauperis Aglai Sophi<lii 
gurgustiolo?5 Sic et robustos vidimus iuvenes, vivaci atque pre
clara valitudine decoros, parva interveniente febricula seu acci
dente alio, in repentinam fere precipitati mortem, ubi non 
nunquam invalidi senes in longiorem etiam, quam velint, eva
sere vitam. 

Sed quid refert per exempla discurrere, quorum abundan
tissima vita mortalis est? Dicam isti quod volunt, et ego quod 
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sdta con tali limiti, dichiarando ciò, se ben ricordi, inclito re, 
proprio al principio dell'opera e mostrando, con gli argomenti 
che ho potuto, per quali motivi stimavo che sarebbe stata sen
z'ordine e mutila e piena di fenditure; da un lato la mia previ
sione non mi ha ingannato, come ben appare, e come codesti 
dicono; e dall'altro vengo perciò a buon diritto ad essere scusa-
to di questo difetto. Invero, con i mezzi disponibili, io ho rin- 3 
forzato l'opera; e dopo l'operazione, essa non si è procurata 
inattese o nuove fenditure; mentre quelle vecchie e previste 
non la faranno, credo, sfasciare cosl repentinamente come 
questi predicono; poiché, se - come usano gli uomini -vorre-
mo fare per congettura previsioni sul futuro, quest'opera dure-
rà a lungo. Spesso infatti abbiamo visto rocche, fondate sulla 
pietra, andare in rovina più presto che una casa di pescatori, 
collocata sul fango della palude. Quelli invece che sanno di 4 
aver edifici poco solidi, vigilanti spesso li osservano e, se lo ri
chieda il bisogno, ne restaurano le fondamenta, ne riparano le 
pareti, ne riempiono il tetto con travi e i solai con vari rinforzi; 
e cosl quelle case, che parevano in procinto di cadere, talvolta 
sono condotte a vivere, ben erette, fino ad un secolo. Diversa- 5 
mente accade a coloro che stimano di possedere case ben sicu-
re; perché, mentre sono abitate in sicura quiete, ecco che una 
pietta, schiacciata dal gran peso e logorata, scricchiola e trasci-
na con sé alla rovina tutto l'edificio. Ci sono anche altre cadu-
te; l'invidia circonda i palazzi e gli odi preparano la rovina. In
vece una piccola casa, conosciuta da pochi e dal possessore, 
dura tanto a lungo quanto a Dio piace. Chi infatti avrebbe po- 6 
tuto credere che Troia, la città ancora giovane di Priamo, di 
tante forze piena, di tante ricchezze splendida, rocca del regno 
di tutta l'Asia, minacciosa per tutta la Grecia, sarebbe caduta 
più in fretta della capanna di Aglao Sofidio? Così anche abbia-
mo visto robusti giovani, splendidi di salute vivace e gagliarda, 
precipitare in una morte quasi improvvisa per il sopraggiunge-
re di una febbretta o di altro incidente; mentre talora vecchi 
invalidi ebbero vita più lunga di quella che volessero. 

Ma a che serve disperdersi in esempi, dei quali è più che ab- 7 

bondante la vita umana? Dicano costol'O ciò che vogliono; ma 
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cupio arbitror. Hoc tamen scio_ c_ertissim~m: «N~si D?minus 
custodiverit civitatem, frustra v1g1lant qui custodmnt illam».'' 
Ipsius est servare atque conterete; ips_ius solius est, ~uantulll 
mundana omnia in longum duratura smt, seu quam cito casu. 
ra scire. Prudentum in eo spes omnis est; ipse videat! Ego qui
d~m, quia rimosum opus m~um cognovi, eidem humilitatelll 
imperavi, sciens quia Deus humilibus_ det grati~m._ Sed quid 
ego de longitudine evi huius verba fae10, cum m1ch1 permaxi., 
rnurn sit., si adeo rimosurn, adco mutilum, adeo cavernosmn, 
uti illud composuisse potui, ad tuas usque manus, mi tex, 
pervenire queat, ut non dìcam vigilantiam, sed obedientiam 
mcam cognoscas? Satis hoc michi tcmporis erìt; si tandem u!. 
tcrius pcrseveret, divine bonitati et fortune regie imputandum 

cxistimo. 

III. Nequivisse membra huius aptius collocari. 

Supervenient quidam, ariolor, et, inspectis que alii inspexe
rc diccnt: optabilius forc prudenti hanc concidere molcm, 
qL,tarn consistere diu, curn casus dcfcctus eiu~ ~ublaturus sit, 
quos pcrseveratio demonstrablt, et hunc potls~1me, quod bi
lllll1 pcctus ex craneo, ex pe"ctorc t1h1e tor~ate smt,_ e_t pedes m 
verticl"m revoluti. O senrcntia Socratis lchces med1c1, quorum 
terra teguntur errores l ,7 cum scriptorum sepissime etiam bene 
dieta, quoniam in propatulo sint, caninis lacerentur ~~ntibus, 
aut saltem infestentur latratibus. Quod summo exqms1tum at
que compositum labore est, et illustriu~ viroru:11 autorit~te, 
ubi possibile fuit, firmatum, pretereunuum verb1s fere de1ec-

tum est. 
St<d quid? Patienda sunt omnia, ut conculcetur humpitate 1 

protl"rvia. His tamen sic aientibus, quid responsurus s1m nil 
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io credo ciò che desidero, Tuttavia so come cosa certissima che 
«se Dio non avrà custodito la città, invano la vegliano i suoi cu
stodi»; da Lui dipende conservarla o distruggerla; di Lui solo è 
sapere quanto tutte le cose di questo mondo dureranno o 
quanto presto cadranno. Tutta la speranza dei saggi è riposta 
in Lui: e Lui la veda! Io invero, poiché so che la mia opera è di
fettosa, le ho ordinato di essere umile, ben sapendo che Dio dà 
grazia agli umili. Ma perché vado parlando della durata della 8 

mia opera, quando sarebbe per mc il massimo se essa, cosl di
fettosa, cosl mutila, cosl piena di lacune - come ho potuto 
comporla - possa giungere fino alle tue mani, o mio re, in mo-
do che tu conosca, non dirò la mia attenzione, ma la mia obbe
dienza? Questa durata sarà per mc sufficiente; ma se l'opera 
durasse più a lungo, io ritengo di doverne attribuire il merito 
alla bontà divina e al favore del re. 

III. Non si sarebbero potute meglio disporre le parti dell'o
pera. 

Sopraggiungeranno alcuni - lo prevedo - che, dopo aver 
esaminato l'opera che altri hanno visto, diranno: «Sarebbe più 
desiderabile all'autore saggio che questa sua costruzione ca
desse piuttosto che a lungo durasse, perché la caduta ne annul
lerebbe quei difetti che la durata metterà in luce, e specialmen-
te questo: che il cranio sta dove dovrebbe essere il largo petto; 
che dal petto sono state formate le gambe; e che i piedi sonori
volti all'insù verso il capo», O beati i medici dei quali, secondo 2 

la sentenza di Socrate, gli errori sono coperti dalla terra, men-
tre degli scrittori assai spesso, anche le opere scritte bene, per il 
fatto di essere pubbliche, sono lacerate dai denti dei cani, o al
meno ne sono minacciate dai latrati! Ciò che con somma fatica 
è stato ricercato e composto e, per quanto possibile, conferma-
to dall'autorità di scrittori illustri, quasi è stato demolito dalle 
parole dei passanti. 

Ma che? Tutto si deve sopportare affinché la protervia sia 0 

schiacciata dall'umiltà. E tuttavia niente ho da rispondere a 



1522 GENEALOGIE DEORUM GENTILIUM 

habeo, preter quod noverim de principio Genealogie huius 
multos multimode opinatos, quod nec circa huius primi volu. 
minis libri initium omissum est atque ostensum quoniam vetu. 
stissimum sumpserim, ut de ceteris aliqualis haberetur men. 
tio,' et huic vetustissimo capiti, prout comperisse potui, sue. 

4 cessive pectus et reliqua membra applicui. Si alic veriores 
sint, aut potiorem ostendentcs ordinem (quod non nego fare 
possibile, et si multum vigilaverim, plura et varia revolvendo 
volumina) non vidisse fateor, nec novi quo ordine membra 
tam ingentis corporis possent aptius collocari. Producant ipsi 
in medium quod noverunt, ut, eis visis, si iure que scripsi 
damnanda sunt, suis fides adhibeatur integra; nam dixisse 
tantum me ex craneo confccisse pectus, et nil aliud ostendis
se, est potius inique detraherc, quam laudabilitcr redarguere 
aut utiliter emendare. 

IV. Non appositum est quod minime compertum est. 

Preter compositionis indecentiam, paulo ante rcdargutam, 
multa esse omissa que apponi debuissent, hi forsan superad
dent vel alii. Hoc ego, si velim, negare non possum, cum me
minerim saltem dcspectantibus ad superficiem fabulosam ob 
librorum defectum circa huius operis principium scripsisse, 
multos ex prole deorum defuturos homines. Et si tamen libri 
reperiti dicantur, quis mortalium tam audax erit, ut prorum
pens dicat vidisse se omnes atque legisse? Ego autem, cum non 
viderim etiam qnos alii vidisse potuerc, absque frontis rubore 
confiteor multos omìssos fare, et non nullos forsan ob labilis 
memorie culpam, non enim sufficit visis. Et idcirco indulgeant, 
queso, memores et, quod ignorantia scu oblivionc factum est, 

2 nolint equiperare malitie. Ad est et res alia, in quam forsan POS;. 
sunt obloqui viri sublimes, scilicet circa explicationes sensuuli) 
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quelli che propongono le loro critiche, se non che ben so che 
molti hanno diversa opinione intorno al principio delle Genea
logie; il che all'inizio del primo libro di questo volume non è 
stato taciuto; anzi è stato ivi dichiarato che avevo preso il più 
antico degli dei in modo che degli altri si avesse qualche ricor
do; e a questo antichissimo capo ho successivamente applicato 
_ secondo che ho potuto trovarli - il petto e le altre membra. 
Se altre opinioni fossero più vere, o mostrassero un ordine mi- 4 

gliore - ciò che ammetto possibile, sebbene molto abbia ve
gliato, sfogliando numerosi e vari libri - confesso di non averle 
viste; e non so con quale ordine migliore sarebbero potute es
sere collocate le membra di un corpo cosl enorme. Mettano es-
si innanzi ciò che sanno, in modo che, se esaminate, le cose da 
me scritte meriteranno biasimo, si dia intero credito alle loro. 
Dire infatti solo che io dal cranio ho formato il petto e che nul
l'altro ho mostrato, è piuttosto iniqua denigrazione che lode
vole rimprovero o utile con-czione. 

IV. Non è stato esibito ciò che non si è trovato. 

Oltre la sconvenienza della composizione, poc'anzi biasima- 1 

ta, questi critici, o altri, aggiungeranno che molti argomenti so-
no stati omessi che avrebbero dovuto essere esibiti. Anche se 
volessi, non posso contestarlo, poiché ricordo di avere scritto 
all'inizio di quest'opera che, almeno per coloro che riguardano 
alla superficie della favola, molti della prole degli dei, per di
fetto di libri, sarebbero mancati. E se tuttavia si dicesse che i li-
bri si possono trovare, che uomo sarà così audace da prorom
pere, dichiarando che li ha visti e letti tutti? Io poi, non avendo 
visto neanche quelli che altri poterono vedere, senza vergogna 
confesso che molti furono tralasciati; e alcuni, forse per colpa 
della memoria labile, che non basta per ricordare neppure tutti 
quelli visti. E perciò, tenendo presente questa insufficienza, mi 
perdonino, li prego; e non vogliano attribuire a malizia ciò che 
è accaduto per ignoranza o dimenticanza. Un altro difetto c'è, 2 

contro il quale forse potrebbero obiettare, questi uomini subii-
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fabularum exhibitas. Absit ut his ego velim obsistcre; possibile 
quidcm reor, cum nunquam de me ausus sim ta~ m~gna pre
sumere, quoniam mc minus ad hec valere ratus s11n. Et qms ex 
impcrfccto homine pcrfectum exquiret opus? SoHus Dei est 
opus pcrfcctum componcre, quoniam et Ipse perfectu~ est, Sì 
quid tamen temerarius egi circa hoc, tuo iussu, rex opt1tne, in
pulsus egi, et ob id si circa hanc partem minus bene. egeritn, 
imponatur onus Cclsitudini tue. Ast ego hos prudentlores de
precor, per venerabile ac sanctum phylosophie nornen, quod 
cobnt cxistirno, uti, quadam sapientiorurn autoritate dentes in 
minus bene commissum infigunt, ita pia hurnanitate etiam tne
deantur. Non cnim insueturn est ut,' nedum eruditos homines 
videre quod indoctus non vìdcrat, scd aliquando indoctos vi
disse quud minime videram eruditi. Homo enim sum ego, et 
hominem peccasse nec novum est, ncc mirabile; ait enim Flac
cus: «quandoque bonus dormitat Homcrus». 10 Ccntum prete
rea Argo fuere oculi, bini et bini vicissim dorrnientes, vigilanti
bus re!iquis. l'.l tamen quin in sornnum aliquando ire perrnictc
rct omncs cavissc non potuiL Si ergo, cu1T1 michi duo tantum 
sint. et hi quandoquc a sopore tacito vinciantur, rnirnbilc non ' 
cst. Fxprinrnnt igitur qucso, quod a mc prctcrmissurn est, et 

fohularnm cnuclcationes suppkant, aul, si rninus debite quid 
c:-.:positum sit, imnmtent, cl in mclius, quod minus decenti opi
nione firrnatrnn est_. rcfornrnntes emcnclent. Ego quidcm, et si 
non pknc. vere tamcn atquc sanctc scribere rntus snrn; quod si 
rninirnc foctum est, non ndco obstinalc pcrtinax sum quin 
meurn humiliter fotcar crimen. et grato animo erncndationcm 
suscipi,un, unquam lmrno qui, etsi iam totis pedi bus in scninm 
tembm, doceri non vercPr, imo cupio et pcrscrutor. l loc cnim 
si frccrint, pc,rfectius inccdct opus, et ego, doctior foctus, ma-

eunrm lihcralitalc laudandus efficiar. 
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mi, cioè in r~pporto alle spiegazioni offerte sui significati della 
favole. Lungi da me volermi opporre loro, anzi credo possibile 
questo difetto. Mai ho osato presumere di essere all'altezza di 
così grandi impegni, poiché non me ne sono ritenuto capace. E 
chi da un uomo imperfetto potrà pretendere un'opera perfet
ta? È del solo Dio saper comporre un'opera perfetta, poiché 
Egli stesso è perfetto. Se tuttavia su quest'opera imprudente
mente ho agito, spinto da un tuo ordine lo ho fatto, ottimo re; 
e se per questa parte non ho operato bene, la responsabilità sia 
addebitata alla tua Altezza. Epperò io prego questi sapienti -
nel nome santo e venerabile della filosofia, che stimo anche da 
loro venerata - di rimediare, con pia umanità, a queste parti 
imperfette come, con una certa presunzione di essere più sa
pienti, essi sono soliti ficcare i denti in un lavoro mal costruito. 
Non è infatti inconsueto, non solo che gli uomini dotti vedano 
ciò che l'ignorante non aveva visto; ma talvolta che gli ignoran
ti vedano ciò che non avevano visto i dotti. Io sono uomo e non 
è cosa nuova né da meravigliarsi che l'uomo cada in errore. Di
ce anche Orazio: «Talora sonnecchia il buon Omero». Argo 
inoltre ebbe cento occhi, dormendo a vicenda a due a due, 
mentre gli altri vegliavano; e tuttavia non poté evitare di la
sciarli talora cadere tutti nel sonno. Se dunque come a mc, che 
ne ho solo due, accade talvolta che anch'essi siano legati data
cito sonno, non è da far meraviglia. Siano dunque i miei critici 
a dire ciò che è stato da mc tralasciato e suppliscano alle spie
gazioni delle favole; ovvero, se qualcosa non è stato debita
mente esposto, mutino e coneggano in meglio ciò che è stato 
affermato secondo una men conveniente opinione. Io invero 
ho creduto di scrivere, anche se non con pienezza, almeno 
con verità e onestà. Se ciò non è avvenuto, non sono cosl per
tinacemente ostinato da non confessare umilmente la mia col
pa e da non accogliere con animo grato gli emendamenti; co
me uno che, sebbene già con tutti due i piedi si avvia alla vec
chiaia, non teme, anzi desidera e cerca, di essere istruito. Se 
essi così agiranno, l'opera procederà con maggior compiutez
za; cd io, divenuto più dotto, sarò più degno di lode per la lo
to liberalità. 

3 

+ 
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V. Nullas fabulas aut hystorias, nisi ex commentariù veteru111 

sumptas, inesse. 

Insurgent hos preter et alii, et quasi queruli clamabunt quo. 
nìam inauditas fabulas et hystorias, ut tcxtus graviores et impli. 
catiores facercm, miscuerim. Fatcor non novas fabulas aut 
hystorìas ìmmiscuissc vctcribus, sed forsan a multìs ex Latinis 
his inauditas seculis; ex quibus nullas nisi cx commentat:iis ve. 
terum sumptas apposuì, nec ut graviores aut implieatiores tex. 

2 tus excuderem, scd, sic oportunitatc cxigcnte, factum est. Di. 
scolorum quìppe et male secum convcnientium conquestio ta. 
lis est; nil cnim equo animo patì possunt. Si faciles textus scrip. 
serìs et laxa quadam claritate patentes, pedestrem dicunt sti
lum et puerile pedagogium redolcntem, et fastidientcs abi. 
ciunt. Si paululum acriorem dictaveris, primo ingressu fatigatì, 
cum non obvius scnsus cvestigio tendit ingenio, scribentcm ac. 
cusant scabrosumquc dicunt, ctiam si facili sit artificio delini-

0 tus, et indignantes negligunt. Ego quippe nulla perplcxione 
circumvolutum scripsisse mc reor, nec video, etiam si ex com. 
posito fccissem, quid intertexte fabule, quantumcunque ab cis 
inaudite, possint difficultatis aut obscuritatis afferrc. Rcot ta. 
men hos astu quocbm tacito vellc fahulas et hystorias sihi inco
gnitas damnare, tanquam non veras, sub pretextu tcxtus impli-

-+ citi. 1am dictum est, cx commentariis veterum sumpte sunt 
omncs, ut refcrentium autorum nomina testantur apposita, 
quas, si forsan alias non viderint, quasi nil vcrum esse possit, 
nisi quod legerint, reprobandas existimarc non debent. Certis
simum ego haheo eos multa vidisse, que michi penitus incogni. 
ta sunt, sic et ego lcgisse potui que nondum ad eorum devcnc-

.5 re notitiam. Nemo solus preter Deum cognitioncm rerum om
nium habere potuit usquam. Eo igitur animo a mc comperta 
legant, quo volcnt alios legisse sua; et, si forsan aliquantum 
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V, Non sono comprese in quest'opera /avole o storie che non 
siano derivate dai libri degli autori antichi. 

Altri poi, oltre a questi, si leveranno a proclamare, bronto- r 
Jando, che io ho mescolato inaudite favole e storie, per rendere 
i testi più gravi e complicati. Io ammetto di aver mescolato, 
con le antiche, favole e storie non nuove, ma forse non ancor 
udite in questo tempo da molti Italiani; e di esse nessuna ho 
esibito, se non derivata dalle opere di autori antichi; e ciò è sta-
to fatto, non per elaborare testi più difficili o complicati, bensì 
perché lo richiedeva l'opportunità. Un tale dibattito è invero 2 

proprio di persone pedanti e incoerenti che nulla possono se
renamente tollerare. Se avrai scritto testi facili e accessibili, per 
una certa aperta chiarezza, ecco che essi diranno che lo stile è 
pedestre, che sa di scuola dei fanciulli; e infastiditi, li tifiutc
ranno. Se invece avrai scritto qualcosa di più difficile, già stan-
chi al primo approccio - quando un senso, alle prime non faci-
le, si oppone all'intendimento - allora accusano lo scrittore, e 
definiscono rozzo il suo stile, anche se sia stato scritto con sem-
plice artificio; e sdegnati, lo mettono da parte. lo invero credo 3 
di avere scritto senza avvolgermi in giri di parole e non vedo, 
anche se lo avessi fatto di proposito, quali difficoltà o oscurità 
potrebbero apportare favole da me intessute nel testo, per 
quanto non ancora da essi udite. Credo per altro che costoro, 
con una certa silenziosa astuzia, vogliano condannare, come 
non vere, sotto il pretesto di un discorso involuto, favole e sto-
rie ad essi sconosciute. Già lo ho detto: tutte sono state deriva- 4 

te da opere di autori antichi; come attestano i nomi citati degli 
autori che le riferiscono; e se forse altre volte non le abbiano 
viste, essi non devono riprovarle, come se nulla potesse esser 
vero, se non ciò che hanno letto. lo so per sicuro che essi han-
no visto molte cose a me del tutto sconosciute; ma così anch'io 
posso aver letto notizie delle quali essi non sono ancora venuti 
a conoscenza. Nessuno da solo, all'infuori di Dio, ha in alcun 5 
luogo potuto aver cognizione di tutte le cose. Leggano dunque, 
quanto da me trovato, con l'animo con il quale vorrebbero let-
te le cose proprie dagli altri;_ e se forse il contesto appaia al-
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acer videatur contextus, cogant in vires ingenium, et sentientes 
ad\·ertent perlucidum esse quod arbitrabantur obscurum. 

VI. Insignes viros esse quos ex novis inducit in testes. 

1 Horum puto quia hec etiam erit querela, quod in testes 
scriptarum inauditos veteres et novos incognitos autores indu. 
xeeim, quibus utrum prestanda fides sit, incertum est. Habet 
equidem querimonia hec aliquid gravitatis, nam quantumcun. 
q LlC novi fuerint qui nunc ex autoribus veteres sunt, videtur 
quod per multa secula perseveratum est, a longitudine tempo. 
ris approbatum sit, et inde plurimum autoritatis sumpsisse. 
(Juod utrum de omnibus novis, quantumcunque bene sint me. 

2 riti, arbitrari debeat, apud multos videtur in pendulo. Ego au
tem huius sententie sum, nunquam in evum duraturos hos 
quorum novitas approbata non sit, cum ab eorum novitate ne
cesse sit exordium approbationis sumendum; et sic eos, quos 
ego novos invoco, cum vivos noverim aut noscam, meritis eo
rum agentibus, egregios esse viros atque probandos ausus sum 
in testimonium evocare. I Ioc enim michi constat ex omnibus, 
eos fere per omne vite tempus studiis vacasse sacris, eos intcr 
insignes scientia et moribus sernpcr versatos homines, eos vita 
laudabiles, nec ulla turpi nota signalos, eorum scripta aut dieta 
a prudentioribus etiam apprnbata. Credo, his agentibus, equi
pcramb sit eorum novitas vetusrnti. 

3 Verum ne quis arbitretur me minus graves produxisse viros, 
eosque velim mea autoritate probabiles facete, libet de novissi
mis aliqua singillatim scribere, ut et aliorum iudicio, si satis be-

4 ne dixerim appositum sit. Induxi igitur sepe generosum atque 
venerabilem senem, Andalo de Nigro ianuensem, olim in moti
bus astrorum doctorem meum, 11 cuius quanta fuerit circum
spectio, quanta morum gravitas, quanta syderum notitia, tu 
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quanto ~sp~o,. pren:i~no in ~orze l'ingegno; e si accorgeranno 
che è ch1ar1ss1mo c10 che stimavano oscuro. 

VI. Sono uomini insigni quelli che l'autore introduce, fra i mo
derni; come testimoni. 

Credo che sarà anche motivo di accusa da parte di costoro il r 
fatto che, a testimoni delle favole, sono stati citati autori antichi 
non mai sentiti, e moderni sconosciuti, ai quali è dubbio se si 
debba prestar fede. Questa accusa invero ha qualche aspetto di 
serietà, perché è vero che, sebbene siano stati un tempo nuovi 
quelli che ora, fra gli autori, sono antichi, nondimeno appatc 
vero che ciò che per molti secoli è durato, è stato approvato 
dalla lunghezza del tempo; e da ciò ha assunto molta autorevo
lezza. Molti invece ritengono dubbio che ciò si possa credere 
di tutti gli autori moderni per quanto abbiano bene meritato. 
Io, per parte mia, sono del parere che non mai dureranno nel 2 

tempo quegli autori dei quali non sia approvata la novità; 
mentre dalle loro novità è necessario prendere il principio 
dell'approvazione; e così quelli che chiamo nuovi, avendoli 
conosciuti vivi e sapendo che per i loro meriti sono uomini 
egregi e degni di approvazione, ho osato chiamarli a testimo-
ni. Questo infatti di tutti mi consta: che essi, quasi per tutto il 
tempo della vita, hanno atteso agli studi santi; che essi si sono 
trovati sempre in mezzo a uomini insigni per scienza e per co
stumi; che essi sono lodevoli per la loro vita, da nessuna turpe 
macchia segnati; e che i loro scritti, o detti, sono stati appro-
vati dai più saggi. Per questi meriti credo che la loro novità 
sia da equiparare ali' antichità. 

Tuttavia, perché nessuno creda che io abbia citato autori 3 
meno importanti e che li abbia voluti rendere degni di appro
vazione con la mia autorità, mi piace scrivere dei più recenti, 
singolarmente, alcune cose, per lasciare al giudizio anche di al-
tri se ho detto bene. Ho dunque spesso introdotto un vecchio 4 
nobile e venerabile, il genovese Andalò del Negro, un tempo 
mio maestro sui movimenti degli astri. Quanta sia stata la sua 
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nosti rex optime; tibi enim, ut aiebat ipse, cum adhuc iuvenis 
esses'. ratione conformitatis studiorum fa~iliarissimus fuit, et, 
ut ipse vidisse potuisti, non solum re~uhs veterum, ~t pluri. 
mum facimus, astrorum motus agnov1t, sed, cum umversum 
fere peragrasset orbem, sub quocunque c~imate, sub ~uoc?n
que orizonte, experientia ~iscursuum_ ceru~r. factus,_ v1su_ d:di. 
cit quod nos discimus aud1tu. Et ob 1d, ets1 m ommbus illi fi. 
dem prestandam credide:im, circa e~ tam~n,. que ad a~tta 
spectare videntur, non ahter quam C1cerom circa_ or~tor1am 
aut Maroni circa poeticam exhibendam censeo. Hums msuper 
plura stant opuscula, astroru~ celi~ue m~tus ostendentia, que 
quantum sibi circa talia premmentl~ fu~:lt, oste~dunt. 

Uti senem hunc, sic et Dantem Ahgem, florentmum poetam 
conspicuum, tanquam precipuum_ aliquando in~oco v)~um, 
Meretur quidem; fuit enim inter c1ves suos egregia nobilitate 
verendus, et quantumcunque tenues essent illi substantie, et a 
cura familiari et postremo a longo exilio angeretur semper, ta
men, phylosophicis atque t~eologicis doc_t~inis _imbutus, va~a
vit studiis.12 Et, ut adhuc Iuha fatetur Pansms, m eadem sep1s
sime adversus quoscunque circa quamcunque facultatem vo
lentes responsionibus aut positionibus suis obicere, disputans 
intravit gymnasium. 13 Fuit et hic circa poeticam eruditissimus, 
nec quicquam illi lauream abstulit preter exilium; sic enim fir
maverat animo nunquam nisi in patria illam sumere, quod mi
nime illi permissum est. Sed quid plura? ~ua~is tu~rit, inclit?m 
eius testatur opus, quod sub titulo Comedte t1th1m1s, florentino 
ydiomate mirabili artificio scripsit. In _q:1o profe_cto se no~ 
mythicum, quin imo catholicum atque d1vmum ~otlus _osten~1t 
esse theologum; et, cum fere iam toto notus slt orbi, n:sc10 
utrum ad Celsitudinem tuam sui nominis fama pervenerlt. 

Memini insuper esto raro, Franciscum de Barbarino traxis
se testem, homine~ quidem honestate morum et spectabili vita 
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prudenza, quanta la severità dei costumi, quanta la conoscenza 
delle stelle lo sai bene tu, ottimo re; egli infatti, come diceva, ti 
fu molto familiare, quando e:i ancor giovane, per conf~rmit~ 
di studi e - come tu stesso ha1 potuto vedere - conobbe 1 moti 
degli astri, non solo con le regole degli antichi, come per lo più 
facciamo; anzi, avendo viaggiato quasi per tutto il mondo, sot-
10qualunque clima e orizzonte; informato dall'esp~rie~za della 
rivoluzione degli astri, apprese, vedendole, le noz10n1 che ap
prendiamo ascoltandole. E perciò, sebbene anche in _tutto il ~e
sto io abbia ritenuto doverglisi credito, penso tuttavia che, cir
ca gli argomenti che riguarda~o gli astri, d,ebba e~sergli d~ta.f~
de non diversamente che a Cicerone nell oratoria, o a Virgilio 
nella poesia. Molte sono le operette che ci rimangono di lui, 
che mostrano i movimenti degli astri e del cielo, e che provano 
quale preminenza egli abbia circa q~esti argomenti. . . 

Come questo vecchio, così anche il famoso poeta f10rentmo 5 
Dante Alighieri io talora chiamo in causa, come autore ecce
zionale. E ben lo merita, poiché fu tra i suoi cittadini degno di 
riverenza per egregia nobiltà; e, sebbene avesse modeste so
stanze e fosse angustiato dalle cure della famiglia, e in ultimo 
dallungo esilio, pure sempre attese agli studi, ben istruito nelle 
dottrine filosofiche e teologiche. E come dichiara ancora la 
giulia Parigi, entrò in essa nello Studio a disputare contr? 
quanti volevano in qualunque disciplina obiettare alle sue ri
sposte e alle sue tesi. Fu anche eruditissimo nella poesia e nul-
la eccetto l'esilio, gli tolse di ottenere l'incoronazione; aveva 
~fatti deciso nell'animo suo di non prendere l'alloro, se non in 
patria; e ciò non gli fu permesso. Ma che di più? Di che livello 
sia stato, lo attesta la sua famosa opera che egli scrisse in versi, 
sotto il titolo di Comedìa, con mirabile arte, in lingua fiorenti-
na, In essa certamente egli mostra essere non mitografo, bensì 
piuttosto cattolico e divino teologo; ed essendo noto già quasi 
a tutto il mondo, non so se la fama del suo nome sia giunta fino 
alla tua Altezza. 

Ricordo inoltre di aver citato, sebbene raramente, come te- 6 
stimone, Francesco da Barberino, uomo davvero lodevole per 
onestà di costumi e vita mirabile. Egli sebbene abbia cono-
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laudabilem. Qui, et si sacros canones longe magis quam poeti
cam noverit, non nulla tamen opuscula rithimis vulgati ydi0 • 

mate splendidis, ingenii sui nobilitatem testantia, edidit, que 
stant et apud Y talos in precio sunt. 14 Hic integerrime fidei ho
mo fuit et reverentia dignus, quem cum inter venerabiles non 
dedignetur Florentia cives, optimum semper et in omnibus fi. 
dedignum habui testem et inter quoscunque viros egregios nu. 
merandum. 

Traho preterea aliquando Barlaam, Basilii cesariensis mona
chum, calabrum hominem, olim corpore pusillum, pregran
dem tamen scientia, et grecis licteris adeo eruditum, ut impera
torum et principum grecorum atque doctorum hominum pri
vilegia haberet, testantia nedum his temporibus apud Grecos 
esse, sed nec a multis seculis citra fuisse virum tam insigni tan
que grandi scientia preditum. 15 Nonne ergo huic et potissitne 
in rebus ad Grecos spectantibus ego credam? Non enim opus 
suum aliquod vidi, esto composuerit non nulla audiverim; ha
bui tamen ex suis scripta quedam in nullum reducta librum, 
nec aliquo insignita titulo, que, etsi illum non satis in latinis lic
teris instructum ostenderent, eum tamen multa vidisse atque 
perspicacissime sensisse monstrabant. 

Equo modo et Paulum Perusinum, gravissimum virum, ce
teris immisceo. Qui et etate provectus et multarum rerum noti
tia doctus, fuit diu magister et custos bibliothece Roberti, Ieru
salem et Sycilie regis incliti. Et, si usquam curiosissimus fuit 
homo in perquirendis, iussu etiam sui principis, peregrinis un
decunque libris, hystoriis et poeticis operibus, iste fuit; et ob id 
singulari amicitia Barlae iunctus, que a Latinis habere non po
terat, eo medio, innumera exhausit a Grecis. Hic ingentem 
scripsit librum, quem Collectionum titulaverat, in quo inter ce
tera, que multa erant et ad varia spectantia, quicquid de diis 
gentilium non solum apud Latinos, sed etiam apud Grecos in
veniti potest, adiutorio Barlae arbitrar collegisse. Nec dixisse 
verebor, ego iuvenculus adhuc, longe antequam tu in hoc opus 
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sciuto più i sacri canoni che la poesia, pure pubblicò alcune 
operette in versi splendidi (in lingua volgare), attestanti la no
biltà del suo ingegno; operette che tuttora esistono e sono ap
prezzate in Italia. Costui fu uomo di fede integerrima e degno 
di rispetto; e mentre Firenze non lo disdegna fra i suoi vene
rabili, io lo ebbi sempre testimone ottimo e fededegno in ogni 
argomento; e lo considero da annoverare fra tutti gli uomini 
illustri. 

Talora cito anche Barlaam che fu monaco dell'ordine di Ba- 7 
silio da Cesarea, calabrese, piccolo di corpo, ma grandissimo di 
scienza, e così erudito nel greco da ottenere i privilegi degli im
peratori e dei principi greci e degli uomini dotti: privilegi che 
attestano non esserci stato in Grecia, non dico al tempo pre
sente, ma neppure da molti secoli, un uomo dotato di così di
stinta e grande scienza. Non dovrei dunque io credere a costui 
e specialmente negli argomenti che riguardano i Greci? Io non 
ho visto alcuna sua opera, sebbene ho sentito dire che alcune 
ne ha composte; e tuttavia ebbi dei suoi scritti alcuni appunti, 
non giunti all'unità del libro, e non segnalati da alcun titolo, 
che, sebbene lo mostrassero non abbastanza istruito nel latino, 
indicavano che molte cose egli vide e con gran perspicacia 
intese. 

Parimenti io unisco agli altri anche l'autorevolissimo Paolo 8 

da Perugia. Questi, già adulto e dotto in molte materie, fu a 
lungo maestro e custode della biblioteca di Roberto, inclito re 
di Gerusalemme. Se mai vi fu uomo in ogni parte molto avido 
nella ricerca - anche per ordine del suo principe - di libri stra
nieri d'ogni parte, di storie e di opere poetiche; questo fu ap
punto Paolo; e perciò, unito da singolare amicizia a Barlaam, 
per suo mezzo poté attingere dai Greci innumerevoli notizie 
che non avrebbe potuto avere dai Latini. Questi scrisse un gran 
libro che aveva intitolato Collectiones, nel quale credo abbia 
raccolto, con l'aiuto di Barlaam, tra gli altri numerosi argo
menti pertinenti a diverse discipline, tutto quello che intorno 
agli dei pagani si può trovare, non solo presso i Latini, ma an-
che presso i Greci. E non ho timore di dire che, ancor giova
netto, ben prima che tu attirassi il mio animo a quest'opera, 
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animum meum traheres, ex ilio multa avidus potius quam in. 
telligens sumpsi, et potissime ea omnia, que sub nomine The0• 

dontii apposita sunt. Quem librum maximo huius operis in. 
commodo, Bielle, impudice coniugis, crimine, eo defuncto 
cum pluribus aliis ex libris eiusdem deperditum comperi." Pu'. 
to igitur eo tempore, quo michi primo cognitus est, neminem 
illi in talibus equiperandum fuisse. 

9 Post hos et Leontium Pylatum, thessalonicensem virum et 
ut ipse asserit, predicti Barlae auditorem, persepe deduco. Qui 
quidem aspectu horridus homo est, turpi facie, barba prolixa 
et capillicio nigro, et meditatione occupatus assidua, moribus 
incultus, nec satis urbanus homo, verum, uti experientia no. 
tum fecit, licterarum grecarum doctissimus, et quodam modo 
grecarum hystoriarum atque fabularum archivum inexhau. 
stum, esto latinarum non satis adhuc instructus sit. Huius ego 
nullum vidi opus, sane quicquid ex eo recito ab eo viva voce 
referente percepi; nam eum legentem Homerum et mecum 
singulari amicitia conversantem fere tribus annis audivi, nec 
infinitis ab eo recitatis, urgente etiam alia cura animum, acrior 
suffecisset memoria, ni cedulis commendassero. 17 

IO Similiter et Paulum Geometram, concivem meum, quem ti-
bi, rex indite, fama notissimum scio, ad hec assumendum ali
quando ratus sum, eo quod noverim nulli usquam alteri tem
pestate hac adeo sinum arismetricam, geometriam et astrolo
giam aperuisse omnem, uti huic aperuere, in tantum ut nil at
bitrer apud illas illi fuisse incognitum; et, quod mirabile dictu 
est et visu longe magis, quicquid de syderibus aut celo loqui
tur, confestim propriis manibus instrumentis in hoc confectis, 
oculata fide demonstrat spectare volentibus. Nec est hic tan
tum patrie aut Ytalis notus, longe quidem studiorum suorum 
Parisius fama clarior est, quam apud suos sit, sic et apud Bri
tannos Hyspanosque et Affros, quos penes hec in predo studia 
sunt. Equidem felix erat homo iste, si animo fuisset ardentior, 
aut liberaliori seculo natus. 18 
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molte notizie, avido più che capace di intenderle, io trassi da 
lui e soprattutto tutte quelle che sono citate sotto il nome di 
Teodonzio. Io ho saputo che quel libro, con grande svantaggio 
per questo mio, andò perduto, con molti altri dello stesso auto
re, dopo la sua morte, per colpa della disonesta moglie, Biella. 
E io dunque ritengo che, nel tempo in cui dapprima lo conob
bi, nessuno lo abbia potuto uguagliare in questo campo. 

Dopo questi che ho nominato, molto spesso io cito il tessa- 8 

Jonicese Leonzio Pilato, scolaro, come egli stesso afferma, del 
predetto Barlaam. È un uomo orrendo di aspetto, con un viso 
davvero brutto, la barba lunga, i capelli neri, sempre impegna-
to in continua meditazione, rozzo di costumi e non abbastanza 
civile; ma - come l'esperienza mi ha fatto conoscere - dottissi-
mo di lettere greche e in certo modo un inesauribile archivio 
anche di storie e favole greche, sebbene delle latine non sia 
molto informato. Nessun'opera di lui ho visto; ma tutto quello 
che racconto di lui, lo ho appreso dalla sua viva voce; poiché 
per quasi tre anni vivendo con me, in singolare amicizia, lo ho 
sentito leggere Omero, e per le infinite notizie da lui narrate -
anche perché il mio animo era sollecitato da altre più gravi cu-
re - non sarebbe bastata una più acuta memoria, se non le 
avessi affidate a schede. 

Similmente talora ho creduto di assumere, come teste per la IO 

mia opera, il mio concittadino Paolo Geometra che so a te, in
clito re, per fama notissimo, poiché, a quanto mi consta, a nes
suno altro in questo tempo come a lui si aprirono, nei loro con
tenuti, l'aritmetica la geometria e l'astrologia; al punto che io 
credo niente in queste discipline essergli stato sconosciuto; e, 
mirabile a dirsi, e ancor più a vedersi, tutto ciò che egli dice 
delle stelle o del cielo, subito dimostra con attenta esattezza a 
quelli che vogliono vedere, con gli strumenti allo scopo confe
zionati dalle proprie mani. Egli poi non è solo noto alla patria o 
agli Italiani, anzi è ben più famoso per i suoi studi a Parigi che 
presso i suoi; e cosi in Britannia, Spagna ed Africa, dove questi 
studi sono tenuti in pregio. Invero quest'uomo sarebbe stato 
fortunato, se fosse stato d'animo più ardente, o se fosse nato in 
un tempo più dedito alle arti. 
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Quid tandem? Et Franciscum Petrarcam florentinum, vene. 
randissimum preceptorem, patrem et dominum meum, nuper 
Rame ex senatus consulto, approbante Roberto, Ierusalem et 
Sycilie rege inclito, ab ipsis senatoribus lau~ea insigni~um,19 in
ter veteres illustres viros, numerandum potlus quam mter m0 • 

dernos induco. Quem non dicam Ytali omnes, quorum singu. 
lare et perenne decus est, sed et Gallia omnis atque Germania, 
et remotissimus orbis angulus, Anglia Grecique plures poetatn 
novere precipuum; nec dubito quin usque Cyprum et ad aures 
usque tue Sublimitatis nomen eius incli~a fama d~tulerit. 
Huius enim iam multa patent opera et metrica et prosaica, me
moratu dignissima, certum de celesti eius ingenio testimonium 
hinc inde ferentia. Stat enim, exitum cupiens, adhuc sub con
clavi clausa, divina Affrica, heroico carmine scripta, primi Af. 
fricani narrans magnalia; stat Bucolicum carmen, iam ubique 
sua celebritate cognitum; stat et liber Epistularum ad amicos 
metrico scriptarum stilo; stant preterea ingentia duo Epistula
mm prosaicarum volumina, tanta sententiarum, tanta rerum 
gestarum copia, tanto ornato artificio splendentium, ut in nullo 
ciceronianis postponendas eas censeat lector equus; stant In 
medicum Invective; stat Solitarie vite liber, et, qui paucis post 
diebus in lucem novissimus venturus est, De remediis ad 
utramque fortunam. Sunt preterea et in officina plures, quos ci
to, eo vivente, fabrefactos legemus in publico.20 Quis ergo hunc 
in testem renuat? Quis dictis eius fidem prestare deneget? O 
nisi paulo ante tenui calamo scripsissem,21 quot et quas eius 
possem superaddere laudes, quibus dictorum ab eo fides am-
pliar deveniret! Sed ad presens dieta sufficiant. 

12 Hec igitur que de novis dicerem habui, verum, ne de inco-
gnitis antiquis ab his videatur omissum, pauca dicenda super• 
sunt. Dicent igitur hi me inauditos a se inducete autores, quasi, 
quia eorum nomina non audiverint, non illis integra prestanda 
sit fide. Insipientis equidem est credere nil preter quod viderit 
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Che infine? Anche Francesco Petrarca, fiorentino, maestro II 

m_io venerandissimo, padre e signore mio, testé incoronato con 
l'alloro a Roma, per senatoconsulto, dagli stessi senatori, con 
l'approvazione di Roberto, re di Gerusalemme e di Sicilia, io 
cito, come da annoverare tra gli illustri uomini antichi, piutto-
sto che tra i moderni. Lo conoscono come poeta eccellente non 
solo l'Italia tutta, della quale è singolare e perenne decoro, ma 
anche la Francia e la Germania e l'Inghilterra, regione remotis
sÌ11la dal mondo, e ancora molti Greci; e io non dubito che l'in
cllta fama abbia portato il suo nome fino a Cipro e alle orec
chie della ~ua Altezza. Di lui già sono pubblicate molte opere, 
in versi e m prosa, degnissime di ricordo, portando da ogni 
parte testimonianza sicura del suo divino ingegno. Sta, ancora 
chiusa sotto chiave, desiderando di uscire, la divina Africa, 
scritta in versi esametri, che narra le grandi imprese del primo 
Africano; sta il Bucolicum carmen, dovunque noto per la sua 
fama; vi è anche il libro delle Epistolae, scritte in versi agli ami-
ci; e vi sono inoltre due grandi libri di Epistole in prosa, così 
ricche di sentenze e di fatti, splendide di così acconcia arte, che 
il lettore imparziale ritiene che esse non debbano essere in nul-
la posposte a quelle di Cicerone. Vi sono poi le Invective in 
medicum, il libro De vita solitaria e l'opera ultimissima, che ve-
drà la luce fra pochi giorni, De remediis ad utramque /ortunam. 
Vi sono inoltre nel suo laboratorio in preparazione molti libri 
che presto, lui ancor vivo, leggeremo, finiti, in pubblico. Chi 
dunque potrebbe rifiutarlo come testimone? Chi negherebbe 
fede ai suoi scritti? Oh se non avessi poco fa scritto di lui, con 
stile dimesso, quante e quali lodi potrei aggiungere, dalle quali 
venisse più ampio credito alle cose da lui scritte! Ma, al pre
sente, bastino quelle già dette. 

Questo dunque ho avuto da dire intorno agli autori recenti; 12 

ma affinché ai miei critici non sembri essere stato tralasciato 
qualcosa intorno agli antichi sconosciuti, restano poche cose 
da dire. Diranno, questi critici, che io cito autori da loro mai 
sentiti nominare: come se, per il fatto che non ne hanno sentito 
fare il nome, non dovesse esser a quelli prestata intera fede. E' 
proprio dell'ignorante credere, che nulla sia fededegno all'in-
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fidedignum, quasi lectis fidem legende iniunxerit ipse. Fateor 
me autorum plurium, quorum forsan nomina non nullis tno. 
dernorum peregrina sunt, dieta et fabulas recitasse, eo quod 
ut iam dictum est, antiquitate videantur probata; et hos omne: 
aut vidi et legi, aut a recentioribus alligatos comperi, quos sìhi 
queruli non viderunt aut eorum non audivere nomina, non au. 
torum, sed desidie horum crimen est, et ideo sibi imputare 
non de me conqueri debent. Non enim possunt volumina e bi'. 
bliothecis in manus evolare torpentium, nec qui viderunt de. 
bent visorum nomina hostiatim deferre. Legant, perscrutentur 
et invenient quod non norunt, et peregrinis efficientur dome
stici, et comperient eos sic autoritate valere, uti arbitrantur va
leant quos legerunt. 

13 Hec igitur habeo que de autoribus tam novis quam veteti. 
bus a me productis dicenda reor; quorum si me ad inducen. 
dum non provocarent merita, ad id oportunitas cogeret. Ha. 
bent enim civiles et canonice leges, preter textus multiplices 
hominum nequitia semper auctos, apparatus suos a multis hac'. 
tenus doctoribus editos. Habent phylosophorum volumina di. 
ligentissime commenta composita. Habent et medicinales libri, 
plurimorum scripta omne dubium enodantia. Sic et Sacre Lic
tere multos habent interpretes; nec non et facultates et artesre
lique glosatores proprios habuere, ad quos, si oportunum sit, 
volens habet ubi recurrat, et quos velit ex multis eligat. Sola 
poesis, quoniam perpaucorum semper domestica fuit, nec ali
quid afferre lucri avaris visa sit, non solum per secula multa ne
glecta atque deiecta, sed etiam variis lacerata persecutionibus, 

14 his caret subsidiis.22 Quam ob causam saltem huc illuc ad 
quemcunque possumus, absque tam celebri selectione recurra
mus necesse est; et si non multum, a quocunque saltem quod 
modicum possumus excerpamus. Quod a me persepe facturn 
intelligenti satis apparet, cum non nunquam non tantum ad 
novos autores diverterim, sed ad glosulas etiam autoris nomine 
carentes recursum habuerim. Et id circo queruli, sic oportuni
tate volente, non solum inauditis veteribus, sed et novis etiam 
autoribus acquiescant. 
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fuori di ciò eh~ ha visto, quasi che, col leggere, egli stesso ag
giungess_e credito alle cose l~tte. Ammetto che di molti autori, i 
cui nomi sono forse estranei ad alcuni moderni, ho citato scritti 
e favole perché - come già detto - sembrano approvati dalla 
loro antichità; e tutti questi, o li ho visti e letti, 0 li ho trovati ci
tati da scrittori recenti. Ché se questi brontoloni non videro 0 

non sentirono farne i nomi, la colpa non è degli autori, ma del
la pigrizia loro; e perciò a se stessi essi devono imputarla, e non 
di me debbono lamentarsi. I libri non possono volare dalle bi
blioteche nelle mani dei pigri, né quelli che li videro debbono 
portare, di casa in casa, i nomi di quelli visti. Leggano, esami
nino, e troveranno ciò che non conoscono; e diverranno fami
liari ad autori per loro stranieri; e troveranno che quelli tanto 
valgono quanto essi credono valgano quelli che hanno letto. 

Questo dunque credo di dover dire degli autori, così antichi 13 
come moderni, da me citati; e se i loro meriti non mi avessero 
indotto a proporli, a ciò costringerebbe l'opportunità. Le leggi 
civili e canoniche hanno infatti, oltre ai molti testi, aumentati 
dalla nequizia degli uomini, i loro apparati esplicativi, fino ad 
oggi pubblicati da molti dottori. Così i libri di filosofia hanno 
commenti, con molta diligenza composti. Anche le opere di 
medi:ina hanno aggiunte, scritte da molti, che sciolgono ogni 
dubb10.,Cosl le Sacre_Scripturae hanno molti interpreti; e pure 
le facolta e le altre arti ebbero glossatori propri, ai quali- se sia 
opportuno - chi vuole può ricorrere e scegliere, fra molti i de
siderati. Solo la poesia, poiché di pochissimi fu sempre dome
stica, né al~~n guadagno sembrò portare agli avari, non pure 
negletta e rifiutata per molti secoli, ma anche lacerata da diver-
se perse~uzioni, manca di questi sussidi esplicativi. Perciò è 14 
necessario che, almeno qua e là, ricorriamo a chiunque possia-
mo, senza una scelta così solenne; e se non molto, almeno quel 
poco che possiamo traiamo da ciascun autore. A chi sa inten
dere, apparirà che io ho agito spesso così avendo talora non 
solo deviato verso autori moderni, ma esse~do altresì ricorso a 
picco~e ~losse: a11;che anonime. E perciò i brontoloni - poiché 
cos_ì nch~~d~ il bisogno - si acquietino, non solo agli antichi, 
ma1 sent1t1 citare, ma anche agli autori moderni. 
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VII. Carmina greca, non nullis agentibus causis, buie ìmmixta 
sunt operi. 

1 Seu hos, seu alios dicturos non dubito quoniam ostentatio. 
nis gratia greca carmina operi meo inseruerim. Quod satis ad. 
verto non ex caritatis fomite emissum, quin imo, uredine livo. 
ris impii inpellente, ex adusti cordis intrinseco hec emictatur 
obiectio. Impie factum est, ast ego profecto non commovebot, 
opitulante Deo, sed more solito hL1mili gradu in responsum 
ibo. Dico igitur, si nesciunt carpentes immeritum: «Insipidum 

2 est ex rivulis querere quod possis ex fonte percipere».2' Erant 
Homcri libri michi et adhuc sunt, a quibus multa operi nostro 
accommoda sumpta sunt.z-' Et ex his satis percipi potest pluri. 
ma a priscis assumpta, a quibus tanquam a rivulis, non est du. 
bium sumere potuissem, et sumpsi sepissime; verum visum est 
aliquando satius ex fonte sumere quam ex rivo. Nec semel tan
tum contigit non in rivo reperiri, quod abundantissimum erat 
in fonte, et sic aliquando in hoc bine delectatio, inde necessitas 

3 inpulere. Delectat insuper scriptores non nunquam aliqua 
scriptis inserere, que habeant aliquo modo lectorem sistere, ac 
in oblectationem seu quiet<:m <leducerl'., ne perseveratione nì
mia uniformitate lectionis tractus in tedium, a lectura desistat; 
quod irnmixta carmina forsan putcrunt aliquando fecisse. In. 
super quod in propria forrna positum est, habet vires testimo
nii pleniores (si forsan obiurgator insistatl. Si sit ergo qui scrip
to a mc carmini fidem non prebcat, adinventa Yliade vel Odys
sea, facile poterit vidisse nunquid vera aut falsa descripserim, 
et si vera, erit plenior testimonii certitudo. Nec insuper ego so
lus sum qui miscuerim Greca Latinis; vetus consuetudo est. 
Volvant, si libet, volumina Ciceronis, videant scripta Macrobii, 
intueantur Apuleii libros, et, ne plures afferam, Maximi Auxo
nii opuscula legant;25 hos sepissime versus grecos latinis licteris 

i nsen:ntes invenient. 

-+ 
1-Torum ego vestigia in hoc s<:cutus sum. Reor, dicent illico: 
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VII- Versi greci; non senza motivo, sono mescolati a quest'opera. 

Non dubito che questi critici, o altri, diranno che solo per 1 
ostentazione io ho inserito versi greci nella mia opera. Mi ren-
do conto che questa critica non proviene da stimolo di carità, 
anzi è stata emessa dall'interno di un cuore indurito per l'urge-
re di bruciante, empio livore. Si è agito malvagiamente, ma io 
certo, con l'aiuto di Dio, non mi sdegnerò; anzi, secondo il mio 
solito, andrò a rispondere umilmente. Dico dunque (se non lo 
sanno costoro, che criticano chi non lo merita): «È stolto cer
care dai ruscelli ciò che si può attingere alle fonti». Avevo, e 2 

ancora ho, libri di Omero, dai quali molte notizie utili alla mia 
opera sono state desunte; e da ciò si può abbastanza capire che 
molte cose sono state prese dagli antichi, dai quali non è dubbio 
che avrei potuto attingerle, come da ruscelli (e molto spesso le 
ho attinte); ma talora mi è sembrato preferibile attingerle dal 
fonte che dal ruscello; né una sola volta è accaduto di non trova-
re nel ruscello ciò che era molto copioso nel fonte; e cosl a que-
sto tipo di ricerca talora mi hanno indotto, da una parte il dilet-
to, dall'altra la necessità. Inoltre gli scrittori talvolta si compiac- 3 

dono di inserire nei loro scritti alcuni particolari che abbiano, in 
qualche modo, da far sostare il kttore e da trarlo al diletto o al ri
poso, affinché egli, annoiatosi per la continua eccessiva unifor
mità della lettura, non la tralasci; <: questo effetto di diletto eri
poso fotse potranno talora ottenere i wrsi inseriti nel testo. Inol-
tre (se forse il riprensore incalzasse) la citazione, fatta nella for-
ma originale, ha più piena forza di attestazione. Se dunque ci 
fosse qualcuno che non desse credito ai versi da me riportati, 
trovata poi l'Ilias o l'Odyssea, facilmente potrà verificare se ho 
scritto cose false o vere; e se saranno vere, sarà più piena la cer
tezza della testimonianza. Né d'altra parte sono io il solo ad aver 
mescolato testi greci coi latini: questa è antico uso. Sfoglino i 
miei critici, se vogliono, le opete di Cicerone o gli scritti di Ma
crobio; vedano i libri diApuleio e, per non citarne altri, leggano 
gli opuscoli di Massimo [ma: Magno l Ausonio; e troveranno che 
questi spesso hanno inserito versi greci nelle scritture latine. 

Io ho seguito in ciò le loro orme. Ma, credo, subito diranno: 4 
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si dudum laudabile fuit, hodie frivolum esse laborem, natn 
cum nemo sit qui grecas licteras norit, est consuetudo vetu~ 
abolita. Ast ego in hoc Latinitati compatior, quc sic omnino 
greca ahiecìt studia, ut ctiam non noscamus caracteres lictcra. 
rum. N am, etsi sibi suis sufficiat licteris, et in eas omnis occi. 
duus versus sit orhis, sociate Grecis lucidiores procul dubio 
apparerent. Nec preterea omnia sccum a Grecia veteres traxe
re Latini: multa supersunt, et profecto nobis incognita, quibus 
possemus scientes cfiìci meliores. 

Scd de hoc alias. Hi dcmum non prospectant ad quem hoc 
opus ego dirigarn, cui lahorem inpendam. Vidissent quippe 
quoniam <:ruditissimo regi, et cui tam grecarum quam latina
rum licterarum, si vera fcrt fama, notitia est, et quem penes 
continue docti homines greci sint, quibus gr<:ca carmina, ut his 
ignaris, non videbLmtur SL1perfiua. Sed quid multa? Geramus 
paululum obiurgatoribus morem. Ostentationis causa greca 
carmina scripsi. Quid inde, queso, mordendus sum? Cui enim 
iniuriam facio, si iure utar mco? Si nesciunt, meum est hoc dc
cus mea est gloria, scilicct inter Etruscos grecis uti carminibus, 
Nonne ego fui qui Lcontium Pvlatum, a Venetiis occiduam Ba
bilon<:m qucrentem, a longa peregrinationc meis flcxi comiliis, 
et in patria tenui, qui illum in propriam domum suscepi <:t diu 
hospitcm habui. et maximo labore meo curavi ut inter doctorcs 
i1orentini Studiì susciperetur, ci ex publico mercede apposita? 
fui cquidem! Ipse insuper fui qui primus meis surnptibus Ho
meri libros et alios ,1t10sdarn Grecos in Etruriam revocavi, ex 
qua nrnltis ante seculis abierant non redituri. Nec in Etruriam 
tantum, sed in patriam deduxi. lpse ego fui qui primus cx Lati
nis a Leontio in privato Yliadem audivi. Ipse insupcr fui qui, ut 
lcgercntm pL1blice I Iomeri libri opcratus sum. Et, esto non sa
tis piene perceperim, percepì tamen quantum potui, ncc du
bium quin, si permansisset homo ille vagus diutius pencs nos, 
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«Se ciò fu lodevole per l'innanzi, oggi è fatica vana, dal mo
mento che, non essendoci alcuno che conosca le lettere greche, 
l'antica usanza è stata abolita. Ma io proprio in questo ho com
passione della Latinità del nostro tempo, la quale cosl total
mente ha rifiutato gli studi greci, che oggi neppure conosciamo 
i caratteri dell'alfabeto. Se infatti la Latinità sembra bastare a 
sé e alla sua letteratura, e se tutto il mondo occidentale si è vol
to ad essa, senza dubbio le lettere latine, se fossero associate al
le greche, apparirebbero più splendide. Inoltre gli antichi Lati
ni non hanno tratto tutto il buono dalla Grecia: molte opere 
restano, e certo a noi sconosciute, conoscendo le quali potrem
mo diventare più dotti. 

Ma di ciò in altra occasione. Questi critici poi non vedono a 
chiio rivolga quest'opera, per chi spenda la mia fatica; se lo con
siderassero, vedrebbero che io ho eseguito l'opera a richiesta di 
un re eruditissimo al quale, se la fama riporta il vero, non sono 
meno familiari le lettere greche che le latine, e presso il quale 
continuamente sono molti dotti greci che non riterranno per su
perflui, come questi ignoranti, i versi greci. Ma a che dir molto? 
Assecondiamo un poco questi censori. Ho scritto dunque versi 
greci per ostentazione. E che, di grazia: perciò devo essere attac
cato? A chi reco ingiuria se uso del mio diritto? Se non lo sanno, 
questo è mio onore e gloria mia: far uso fra i Toscani di versi gre
ci. Non sono stato io a dissuadere, coi miei consigli, dal lungo 
viaggio Leonzio Pilato, che intendeva andare da Venezia all'oc
cidental<: Babilonia, e a trattenerlo in Italia? Non sono stato io 
ad accoglierlo nella mia casa e ad averlo a lungo ospite e a procu
rare con tenace impegno che fosse accettato tra i professori dello 
Studio fiorentino con pubblico stipendio? Sl, proprio io sono 
stato! Inoltre sempre io fui che a mie spese per primo feci ritor
nare i libri di Omero e di alcuni altri Greci in Italia, da dove era
no partiti molti secoli prima senza farvi ritorno. Né solo a Firen
ze, ma in Italia, li ho ricondotti. Sono stato il primo fra gli Italia
ni a sentir leggere privatamente da Leonzio l'Ilias. Ed io ancora 
sono stato a procurare che i libri di Omero fossero letti in pub
blico. Sebbene poi non abbia appieno compreso il greco, lo ap· 
presi tuttavia quanto potei; e non e' è dubbio che meglio lo avrei 

5 
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quin plcnius percepissem. Sed quantulumcunque ex multis di
dicerim, non nullos tamen preceptoris demonstratione crebra 
integre intellexi, eosque prout oportunum visum est, buie ope. 
ri miscui.26 Quid hoc mali est? Fabulas Grecorum scripsisse, 
quarum hic liber plenissimus est, a nemine ostentationis causa 
factum dicitur, paucos inseruisse versiculos grecis licteris 
scriptos lacessitur. Potuit Marius arpinas, superatis Affris, 
Cymbris et Theotonicis, more Liberi patris cantaro in poculutn 
uti," sic et C. Duellius, qui Penos primus navali certamine su. 
peravit, a cena domum repetc:ns, semper lumine funalis cetei 
usus."' Et hec, quantumcunque preter morem romane urbis es. 
sent, equo animo tulere Romani. 

Michi autem irascuntur non nulli, si preter nostro evo solì
tum latinis greca carmina misceo, et ex labore meo pauculum 
glorie sumo. Rebar equidem aliquid Latinitati decoris affette, 
ubi in me livoris nebulam excitasse video. Doleo quippe. Sed 
quid? Arbitrar doctos non ista dicturos; de reliquis, etsi cu
randum sit, tolerari tamen patientia potest. Postremo tamen 
precor omnes ut placido ferant animo, memores, Valerio te
ste," quia nulla est tam humilis vita que dulcedine glorie non 

tangatur. 

VIII. Genti/es poetas mythicos esse theologos. 

Quidam forte religiosi homines, sancto movente zelo, legen-
tes precedentia dicent iniuriam sacrosancte religioni christiane 
illatam, dum poetas gentiles dicimus esse theologos, quos solos 
di\inis instructos licteris hoc insigne faciamus Christiani deco
ros. Equidem hos ego vent:randus lmmines puto, eisque, si 
quando hec aliqui dicentes crum, cx mmc gratias ago, salutis 

2 enim rnee sollicitos sentio. Vernm, dum minus circumspiciunt 
que luquantur, ostendunt liquido se pcrpaucos vidisse libros; 
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jmparato se quell'uomo vagabondo fosse dimorato più a lungo 
presso di me. Ma sebbene da molti autori io abbia poco impara
to, alcuni tuttavia li ho pienamente capiti per la frequente spie
gazione del Maestro; e questi, secondo mi è parso opportuno, 
ho inserito nell'opera. Che male è questo? Che io abbia scritto 
di favole greche, delle quali questo libro è pienissimo, nessuno 
dice sia stato fatto per ostentazione; mentre si attacca l'inseri
mento di pochi versetti scritti in greco. Mario di Arpino poté, 
vinti gli Africani, i Cimbri e i Teutoni, usare per bicchiere un 
boccale al modo di padre Bacco. Così anche Caio Duello [ma: 
Duilio], che per primo vinse i Cartaginesi in battaglia navale, 
tornando a casa dalla cena, sempre fece uso di una torcia di cera: 
e queste usanze i Romani, pazientemente tollerarono, sebbene 
ciò fosse contrario al costume di Roma. 

Con me invece si adirano alcuni se, contro l'uso dell'età no- 7 
stra, mescolo versi greci con scritti latini e dalla mia fatica mi 
prendo un po' di gloria. Io credevo invero di recare qualche 
onore alla Latinità, mentre mi accorgo di aver sollevato attorno 
a me una nebbia di sdegno. Mi dispiace. Ma che? Non saranno i 
dotti, io credo, a dichiarare tali critiche; e quanto agli altri, seb
bene sia da preoccuparsene, tuttavia si può tollerarli con pazien-
za. Infine poi prego tutti di sopportare con animo pacato: me
mori che, per attestazione di Valerio Massimo, «non c'è vita così 
umile che non sia toccata dalla dolcezza della gloria». 

VIII. I poeti pagani sono teologi del mito. 

Alcuni religiosi, mossi da santo zelo, leggendo quanto sopra 1 

ho scritto, diranno che ho recato offesa alla santa religione cri
stiana, scrivendo che i poeti pagani sono teologi, mentre tale 
distinzione noi Cristiani attribuiamo solo a persone istruite 
nelle lettere divine. Questi religiosi io li stimo venerabili e ren-
do loro fin d'ora grazie, se talora alcuni saranno per avanzarc 
tali riserve, perché li capisco solleciti della mia salvezza. Ma 2 

mentre non riflettono su quanto dicono, essi mostrano chiara
mente di aver visto pochi libri, perch~, se molti ne avessero 
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nam si multos studuissent, liber Celestis Ierusalem, intertere. 
ros f amosissimus, pertransisse non debuisset invisus. In eo 
enim legisse potuissent Augustinum libro sex~o referentern 
Varronis,30 doctissimi hominis, opinionem, qua ipse Varro ar. 
bitratur triplicem esse theologiam, mythicam scilicet, et physi
cam, atque civilem. Mythica autem dicitur fab~losa e m_ythicon 
grece, quod latine fabula sonat, et hec com~d~s, de q_mbu~ su. 
pra, et theatris accommoda est, que ob turpi~ m scems act1tata 
ab illustribus poetis etiam improbatur. Physzca autem, que, ut 
interpretatione vocabuli percipitur, naturalis est, nec non et 
moralis, quoniam mundo utilis videatur, laudabilis est. Civilis 
vero seu politica, que et sam/icula dici potest, ad urbem spec
tare dicitur, que ob sacrorum veterum abominabilem turpitu
dinem a veri Dei cultu atque rectitudine fidei reprobanda est, 

3 Ex his enim physica poetis egregiis attribuitur, eo quod sub 
fictionibus suis naturalia contegant atque moralia et virorum il
lustrium gesta et non nunquam, que ad suos deos spectare vi
dentur, et potissime dum sacra carmina primo in de_orum lau
des composuere, atque eorum magnalia sub corttce texere 
poetico, ut in superioribus dictum est, e~ quo a ~risca gentil(
tate theologi nuncupati sunt; eos4ue pnmos futsse theolog1-
zantes testatur Aristotiles;3' et, quanquam a non vero deo, seu 
a dictis de non vero deo nomen tale sortiti sint, venientibus vc
ris thcologis, perdidisse ncquivcrc, virn suam servante vocabu
lo, quo<l a quocunque deo exorturn est. (.)u_od ~eor advert~nks 
ho<lierni, theologi scilicet nomen ex causa mditum aufern non 
posse, ne de mythica vel alia possit intelligi theologia, se non 
theologos tantum, sed sacre theologie asserunt ~rofe~s~res, 
Nec hoc est aliqua instantia improbandum, quasi chr1st1ano 

4 nomini iniuriosum. Nonne nos omnes homines dicimus, quos
cunque mortales scimus constare ex anima rationali et corpore, 
dato alii gentiles sint, et Israelite alii et alii Agareni ac alii Chri
stiani et non nulli adeo perversorum nrnrum, ut potius imma
ncs belue quam homines haben<li sinU Et tamen nullam, sic 
omnes vocantes, Christo, Redcmptori nostro, iniuriam foci
mus, quem ultra Deum verum hominem fuisse cognoscimus. 
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tudiati, il libro De civitate Dei, fra gli altri famosissimo, non 
5 arebbe dovuto esser loro sfuggito. In esso infatti avrebbero 
~otuto leggere che Agostino, nel _libro sesto, rife~isc~ l'opin~o-
ne del dottissimo Varrone che c1 sono tre specie d1 teologie: 
mitica, fisica e civile. Mitica è detta la teologia della favole da 
,nythicon, che in greco significa ciò che in latino appunto favo-
la' e questa è adatta agli attori comici dei quali si è detto sopra 
e ~i teatri; e per le sconcezze rappresentate nelle scene, è biasi
mata anche da poeti illustri. La teologia fisica poi - sl come 
s'intende, anche per la interpretazione del vocabolo - è natura-
le e anche morale; e, per il fatto di esser utile al mondo, è lode
vole. La teologia civile o politica, che può anche essere detta 
«propria dei sacrifici», si dice ~igu~rdare la_ ~i~à; e questa, p~r 
J'abbominevole vergogna degh ant1ch1 sacrifict, deve essere n
provata d~l.ver~ cul~o d_i Dio_e dall_a retta ~ede. D! esse teologie 3 
infatti la f1s1ca s1 attr1bu1sce a1 poeti famosi petche, sotto le loro 
finzioni, essi coprono le cose naturali e morali e le azioni degli 
uomini illustri e talvolta quelle che sembrano riguardare i loro 
dei· e specialmente perché per la prima volta i poeti compose-
ro ~armi sacri in lode degli dei e nascosero le loro imprese sot-
to corteccia poetica, come sopra si è detto; e da ciò furono det-
ti teologi dall'antico mondo pagano; e Aristotele attesta che es-
si furono i primi «teologizzanti»; e sebbene non dal vero Dio, o 
da cose dette sul non vero dio, ottennero un tal nome, non po
terono perderlo quando vennero i veri teologi, poiché il voca
bolo nato da un dio qualunque, conservò la sua forza. I mo
derni, credo, accorgendosi che il nome di teologo, attribuito 
per un valido motivo, non può essere abolito, si dicono non so-
lo teologi, ma professori di sacra teologia; affinché non si possa 
intendere della mitica o di altra teologia. Né ciò è con qualche 
fretta da disapprovare, come oltraggioso al nome cristiano. 
Non chiamiamo, noi, uomini tutti quelli che sappiamo esser 4 
costituiti di anima razionale e di corpo, anche se alcuni sono 
pagani, altri ebrei, altri saraceni ed altri cristiani; e alcuni an
che, così perversi nei costumi, <la essere ritenuti piuttosto belve 
feroci che uomini? Eppure, così chiamandoli, nessuna offesa 
rechiamo a Cristo, nostro Redentore, che sappiamo essere sta-
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Equo modo, si quis poetas dicat theologos, nulli facit iniuriam. 
Si sacros quis illos diceret, quis adeo demens est quin videat 
quoniam mcntiretur? Esto non nunquam, ut in precedentibus 
patet, circa honcsta eorum theologia versetur, que sepissime 
potius physiologia aut ethologia quam theologia dicenda est, 
dum eorum fabule naturalia contegunt aut mores. Et hec etiam 
circa catholicam veritatem versati potest, dum modo velit fa-

5 bularum conditor. Quod fecisse novimus non nullos poetas or
thodoxos, a fictionibus quorum sacra documenta teguntur. 
N ec sit his audisse difficile, uti et poete quandoque sacri pos
sunt appellari theologi, sic et qui sacri sunt, oportunitate exi
gente, deveniunt physici. Quod si aliter non contingat, saltem 
dum sensum exprimunt ex fabula lignorum sibi regem constì
tuentìum/2 se physicos esse demonstrant. 

IX. Non indecens esse quosdam Christianos tractare gentilia. 

Dicent alii equo superioribus forsan animo, indecens esse 
chrìstiano homini gentilium superstitiones et nepharia sacra, 
seu genealogias describere aut perquirere, cum habeant non 
nunquam talia mentes legentium in erroneas opinione deduce
te, et persepe opinantis periculo detincre. Non inficiar, hoc 
quidem sanctissime dictum est, et arbitrar non nullos a studio 
talium amovendos, et sic etiam aliquibus absque aliqua suspi-

2 ciane sinistra permicti posse. Nam, si omnes a talibus abstinere 
necessarium visum fuisset, non dubito quin sacrosancta mater 
Ecdesia adversus eosdem decreto perpetuo vetuisset. Fuit 
enim utilissimum olim, vix dum apud gentiles, novis germini
bus pullulante Ecdesia, eo quocl aclhuc saperent, tam ab origi
ne quam etiam ab ipsius gentilitatis pers~verantia, sacra insiste
re acriter atque curare ne legentes talia, tanquam unco vetusta-
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to, oltre che Dio, vero uomo. Analogamente, se uno chiamasse 
teologi i poeti, a nessuno farebbe offesa. Ma se qualcuno li di
cesse sacri, chi è così pazzo da non vedere che mentirebbe? 
Sebbene talora - come risulta chiaro dalle pagine precedenti -
la loro teologia si rivolga a cose oneste; e questa, piuttosto che 
teologia, dovrebbe esser detta fisiologia o etologia, poiché le 
Joro favole attendono a cose naturali o ai costumi. E questo ti-
po di teologia può anche applicarsi alla verità cattolica, purché 
l'inventore delle favole lo voglia. Sappiamo che ciò fecero alcu- 5 
ni poeti ortodossi, dalle cui invenzioni sono coperti santi inse
gnamenti. Né sia di disagio ai miei critici sapere che, cometa
lora i poeti possono esser chiamati teologi, così anche quelli 
che sono sacri, richiedendolo il bisogno, diventano fisici. E se 
diversamente non accade, essi almeno mostrano di essere fisici 
quando spiegano il significato della favola degli alberi che si 
danno un re. 

]X. Non è sconveniente che alcuni cristiani trattino argomenti 
pagani. 

Altri diranno, forse con animo più sereno dei precedenti, r 
che è sconveniente ad un Cristiano descrivere, o esaminare, le 
superstizioni dei pagani, gli empi sacrifici o le genealogie, poi-
ché tali argomenti possono talora indurre in opinioni false le 
menti dei lettori; e, molto spesso, trattenerle in pericolosi pen
sieri. Non li contesto. Ciò è detto da loro sacrosantamente e io 
ritengo che alcuni debbano essere dissuasi dallo studio di tali 
argomenti, mentre ad altri può essere consentito senza alcun 
sinistro sospetto. Se infatti fosse parso opportuno far astenere 2 

tutti da questi argomenti, non dubito che la santa madre Chie-
sa li avrebbe vietati con suo decreto perpetuo. Mentre infatti 
un tempo, quando la Chiesa appena pullulava con nuovi germi 
presso i pagani, fu utilissimo opporsi aspramente agli stessi, 
perché avevano consapevolezza delle cose sacre, sia dall'origi-
ne che dal perdurare del paganesimo; e curare che quelli che 
leggevano tali cose, quasi presi dall'uncino dell'antichità, non 
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tis tracti, more canis verterentur in vomitum; hodie gratiaihe. 
su Christi in robur firmissimum ventum est; et execrabile'cun. 
ctis Gentilium nomen una cum erroribus suis in extertniniutn 
tenebrasque perpetuas pulsum est, et victrix Ecclesia castra 

3 possidet hostium. Quam oh causam fere absque periculo talia 
exquiruntur atque tractantur. Non tamen nego quin bene fac. 
tum sit si puer abstineat, cui memoria tenax et tenellum adhuc 
ingenium, nec dum satis plene christiana religio cognita. Sic 
neofidus homo, quem non dum bene firmata credulitas laxatis 
habenis facile in lubricum exorbitare permicteret. Et si forsan 
aliqui duriores in tam obscenum crimen se labi permictetent 
etiam si nil aliud studuero, vix possum credere hoc in me ton'. 

4 tingere posse. Nam ab utero matris mee ad fontem nostre rege. 
nerationis delatus lotusque, quod pro me cathecummino pro. 
misere qui me sustulerunt ab ilio, ut potest humana fragilitas, 
in hodiernum usque servavi, certissimum semper habens quod 
inter iustorum hominum congregationem psallitur, unum selli. 
cet in triplici personarum distinctione Deum esse, et hunc ve. 
rum et eternum atque omnium eque opificem rerum, earum
que perpetua ratione gubernatorem, servatorem atque recto
rem, omnia intra se continentem et a nullo contentum. Et, 
quod mirabili et alias inaudito eiusdem divinitatis artificio fac
tum est, Verbum scilicet eius eternum obumbratione Sacri Spi
ritus ad abolendam humani generis labem, ob inobedientiam 
primorum parentum contractam, ingrnue Virginis utero, prc
nuntiante celesti nuntio, carnem factum, et Virginis illibata vir
ginitate in tempore passibilem atque mortalem hominem fac-

5 tum. Qui adhuc infans in gremio matris a Sabeis regibus, obla
tis muneribus, adoratus est et, etate crescente, inter sacre legis 
doctores dum solveret nexus ambiguos, non Deus, sed admi
rande indolis puer ab eis creditus est. Nondum enim veritatis 
splendor eternus caliginem absterserat a mentibus eorundem, 
ut eum scilicet Deum illis rcpromissum cognoscerent, quem 

j 
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tornassero, come fa il cane, a ciò che avevano vomitato; oggi, 
per grazia di_?~sù_Cristo, si è gi~nti ad u_na sit:iazione_ ~ f~r
missima stabilita e il nome, a tutti esecrabile, dei pagani, ms1e-
me coi loro errori, è stato ricacciato in rovina e tenebre perpe
tue; e la Chiesa vittoriosa occupa il campo nemico. Perciò tali 3 
argomenti si cercano e si trattano quasi senza pericolo. E tutta-
via non nego che sia bene che se ne astenga il fanciullo, che ha 
la memoria tenace, e tenero invece l'ingegno, e non ancora suf
ficiente la conoscenza della religione cristiana. Così anche il 
neofita, poiché la sua fede, non ancora ben consolidata, facil
mente, se fossero allentate le briglie della dottrina, potrebbe la
sciarlo uscire dalla carreggiata nel pericolo. E se forse altri, più 
duri, si lasciassero scivolare in così grave peccato, appena pos-
so credere che ciò debba accadere a me, anche se null'altro 
avrò studiato. Io infatti, fin dall'utero di mia madre, portato e 4 
lavato al fonte della nostra rigenerazione, fino ad oggi - come è 
possibile all'umana fragilità - ho conservato quello che per me, 
catecumeno, promisero quelli che mi sollevarono dal fonte; e 
sempre ho avuto per certo ciò che si canta nelle assemblee di 
uomini giusti: che esiste un Dio solo, nella distinzione delle tre 
persone; e che questo è vero cd eterno e di tutte le cose ugual
mente creatore; governatore Ji esse con leggi eterne, protetto-
re e rettore, che tutto contiene dentro di sé e da nessuna cosa è 
contenuto; e inoltre che, per opera mirabile e mai udita dello 
stesso Dio, accadde che il suo Verbo eterno, adombrato dallo 
Spirito Santo, per cancellare la colpa del genere umano, con
tratta per la disobbedienza dei primi genitori, preannunciato 
da un angelo, si fece carne nel seno di una vergine onesta; e 
dalla illibata verginità della V ergine nacque, nel tempo oppor
tuno, come uomo destinato a patire e a morire. Ancora infante 5 
nel grembo della madre, Egli fu adorato da re orientali che of
frirono doni; e, cresciuto in età, mentre fra i dottori della sacra 
legge risolveva ambigui problemi, fu da loro creduto non Dio, 
ma fanciullo di indole meravigliosa. Lo splendore eterno della 
mità non aveva ancora tolto la caligine dalle loro menti, in 
modo che conoscessero in lui, che vedevano coperto di carne 
mortale, il Dio loro promesso, Inoltre ho per certo che Colui 
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mortali septum carne viderent. Insuper certum habeo eum guj 
etherea aree relicta et ex Deo servi assumpta forma, et qui inte; 
homines uti homo versatus est, iam trigesimum agentem etatis 
annum, ab hispido atque silvicola vate, et ab utero matris sacro 
pieno spiritu ad aperiendam eterne salutis ianuam, lotum lor. 
danis in alveo, dum celum intonuit desuper, et acre murmur 
superincumbentis nubis in vocem solutum deitatis aientis: 
«Hic est filius meus dilectus, in quo michi bene complacui, au-

6 dite eum ! ».'' Preterea credo et ratum habeo eum aquis apud 
Chana Galilee in vinum versis,'4 ut sacro pectori absconditam 
divinitatem ostenderet, sumpto iam sacro consortio, Iudeam 
urbesque Phenicum, Samariam et Galileam ambisse, et celesti 
dogmate in templo et synagogis docuisse populos, lepras mun
dasse elingues vocales fecisse, lumen cecis seu natura, seu casu 
perditum restaurasse, animas ab Orco in cadavera revocasse, 
fcbribus, ventis et undis imperasse, et in multis aliis signa stie 

7 divinitatis monstrasse. Post hec, hora eius adveniente, eum, sa
eerdotum hebreorum invidia procurante, lotis a se amicorum 
pedibus, et ingenti ilio celebrato convivio, in quo suis manibus 
verbisque confcctum est communionis nostre sacrum illud 
ineffabile, quo corpus eius in cibum et sanguinem eius in po
tum tam presentibus quam futuris exhibuit, uno sociorum nc
quam vendente, oratione in solitudine peracta, a nepharia tur
ba exquirente cum fustibus et lanternis captum,'' et in prescn
liam deductum principum, et ibidem nepharie accusatum, et, 
sua patiente humilitate, false testantibus quibusdam insimula
tum, et hinc in pretorio presidis !usum, virgis cesum, cotona 
spinea insignitum, sputis et colaphis deturpatum et postremo 
latronum more damnatum crucique affixum sublimi, et in ca-

8 dem aceto et felle potatum. Cuius cum iam humanitate vieta 
suppliciis in finem suum ivisset (seu, et mclius reor, ul Thome 
dc Aquino placel,16 cum voluntatie, collectis viribus, spiritum 
emisissct), trcmuit orbis omnis, et meridianum ferc solis iubar 
per trcs horas ivit in tcnebras, luna cx opposito offuscala (csto 

ì 
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l be lasciata l'abitazione celeste, e assunta, da Dio che era, la 
· for~a di servo, e come uomo visse fra gli uomini, mentre stava 

er compiere i trent'anni, fu lavato nelle acque del Giordano 
~al profeta ricoperto di pelli, abitante nelle selve; e fin dal seno 

11aterno fu pieno di Spirito Santo per aprire la porta della sal
~ezza eterna. E mentre veniva battezzato, il cielo tuonò dall'al
to e un acuto mormorio di una nube sovrastante si sciolse nella 
voce di Dio che diceva: «Questo è il mio figlio diletto, nel qua-
le mi sono compiaciuto. Ascoltatelo!». Credo ancora, ed ho 6 
anzi per sicuro, che Egli dopo aver trasformato l'acqua in vino 
presso Cana di Galilea, per mostrare la divinità celata nel suo 
s,mto petto, dopo aver preso con sé la santa comunità degli 
Apostoli, girò per la Giudea, le città della Palestina, la Samaria 
e }a Galilea e con la scienza celeste insegnò ai popoli nel tem-
pio e nel~e _sina?ogh_e, guarì i lebbrosi, diede_ la favella ai mu_ti, 
restitul a1 c1ech1 la vista perduta, o dalla nascita, o per malattia, 
richiamò dall'inferno le anime nei loro corpi, comandò alle 
malattie, ai venti e alle onde; e in molte altre occasioni mostrò i 
segni della sua divinità. Dopo ciò, quando giunse la sua ora, 7 
per l'odio dei sacerdoti ebrei, dopo aver lavato i piedi ai suoi 
amici e celebrato quell'importante banchetto, in cui dalle sue 
mani e dalle sue parole fu compiuto quel sacrificio ineffabile 
della nostra comunione, per il quale offrì il suo corpo come ci-
bo e il suo sangue come bevanda, sia ai presenti che ai posteri; 
quando un malvagio dei suoi amici lo vendette, dopo che aveva 
pregato in solitudine, fu preso da una folla scellerata, che lo 
cercava con bastoni e con lanterne, e condotto alla presenza 
dei notabili e quivi empiamente acrnsato; e, sopportandolo la 
sua umiltà, fu incolpato da alcuni che attestavano il falso e per-
ciò schernito nel pretorio del preside e flagellato, e gli fu cinto 
il capo di una corona di spine; fu deturpato di sputi e schiaffi; 
e infine, condannato a morte, come i ladroni, fu appeso ad 
un'alta croce e in essa abbeverato di aceto e di fiele. Quando la 8 
sua vita umana fu vinta dai supplizi, ed egli andò alla sua fine o 
-come meglio credo - secondo Tommaso d'Aquino, volonta
riamente, raccolte le sue forze, emise lo spirito, tutto il mondo 
tremò e lo splendore del Sole, circa il mezzogiorno, per tre ore 



1554 GENEALOGIE DEORUM GENTILIUM 

aliter ad Policarpum scribat Dyonisius Ariopagita,37 quod eg 
miror). Inde eius a ceco milite perforatum lancca pectus san~ 
guinem aqua mixtum emisit, ex quo sacra omnia nostre saluti 

9 credo sumpsisse exordium. Nec minus certum habeo, eurn s 
cruce depositum atque sepultum ac inde virtute sue deitatit 
uti prisci cecinerant vates, post diem terciam, ceu Ionas ex ute'. 
ro ceti, sic ex ventre terre surrexisse, superata morte, et redivi. 
vum domos inferas visitasse, et, confractis vectibus ferreis re. 
vulsisque postibus antiqui carceris, subacto Plutone, in liberta. 
tem predam omnem veterem eduxisse. Post hec suis apparuis. 
se sepius, et a medio eorum, eis cernentibus, nulla corporea 
impeditum mole, cum vero corpore, olim mortali, propriis viri. 
bus in celos ad eum, qui miserat, evolasse; et inde celestern il. 
lum ignem, ex se patreque optimo pariter prodeuntem, vivifi. 
cantem omnia et vera cuncta docentem, in commilitones egre. 

ro gios immisisse. Quo illustrati, bellum adversus orbis principem 
inivcre illico, perque suum sanguincm et vulnera multa sato 
ubiquc veritatis semine et obtcnta victoria, ducem suum triun. 
phantes in patriam secuti sunt. Sic et institutam ab eodem Dei 
unigenito piam iustorum congregationem, et sacrum illud re. 
generationis lavacrum, quo mala facinora abolentur mortalibus 
cum ceteris eiusdem conventionis faustis probandisque sacris, 
quibus Deo obsequentes efficimur atque, lapsi nostra imbecil
litate, resurgimus, eique volentes conciliamur, nec ob id hurna
num sanguinem effundentes, ut efferati plures iam fecere gen-

n tilium, aut hyrcos vel tauros more veteri immolantes. Nec a me 
fuit unquam veritas hec amota quin crcderem testimonio pa
trurn cliem venturam extrcmam, in qua resolventur omnia pcri
tura, magnoque Dei opere cx cincribus propriis omnes, qui an
te focramus mortales, cum nostris corporibus resurgemus eter
ni, et in prefinitum venientes lucum, in quo Christus ipse, iu
dex pretorii, in maiestate propria resiclebit, et apparentihus 
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si oscurò, e la luna dalla parte opposta rimase offuscata (sebbe-
ne div_ersame~te_ scriva, a Policarpo, Dionigi Areopagita; del 
che n11 merav1gho). Poi, foratogli il petto con la lancia da un 
soldato, accecato d'odio, emise sangue misto ad acqua·; da ciò 
credo abbiano avuto inizio tutti i sacramenti della n~stra sal
vezza. Né meno ho per certo che Egli, calato dalla croce fu 9 
sepolto; e_ p~i, in for~a ~ella sua divinità, come avevano predet-
to gh antichi profeti, vmta la morte, risuscitò dopo tre giorni 
dal ventre della terra - come Giona da quello della balena - e 
redivivo visitò gli inferi e, infranti i catenacci ferrei e scardinate 
le porte dell'antico carcere, mise Plutone sotto i piedi e ricon
dusse _alla libertà _tutta l'antica preda. Dopo ciò apparve spesso 
ai suol e, stando m mezzo a loro, mentre lo guardavano senza 
jmpedimento per il peso del corpo, ma col suo vero cor~o, pri-
rna mortale, volò colle proprie forze in cielo a Colui che lo ave-
va mandato e di là infuse nei suoi eccellenti compagni quel 
fuoco celeste che procede da sé e dall'ottimo Padre e che vivi-
fica tutt~ le c?se e insegna tutte le verità. Da esso illuminati, gli ro 
Apostoli subito entrarono in guerra col principe del mondo· e 
con il loro sangue e le molte ferite, dopo aver dovunque se;1i
nato il seme della verità e ottenuta la vittoria, seguirono trion
fanti in patria il loro capo. Cosl fu istituita dalla stesso figlio 
unigenito di Dio la pia congregazione dei giusti e quel santo la
vacro della rigenerazione, per il quale è cancellato negli uomini 
il peccato d'origine; e insieme furono istituiti gli altri fausti e 
apprezzab~i sacramenti dello stesso patto di alleanza, per i 
quali clt\'emamo più obbedienti a Dio e, dopo esser caduti per 
la nostra debolezza, risorgiamo e con lui liberamente ci ricon
ciliamo, non per questo versando sangue umano, come fecero 
un tempo i feroci pagani, o immolando, secondo la vecchia 
usanza, caproni e tori. Né da me mai si allontanò questa verità n 
in modo che non credessi che, per testimonianza dei padri, 
verrà un ultimo giorno nel quale tutte le cose destinate a perire 
si dissolveranno e tutti, che prima eravamo stati mortali, per 
l'opera grande di Dio, dalle nostre ceneri risorgeremo col no-
stro corpo, fatti immortali, e giungeremo al luogo prefissato, 
nel quale lo stesso Cristo, giudice del pretorio, siederà nella 
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cunctis sue passionis insignibus, audiemus finalem meritorurn 
nostrorum sententiam; sic et futuram similiter vitam, in qua 
non meo merito, sed miseratione divina spero videre Deurn 
Redemptorem meum, in carne mea, et cum beatis letari in terr~ 

viventium. 
Hec igitur, ne plura dixerim, sincera fides, hec eterna veritas 

adeo pectori meo infbrn est, ut nedum evelli ab aliquo gentilita. 
tis inpulsu, sed nec concuti modo aliquo aut labefactari queat, 
Nam, etsi peccator homo sim, non tamen, gratia Ihesu Christi. 
Cherea terrentianus adulescens sum, qui, dum a tegulis in gre. 
mium Danis cadentem Iovem, in tabula pictum, intueretur, in 
optatum a se facinus animatus est. 39 Abiit cum annis iunioribus 
levitas illa, si fuisset aliquando circa iam dieta, quod, minime 
sum memor. Preterea advertens quia continuis decipulis et 
explicatis ubique retibus antiquus hostis, tanquam leo rugiens, 
ut inveniat quem devoret,'J ambiar in mortalium semitas, eo. 
sque in precipitiurn conetur inpcllere, uti Mitridates, senex ille 
rcx Ponti, qui magnanimo ausu sumptuquc magnifico quadra. 
ginra annìs continuìs adversus romanum populurn bcllLrn1 in
gcns et memorabile traxit, a iuventute sua adversus letale vcne
num pharrnacìs pcctus armavit, 41 sic et ego mcL1m evangelica 
veritate, sacro Pauli clogmate, et Augustìni aliorurnque plu
rium venerandorurn patrum iussionibus, consìliis <1tquc suasio-

1 3 nìbus armavi; cx quo arma gentìlitia parvi pcndo. Si enim chri
stiarrns homo gentilium tractavi stultitias, iussu tuo, tTx indite, 
d in detestaiionem erronee crc:dulitatis eorum hoc feci, et, si 
parva quandoque rnaioribus cquare fas est, feci quod etiam 
summa cum laude non nulli sanctissimi fccere viri, ut Augusti
nus, Tcronimus, et curn non nullis aliis etiam Lactantius, neofi. 
dus homo."' Michi quidem a tr:neris annis notissimurn est. 
Psalmista monstrante, quia omncs dii gcntiurrr dcrnonesi' e1 
hinc eorum semper im:pla displicuerc focirrnrn. fatcur tarncn, 
religione eorum seposita, quonmdam poetarum morcs c1 
scripta placuisse, et ob id non solum cos Liud,1,;se. scd pro l'iri-
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maestà propria; e mentre appariranno tutte le insegne della sua 
passione, udiremo la sentenza finale sui nostri meriti. E così 
non sarò distolto dal credere che ci sarà una vita futura, nella 
quale, non per mio merito, ma per divina misericordia, spero 
rivedere nella mia carne il mio Redentore e allietarmi con i 
beati nella terra dei viventi. 

Questa dunque, per non dire di più, la mia fede sincera; 12 

questa eterna verità è talmente infissa nel mio animo, che non 
può esserne strappata da qualche impulso di paganesimo, anzi 
neppure essere in qualche modo scossa, o fatta vacillare. Se in
fatti io sono peccatore, pure non sono, per grazia di Gesù Cri-
sto, il terenziano giovanetto Cherea che, mentre osservava, di
pinto in un quadro, Giove che cade dal tetto in grembo a Da
nae, fu animato ali' azione da sé desiderata. Se ne è andata con 
gli anni giovanili quella frivolezza, se mai talora vi sia stata, cir-
ca i piaceri suddetti: ciò che più non ricordo. Inoltre, accor
gendomi che «l'antico avversario», con continui inganni e sten
dendo ovunque le reti, per trovare chi divori, come leone rug
gente, percorre i sentieri degli uomini e tenta di cacciarli nel 
precipizio; come Mitridate, quel vecchio re del Ponto, che 
condusse per quarant'anni, con audacia e spese grandiose, una 
guerra impegnativa e memorabile contro il popolo romano, e 
fin dalla gioventù difese con farmaci il suo petto dai mortali ve
leni, così anch'io ho armato il mio petto con la verità del Van
gelo, con la sacra dottrina di Paolo e con i comandi, i consigli e 
Ìe esortazioni di Agostino e di altri padri venerabili. E da allora 
dò poco peso alle armi pagane. Sc infatti da cristiano ho tratta- 13 

to, per ordine tuo, inclito re, le stoltene dei pagani, lo ho fatto 
proprio per detestare la luro erronea credulità, e (se è lecito talo-
ra confrontare le piccole cose alle grandi) ho fatto ciò che con 
somma lode compirono alcuni santissimi uomini, come Agosti-
no, Girolamo e, con alcuni altri, anche il neofita Lattanzio. Mi è 
ben noto, fin dai miei teneri anni, per indicazione del Salmista, 
che tutti gli dei pagani sono demoni e perciò sempre dispiacque-
ro le loro azioni sconvenienti. Eppure ammetto che, messa da 
parte la loro religione, rni piacquero i costumi e gli scritti di alcu-
ni poeti e che perciò non solo li ho lodati, ma, secondo le mie 
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bus ab obiectionibus accusantium defendisse, ut apparet in 
precedentibus liquido; et hoc ideo feci, ut ab ignaris non ve. 
niant lacerandi qui, si Christum novissent coluissentque, inter 
sublimiores christiani nominis haberentur. 

14 Sed, ad superiora prospectans, inquiet aliquis: «Bene opera. 
tus es, premunisse enim se adversus hostes semper laudabile 
fuit; sane picem tractantes coinquinantur a pice; iam pluritui, 
dum se fortissimos extimarent, inpulsi ab hoste etiam debili, 
cecidere. Et, si desint ceteri, quorum grandis est numerus, Sa
lomon tamen adest, testis certissimus imbecillitatis humane. 
Huic scientia omnis concessa est, divitie omnes et imperium 
grande; summa cum iustitia populos subditos te~uit, Deo tetu
plum edificavit mirabile, multa bo~a composu1t: et tandetu, 
iam etate maturus, tot honorum larg1tore postpos1to, conscen
so offensionis monte, Maloch, Egyptiorum ydolum, flexis geni-

15 bus adoravit.44 Quid ergo? Tu ne eris fortior Salomone aut dt
cumspectione plenior? Fallimur de nobis nimium confiden
tes». Hec quidem negati non possunt, vera sunt. Attamen 
aliud belli genus michi cum erroribus gentilitiis est, quam Salo
moni fuerit cum egyptiaca coniuge, que, astu femineo adver
tens quoniam infelicis viri animam formositate sua laqueasset, 
et deos suos extollere avida, nunc amplexu venereo, nunc mel
litis saviis, nunc blandiciis muliebribus, nunc petulca lasciviis, 
nunc precibus, nunc lacrimis, quas obsequiosissimas habent 
femine, nunc indignatione composita absque intermissione 
non diebus omnibus tantum, sed noctibus amantis viri animum 

1 6 impugnabat.45 O quam gravia et intolerabilia sunt dilectarum 
mulierum, et potissime nocturna, certamina! Hic tandem, 
dum timeret mulieris, quam summe diligebat, gratiam amicte
re, terga dedit, et viribus armate femine inermis succubuit. Mi
chi autem non tale adversus deorum gentilium nugas bellum 
est, mille iam veris rationibus a me cognitis improbatas, et ideo 
cum eis, exhaustis viribus acieque pulsis, levis est pugna. Scio 
tamen nimium de se confidisse quandoque sit vicium, verum 
ego de me non confido, sed de gratia Christi Ihesu, cuius pre-
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forze, li ho difesi dalle obbiezioni degli accusatori, come chiara
l)lente appare dalle pagine precedenti; e lo ho fatto perché dagli 
ignoranti ?on ~iano lacerati coloro che, se avessero conosciuto e 
venerato il Cristo, sarebbero tra i più alti cristiani. 

Ma guardando a quanto ho detto sopra, uno potrà dire: 14 
«Bai agito bene, perché sempre è stato bene premunirsi con-
tro i nemici; ma quelli che trattano la pece, dalla stessa sono in
quinati; e molti già, mentre si credevano fortissimi, caddero, 
spinti da un nemico pur debole. E se anche ne mancassero gli 
altri, che sono in gran numero, basterebbe la presenza di Salo
l)lone, certissimo testimone dell'umana debolezza. A lui furo-
no concessi tutta la scienza, tutte le ricchezze e un grande im
pero; egli tenne i popoli soggetti con somma giustizia, edificò a 
Dio un tempio meraviglioso, molte buone azioni compì e final
mente, già vecchio, posponendo il largitore di tanti onori, salì il 
monte ?ell' offesa e adorò in ginocchio Moloch, idolo degli 
Egiziani. E che dunque? Tu sarai forse più forte di Salomone o 1

5 
più pieno di cautdla? Confidando troppo di noi, siamo ingan
nati». Queste cose non possono essere contestate, sono vere. 
Diverso è però il genere di guerra che io combatto con gli erro-
ri pagani, da quello di Salomone con la moglie egiziana che 
con astuzia di femmina, accorgendosi che aveva preso al lacci~ 
con la sua bellezza l'animo dell'infelice marito, avida di esaltare 
i suoi dei, ora con amplessi amorosi, ora con dolcissimi baci, 
ora con carezze femminili, ora sfrontata con lascivie, ora con 
preghiere, ora con lacrime (che le donne hanno sempre a di
sposizione) ora con sdegno e frasi spezzate, non solo tutti i 
giorni, ma anche le notti crucciava l'animo dell'amante. O co- 16 
me sono gravi e insopportabili i «certami», e specialmente not-
turni, delle donne amate! Costui insomma, temendo di perde-
re le grazie della donna che sommamente amava, si ritirò e soc
combette inerme alle forze della femmina. Io invece non ho da 
fare una tal guerra contro le bazzecole degli dei pagani, già ri
provate con mille argomentazioni da me ben conosciute; e per-
ciò con essi, privi di forze e cacciati dal campo è facile la batta-
glia. Epperò so bene che confidare troppo di ~e stessi, talora è 
difetto; ma io non in me confido, bensì nella grazia di Gesù 
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17 cioso sanguine redemptus sum. Spero quidem eum non passu. 
rum ut, qui tam diu recto tramite eius vestigia iuvenis secutus 
sum senex exorbitem; et, si in lapsum veniam, manum pietate 
sua debih porriget, et fessum placida quiete fovebit. Sed, ut in 
finem veniam, satis ex premissis colligi potest, uti non omnes 
decet tractare gentilia, sic nec omnibus indecens esse. 

2 

X. Ut p/tii'Ì!num st11dir. sequimur, in que pl'ona vide11t11r in. 

genia. 

Si fateantur non nulli vera esse que dieta sunt, non tamen 
quieturos reor, quin imo arbitrar dicent longe. melius fuisse 
srudiis sanctioribus trivisse tempus, quam taha d1d1c1ssc. Quod 
si quis neget, non erit equidem satis sanus. Nosco quoniam in 
promptu erant Cescll'lt!il et Pont1ji'rn111 C/11/0nes et medici
na. quorum plurimi sanctissima arbitrantur studia, eo quod ex 
cis perscpc auro avidi mortales ditentur. Erat et phylosophia. 
cuius optima demonstrationc rerum cause et a talsis 
vt:r,1 noscuntur, quibuscunquc ingt:niis "''•"''.,,""'· 
Eram et sacra volumina, a quibus et peritura do
cemur, et Dei magnc1lia declarantur atquL:, quo trnmitc cdestc 
rcgnum pelarnus, ostcnditur. Quocl studiurn profccto cctcris 
prcponendum est. l':x his quodcunqut surnps1ssem, forte san. 
ctius me diccrc:nt obicctures. Sane si quud dd,cmus agc• 
rcmus ornnes, legum ministcr rm;tra frustra cunsccnderct. At
tamcn non adco i·acile t:st, m cxistimanl aliqui, vclk omnia qui 
debemus; et lnng,: acrius cunsequi, si vdinms. Nam, ul cytha. 
rista variis cx fidibus, aliis lcntius, aliis vero protcnsius tracti,, 
his gravcm, acutum illis tinniturn rcddentibus. docta manu 
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Cristo, dal cui prezioso sangue sono stato redento. Spero dav- 17 

vero che Egli non permetterà che io, dopo aver seguite fin da 
giovane per la diritta via le sue orme, da vecchio le abbandoni; 
e se cadrò in errore, Egli con la sua pietà porgerà la mano a me 
debole e con piacevole riposo ristorerà la mia stanchezza. Ma, 
per venire alla fine, sufficientemente da quanto premesso si 
può dedurre. che, come non a tutti conviene trattare di argo
menti pagam, così anche a tutti non disdice. 

X. Per lo più seguiamo q11eglz' studi ai quali i nostri ingegni so-
110 propensi. 

Se anche alcuni ammettano che le cose fin qui dette sono ve
re, pure non penso che essi si acquieteranno, anzi, diranno -
così credo - che sarebbe stato di gran lunga meglio spendere il 
tempo in più santi studi che avere appreso tali cose. Se poi uno 
negasse ciò, non sarebbe davvero sano di mente. So bene che 
erano disponibili le Leggi Cesaree, i Canoni dei Pontefici e Ia 
medicina. lo studio delle cui discipline molli stimano santissi
mo, perché da esse bene spesso gli uomini, avidi di denaro, so
no arricchiti. C'era anche la filosofia, che da tutti i nobili inge
gni dev'essere desidcrnta, perché per le sue ottime dimostra
zioni si conoscono le muse delle cose e si possono distinguere 
le vere dalle false. C'erano anche i sacri volumi che ci insegna
no a disprea,ire le cose temporali c dichiarano le grandi mera
riglie di Dio e mosmmu per quale via possiamo raggiungere il 
regno celeste. Questo st,1dio è certamcntc da preporre agli al
tri. QLrnlunque cosa io ,!\'essi preso da questi libri santi, gli 
obiettori direhbcro che ho ,1gito più irreprensibilmente. Inve
ro, se lutti facessimo cii) che dobbiamo, inutilmente il ministro 
delle leggi salircbhc in tribunale. Ma non 2: così facile, come al
cuni credono, volere tutto ciò che dobbiamo; ed è ,mcor più 
difficile: conseguirlo, se volessimo. Come infatti il suonatore di 
cetra dalle: corde diverse, alcune meno, altre più tese, che ren
dono un suono 1·ispcttivamcnte gr,1ve c:d acuto, con la mano 
,1bile e il plettro produce, dai toni discordanti. mm dolcissima 
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plectroque ex tam discordantibus tonis reddfr suavissimam ar-
. 81· c et natura parens cui inexhauste vires et perfectum moniam, ' . . .. 

· 1· m est producit hec peritura divers1s offic11s apta, ut ex mgen u , . . . . . · 
h Officiorum inconvementla resultet humam generis, circa 

ac b' . 1 
od plurimum intenta est, conservatio; atque u 1 m ongarn 

qu · d . d 
nservationem iri non poss1t, nova pro uct10, a vertens quo. 

ro d li . · 
niam, si uniformes producerentur omnes, ut e re qms smarn, 
homines nulla possent producti, nec etiam per tempusculurn, 
ratione consistere. Ergo hinc fit ut discreto nature ~rdme hic 
ex mortalibus nascatur faber, ille nauta, mercator ahus, et qui
dam sacerdotio apti aut regimini, et non nulli legum latores, 
presides, poete, phylosophi, seu _subli~es the~logi, Ex quorum 
srudiis variis tam ingentis 1:1ult1tudm1s hommum conservauo 
resultet necesse est. Nam s1 omnes, quomam ad unumquem. 
que spectat, si possit, ad studia sublimiora conscender~, in 
theologiam vigilantes iremus, et agncultor abs1t, ex _qu1bus, 
queso, fructibus, ram nobile s_equemes studmm, nuwremur? 
Si cementarius, si lignarius des1t, qmbus ll1 tabernacuhs ab ym
bribus, a ventis, a frigoribus ac solis estu, et aliis inco:nmodis, 
assidue supé'.timminentibus, tutabimur? Si non sit lamfox, non 
cerdo unde vesté'.S et calciamenta sumemus? 

Quid enumé'.rcm multa? Uti in commodum hurnani corporis 
inter se differentia qualitate et officio membra a natura rerum 
apposita sunt, ut ex hac divcrsitatc consistat, uti melodia ex di
vcrsitatc tonorum., sic et, ut humanum genus pcrscvcrct, neces
se fuit ad studia inter se difforentia gignercmur. Et si ab ipsa 

t 1--1 que sic cclos sic astrorum orbes el cursm varia ctiam na u l) C • ) L •• 0 

agiratione disposuit, agente Deo, _ut nullo labore suo ad ofhrn 
productos varia nos videmus, qms, queso, khctter audcbH ab 
CO, ad quod nalus est, in aliud transitum attenwrc'? /\;on qui
dern adco ignarus sum guin noverim liberi arbm11, quo ornncs 
valernus, potentia possimus nature superare vires; quod egtsse 
non nullos lcgirnus. Opus profcclo inter raro contmgentta nu-
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armonia, così anche madre natura, che ha forze inesauribili e 
Ingegno perfetto, produce queste tendenze, destinate a perire, 
adatte a uffici diversi; cosicché da questa differenza di compiti 
risulti la conservazione del genere umano, alla quale la natura è 
tutta protesa; e quando non può essere mantenuta una lunga 
conservazione, produce nuove energie, accorgendosi che, se 
tutti fossero creati uguali - per lasciare il resto - in nessun mo-
do gli uomini, così creati, potrebbero durare neanche per pic
colo tempo. Da qui dunque accade che, per l'ordine della na- 3 
tura, che sa ben distinguere, uno degli uomini nasce fabbro, un 
altro navigante, un altro mercante e alcuni adatti al sacerdozio, 
altri al governo, alcuni legislatori, altri duci, poeti, filosofi o su
blimi teologi. Da queste varie inclinazioni è necessario risulti la 
conservazione di così grande moltitudine di uomini. Se infatti 
tutti (poiché a ciascuno spetta, se possibile, salire agli studi più 
alti) andassimo operosamente alla teologia, e non ci fosse l'a
gricoltore, di quali frutti della terra, di grazia, ci nutriremmo, 
seguendo così nobile studio? Se mancassero il muratore o il fa- 4 
legname, in guaii abitazioni ci difenderemmo dalle piogge, dai 
venti, dai freddi e dal calore del sole e da altri disagi sempre in
combenti? Se non ci fossero il filatore di lana o il ciabattino, 
donde prenderemmo i vestiti o le calzature? 

E a che annoverare molti esempi? Come a vantaggio del cor- 5 
po umano sono state disposte dalla natura membra fra sé di
verse per qualità e compiti, in modo che esso possa consistere 
proprio in quelle diversità ( come anche la melodia deriva dalle 
differenze dei toniì così pure fu necessario, per la conservazio-
ne del genere umano, che fossimo generati con inclinazioni fra 
loro differenti. E se siamo stati generati dalla stessa natura, la 
quale ha disposto i cieli e le orbite degli astri e il loro corso con 
diverso moto, per l'intervento di Dio, come, senza alcuna sua 
fatica, ci vediamo generati a diversi compiti, chi mai, di grazia, 
oserà tentar di passare in uno diverso, da quello per il quale è 
nato? Non sono poi così ignorante da non sapeté'. che, per la 
potenza del libero arbitrio, di cui tutti disponiamo, possiamo 
superare le forze della natura; e ciò leggiamo alcuni aver fatto. 
Questa è opera da annoverare tra quelle che di rado accadono; 
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merandum: tam grandi et fere invincibili necessitate trahirnur 
in quod nascimur! Et si ad diversa gignimur, nascimur ali.tnur. 
que, si ea plene peragamus in _que tra_himur, equidem s_atis est, 
nedum in aliud transitum fec1sse vehmus; quod dum 1am du. 
dum frustra temptarent aliqui, id perdidere quod erant, nec id 
potuerunt effici quod querebant. 

Verum ad quoscunque actus natura produxerit alios, me 
quidem, experientia teste, ad poeticas meditationes dispositum 
ex utero matris eduxit et meo iudicio in hoc natus sum. Satis 
enim memini apposuisse patrem meum a pueritia mea conatus 
omnes ut negociator efficerer, meque, adolescientiam nondurn 
intrantem arismetrica instructum, maximo mercatori dedit di
scipulum,' quem penes sex annis nil aliud egi quam non recu. 
perabile tempus in vacuum terere. Hinc quoniam visum est, 
aliquibus ostendentibus indiciis, me aptiorem fore licterarurn 
studiis, iussit genitot idem, ut pontificum sanctiones, dives 
exinde futurus, auditurus intrarem, et sub preceptore clarissi
mo fere tantundem temporis in cassum etiam laboravi. Fasti
diebat hec animus adeo, ut in neutrum horum officiorum, aut 
preceptoris doctrina, aut genitoris autoritate, qua novis rnan
datis angebar continue, aut amicururn prccibus seu obiurg,Hio. 
nibus inclinati posset, in tantum illum ad poeticam trahebat af. 
fcctio. Nec ex novo sumpto consilio in poesim animus totis 
tendebat pedibus, quin irno a \Ttustissima dispositione ibat in
pulsus; nam satis memor sum, non dum ad septimum etatis :1n
m11n deveneram, nec du111 fictioncs videram, non dum docto 
res aliquos audiveram, vix prima licterarum elementa cognove
ram, et ecce, ipsa inpellente natura, fingendi desiderium affuit, 
et si nullius essent momenti, tamen aliquas fictiunculas edidi; 
non enim suppetebant tenelle etati officio tanto vires ingenii. 
Attamen iam fere maturus etate et mei iuris factus, nemine in, 
pellente, nemine docente, imo obsistente patre et studium tale 
damrnmte, quod modicum mwi pm:t ice sua sponte sumpsit in-
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da così grande e quasi invincibile necessità siamo tratti al fine 
per cui siamo nati! E se a diversi fatti siamo generati nati e nu
triti, se compiamo pienamente quelli a cui siamo tratti, ciò è 
davvero sufficiente, senza che vogliamo passare ad altro; il che, 
quando altri già invano tentarono, perdettero quello che erano 
e non poterono diventare ciò che cercavano di essere. 

Ma poi, a qualsiasi azione la natura abbia generato altri, io 
sono stato da essa disposto (e ne è testimone l'esperienza) fin 
dal grembo della madre alle meditazioni poetiche e, a mio giu
dizio, sono nato a questo. Ben ricordo infatti che mio padre fe
ce ogni tentativo, fin dalla mia fanciullezza, perché diventassi 
mercante; e quando ancora non ero per entrare nell'adolescen
za, dopo avermi istruito nell'aritmetica, mi affidò come disce
polo ad un grande mercante, presso il quale per sei anni nul
l'altro feci che consumare invano tempo non ricuperabile. Di 
qui, poiché da alcuni indizi parve chiaro che ero più adatto allo 
studio delle lettere, mio padre ordinò che entrassi, come udito
re, nelle scuole dei decreti pontifici, per diventare ricco; e sotto 
un maestro molto illustre, invano faticai ancora per altrettanto 
tempo. Questi insegnamenti aveva a noia il mio animo, in mo
do tale che a nessuno di essi potevo essere inclinato, o dalla 
dottrin,1 del maestro o dall'autorità del padre- dalla quale con 
nuovi ordini ero continuamente sollecitato - o dalle preghiere 
0 dai rimproveri degli amici: tanto !\mimo mio era attratto dal
b disposizione alla poesiu. N~ pèr nuuva decisione presa, il 
mio animo tendeva direttamente alla poesia: anzi vi andava in
contro, quasi spinto da antica disposizione. Ricordo bene che 
non ero ancora giunto ai sette anni di età, e non avevo visto 
composizione alcuna, né udito alcun maestro e avevo appena 
appreso i primi elementi delle lettere, quand'ecco, sotto la 
spinta della natura, si accese il desiderio di comporre; e sebbe
ne fossero per nulla importanti, pure feci alcune composizioni 
!le forze dell'ingegno non basta1,,mo per la tenera età a così 
gr,mde impegno). Tuttavia quando già quasi maturo d'età, mi 
resi indipendente, mentre nessuno mi incitava o mi istruiva, 
,mzi con l'opposizione del padre, che condannava tale genere di 
studi, l'ingegno spontaneamente assimilò quel poco di poesia 
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genium, eamque summa aviditate s~cutus ~u_m, et precipua 
cum delectatione autorum ernsdem hbros v1d1 leg1que et, uti 
potui, intelligere conatus sum. Et mirabile dictu, cum nondurn 
novissem quibus seu quot pedibus carmen incederet, me etiarn 
pro viribus renitente, quod n~n dum sum, ?oeta fere_ a notis 
omnibus vocatus fui. Nec dubito, dum etas m hoc apt1or erat, 
si equo genitor tulisset animo, quin inter celebres poetas unus 
evasissem, verum dum in lucrosas artes primo, inde in lucro. 
sam facultatem ingenium flectere conatur meum, factum est ut 
nec negociator sim, nec evaderem canonista, et perderem poe. 
tam esse conspicuum. 

Cetera preterea facultatum studia, etsi placerent, quoniam 
non sic inpellerent, minime secutus sum. Vidi tamen sacra vo. 
lumina, a quibus, quoniam annosa etas et tenuitas ingenii dis
suasere, dcstiti, turpissimum ratus senem, ut ita loquar, ele
mentarium nova inchoare studia, et cunctis indecentissimum 
esse id attentasse quod minime arbitrcris posso pcrficere. Et 
ideo cum existimem Dei beneplacito me in hac vocatione vo. 
catu~ in eadem consisr<:rc mens est, et, quod egerim hacte-

rn nus, his monstrantibus studiis, laudare. Querant alii quod vi
dcturl Qui ergo patiuntur cerdonem subulc sctisquc vacare, 
lanistam pecori, sculptorcm statuis, me etiam, queso, vacasse 
poetis equo animo patiantur."· 

XI. Damnose compatimur rey,ilms et c/iis ge11ti!i11111. 

Erunt qui a durato iam rnlcihus tramite exorhitent, et cx 

transvcrso prnsiliant clamitcntquc quoniam temcrarius homo 
sim, co quod presumam veterum regum terebrare busta, et 
quictos iarn longa pace cincres in novum odium suscitare, aut 
eorum reccntioribus ncbulis veteres offuscare splendures, nec 
non et deorum semisopita scelera, audic:ntibus cunctis, in mi-
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che avevo conosciuto; e con grande avidità la perseguii e con 
speciale diletto vidi e lessi i libri dei poeti e, come potei, tentai di 
comprenderli. E, mirabile a dirsi, mentre ancora non sapevo 
con quali e quanti piedi procedesse il verso, fui chiamato poeta 
quasi da tutti quelli che mi conoscevano, nonostante la mia forte 
opposizione; e in effetti non sono ancora poeta. Non dubito pe
rò che, mentre l'età era allo scopo più adatta, se il padre lo avesse 
serenamente concesso, sarei riuscito qualcuno fra i poeti cele
bri; e invece, mentre si tentava di piegare il mio ingegno, prima 
ad arti lucrose e poi ad una disciplina da guadagno, è accaduto 
che io non sia né un mercante, né un canonista; e che perdessi 
]'occasione di essere un poeta ragguardevole. 

Inoltre gli studi di altre discipline, sebbene mi piacessero, 9 
non li ho seguiti, perché non altrettanto mi sollecitavano. Vidi 
tuttavia i libri sacri, dai quali desistetti, dissuaso dall'età anzia-
na e dalla debolezza del mio ingegno: ritenendo fuor di propo-
sito che un vecchio, che per così dire, non è ancora all'abbicì, 
incominciasse nuovi studi; e che a tutti troppo sconviene di 
tentare ciò che si ritiene: di non poter concludere. E perciò, 
poiché stimo di esser chiamato alla vocazione della poesia, ho 
intenzione, con il consenso di Dio, di fermarmi in essa e di lo-
dar ciò che ho fatto finora, seguendo l'indicazione di questi 
studi. Cerchino gli altri ciò che gli pare. E dunque coloro che 10 

permettono al calzolaio di attendere alla lesina e: alle pelli, alfi
latore di lana di attendere alle pecore e allo scultore di badare: 
alle statue, serenamente concedano anche a mc, di grazia, di 
attendere ai poeti. 

XL Con gm11 da11110 compatiamo i re e gli dei pagani. 

Ci saranno poi altri che - esorbitando dalla via già battuta -
balzeranno fuori obliquamente e grideranno che io sono scon
siderato, perché presumo di scavare dalla terra le ceneri dei re 
e suscitare: nuovo odio contro di esse, già da lungo tempo in 
pace; o con più nuove: nebbie offuscare gli antichi splendori cd 
eccitare a inopportuna considerazione, in cospetto di tutti, le 
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nus oportunam vigiliam excitare, et sub titulo honorabili, selli. 
cet Genealogie deorum, eorundem recitare latrocinia et ince. 
stus. Longa est querela hec et plurium membrorum implicita 
et, ea monstrante, adverto quoniam senserint isti quid scripse'. 
rim, et potissime dum queruntur quod deorum gentilium faci. 

2 nora recitarim. Verum gentilium animum redolet ista conque. 
stio, et, si sic sapiunt mente, ut verba sonant querula, viget 
adhuc in non nullis error ille infamis, quem queso auferat Deus 
et resolvat in nichilum. Obiectis autem respondisse facillimum 
est. Agit enim temerarie qui in nimium terminos excedit auda. 
de; sic memini in libro Ethycorum Aristotilem arbitrari." Hos 
ego excessisse non reor; audere quidem quod ab omni necessi
tate concessum est, non est temerarie agere. Nemini prohibi
tum legi, seu honesta sint, seu etiam minus honesta, regum ge. 
sta describere; erat tamen regibus satius sic cgisse, ut nil de eis 
referri posset preter honestum. 

3 Ego autem de his non ordinato, nec in hoc disposito stilo 
scripsi, sc:d summotenus et pcrfunctoric, uti non nunquam or
do assumpti operis cxigcbat, recitavi, si qua inscrui. Scd, csto 
feccrim, non novum aut inusitaturn facinus feci; stant tam anti
qua quam magna illustrium scriptorum volumina, in quibus et 
stilo celebri, et ordine integro regurn recitantur acta, a quibus, 
si quid huic operi appmitum est, novissimus sumpsi. Si ergo 
h<.'.c querela facienda est, de illis amplioribus l:t antiquis yuc
rantur hystoriographis, quorum scripta celeberrima cum fama 
iam diu universo patuere orbi; ex his, si quod ocliurn generari 
potest in cineres iam quietos, exurdium sumpturn est. Sed yue
so, quc pietas hec? Ex quo caritalis fomite oritur? ()ue lrnius 
pictatis causa? Credo generosi animi videri cupiant taks in hoc 
quocl honures regios curcnt ustenclantquc quia turhentur au-

4 clicntcs declecora. O quam parvo tales existimant nobilitatem 
mncari, que egrcgiis moribus, iustitia, sanctitate atquc scientia 
adipiscitur! Scirent isli, si nobilcs cssent, quia non solurn su
pervacaneum sit, scd damnosum, non solum gentilibus, scd 
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scelleratezze degli dei, già semisopite; e sotto un titolo onore
vole, quello di Genealogie deomm, narrare i loro delitti e i loro 
jncesti. Questa è accusa di lunga data e complessa di molti ele
menti; e dalle sue indicazioni mi accorgo che questi hanno ben 
inteso ciò che ho scritto, specialmente quando mi accusano di 
aver narrato le azioni degli dei pagani. Ma proprio quest'accu- 2 

sa ha odore cli animo pagano; e se essi così pensano, come le 
parole suonano ~ella loro bocca, vive ancora in alcuni quell'in
fame errore che 10 prego Dio di eliminare e di sciogliere in nul-
la. Ma è poi molto facile rispondere alle obbiezioni. Sconside
rarnmente agisce chi valica di troppo i confini dell'audacia; e 
così, ricordo, opina Aristotele nell'Ethica. Io non credo di aver 
superato questi limiti: poiché osare ciò che è concesso da ogni 
opportunità non significa agire sconsideratamente. Ho letto 
che a nessuno è proibito di descrivere le gesta dei re, sia oneste 
che disoneste; sarebbe meglio tuttavia che i re si comportasse-
ro in modo che nulla, se non onesto, di essi si potesse riferire. 

Io poi non ho narrato degli stessi con stile a ciò ordinato e .3 

disposto, ma solo superficialmente e sommariamente - se alcu-
ne notizie ho inserito come esigeva talvolta l'ordine dell'opera 
intrapresa. /via anche se lo ho fattu, non ho compiuto impresa 
nuova e inconsueta. Esistono volumi antichi e celebri di scrit-
tori illustri, nei quali, con stile chiaro e ordine perfetto, si nar
rano le impn.:sc elci re: e iu, da buon ultimo, da loro ho preso 
ciò che (se talora ho fatto) ho aggiunto all'opera mia. Se dun-
que yucst'accusa è da farsi, accusino i grandi storici antichi, i 
cui famosi scritti, già da tempo con fama sono stati resi manife-
sti al mondo intero. Se mai qualche odio si possa suscitare con-
tro ceneri ormai quiete, da quei libri si è preso principio. Ma, 
di grazia, che pietà è questa? Da quale funte di carità nasce? E 
quale ne è la umsa) Io credo che questi tali desiderino appari-
re generosi di animo, curando l'onore dei re e mostrando di 
turbarsi all'udire cose sconvenienti. O come a poco prezw essi 4 
stimano potersi comprare la nobiltà, che si ottiene coi buoni 
costumi, con la giustizia, con la santità e la scienza! Saprebbero 
costoro, se fossero nubili, che non solo è superfluo, ma danno-
so compatire, non i pagani, ma anche tutti quelli che hanno 
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malemeritis quibuscunque compati; et ideo, si sapiunt, servent 
hanc pietatem in melius. Turpia autem deorum gentilium de. 
decora nec dormiunt, nec sopita sunt, quin imo a sacra Christi 
doctrina in perpetuum non surrectura sepulta, et ingenti dam. 
nationis mole contecta et oppressa sunt. Huius ego molis onus 
etsi non satis, pro viribus tamen tanquam christianus homo' 
augere conatus sum, laudes inde et dignas consequi, non re'. 

5 dargutiones expectans. Verum hos ego parvifacio morsus, cum 
nullo possint dentis acumine quenquam ledere. Hi ergo, si 
Christiani sunt, taceant et peniteat eos, si deorum gentilium 
abiectioni eis ulla fuit compassio, cum inter alia crimen hoc mi
nime deceat Christianum. 

XII. Breviloquus seu longiloquus ob causam lacerandus non 
est. 

1 Breviloquum forte me dicent alii, eo quod aliquando magis 
perfunctorie quam longa serie recitando fabulas atque hysto
rias, aut illas enucleando, pertranseam. Et sic non dubito quin 
sint qui dicant me, quam oportunum sit sepissime longiorem, 
Primis ut sic esse fateor necesse est. Fuere enim huius facinoris 
rationes plurime. Quedam autem ideo paucis sub verbis relata 
sunt, quia non erat unde possem ampliora describere, ni ex 
meo voluissem fabulas aut hystorias protelare vel fingere, quod 
omnino fugiendum est sano homini. Quedam vero etiam ad 
plenum scripsisse paucis indigebat licterulis, ex quibus si satis 
intendo sumitur, viciosum fuisset in longius protendisse. Sunt 
tamen et multa, que procul dubio longiorem verborum copiam 

2 tolerassent. Sed queso, si cuncta sinamus que dici potuissent, 
aut forsan exquisisset materia, sed ea tantum, que michi seri
benti occurrebant, circa longissimas hystorias aut fabulas, circa 
omnes singulares tam deorum quam hominum actus, circa 
multiplices fictionum sensus, circa testimonium fabularum aut 
hystoriarum veterum autoritates, circa opiniones plurium rela-

LIBRO QUINDICESIMO, XI-XII 1571 

mal meritato; e perciò, se sono saggi, serbino a cose migliori 
questa pietà. Le turpi vergogne degli dei pagani non dormono 
né sono estinte, anzi, sono state sepolte dalla santa dottrina di 
Cristo, per non risorgere mai più e sono state coperte e schiac
ciate dal gran peso della dannazione. Io poi, come cristiano, ho 
cercato di accrescere, sebbene non abbastanza, tuttavia secon-
do le mie forze, il peso di questa mole, aspettandomi di conse
guire degne lodi, e non rimproveri. Ma questi loro morsi io li 5 
disprezzo, perché non possono coi denti aguzzi offendere nes
suno. E dunque, se sono cristiani, tacciano costoro e si penta-
no se qualche compassione hanno avuto per il disprezzo verso 
gli dei gentili, poiché, tra l'altro, questa colpa .non si addice al 
cristiano. 

:XII. Il discorso conciso o il prolisso non devono essere criticati 
per il fatto di esserlo. 

Altri forse diranno che sono stato conciso, perché talora r 
passo narrando - o spiegandole - più sommariamente che in 
lunga serie, le favole e le storie. E così d'altra parte non dubito 
che alcuni diranno che sono stato molte volte più lungo del
l'opportunità. Ai primi è necessario che io confessi che è pro
prio così. E ci furono infatti molte ragioni di questa brevità. 
Ma alcune notizie sono state riferite con poche parole perché 
non mi era possibile descriverle più ampiamente, se non avessi 
voluto di mia iniziativa allungare o comporre favole e storie: 
cosa che invece deve evitare qualunque uomo savio. Anzi alcu-
ne di quelle favole o storie potevano essere in poche righe pie
namente descritte; e se da esse si può afferrare il senso, sarebbe 
stato difetto volerle estendere in misura eccessiva. E tuttavia 
molti argomenti ci sono che, senza dubbio, avrebbero tollerato 
maggiore copia di parole. Ma per favore - lasciando pure tutto 2 

ciò che si sarebbe potuto dire o che forse avrebbe richiesto la 
materia dell'opera - se io avessi voluto scrivere solo le cose 
che, quando componevo, mi venivano in mente, attorno alle 
lunghissime storie o favole, attorno alle azioni singole degli dei 
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tiones, et huius modi scripsisse voluissem, quando me finem 
operi huic fecisse existimant tales? Equidem vix unum suffe. 
cisset seculum. Et in tam grande etiam evasisset volumen, ut 
solo intuitu primo terruisset quoscunque lectores, et ob id satis 
ratus sum ea, que dieta sunt, sic summotenus tetigisse; non 
enim puero aut inerti vulgo scribimus, quin imo, ut alias dic. 
tum est, doctissimo regi et provectis hominibus, si aliquando 
ex manibus tuis, serenissime princeps, ad alios venturum opus 
hoc est. Preterea, ut exerceantur ingenia, non adeo plene seri. 
benda sunt omnia; nam, que labore aliquo quesita sunt, place. 
re magis consueverunt, et cum maiori diligentia conservati, 
quam que sponte sua in intellectum legentis accedunt. Est et 
posteris linquendus dicendi seu scribendi locus, ne invidìsse 
futurorum videamur ingeniis, et arrogantia quadam, ad quam 
omnes aspiramus, videamur preoccupasse sequentium glo. 
riam. Miti igitur animo ferendum est quod, honestis agentìbus 
causis, aut brevitcr dictum est, aut causa brevitatis omissum. 

His autem, qui mc, si qui crunt, diccnt longiorem debito 
quandoque forc, non aliucl dicam, nisi quia sic oportunum esse 
ratus sum, aut quia me, ut fit, aliquanclo intellcctus delectatio 
inpellebat, que prudentioribus non nunquam libt:ralissimum 
prc:stitit calamum. 

Sed quid? Uti brcvia habcnt inLclligcntium cxc:rccrc ingcnia. 
sic c:t arnpliora minus intdligcmium revocare; et id circo, qui 
plura noverunt, sint memores quoniam et ipsi aliquando fuerc 
rudes, et ob id absque indignatione patiantur, si ampliusculc 
iunimibus labormum sit. 
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e degli uomini, ai molteplici significati delle invenzioni, alla te
stimonianza delle favole o alle autorità delle antiche storie, o 
alle opinioni e alle relazioni dei molti, e ad altre cose di questo 
tipo, quando stimano costoro che avrei posto fine a quest'ope
ra? Invero non sarebbe bastato un secolo. E l'opera sarebbe fi
nita in un così grande volume che, al solo vederla, avrebbe spa
ventato qualunque lettore; e perciò ho creduto di toccare così 
solo sommariamente, quanto ho scritto. Non scrivo infatti per i 
ragazzi o per il volgo ignorante; al contrario - come altre volte 
ho detto - per un re dottissimo e per uomini esperti: se dalle 
tue mani, serenissimo principe, una volta quest'opera potrà 
giungere ad altri. Inoltre - affinché gli ingegni si esercitino - 3 
non tutte le cose sono da scrivere fino a sazietà, Quelle infatti 
che sono state acquisite con qualche fatica, di solito piacciono 
di più e sono serbate con maggior cura di quelle che da se stes-
se si avvicinano all'intelligenza del lettore. Bisogna pur lasciare 
spazio di scrivere e di parlare ai posteri, affinché non sembri 
che portiamo invidia agli ingegni futuri e che vogliamo occupa-
re, in anticipo con una certa arroganza, la gloria di quelli che 
succederanno, gloria alla quale tutti aspiriamo. E dunque con 
animo benevolo deve essere tollerato ciò che, per onesti moti-
vi, è stato detto brevemente o per brevità è stato tralasciato. 

A quelli poi - se ce ne saranno - che diranno che io sia 
stato talora più lungo del dovuto, risponderò di averlo fatto, o 
perché lo ho ritenuto opportuno, o perché - come accade - ta-
lora mi spingeva il piacere; dell'intelletto: piacere che, alle volte 
ai più prudenti concedette una penna generosissima. 

Ma che? Come; gli scrittori brevi devono esercitare gli inge
gni degli intenditori, così i più ampi devono provocare quelli 
dei non intendenti: e perciò quelli che più ne sanno, ricordino 
che anch'essi, una volta, furono inesperti; e dunque sopporti-
no, sema sdegnarsene, se per i più giovani si è più largamente 
elaborata la makria. 

4 

5 



l 

1574 GENEALOGIE DEORUM GENTIIJUM 

XIII. Vero, non ficto regis mandato hoc opus composititm. 

Aderunt forte qui dicant quod non nunquam de aliis quibu. 
sdam etiam claris viris dictum est, me scilicet in gloriam tnei 
nominis fingere, quod tuo iussu, rex indite, hoc opus elabora
verim, cum minime verum sit. Tarda bis fides est, seu verius 
animus nequam. Quod de se noverunt, urentes invidia, in alios 

2 coniuncturam faciunt. Certissimum est, ut Tullii verbis utat: 
«Trahimur omnes studio laudis, et optimus quisque maxime 
gloria ducitur».48 Et ob id, cum gloriosum sit parvo homini ma. 
ximo atque optimo regi obsequium prestare posse, non fidern 
cum difficultate comperiet dixisse non nullos ad extollendarn 
humilitatem suam mendacium, finxisse huius modi, sed scrip. 
tores nunquam credam; sed de hoc alias. 

3 Ego autem, ut ad me veniam, non inficiar me glorie avidutn, 
sed quantumcunque cupiam, profecto non adeo effrenis sutn, 
non adeo hoc accensus desiderio, non adeo hostis honesti, ut 
in tam turpe mendacium, rubo re, non dicam frontis, sed men
tis abiecto, me ipsum proripuissem. In hoc me superbum con
fiteor, si superbia dicenda hec est; in talibus nisi Deo celi ho
norem seu titulum irrequisitus infenem, et hoc etiam non om
nibus requirentibus exhiberem. Tu nosti, rex optime, quo
niam, me renitente atque tergiversante, Domnini, militis 
suasionibus precibusque in votum tuum deductus sum, ut sci
licct laborem bune subirem. Nec non labentibus annis factum 
est ut Becchinus Bellincionus, familiaris tuus et concivis meus, 
e Cypro veniens, apud Ravennam urbem me conveniret, et po
stquam placidis verbis clementiam atque gratiam Celsitudìnis 
tue erga me immeritum monstravit, miris exhortationibus, ut 
aiebat, te sic imperante, semisopitum circa hoc opus ingenium 

4 meum irritavit.49 Equo modo dilectissimus tibi Paulus Geome
tra non nunquam, ostensis licteris sigillo Maiestatis tue sìgna
tis, in quibus ad me iussa inserebantur tua, sollicitum rc:ddi
dit.'" Novit Deus, et tu scis, quia ncc unquam Preminemiam 
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;{llI. Quest'opera è stata composta per vero, non per finto co-
111a11do del re. 

Ci saranno forse di quelli che potrebbero dire ciò che talora 1 

è stato detto anche di alcuni uomini illustri: che cioè ho finto, 
per acquistar gloria al mio nome, di aver elaborato per tuo or
dine, inclito re, quest'opera; mentre ciò non sarebbe vero. Co
storo stentano a prestar fede, o piuttosto hanno l'animo malva-
gio. Quello che,sanno di sé, bruciando d'invidia, lo suppongo-
no negli altri. E cosa ben certa, per dirla con Cicerone, che 2 

«tutti siamo attratti dal desiderio di lode e che quanto uno è 
migliore tanto più è allettato dalla gloria». E perciò, poiché è 
motivo di gloria per un piccolo uomo poter rendere ossequio 
ad un grande ed ottimo re, non difficilmente troverà credito il 
dire che alcuni, per sollevare la loro umile posizione, abbiano 
inventato una siffatta menzogna; ma non mai potrò credere 
che lo abbiano fatto gli scrittori. Ma di ciò altra volta. 

Io poi, per venire a me, non negherò di esser avido di gloria, 3 
ma, per quanto lo desideri, non sono cosi sfrenatamente acceso 
da questo desiderio, e non tanto nemico dell'onestà, da preci
pitarmi in si vergognosa menzogna, gettato via il rossore, non 
dirò della fronte, ma della mente. In questo mi confesso super-
bo, se questa è da chiamare superbia: in tali argomenti, senza 
esserne richiesto, darei onore e titolo solo a Dio; e neanche a 
cutti quelli che me lo richiedessero, lo darei. Tu ben sai, ottimo 
re, che contro la mia riluttanza e tergiversazione, per le eso1ta
zioni e le preghiera del tuo cavaliere Donnino, sono stato in
dotto ad appagare il desiderio da te espresso, che mi sottopo
nessi a questa fatica. Trascorsi poi alcuni anni, avvenne che 
Becchino Bellincioni, tuo familiare e mio concittadino, venen-
do da Cipro, mi incontrò a Ravenna; e, dopo avermi significato 
con parole gradite la clemenza e il favore della tua Altezza ver-
so me., di essa indegno, con insistenti esortazioni- per tuo or-
dine, come diceva - provocò il mio debole ingegno in quest' o-
pera. Allo stesso modo talvolta Paolo Geometra, a te dilettissi- 4 
mo, mostrandomi una lettera col sigillo della tua maestà, nella 
quale erano inseriti tuoi ordini, mi rese sollecito. Sa Dio, e tu 

l_ 
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tuam vidi, nec tu me vidisse potuisti.51 His mandatis credidi, et 
onus meis humeris pregrande subivi. Si te ignaro hec acta sunt, 
per iam dictos decept~s sum, et sic _hos fateor esse veri~ic?s, 
qui asserunt non tuo mssu co~po_s1tum; v~rum no~ C~ltntne 
meo, nisi me in hoc peccasse qms d1ceret, qma non d1xer1tn tne 
facturum, si tuis licteris ad me directis susciperem. Sed hoc tni. 
chi superbum visum est, quasi Do~ninum, insignem_ ~ilitem, 
minus veridicum arbitraret. Domnmus autem, ut aud1v1, eo fe. 
re anno, in quo me primo convenerat, diem clausit, et ob id 
non eius fidem invocare possum.52 Vivit Becchinus, et Paulus 
Geometra vivit, hos ego et regiam fidem tuam veritatis huius 
testes in terris habeo. Te igitur cum illis invoco, tuum hunc, si 
necessitas exigat, laborem esse oportunum e~t, opp~gnationi 
scilicet huic obsistere, et nomen meum a tam illecebn nota ve
ritatis affirmatione purgare. 

Sed ut, te, rex indite, paululum omisso, ad obiectores deve
niam, eorumque obiectioni aliquid pro iure meo :~s?ondeam, 
assero, si pro rostris, sedente preside, agendum hugmm esset, 
me vivos habere testes, nec ex fece plebeia, sed illustres homi
nes, quia minime oportunum mic~i erat ut usqu~ ~yp~utn p~o 
tam inepto mendacio evolarem. S1 opus meum ms1grure _regio 
nomine cupiebam, prope crat, imo coram (necverebor d1cerei 
rex, qui, si credidisset obtinuisse, pos~quam c_epera~, quod 
minime in animo erat, dum mc convcnlt Domnmus, viva \'Occ 

rogasset ut sue hoc opus ascribcrem rvlaiesta~i, ~sto minus _in
telligens princeps esset,"' cxistinrnns_ non rmchi ~uo_ no.mine 
gloriam inferte, quin imo meis l~~ten~ eter~um su1s tltuhs_ d~
cus addere. Nec mirum; suffragns erum scnptorum stant 10s1-

gnia et nomina regum. Hinc Alexander ille Mace~o, qui pat:7a 
militum manu ingenti animo orbem totum aggred1 a usus est, m 
Persas vadens multos huius modi scriptore~, qui sua gesta de-
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sai, chenonmaihopotutovederela tuaMaestàechetunonmihai 
potuto vedere. Io ho creduto a questi tuoi ordini e ho preso 
sulle mie spalle il grande carico. Se questi ordini sono stati dati 
a tua insaputa, allora sono stato ingannato dalle persone sopra 
nominate; e solo così posso ammettere che dicano il vero colo
ro che affermano aver io composto senza il tuo ordine. Ma non 
per mia colpa; a meno che uno non dicesse che ho mancato per 
non aver detto che avrei dovuto procedere solo dopo aver rice
vuto una tua lettera, a me diretta. Ma far ciò mi parve superbia, 
come se non ritenessi veridico il tuo insigne cavaliere Donnino. 
Egli invece morì- come ho sentito dire - quasi nello stesso an
no che mi aveva per la prima volta incontrato e perciò non pos
so invocare la sua testimonianza. Ma vivono Becchino e Paolo 
Geometra e io li posso avere, insieme con la tua fede, testimoni 
qui in terra di questa verità. Te dunque con loro io chiamo; è 
opportuno che - se lo richieda la necessità - sia tua dovuta fati
ca resistere a questo attacco e purificare il mio nome da mac
chia cosl disonesta con l'affermazione della verità. 

Ma per venire, inclito re, agli obiettori - lasciando stare un 
poco te - e per rispondere qualcosa alla loro obbiezione, se
condo il mio diritto, io affermo che, se la contesa dovesse esse
re trattata in tribunale, di fronte al suo presidente, ho dei testi
moni ,mcor vivi, e non di vile origine, mJ. uomini illustri, pronti 
a provare che non era necessario che volassi fino a Cipro per 
cosl sconveniente menzogna. Se desideravo insignire la mia 
opera dd nome reale, era vicino, anzi cm alla mia presenza - e 
non temo di dirlo - un re che, se avesse creduto di poter otte
nere - quando già avevo cominciato ciò che non era mia in
tenzione di chiedere, quando mi incontrò Donnino, avrebbe 
chiesto a viva voce che dedicassi quest'opera alla sua Maestà, 
pur essendo principe meno intelligente; stimando che, non a 
me, il suo nome recasse gloria, anzi che con i miei scritti avrei 
aggiunto ai suoi titoli uno splendore eterno. Né è da meravi
gliarsene: le insegne e i nomi dei re si fondano sull'aiuto degli 
s,-rittnri. Cosl Alessandro il Macedone che con piccolo esercito 
di sul dati, ma con animo grande, osò aggredire tutto il mondo; e 

lcm<laoJo m Pmi~ condass, '°" ,, mol, i scrittod cld~cciws 
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scriberent, secum traxit, et in Sigeum veniens, quo bustum vi. 
dit Achillis, tacuisse non potuit quin ostenderet verbis qua111 
grandis videretur sibi gloria quam consequebantur a scriptori. 
bus reges, eum fortunatum dicens, quod illi Homeru1:1 conti
gisset habere preconem.54 Hinc Pompeius Magnus, qm equa111 
fecit cum virtute fortunam, Theophanem mitilenum, quasi n0 . 

men suum perenne facturum, in contione militum civitati do. 
navit.55 Hinc Scipiones, Titus Fulvius, Cato Censorius, Q. Me. 
tellus Pius, G. Marius, Cicero, et alii plures illustres viri se 
scriptoribus faciles atque liberales exhibuere, ut eos in hoc 
traherent, ut de se scriberent.56 

Quid ergo meis licterulis regem inclitum mendacio insera111, 
quasi invito gloriam largiturus sim, et meam offuscaturus igno. 
miniosa labe? Si adeo avidus essem mendaciis meam extollere 
gloriam, stant et alia opuscula, ex quibus nullum est ullo huius 
modi titulo insignitum preter Buccolicum carmen, quod, ut sibi 
intitularem petiit Donatus Appenninigena, paupcr, sed hone
stus homo et precipuus amicus meus. Quid non omnibus no
mina prepono regum? Prcterea, est ne hoc sub sole novum te
gcs desiderare scripta quedam, et amicis iniungcre? Non equi
<lem. Diebus nostris memini Robenurn, Ierusalem et Sycilie 
splendidurn regem et rnultis ornatum titulis, postulasse ab insi
gni viro Francisco Petrarca, ni alteri tribuisset, ut sibi ascribe
ret Ajji·ice, a se noviter edite, titulum. Quam, queso, aucturus 
gloriam, Francisci an suarn) Suam profecto 1 

Quid multa) Non equidcm magnornrn ducurn nomina cla
ros scriptores faciunt, imo potius ipsi rcges scriptorum opere 
cognoscuntur a postcris. Insuper si approbandum sit opus, 
quid illi adiectum regis nomcn potest autoritatis afferrc, aut 
bene merito autori glorie superaddere? Et, si improbandum 
sit, quo iure poterit prescriptio illa fccisse probabile, aut notam 
autori iniectarn abstergere? Decus igitur et gloriam agenti ap
probatio virorurn illustrium affcrt, non regii nominis ascriptio. 
Ego autem, ur iterum dixerim, adeo superbe obstinatus sum, 
ut nisi Deo glorie, cnius ascribenda sunt omnia, unius carminis 
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sero le sue gesta; e giungendo al Sigeo, dove vide il sepolcro di 
Achille, non poté a meno di esprimere, a parole, che gran gloria, 
a suo parere, conseguivano i re dagli scrittori, dicendo Achille 
fortunato perché gli era toccato di aver Omero come araldo. 
Così Pompeo Magno, che eguagliò la fortuna con la virtù, donò 
a Teofane di Mitilene, in un'assemblea di soldati, la cittadinan
za, come se volesse rendere il suo nome immortale. Cosi gli Sci
pioni, Tito Fulvio, Catone il Censore, Q. Metello Pio, Gaio Ma
rio e Cicerone, ed altri molti uomini illustri, si mostrarono bene
voli e generosi verso gli scrittori, per attrarli a scrivere di loro. 

Perché dunque io dovrei inserire con menzogna un inclito re 7 

nella mia opera, come se fossi per dargli gloria, contro la sua 
volontà e per offuscare la mia fama con macchia ignominiosa? 
Se fossi così avido di innalzare la mia gloria con menzogne, ci 
stanno, a smentirlo, altre mie opere, nessuna delle quali, eccet-
to il B11ccolimm cannen, insignite di simile titolo. Solo il Bucco
!ic11m carmen mi chiese di intitolargli Donato del Casentino, 
uomo povero, ma onesto e grande amico mio. Perché non pre
pongo a tutte le opere nomi di re? Inoltre è cosa nuova sotto il 
sole che i re desiderino alcuni scritti e che li ordinino agli ami-
ci? No davvero. Ai nostri giorni, ricordo, Roberto, splendido 
re di Gerusalemme e di Sicilia, ornato di molti titoli, chiese a 
Francesco Petrarca, se ad altri non l'avesse destinata, di dedi
cargli il titolo dell'Ajì·ica, appena fosse pubblicata. Chiedo: per 
quale gloria aumentare, quella di Francesco, o la sua? Certo 
per aumentare la sua 1 

A che dir molto? Non davvero i nomi di grandi condottieri 8 

rendono illustri gli scrittori, anzi perfino i re sono conosciuti 
dai posteri per opera degli scrittori. Inoltre, se un'opera è da 
approvare, qual nome di re, ad essa aggiunto, potrebbe recarle 
autorevolezza, o aggiungere gloria ad uno scrittore benemeri-
to? Se invece non fosse da approvare, con che diritto potrà 
quella dedica renderla approvabile o cancellare l'onta gettata 
sullo scrittore) L'approvazione di uomini illustri dunque, e 
non la dedica al nome di un re, reca onore e gloria a chi scrive. 
lo poi - per tornado a dire - sono così superbamente ostinato, 9 

che non dedicherei, se non alla gloria di Dio, al quale tutto è da 



GENEALOGIE DEORU\1 GENTILIUM 

tantum decus, etiam Cesari dictatori resurgenti aut Scipioni 
Affricano, nisi rogatus, aut si amicus esset, ascriberem. Dieta 
sint hec, mi rex, bona cum tua venia, queso, et postremo pre
cor si contingat te unquam aliquos talia obicientes audire, tan
qu;m veritatis conscius, impera regia cum indignatione silen
tium, et quod tuo nomini, te petente, dicatum est, imo compo-

10 situm te mandante, regia virtute defende. Supererant multa, 
sed quoniam michi satis dictum esse videtur, omictenda reli
qua censui, et Deo, munerum largitori, tibique operis fortu
nam commictere, quod, postquam in tuas devenerit manus, 
dum libuerit, tuo fultum presidio et te iubente, tendat in publi
cum. 

Conclusio. 

Ecce tandem, clementissime rcx, divina pictatc prebcnte, in 
finem longi operis ventum est. In quo ea, qua pOLui, solertia iu
xta veterum traditiones deorum gentiliurn genus et eorum po
steritates, multis undiquc exquisitas vigiliis, quo datum est or
dine, descripsi, et iuxta mandatum tue Scrcnitatis pro viribus 
ingenii rnei post fabulas fictionum sensus, scu ab ant_iquis sum
ptos, scu a tenui intcllcctu mco emunctos, apposui. Ostendi in
supcr, quod officiosissimum ratus sum non nullis, po<.:tas ad
versus opinioncs taliurn, non dicam iustos omncs, sed nec ricli
culos aut simpliciter fobulosos esse, quin imo scculari scientia, 
ingenio et moribus ac etiarn insigni claritate rnnspicuos. Li
gr;um pretcrca in litorc ancoris et prorcsiis ingcnius<.: firmm·i. 
magis scmper dc bonitate divina confidens quam dc rohmc 
vinculorum. Sic et a nauta, quas nocuas crcdidi, 
arnovi, csto ,ubitrcr rnpercsse quarn plurimas, adversus quas 
vix credam satis armasse potucrirn; non cquidcm se, quamum
nrnquc hellicosissirnus miles sit, adeo caute armare putuit qui-

LIBRO QUINDICESIMO, XIII-Conclusione r58r 

, crivere, l'onore pur di un solo carme, anche se risorgesse il 
.is S · · Af · d f . dittatore Cesare o C1pione ncano, quan o non ne ossi pr~-
ato; o solo se fosse un amico. Siano dette queste cose, o mio 

ge con tua venia; e in ultimo, ti prego, se mai accada che tu 
\~ta alcuni dir tali cose, quasi conscio della verità, ordina con 
f0 sdegno regale il ~ilenzio; .e ,quello che al tuo nome, su tu~ ri
chiesta, è stato scritto, anzi e stato composto per tuo ordme, 
difendilo con la tua potenza di re. Molte cose resterebbero da ro 
dire; ma poiché mi pare di aver detto abbastanza, ho ritenuto 
pportuno di lasciare il resto e affidare a Dio, largitore di doni, 

0 a te la sorte del!' opera; e quando essa sarà giunta nelle tue 
:ani, pur che ti piaccia, appoggiandosi alla tua difesa, e per 
ruo ordine, si presenti in pubblico. 

Co11cl11sio11e. 

Ecco dunque, clementissimo re, che, per l'aiuto della pietà r 
divina, sono giunto alla fine della lunga opera. In essa ho de
scritto, secondo l'ordine ricevuto, e con la diligenza che ho po
tuto, la stirpe degli dei pagani e le loro discendenze, giusta le 
rra<lizioni antiche, ricercme d'ogni parte con lunghe veglie; e 
poi ho aggiunto, conformemente all'ordine della tua Scrcni'.à, 
e sempre in proporzione alle forze del mio ingegno, dopo le ra
vole, i significati delle invenzioni, o pn:si dagli antichi, o spre
muti dalla mia modesta intelligema. Ho poi mostrato che i 
poeti - e cii) mi parve doveroso verso alcuni di essi - sono, 
contro l'opinione dei miei critici. non dirò tutti giusti. ma nep
pure ridiculi, o semplicemente creatori di favole; al contrario, 
r:igguardevoli per b sciema profana, l'ingegno, i costumi e an-
che per insigne fama. Inoltre ho abilmente: attraccato la nave 
sul lido con ancore e attrezzi, sempre confidando più nella 
bontà divina, che nelb sicurezza degli ancoraggi. Cosl ho al
lontanato dal nocchiero i dardi che ho creduto più dannosi, 
sebbene poi stimo che molti ne rimangano, dai quali appena 
crcdtrei di potermi difendere; e invero nessun soldato, per 
quanto esperto di guerra, ha potuto armarsi con tanta cautela, 
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2 squam quin locus host~ gl~dio. linquere~ur. Ip~e igitur Deus 
protegat, qui solus nov1t d1vert1cula malignanti~, et volens 
contrivisse potuit. Verum quoniam homo sum nov1que nullum 
adeo oculatum quin, nisi divina protegatur manu, sepissitne 
cadat in lubricum, arbitror satis possibile me non nunquam aut 
omisisse dicenda, aut non dicenda scripsisse, aut dieta non sa. 
tis rationibus roborasse, aut minus plene in votum tuum ivisse, 
seu aliis modi peccasse plurimis, de quibus doleo. Et quoniam 
nosco quod ignavie mee mea imputanda sunt crimina, supplex 
veniam posco, teque humilis per tui capitis insigne d~cus exoro 
ut tui ingenii celsitudine defectus suppleas, superfluitates exci. 
das dieta minus accurate exornes, et omnia pro iudicio tue 

3 sin~ere mentis pariter corrigas et emendes. Si forsan, maiori. 
bus occupatus, ut sepissime reges estis, huic labori_ tempus non 
posses inpendere, tunc omnes honestos,_ sacros, p1os_ atque ca
tholicos viros, et potissime celebrem v1rum, Franc1scum Pe
trarcam, insignem preceptorem meum, ad manus quorum 
opus hoc aliquando deveniet, per Christi ~reciosissimum ~an
guinem deprecor ut errores quoscunque, s1 ~u~s forsan ~:nus 
videns dictis immiscui, sua pietate atque bemgmtate surr1p1ant, 
aut illos in sacram veritatem convertant; eorum enim existima. 

4 tioni et emendationi opus hoc esse suppositum volo. Pretcrea, 
rex indite, si quid boni inest, si quid bene dictum, si quid votis 
tuis consonum, gaudeo et exulto, et cxinde labori meo congta
tulm" verum scientie mec imputes nolo, nec lauros aut honores 
alios 'ob id postulo; Deo quippc, a quo omne datum optimum 
et omne donum perfectum est, attribuas queso, eique honores 
impendito et gratias agito, cum ipse more meo _semper post 
exactos quoscunque labores honestos consuever1m, qua pos
sum mentis devotione Daviticum illud dicere: «Non nobis Do
mine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam».59 

Genealogie deorum gentilium sec11ndum Iohannem Bocrnc
ci11111 de Certaldo ad i!l11strcJ11 pri11cipem Ugonem, Ierusa!em et 

Cì'pri regem, liber X\/'" et 11!tli1111s explicit. 

LIBRO QUINDICESIMO, Conclusione 

da non lasciar posto alla spada nemica. Lo stesso Dio dunque 2 

mi proteg~a, che solo conosce i sentieri dei maligni e, volendo, 
li ha potuti cancellare. Ma poiché sono uomo e so che nessuno 
è cosi avveduto da poter evitare, senza la protezione della ma-
no divina, di scivolare nel pericolo, credo abbastanza possibile 
di aver talora, o omesso cose che dovevano esser scritte, o 
scritto cose che dovevano esser taciute; o non aver rafforzato 
quelle scritte con adeguati argomenti; o aver non pienamente 
50ddisfatto al tuo desiderio; o aver mancato in molti altri modi 
dei quali ~i dolgo. E poiché so che le mie colpe sono imputa'. 
bili alla nua pochezza, supplice domando perdono e umilmen-
te ti chiedo, per l'onore della tua corona, che tu supplisca ai di
fetti con l'altezza del tuo ingegno, tagliando le cose superflue, 
ornando quelle scritte con minor cura, correggendo ed emen
dando il tutto, secondo il giudizio della tua mente sincera. Se 3 
forse, occupato in cure maggiori, come molto spesso siete voi 
re, tu non potessi spendere tempo per questa fatica, allora pre-
go - in nome del preziosissimo sangue di Cristo - che tutti gli 
uomini onesti, santi, pii, cattolici ( e specialmente il mio insigne 
maestro Francesco Petrarca) nelle cui mani talvolta perverrà 
qucst' opera, tolgano con la loro pietà e benevolenza, quegli er-
rori che forse meno accortamente vi ho inserito; oppure li con
vertano in santa verità, poiché io voglio che questo libro sia 
sottoposto alla loro valutazione e correzione Inoltre inclito re 4 
se e' è qualcosa di buono, di ben detto e di c~nsono ~ tuoi vot/ 
godo cd esulto e mi congratulo con la mia fatica; ma non vogli~ 
che tu lo attribuisca alla mia scienza (mentre non chiedo per 
questo né alloro né onori), anzi ti prego di attribuirlo a Dio, 
dal quale ogni cosa migliore è data e ogni dono è fatto; e a Lui 
consacra onori e rendi grazie, mentre io, secondo il mio costu-
me, son solito, dopo aver compiuto tutte le mie oneste fatiche 
dire, quanto devotamente possa, quel detto di David: «Non ~ 
noi, non a noi, Signore, ma al nome tuo dà gloria». 

fiJ/lsce il quindicesimo ed 11/timo I/hm delle Genealogie Dco
rum Gcntilium, opera di Giovanni Boccaccio da Certaldo a!l'il-1'"" ;dndp, Ugo," di Cnw,lmmN', di Cipro, 
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I' boccaccesca co111pleta111e11te aggiornata, Milano 1939; e da V. BRANCA-G. 

JI" oAN, Bolletti110 bibliografico, in «Studi sul B.», I-XIV, 1963-1983-1984; e 
~ADE. Esrosno, Bollettino bibliografico, ibid., XV-XXIII, 1985-1995; e dello 
a O Boccaccia11a, Bibliografia delle edizio11i e degli scritti critici (1939-1975), 

~e'.:;na 1976. Utili ancora: E.H. WILKINS The Ge11ealogy of the editions of the 
;;" e,i/ogia deomm, Chicago 1927 e RoMANO 801-809. Sull'edizione veneziana d:11494, The Renaissa11ce a11d the Gods. A comprehensive Collection of Renais
s,iice Mythographies, Iconologies, Iconographies, with ~,Srdec/ton of works from 
, Enlightenment, New York e London 1976. Sulla pru rmportante delle stam

/Of Basilea 1532, presso G. Hervagio, a cura di I. Micyllus, HECKER 162-299, 
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b) Edizioni recenti: 

OsGOOD, 1930 (libri XIV e XV, con traduzione inglese). 
Ro~iAKO, 1951. 
RJccI, Opere, 1965 (libro XIV, con traduzione italiana). 
BoccACCIO, In defe11ce of Poet1y, Ge11ealogiae deor,1111 gentili11m liber XIV, 
cd. by D. Reedy, Toromo 1978 (con traduzione inglese). 

;. Le traduzioni 

;) L'elenco delle stampe con tra<lmione italiana di G. FlETuss1, in HoRns 
852-866 (e cfr. V. Z.ACCAlUA, J i 1olgariz::.amenli del B. latino 1·l Venezia, ,<Studi 
sul B.", X, l'J7S, pp. 28.'5-306). 

b! Per le traduzioni in francese, H-rnzns 859-862, integrato da P,J\1. GHATEH.

COLL, Il. I,; Frenche, ,,Studi sul B.», V, 1%8, p. 295 e da C. PEI,LEGRINt, Il B. 
ue!/1; mlllm1 _fr,mccse, F.i.rènze 19ì 1. C. Buzzoto, AifaJ1uscnj1ts dcs traductiu11 
,ti·J1t(ilises, XV sièclc, Padova 197 _), 

e) Per le traduzioni in inglese, H.C~. \\'1uc1n, 13. in Fng!,n:d, Londra 1957, 
intcgr;HO da P.M. GA'J'llfl(COLE, 13, i11 L'l1.~li.1h, ,,Studi rnl B.)), v1I, 1973, p, 
359, G. GAI LGAì\l, li R. nella cultura inglese t (mg!o-amcriauht 1 Firenze 1974. 

J:1 Per le traduLi,rni in .-.pagnolo: Genca!og,ia dc !os dioses pttg,mus par i'vL 
Consudo Ah';lfc'/. y R.Ì\t IglèsiasJ .i\Lidrid 1983 i.con indice dei nomi). 

4. La .fort111u1 

In lLllia: 1\.. SOLERTI, Le uitc di D,wtc,, Petrarca e B., lvlil::mo s.a.; G. 
GAUEl{T, Neur deutsche Forsd1ungen 1 d-Iist. Jahrbuch,>, XVITL 1897. 
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b) In Francia: c. PELLEGRINI, op, cit.; c. BOZZOLO, op, cit.; NICOLAs DE G 
NESSE, lviulta mentiere poetae (a cura di G. Di Stefano), Montreal 1989. 0· 

e) In Inghilterra: e;, GALIGANI, _op. cit.; F.S. _STYCM, Boccaccio in English, a bi. 
bliograph1e o/ ed111011s, adaptacto/15 and crt/tc1s111, Greenwood Press, L-0nd,, 
1995, " 

d) In Germania, Polonia, Spagna e Cecoslovacchia; F. i\L\ZZONI, Il B. Ilei/e 
c11/t11re e letterature 11azio11ali, Firenze 1978. 

5. La cronologia e il testo 

Fin dal 1902, quando lo Hecker segnalò per primo, come autografo, il cod 
Laur. LII 9 (A), contenente le Genealogie, 1 si contrapposero a questo molti 
manoscritti, diversi per il testo in molti punti, che. fin dallo Hecker, furono 
raccolti sotto il nome di \111/gata (\111/g.), per il fatto che l'opera ebbe molto 
maggior diffusione in questa redazione rispetto a quella di A. Anche negli studi 
successivi (e in particolare nell'edizione curata dal RmiANO, 1951) sì contin~ò 
a distinguere tra A e \111lg. 

Non è ora il caso di ripetere qui gli argomenti con i quali ho confermato J, 
ipotesi, avamate dal Rtccr e dal i\lARTF.l.I.OTTI, e consolidate dal 
circa la posteriorità di rispetto ad A: contro le precedenti 
1-h:cKER e del considerare A come ultima redazione 
Basierà rinviare al mio il testo 179-240, nel guale sono raccolte, in 

da HECKEH 93-1.57 e da Rm!ANO 797, e discusse t 

tutte le yariarni tra A e Vu!?,.: consistenti sopr,ututto (ma non 

Il titolo si legge in due forme: 
rnunque la forma, precedentemente 
Per Gcnclllof!.ia sono: il editore moderno 
lihri e, inter( i lihri e XV) llEcKFR 119021; il 11919 e 
Rm!A:<o (1951); il R1cu (1951 e 19651: e lo stesso BII,LA:--:0\'tCtt ( 19551. Per 
fonn<1 Gencdlop,ic (o Dc lo 1 lcrnns ( 1879) che :,i fonda sulle cJiziu-
ni pi~1 ,nntid1e, Con il ( l LJ_5 l I,_ ho ado~tato I.i forma Ceue1Jogi: 
che s1 ionJa su XV 11: <ssub titu1o ... scilicd (;cnolog1c der;mm,> t.: 

v. anche Ep. XX 2: (<opus mcum Dc deormm>. Si ribattere 
che i singoli libri, anche in hanno cnn Li del gl'nitiH! 

[ = ,nzP,1101•1,11• fclicitcr,,. j\la non si 
cscl11dcrc che abbia lmcso stacGHè jJ titolo n,)min. phn. J~1lla in<li-

ca:,,:ionc di innfiit e explici! dei singoli libri. Nun \'alc plii l'indic,1,-,ionl· di }frc 
KER 290, n. _5 sulla fra:-;c inizialè del Proemio: (<Summoperc> cupis 
deoru111 gerniliun1>1, pcrçhé Ì\·i non si trntLl del tirolo deli'opc-ra, ma 
contenuto, espn:\sso col so~tantivo al ~ingolarc. Certo è chL u:-,avano la forma 
plur~i.le Domenico dc' Silvestri !VeneLÌa l•J."72 e Re~gio 1481) e altri scrittori 
1...'ontcmpornnci o successivi (D,m1Lnico Jbndini, T~c'bld() della C,1sa, 1\LltttiJ 
d'Orgiano, Bartnlnmco l\lli;,:ia.nol; e chè Litolo i.n nrnili 
codici cJ edizioni del '400 e: Usa im·èce la forma il tLlduttllfl 

Giusèppe lk·tu:-;_c;Ì, h_) m:rntc-ngo qucsL1 eJizinnc il 
mm g,entJ/ium (v. orn 7:ACCAHlA, per i! /c.1·/0, pp. 
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lo) in tagli nelle citazioni degli autori classici - troppo noti per essere ripro
dotti integralmente nelle testimonianze addotte; e sono discusse le più signifi
\ve (che potranno in molti casi essere esaminate anche nelle Note); e in par-

cJt l li h · l . . 'col.ire sono segna ate que e e e s1 possono assumere come u ter1or1 prove 
~ella posteriorità di 1'11/g. rispetto ad A. Circa il problema del testo di \111/g., 
. edo di aver dimostrato alcune <movità»J che devono essere qui} sia pure bre
~mente, riesposte. i\!a prima occorre richiamare almeno le linee essenziali del
] vicenda di A e la cronologia delle Genealogie. 
'A è una bella copia, da collocare tra il 1365 e il 13 70, 1 come rielaborazione 
di un precedente scartafaccio, nel quale erano state sistemate schede, raccolte 
ià prima del 1350, ma più intensamente a partire da quell'anno, dopo l'incon

~o a Ravenna del B. con Becchino Bellincioni, familiare di Ugo IV di Cipro, e 
l'invito da parte del re a comporre un'opera sulla mitografia; e soprattutto do
o la commissione presentata per iscritto da Paolo di ser Pietro Dagomari, det

;0 Geometra del!' Ab baco, per conto dello stesso re, di un grande repertorio 
mitologico (la commissione era già stata annunciata a voce a Forlì, qualche an
no prima del 1350, da Donnino da Parma, cavaliere del re: Donnino che aveva 
già da tempo addietro corrisposto con il padre del B., Boccaccio di Chellino). 

Studi 201, ritiene che la copiatura (dallo scartafaccio) dovrà esse
parecchio rispetto all'ottobre 1363 (partenza di Lconzio Pilato 

La dovrebbe essere stata compiuta dopo l'ouobrc 1366, 
De remedùs del di. cui si annuncia l1imminente 

ud,bl!ca;:1011c in Ge11ea/, XV 6 (e v. le note 18, 20 e .50 dello stesso lihrn), 
in XV 6 è solo generico ( «pauCLs post dicbus in luccm novissl-

rnus vcnturus est,>): e l'opera a\'(.:T tardato un po1 rispetto alla previ-
sione del .R.: che essere stata formubrn anche prima dell1otto-
brc '66. ~la altri posson,1 porwrci fino al U65. Sempre in XV() è il ritratto 
di Leom:io che vi come pl-r:-.on<t \·iva horridus homo 

Sarcnnno nl qua Jdla tarda estate quando Lconzio 
morì nel famoso (LI noti:d<.1 0 rn~lfo So1. Vl 1 dd Petrarca del 2_5 gcn-
n:1io U66l. Questo termine i/Nit q.'tt-'.'l.' ,111Lici11a di quasi due ::inni quello del 
[chhraiu 1367, ,h)Vl' si parh, come di di Paolo Gt."omctra, che morì ap-

trn il 19 e il 27 febbraio U6/. Che copista dì 13u (apografo- come si 
nd testo - di un codice tratto dci .A prima del pa~sag~io <li c"sso a Napoli, 

;JUtunnL1 U/0) consideri il XIII ,diber ulti.rnus1> ckllc Gt·flr;"cr/op,/r:, si può spiega
re con il fotto che i lihri XIY e XV_, pur cumpusti entro il 1365, chhcru circola-
21one L che il C()pist:i dcll\rntigrafo Ji .Bu non ne conosceva Pesi-
stem:a o li cstLrnci ;1] delle Cc,.'cidogic. Il Ricci fin dal 
1951 intL·ndeva L1 postilla in c. 10c in A («l)c-murn du,.::.is supcrad-
d.im libcll()s ... >>I_, èll..'.[;Ìunta in di una rilettULl del codici..'., non nel scn-
~o chè i due lihri ;l~ln fosscrn stati ~rncorn composti lJUando il B. eseguì la ca-

dallo :-scartaL1ccir1, ma in qucll(l che l'auton.' U avev,1 aggiunti {_snpcmd
a suo 1cmpo ;1[ prim[ tredici, per Jccrcscnc e cnronare Popera, di C(lnte-

nuto mi1,,bgico, con dut' ultimi libri di cara!tcrc ben che l\1vrchbero 
rc5J più interes:--,mte è \'Ìva. Natur,drnentc A t'bbe lè cure B. fino alla sua 

pc-r nell'autunno 1.3/0. Per una descrj1.ionc di A rinvio, più 
:11 RotL\NO a \ '/ cen!c.11d1il) del/il morte di c;.I-3. Mu.1·tr,1 di m,mo-

docu11/c'nli t ,_,di:.ùn:i, I, CcrulJo 1975, pp. 80-82. 
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Lo scartafaccio fu arricchito di nuove schede tra il 1360 e il 1363 con le 
«greche» ottenute da Leonzio Pilato (che partì da Firenze appunto nell'ott n~te 
'63). L.a bella copia (A) fu por~ata a Napohdal B. nell'autunno del 1370 ~ 1:e 
sciatavi, .nella p,runavera .del 13 il, nelle ~am d1 Ugo da Sanseverino, con l'ini. 
pegno d1 quest ultuno di non trarne copia, per lo stato ancora imperfetto d 
l'opera. Ma il Sanseverino passò il manoscritto al giurista Pietro Piccolo ~). 
Monteforte; il quale, dopo averne ricavata una copia per sé ed una per il a 
vento dei Domenicani, c.omunicò al B., in. una lettera .datata 2 febbraio 13~t 
letter.a scoperta e pubblicata d~l Billano\'lc.h, cm va il mento di tutta la rico. 
struz10ne - sue lunghe annotaz1om sulla difesa della poesia, esposta nel lib 
XIV. ro 

Il5 _aprile 13;2, quando il B. rispondeva al Piccolo, l'autografo non era stato 
re:tltUltO: ma. 1 auwre sperava d1 ricuperarlo quanto prima per mezzo di un 
G10vanru Latmucc1, m p~.rt~nza da Napoli: P~co dopo dovette effettivamente 
nceverlo; e non solo lasc10 mtatte le correzrom e aggmnte vergate di sua 
dal Piccolo, con postille in margine e in calce; ma per di più riversò nel~ano 
molte righe tratte dalla lettera dell'amico.' Poco dopo fece su A altri inteh,est~ . . . h . .,~ 
- aggiunte e correz1om - c e appa10no sui margini del codice e che passaron 
testo nei manoscritti di Vulg.: la quale è perciò sicuramente posteriore all'a 0

.' 

le~. ~ 

. Prima di addentrarmi in accennerò a guanto ho ampiamente esposto 
111 Pe'.· ,I tr.:sto, Cffca la_ di riconoscere, .nell'ambito di A, alcune fasi 
redazionalL La prnna e quella anteriore alla redaz10ne documentabile con i co. 
dici 1311 e Vre, e altri apografi derivati da A, nei quali si leggono parole rasurate 

o aggiunte rasura in A._ La seconda fase si può ricostruire in base aUa pre-
senza in 1311, (e anche in 1311 SII e F) di marginali, o in calce, in:!· 
o) appunto, di correzioni prima A fosse: trasferito a Napoli e ì'[ 
subisse quelle modifiche non figurano in Bn, Tali modifiche sono invece 
tcgistl'atc in Vre: e rappresentano la terza fase rcda;,,;ionalc. 

L'antigrafo (o gli antigr,1fi1 di 1311 !sec. )CVI fu dunque tratto da A prima <lei 
suo trnsporto <la Firenze a Napoli; eJ an:zi qualche tempo ptima, perché lepre
senze in ì-'re, in taluni casi, Jcllc dette modifiche: (ma diverse da quelle che in 
esso ripetono giunte e correzioni dc] Piccolu; attestano uno stadio posteriorr, 
ma sempre precedente al passaggio stesso (Jal momento che non si può verosi
milmente ,supporre che esse siano entrate nell'antigrafo di Vrc dopo il rientro 
di il da Napoli1 per un improbahik~ immediato prestito concesso dal B. Jopo il 
fatico,sn l"lcupcroL poiché vi mancano le aggiunte operate dal B. dopo il rientro 
<li A, I/antigrafo di Vre, il cui copista dispone, per la p,1He anteriore a VI 11, Ji 
un apografo di 1/u/g., dovette essere contaminato (e anche nella parte µosteria• 
re a \1 11) con Jpografi derivati, in tempi diversi,. da 11 1 prima a fi.rcm'.e (con li: 

modifiche mancanti in D,n poi a Napoli) con alcune delle giunte di Pietro Pie-

1 .BILLANOVlUI 3.5-38 segnalò alcune giunte cli Pietro Piccolo e indicò k 
parli Jdlc lct1erc travasak dal B. in A. Altre giume, correzioni e citai.ioni in 
PFTRL'C:Ct lA3-181 e nel mio Per il testo 182-83. 

.. 
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lo, presenti appunto in Vre (e anche in SHJ venendo a confermare la circola
'?one a Napoli di A (come già aveva dimostrato il PETRUCCI 175-176) quando il 
\ 0 di N1 (Napoli, IX C 24), diverso da A, coincide con Vre e con SH. Non si 
reuò escludere che il copista dell'antigrafo di \!re abbia potuto consultare apo
prafi di A, come quelli che il Piccolo o il Sanseverino avevano fatto trarre dallo 
g,esso, Non meravigli il fatto che il copista dell'antigrafo di Vre rifletta sitna
\ni del testo a Firenze e a Napoli. Bisogna sempre tener conto del dato che le 
Zlopie che1 forse) circolavano, più o meno autorizzate, a Firenze, erano in nu
~ero ben maggiore rispetto a quello che risulta dagli attuali esponenti; e che 
,!cune potevano essere venute nelle mani del copista dell'antigrafo di Vre, in
,jeme con altre ricavate a Napoli: perché una circolazione di codici tra Firenze 
; Napoli nel tardo Trecento può ben essere ipotizzata. La quarta fase redazio
nale può essere ricostruita in base alle modifiche e giunte di A che non figura
no né in 1311 né in Vre, perché apposte dopo che i loro amigrafi erano stati tratti 
da A. Ho segnalato una trentina di queste modifiche in Per il testo. 1 Anche Bu 
SH e P2 rimangono nell'ambito di A, ma derivano da antigrafi trattine in tempi 
diversi: perché essi stanno a volte con Bn (in particolare fino a VI 11), a volte 
,on \lre, e a volte con A. SH, in particolare, sta con 1/re anche per le riprese 
delle giunte di Pietro Piccolo (per es. in II 23) e in lezioni tipiche, come animo
r//!il per armor11m in VI 39; o per mancate aggiunte come in VI 30 (cfr. n. 67 al 
VI). B11 si comporta come SH, ma non contiene alcune varianti di Vre segnalate 
in Per il testo, 189, n. 24. P2 manca dell'aggiunta di II 23, ma sta con 1311 e 13u in 
J 15: il che significa che i copisti di P2 e 1311, come di Jln, non hanno avuto a di-

;[ dopo la sovrnpposi1/ione di altre p,1tolc sulle rasure; delle quali ha 
invece tenuto conto il di Vre (o meglio del suo antigrafo). È infine noto 
che copia direna di A ( 1440-60), come è stato dimostrato da ROMANO 

82).826. 
Trn gli esponenti di \'11/g. il Ricci aveva disti1110 due famiglie: \\7 e Z. Alla 

- che ritèncv;.1 migliore - egli assegnava Ch I} L' L'; alla seconda P e gli 

codici parigini srudi,iti da HLcKrn (F2 P3 V); e inoltre L L6 L5 FR2 e l' (da 
lui esplornti, insieme con gli altri laurenziani; ma non fu visto dal Ricci Ch, se 
non ndk varianti, rispetto ad .A l' P, sq.~nalate Jal \"\?11,K1NsL2 !vla la sua Jistin
z\onc - che prèsupponeva,, accantl.1 a<l A, un ,1pogrnfo Ax,. da cui dovevano es
sere derivati i capostipiti di \F e 7 - è fondata su dementi scarsi e maìsicui-i: 
tr,1tti, per la famiglia l, da P (ma solo dall'apparato HECKEH., spcs,so inesatto). 

Conviene pertanto approfondire l'csmnc di nhJlti altri esponenti di \/:dg,, Io ho 
tutti i codici indicati nel primo elenco: e l1è ho ricavato quanto ora 

espong,). 
Ch !U77-13Y5, \X'JLKJNS; 1385-87, l!u,L\N)' è ben distinto da altri \111/g., 

coincidendo con sl, in alcuni luoghi dei libti VI VII X XI, che ho indicato nelle 

1 JJcr il te.1/0 Tm·. 111, 195-201. 
2 E.H. \\'1u.::n;s, Tht: Uniz-'i:rsitr (/ Chin1io ,\Irmuscripl qf the <<G'cnea/ogùi 

dcoram gr_-'11tili:m1», Chicago 1927.· 
J B.L. L1LDfAN, The h:m:anism u/ (oluccio Iduftlti1 Pado\'a 19()\ p. 263. 
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Tavole V e VI del mio Per il testo 215-216. ?ta invece in altri casi, nei libri VIn 
e IX, indicati nella Tav. VII, con L3 U V, distinguendosi da A e dagli altti 
Vu/g.; o talora con essi coincidendo, come ho indicato in Tav. VIII. Sono dun. 
que questi codici Ch V L5 U deri,·ati da un comune antigrafo nei libri VI[[ e 
L'{; ma non negli altri libri, specialmente in XIV e À'V, nei quali i Laurenziani 
sono sempre con \!ulg. (e Ch sta invece sempre con A). Si ha pertanto la prov; 
che il copista di Ch dispone, in momenti diversi (o anche contemporaneamen. 
te), senza rendersi conto delle caratteristiche redazionali, ora di una copia diA 
ora di un esemplare ad esso posteriore; mentre i copisti di L3 L' U solo nei libri 
VIII e IX hanno sotto mano un apografo di A. Si constata dunque che questi 
codici attestano) in diversi modi, e a volte intrecciandole, fasi redazionali sue. 
cessive, se pur vicine nel tempo. Anche i copisti di Vp' e \lo, il primo costante
mente, il secondo solo a partire da un certo momento, dispongono, per i libri 
XIV e XV, di un apografo di A (o di Ch, con il quale concordano), distinguen
dosi dagli altri V11/g. Non è improbabile che i libri XIV e XV - così diversi per 
contenuto e valore - potessero anche circolare in apografi separati dal corp 115 

dei primi tredici (come detto qui alla n. 1 di p. 1593 e nell'Introd11zio11e), Ma 
questi prin:i apografi, forse cartacei1 tratti in fretta dagli originali, ci son venuti 
a mancare,' 

\1p1 e \10 sono codici molto alti: il primo reca solo una nota di appartenenza 
a Giannozzo Manetti (1396-14591; ma deve risalire agli ultimi decenni del seco
lo XJV. Il secondo è datato 1383: e fu commissionato da Cino Pinuccini. È 

un codice fiorentino, come Ch 1 e deve. essere stato csemp!ato su un 80• 

ottenuto, come nello scrittoio di Coluccio Salutati. Le caratteristi-
scrittorie ,li. \io sono molto simili a quelle di Ch; e inoltre a quelle di 

P, che appare addirittura come JJ fu cornmissionnto, prohabU. 
mente a Coluccio, da Pasquino scgrc:tàrio del Visconti a Pavia. fo 
precettore del figlio di più tardi dalh fine del U8ì, Giovanr:i 
JvLmzini della L\lotta,, che gennaio 1388 pone in P una sua notn.2 

Ch appare ad Alhinia dc la :VLirc a111eriore a \'u e \•j;'; e sars dunque da col
locare rra la fine degli anni Seltanta e il principio degli Ottanta (come nella pri

ma data, ipotizzata dal \\/ilkins). In quel momento Colucdo possedeva 1111 

grafo ancora vicino ad A (se non poté consultare lo stc:sso llla 

un altro apografo, forse appcna prcslato dal B.) con k \'arianti \!u!g. Il 
st.1 di Ch dovette attingc:re ad cntrnrnbi i codici. Invece il cupisLt <li Vu l' 

Ji P poterono utilinatT un apografo più recente:'., pc-rché lsal\'o IL' coincideme 
di ·vo con Ch nei lihri Xl\' L' XV) sono pill vicini agli altri Lsponcnti di 

dd scc. XIV, Non pare tu1tm-ia che: L'SSÌ possano cssLTC stati tratti d;i un nuoi;-:) 
autografL) k t;mto meno che P potc.c,sc cs:-,c1-c qud <1 codc-: L.rndc Jignu\ qucm 
[B.-! novissime condidit,~, Oi cui SLTÌ\T t\-l::.ntel1 d'Orgic1no, restituendolo ,il C1-

1 V. il mio 13occacr/o e P!in:"o _1,q3_ n. 1() Ima ora 
2 HoRTIS 921: a c. 161a di JJ: <<explicui kgcrc .1 

se fin1 di leggere nel gennaio 1-7,'<8., giiì doveva m•crnc iniziau 
13Rì. 
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pelli, dopo averlo tenuto a prestito·' per h. C l . 
copia per sé) se si fosse accorto eh J e e o ucc10 ne avrebbe fatto trarre 

il e esso rappresenta - d' I . ,e,to de e Genealogie rispetto a qu ll d I , ,a uno sta to u tenore del 
V; (di quest'ultimo escludendo i liberi ~~T ~!À~~sseduto. Comunque anche P e 
per fissare il testo di Vu!g. ) sono cod1c1 molto autorevoli 

,Quanto a ~p\ anch)esso appare di copista corrett . , .. 
bn XIV e X\· dovrà essere escluso com V o e attendibile; ma per 1 h
lJJlJ redazione anteriore all'ultlill' a (' de f' o.1 ,Presentando) con esso e con Ch, 

, non e illltlva) s rit d j B Altri esponenti del secolo XIV eh . e ta a , 
,. p p s e " e mentano considerazione e ( - . a 1 o e ), '1 , 10rse anteriore al 1388 d d' d , , . sono: v VICino 

chìo da Carrara, dal quale dovrebb ' ata 1 epos1210ne d1 Francesco il Vec-
~ . _ e essere stato commis · J l 

fp': rutti esponenti (per mantenere l , l d 1 Ri , , s10nato;· o Ce P6 Vp 
" d'b' e s1g e e cci) dr una f , li Z d' ma prn atten 1 ile, per la fase redazi l d il f . . am1g a ' rversa, 

tengono, tra gli altri, Ch L3 L5 L7 (e 0 ~~c~e l a a_mrgha \V, alla quale appar
H06, autorevole per la competenza del co isr' scrmo da Tedaldo della Casa, 
(Ji., un compendio più che una fede! t p , a.' se non fosse, come per il De 
. ll e rascrrz1one) Il pr 61 . 

r1amente ne a scelta dei testimoni , li ff . · 0 ema consiste ov-
di V11!g. ' a1 qua a 1dars1 per fissare il testo ultimo 

Bisogna anzitutto ribadire che non sono d ~· . . 
l'u/g. rispetto ad A al punto da f l d eusri·e e deterrmnanti le varianti di 

aro cporre come 1 t'l , . . 
E~so resta, al contrario str·un1e t l'd' . - nu le .strumento d1 lavoro. 

• 1 n o va 1 1ss1mo Ji , , if _ -1, 
'.frcrdere la lc;donc nei casi m' e·. • . · 'd \ cr. Ica e (.Il confernia, per 

ut essa comc1 a e 11 f 
,che appartengono ad una fose ., J . l , on que ". e I esponenti di Vu!g, 

J , ' re, oz1una e s,·mcohr· ! Al h 
uen ere, aU origine da un ·odicc -j' , : l ' a e '1 . e e potrebbero di-
;:odifiche_, rìdu;ioni e ..... , ~ 1 SCtl.-':7.lO ne l1autore avesse operato 

aggurnra nspctto 1 ~ , . 
chfararnentc un d - - l- , .1 · 11· questo s1 pone 

d' l i , i l~lorH. n. Le \'arrnnti di Cb i} f_-'i , - .. ,· 
1 1 p e 1-o, attcstcino torse l'esisten1-'1 1· . - _e, pe1 111611 

r:d gua.lc essi C\·itano error·1· l .. · . : d ·'. '- 1 un unico archctlpo di Vu!g. 
, O( om1ssr(1m c·)h · 1 · ., . • .. . - ' 

6-'l r,1pptcscntano unn s1;1Jio -'I . · 1 -- l· . g l ,1 rr1 tcst1mon1? O non mvccc 
,1d uno stadin .1-l.-...-1 che cn11·,,.-'~ ,\: J ~l~_a_t' !'Isa .[;<i~w, mçntrc gli altri fanno ca-
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stra la derivazione dell'antigrafo di Bn Bu (e anche di Vr!) pr~a del passaggio 
da Firenze a Napoli. Su queste copre, tratte dal codice di serv1210, che fin dagU 
anni Settanta dovevano circolare a Firenze ( o insieme con quelle derivate da A 
dopo il suo rientro da Napoli) si formò negli anni Ottanta un gruppo di mano. 
scritti che rappresentano una fase ulteriore rispetto agli stessi Ch V L' U (e Per 
i libri XIV-Àv anche Vp' e Vo) derivati da copie precedenti, ricavate dopo il 
rientro di A da Napoli. 

Al gruppo appartengono, oltre a P (e per i libri I-XIII Vo e Vp1) quelli pre
cedentemente citati; ed inoltre P2 P3 P', tutti molto vicini a P, e quindi di for. 
mazione fiorentina. 

Nell'esemplare <~aggiornato» - dal quale) in vari momenti, derivano i codici 
citati - erano stati operati alcuni tagli: come quelli rispetto ad A e Ch (e V L' 
F) nel finale di IX 26 (ROMANO 468, 16-18): «Hunc videtur [ ... ] dictus sit»; o, 
nel Proemio del libro IX, quelle che al Ricci apparvero come lacune della fami
glia Z (Romano 434, 11, 13, 26-27); 1 o le citazioni ovidiane virgiliane e teren. 
ziane in L'{ 1 (ROMANO 436, 13-17; 22-23; 26-28); o l'inserto finale di IX 4 
(ROMANO 454, 24-25); ,,Quod si ceperimus [ ... ] priore»; o quello, alla fine di 
}.'III 20 (Rm1ANO 651, 11-13) «Eolo fuisse filios [ ... ] attribuam» (presente pe
raltro anche in Vp 1); per non dire di tutte le riduzioni di XIV e :Xv, da me se
gnalate negli articoli citati, nelle quali Ch, e, in molti casi, Vp_' e Vo fanno pen
sare che i loro copisti avessero a disposizione diversi apografi., senza saperne 0 

poterne distinguere i momenti redazionaH. 
L'e~isten:za di un codice <<di servizio,>, con successivi aggiornamenti, dal qua

le derivano i manoscritti sopra citati (e quelli che subito sotto ancora si elenca

no) è provata da un fatto molto significativo: lo ho indicato nella Tavola VI. In 
tre luoghi ivi raccolti ('v1I 14; X 54; X[ 26) i \!11/g., esclusi Ch \'o e Vp',2 

sentano una caduta per omoteleuto> che già doveva esserci nel loro 
(che abbiamo chiamato !lx1). Nelle Note ai luoghi ho chiarito la situa2ione, 
spiegando anche le modalità dei ricuperi delle frasi da parte dei copisti <li Ch 
Vo e Vjl-, in tutto, o in parte., interessate dagli omoteleuti, 

Sarà <lunquc opportunt) - non trascurando i notevoli apugrafi Ch L3 V D' -
rivolgersi più attentamente a qudli che - come P P 1 P3 0' ( o Cv,, vicinu ad essi·i 
0 PaS f_o Ce pt Vp e Vr?· tutti probahilmcntc scritti attorno ai primi anni Ot
tanta - rappresentano una fase redazionale posteriore a qudla di Ch. Come si è 
detto, ulteriori annotazioni sono statc scritle in A dopD che ern stato fatto cir
C{)lare ilx1

1 dal quale derivano i V11/g. indicati. Ovviamente di tali note si terrà 
conto ndla costitu:-::iom• dc:\ testo, solo nei casi che esse non siano già passate 
nei manoscritli di Vu!g. Naturalmente non si puc'1 escludere che ancht: altri te
stimoni del secolo XV kome si è visto per Rn Bu SI! e \'re'i derivando Ja ami
grafi più alti, abbiano le:-::i(ini valide; ma a<l essi ci si è ri\-'Olti sulo in casi ecce
:icmali> avvertendo nelle Note. Pci- le lc7:Ìoni in cui \'ulg. differisce da A, ci si è 

1 Studi, 191-192. 
2 Notc~'uli i ricuperi del copista di V;i di le1ioni di/\ in IX Prob e in X _54 

(da me segnalate nelle Ta\'ole VI e VII[ di Pa il lesto 216-217). 
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,id dei codici del secolo XIV per ultimi citati, col riscontro di quelli che risr ono ad una fase più alta: di volta in volta scegliendo le lezioni in cui con
;0;davano; o, quando discordavano, adottando la lezione più assumibile, .per 
tl ontesto e per l'osservanza delle norme lessicali morfologiche e ortografiche 
a ~ui il B. sembra in generale attenersi. Ma di esse si dirà nel successivo para

grafo, 

6. Vortogra/ia 

Il problema dell'ortografia nelle Genealogie esaminato, s'inte?de, in A, è 
davvero cruciale. Il capitolo più recente sull'argomento è quello d1 P.G. Rrccr, 
Studi, pp. 217-223 (ma il volume è postumo, essendo l'autore mancato ?el 
J9i6). Esso ripete quello inserito in Contributi 196-205. Occorre però avvertire 
che, nella riproduzione dei Contributi negli Studi, il Ricd ha apportato al,cune 

giunte e modifiche, rese necessarie dalla nuova s1tuaz1one del testo dell ope

:;, dopo il fondamentale intervento del Billano;ich; e fra le aggiunte è il para
rafo Cronologia tutto nuovo, tranne che per l ultima parte, riguardante 1 due 

~timi libri. Ma il nuovo paragrafo interessa anche l'ortografia, per il concetto 
he le giunte inserite in A permettono di stabilire criteri per la scelta di grafie 

e recenti rispetto ad altre_. ancora legate al modello notarile. Scrive il Ricci: 
al futuro editore il compito di tracciare un quadro completo della si

uazione ortografica dell'autografo nclk sue varie stratificazioni, ed egli ne 
;rarrà quel frutto che si potrà raccogliere; ma ognuno può vedere già dag1i 
esempi che ho recato, come, fidando su certi clementi, sia poss!bilc) da u~ 1ato 
determinare l'ordine successivo delle giunte, dall'altro dctcrmmare quali pro
blemi ortografici ehbcro dal Boccaccio una più sollecita soluzione» (p. 204). 
~dia pagina prccccknte Lwtore avLva indicato che, fra h: giunte ~he conten~ 
0000 le forme Omcrus ti Homems, è possibile stabilire un ordine dt prcccdcn
;n: come per le forme oh/usmtus-ojfuscu'lus; adsumu-assumo; litem-lictcra; auc
tonhs-a:,turit(is; pulcer-pu!cher; sotius, tcrtius, vitium; socius) tercius, vicium; 
11imphe-ninphe c:cc, 

A me è parso che intraprenJere una ricerca Ji tal fotta_, estesa a tutte 1e giun
te di A (delle que1li è problematico, se non impossibile, fissare date plausibili) 
s!J lavnro che non potr:1 Jare l"Lsultati apprcz:zahili, Pn le giunte della Natura-

hislorir1 di Plinin - ad esempio - il Ricci ha distinto quattro diversi momenti 
Ji stesura; ma io creJu di aver dimostrato che lo sfor;,,o di indiYiduarc caratte

ri,tichc Ji scrittura Ji\'c·rsc sia \'anificato d.-illa constarnzionc, resa pnssihile dal
la consultazione di altri esponenti di '/ul:;.,. 1 che tutte le giunte pliniane sono 
srntc scritte in A J()po l'aprile 13 72 (v. il mio Bocnnào e Plinio .396). ~i fini 
della mia cdi?:ione1 mi(' parso sufficiente stahilirc - ove possibile - la grafia più 
recente adottata d,11 R. e uniformare a<l essa le forme diverse us:1te in prccc

dcnz:1. Di fronte al fenomeno ddh oscilb1ionc grafica - e tenuto conto che il 
testo non sempre coincide: con llucllo di A, che non si tratta di riprodurre rigo~ 

rosilmt.'ntc - ho ritenuto opportuno normalizzare le forme: ,rnomale, quando 
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fosse possibile riscontrare qualche presenza di forma della grafia classica, Sì è 
cosl eliminato il disturbo di forme diverse, anche per evitare il rischio di itnpu. 
tare al B. ritardi o usi ortografici, forse a lui non attribuibili. Naturalmente un 
discorso a parte dovrà essere fatto per i nomi propri. Il predetto criterio - già 
applicato per l'edizione del De casibus - si è adottato secondo le modalità che 
seguono, nelle quali ho ripetuto l'ordine esposto dal Ricc1, Contributi 196-205: 

a) i-j. Si seguono le indicazioni del Ricci; e si aboliscono, per opportunità 
grafica, le j anche nei casi in cui il B. effettivamente le usa per distinguere una 
seconda i dalla prima (come infilij e ali;). 

b) Assimilazioni ed espulsioni. La revisione ortografica documenta la spie. 
cata tendenza ad assimilare o ad espellere le consonanti nelle forme composte, 
Ma credo occorra distinguere tra le diverse preposizioni; ab-; ab-; sub-; ad-; in-; 
circum-: 

ab-: generalmente si mantiene: abstergere, absconditos; 
ab-: più spesso si assimila o si espelle: offuscata, omutescent (ma obstupui); 
sub: assimilato in sucC11mbere, surreptus, surrogasse, sufferciunt, suppos1~us; 

ma ancora presente in subsisto, subditus, subterfugia; 
ad-: espulsa o assimilata la d: astricti, aspiramus, assumpti (ma adminicult); 
in-: assimilazione in irritare, immeritus, ùnmobilem, immortalem ecc.; davan~ 

ti a p ho risolto il titolo superiore in m (impatiens, impero, impingo, impano, 
importabilis ecc.): escludendo i casi documentati in parole con II scritte pet 
esteso: inpendo, inpensus, inpello, inpulsus); 

cirC11m-: vedi la regola di Prisciano. 

e) Regola di Prisciano: uso di 11, non m, davanti a c, d, t, q, f (e ph per il B.): 
Non è costante l'applicazione delle regole. Infatti: 
non con il e: quorumC11nque, quemC1111que, quamC11nque; 
sempre con il q: tanque, tanquam, quenquam, quoC11nque; ma C11111que, deum-

que ecc. 
non sempre con il d: quendam, eorundem, eundem, aliquandiu, ma cirC11mdare; 
sempre con il /: septentrionem; 
sempre con f e ph: anfractus, nynpha, triunphus. 

d) Raggruppamenti e disgiunzioni. Si è preferito - diversamente dalle indi
cazioni del Ricci - non allontanarsi dalle forme classiche: 

a) non staccando le preposizioni nelle parole composte, a prescindere dal-
1' accento tonico: adiacentes, inC11rrere, obloquentium, supereminere, cirC11mdare; 

b) staccando le preposizioni davanti alle parole cui si riferiscono: a ce/si/udi
ne, ad nosi ex relatis; 

c) si è invece rispettato l'uso del B. di staccare enclitiche e negazioni (ma 
non la congiunzione -que in fine parola): poteris ne, publicis ve, quis ve, omnes 
ne, non nulli, non nunquam (ma honestosque, potesque, marisque; e per etsi si 
distingue, ma non sempre, - come il B.- la concessiva unita dalla et si ipotetica); 

d) si è pure rispettato l'uso del B. di staccare nei seguenti casi: dum modo, 
quin imo, quam diu, quam ab rem, iam diu, bue usque, tam diu, num quid, iam 
dudwn ecc, 
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e) ti e ci davanti a vocale, Si è seguita di massima l'indicazione del Ricci, pre
ferendo la ci in preciosus, blandicie, delicie, iudicium, vicium, ocium, socius e si
mili; ma non in patior, potius, precipitium, pernitiosum e altri, attestati più volte 

inA· 
/) Uso della h: 
a) si è mantenuta, anche nei casi indebiti, quando la forma è costante in A: 

come ad esempio in hostium ( = ostium) (ma invece onus, onustum, onero, per
ché oscillano con bonus, honustus, honero); 

b) non si è aggiunta quando la forma era costantemente indebita: scola ecc. 
e) si è tolta nei casi di oscillazione, o per correzioni apportate dal B. negli ul

tiJJli due libri: abundo, edificium; 
d) si è aggiunta se mancante, nei casi in cui si è riscontrata qualche occor

renza di normalità, anche per non confondere i vocaboli con altri di significato 
diverso: haurio, boriar, hyrcus, hortus, habitus; e all'interno della parola: archi
vus, bibliotheca, exhibeo, chorus, monachus, stomachus, pulcher, theatrum, 
thronum, ecc. 

g) Uso della y: 
il B. è in quest'uso molto vicino ai modelli notarili, abusando della y. Si è 

mantenuta solo nei casi di uso costante (o quasi costante): ydioma, ymago, ydo
neus, ydolum, ymbres, ytalicus, sydus, phylosophia, ydiotas, pyrrata, hyatus, 
hyems. Si è invece tolta nei casi di oscillazione, normalizzando: hispidus, hirsu
/US, nimbus, hibernus. Un caso particolare quello di hystoria. Questa forma è 
costante in De 11111/ier. e in A. Solo qui figura historia quattro volte in citazioni 
pliniane dalla Naturalis historia (c. 266, due volte; 135a e 137c), Mi è parso che 
quest'uso in poche postille posteriori all'aprile 13 72, in contrasto con altre in
numerevoli citazioni pliniane con la grafia hystoria, non comportasse la modifi
ca di un uso antico e costante. 

h) Uso del nesso mpn: 
si è sempre rispettato l'uso prevalente in mn nn: tyramnus, (o tyrannus), 

Jamnare, erumna, ma solennitas, perennis), 

1) Uso del nesso cl: 
non è del tutto assente. Anzi si vede litere corretto in lictere; e prevale in 

,nicto e composti. Sulla base di autoritas (da un precedente auctoritas), blatera
re (da blacterare), rhetorice (da rhectorice), rithimis (da ricthimis), si è normaliz
zato, anche in casi come sagitta (da sagicta), guttur (da guctur), attigit (da acti
git), gutta (da gucta), trattandosi di casi oscillanti; si è invece mantenuto per 
I/etere, mieto e composti. 

n Si aggiungono qui altre avvertenze, sulla scia di criteri proposti dal Rossi 
per le Familiari del Petrarca: 

a) u-v, si è distinto secondo l'uso moderno, invalso ormai anche per i testi 
umanistici; 

b) preferenza delle forme semplici: il fenomeno è oscillante e perciò si è ri
tenuto opportuno rispettare gli usi oscillanti: oportunum (opportunum) tolerare 
(ma intollerabilis), solicitus (sollicitus), suplicium (supplicium), comodus (com-
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modus), comunis (communis), commendare e comendabilis, opinatus (oppiha. 
tus). Ho ritenuto di derogare dal criterio generale di normalizzazione, tenuto 
conto del fatto che anche le forme del latino classico talora oscillano. Ho Petò 
assunto le voci del verbo sumere (per summere frequentissimo) perché così cor. 
retto dal B. in fase di revisione; 

c) uso della x: ho normalizzato specialmente nei casi in cui nascesse dubbio 
sul significato: auxit (non ausit, da augeo); ma al contrario exhausit (non exau. 
xii da exhaurio) iuxta (non iusta come avverbio) ecc. 

m) Nomi propri: 
il problema assume caratteri disperanti. Si sono volute evitare oscillazioni 

che disturbano in modo irritante: Neptunus Neptunnus Neptumnus magari nel. 
la stessa pagina. Si è dunque proceduto secondo i criteri seguenti: 

a) per i nomi usati una o più volte, sempre in forma indebita, si è ovviamen. 
te adottata la forma di A; 

b) per i nomi usati con diverse grafie si è proceduto quasi sempre alla nor. 
malizzazione, quando una o più occorrenze della grafia corretta hanno consen. 
tito l'operazione. Alcuni esempi significativi (si noti che talora si è potuto ricor
rere a grafie per esteso, che magari contrastavano con la regola per i notnì 
comuni): 

Anphion oscilla con Anphyon-Amphion-Amphyon: si è adottata la seconda 
forma; 

Amphyaraus oscilla con Anpbyaraus, che è secondo Rrccr 220 la grafia da 
adottare come ultima. La forma corretta sarebbe Amphiaraus. In De mulier. 
XXIX 2 si legge Anphyoraus, Anphioraus; ma si è adottata la prima fotma, 
contro la regola dei nomi comuni, perché il B. più volte in A la scrive per 
esteso; 

Aiax oscilla con Ayax e Aias: si è ovviamente adottata la prima forma; 
Busiris si alterna con Busyris (come in De mulier. X 1); si è scelta la prima 

forma, corretta; 
Charon oscilla con Caron: come sopra; 
Dane: si mantiene la forma usata dal B. per la corretta Danae; 
Dido oscilla con Dydo (che anzi numericamente prevale); ma si è adottata la 

prima forma con il conforto di De mulier. XLII; 
Diomedes si alterna con Dyomedes: si normalizza con la prima forma; 
Diana oscilla con Dyana; ovvia la scelta della prima forma; 
Eneida si alterna con Eneyda; ma lo stesso B. corregge (e cfr. Rrccr, Studi22 

contro HECKER 314); 
Edip11s-Edyp11s-Edippus: ovvia la prima forma; 
Frixus oscilla con Frysus e Phryxus: si adotta la forma corretta; 
Hippodamia-Hyppodamia-Yppodamia: vale la prima forma; 
Laomedontis-Laumedontis: la prima forma è la classica; 
Lybia si è normalizzato in Libya sulla scorta di qualche occorrenza; 
Maia-Maya: vale la prima forma; 
Minos-Mynos: vale la prima, pur prevalendo numericamente la seconda; 
Neptunus-Nept11nn11s-Neptumnus: naturalmente la prima; 
Niobes-Nyobes: la prima, come sopra; 
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Homerus-Omerus: la seconda forma è dallo stesso B. corretta nella prima; 
Odyssea-Odissea: la prima, pur solo con poche occorrenze; 
Qcceanus è forma costante; 
p0/ydorus-Polidorus: vale la prima forma; 
Scithia-Schythia: vale la seconda forma; 
Stix-Styx, Stigius-Stygius: la forma con y pur con poche occorrenze; 
Synon è forma costante e si è mantenuta contro la corretta Sinon; 
Sycilia, Sycu!us: Rrccr 22 propone la normale Sicilia come corretta in c. 52v; 

ma è l'unica correzione e va contro De mulier. passim; 
Tales-Thales: la seconda forma è la corretta e si adotta; 
Terrentius è forma costante; 
Thiestes-Thyestes: la seconda è la forma corretta e si adotta; 
Troia-Troya: la prima, corretta, del resto prevalente; 
Tybur, Tyburtus, Tyburtinus: si mantengono, anche se non corrette, perché 

di uso costante; 
Ylo-Ylio, Ylias, Yndia, Ysion, Ypolitus, Ysmene, Ysiphtles, Ysis, Ynacus: si 

mantengono, anche se non corrette, perché di uso costante; 
e) casi particolari sono, ad esempio, quelli di Egystus, usato erroneamente 

per Egyptus (Beli filius) (II 27), ma si è mantenuto come errore ripetuto del B. 
solo correggendo in traduzione; e di Euridice (II 39) usato erroneamente per 
Briphiles (come in De mulier. XXIX 2; e v. n. 100 libro Il) e pure corretto in 
traduzione. Alcuni nomi appariranno corretti rispetto ad A: lo si è potuto fare 
quando la forma corretta è apparsa in qualche esponente di Vulg. In generale 
ho comunque avvertito quando ho dovuto operare scelte per i nomi propri. 

7. Le particolarità linguistiche e l'interpunzione 

Si rinvia a De mulier. 472-475 e a De cas. 901-902, perché si tratta anche in 
Genealogie di fenomeni analoghi. Anche per l'interpunzione ho seguito il crite
rio enunciato a p. 477 del De mulieribus e a p. 899 del De castbus: una certa li
bertà, non abusando dei segni, ogni volta che si sono ritenuti incompatibili con 
la sensibilità moderna (differenze rilevanti si noteranno rispetto all'interpreta
zione, troppo spesso errata, dell'edizione Romano), Attendiamo ora per l'inter
punzione boccacciana le conclusioni degli studi di Patrizia Raft iniziati negli 
«Studi sul Boccaccio», XXIV e XXV (1996 e 1997). 

B. Le note 

Soprattutto per ragioni di spazio, ci si è limitati - tralasciando i particolari 
relativi al B., ormai noti a tutti gli studiosi, per il Profilo biografico del Branca -
alle necessarie note esplicative e (per i libri XIV-XV) storiche. Si è intervenuti 
in dettaglio solo quando il testo risultava errato od oscuro. Nei limiti di un'edi
zione il più possibile corretta, ma non critica, non si è ritenuto necessario indi
care il codice (o i codici), di Vulg. sùl quale è fondato il testo, quando diverso 
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da A. Naturalmente sono state completate le citazioni date dal B., solo col no. 
me dell'autore o col titolo dell'opera (e, nei casi opportuni, si sono rese esplici. 
te le fonti implicite). Per le citazioni omeriche e per le poche altre greche, ho 
rinviato alla fondamentale opera del Pertusi: adottandone la trascrizione, sia 
per il testo greco, che per quello latino dato dal B., attraverso Leonzio, in A, in 
calce alla carta. Per le citazioni aristoteliche e platoniche mi ha soccorso con 

competenza e cortesia il prof. Ezio Riondato. 
Ho ritenuto necessario omettere ogni valutazione e discussione sulle ìnter. 

pretazioni dei miti ~e.gli •~tori an~ichi ~ medb1ali. In p~rtico_l~re ~o. t~alasciato 
l'individuazione dei t1p1 d1 esegesi dell evemerrsmo e dei s1gnif1cat1 fisico e mo. 
rale, per i quali rinvio ali' Introduzione. Ho pure rinunciato alla discussione su]. 
le etimologie greche, spesso errate, contro l'invito di PERTUSI 431; a lui rinvian
do di volta in volta per gli errori del B. o per l'errata utilizzazione delle spiega
zioni etimologiche, attribuite ( o meno) a Leonzio. Infine, sempre per ragioni di 
spazio, ho omesso i rinvii sul tema della poesia, posteriori alle Genealogie (in 
particolare al De laboribus del Salutati e agli autori del Cinquecento). È co. 
munque da segnalare che A. FLORAMO in «Interpres», XIII, 1993, pp. 210-241 
ha esaminato, nei codici Magliabechiano VIII 14415 e Conventi Soppressi II 28 
della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, una breve Genealogia Deorum e 
Quaedam Genealogia Morum di Coluccio Salutati, databili verso la fine del se
colo XIV, sulla scia delle traduzioni e dell'insegnamento di Leonzio Pilato. 
Tutti i problemi riguardanti l'aspetto mitografico, anche negli autori posteriori 
al B. e - come awertito più sotto - quello relativo alle fonti e ai codici nei quali 
l'autore le leggeva, potranno essere approfonditi dagli studiosi interessati e, 
non escludo, anche da me. Nei limiti di questo commento essenziale, si è tite
nuto di offrire solo una serie di spunti da riprendere, in modo da provocare u]. 

teriori studi sulla importante opera del B. Per un'ampia trattazione dei temi e 
delle interpretazioni mitografiche, utile la Dissertazione di L. Bovro ARNOLD 

citata in Bibliografia essenziale. 
Ho awertito ogni volta che ho ritenuto di operare, nel testo o nella traduzio

ne, spostamenti o indispensabili modifiche. In alcuni casi «difficili» si è dovuto 
ampiamente discutere il testo, riproducendo per intero quello dell'autore cita
to dal B., per offrire elementi utili ad una interpretazione: che d'altra parte è 
confermata dalla traduzione. 

Ho segnalato le varianti nei testi antichi o medievali che coincidevano (o si 
awicinavano) con quelle del B., rinunciando tuttavia, in generale, a identificare 
i codici di cui lo stesso poté servirsi. Un'indagine di questo tipo avrebbe richie
sto la consultazione di troppi manoscritti della tradizione degli autori; o avreb
be dovuto ridursi a qualche esempio - come ha fatto il ROMANO 859-860 - con 
l'indicazione solo di qualche esponente ( che, per rispetto del primo editore, ho 
citato nelle mie Note). Io mi sono limitato ad annotare, di volta in volta, se il te• 
sto del B., diverso da quello delle edizioni critiche dei classici, risultava tràdito 

dagli apparati delle stesse. 
Ho indicato i casi in cui Vulg., e quindi il mio testo, si allontana per aggiunte 

e tagli O modifiche, da A: ma solo per le differenze più vistose, lasciando al let

tore il compito di un raffronto con l'edizione del Romano. 

NOTA AL TESTO 

Bo pure segnalato tutte le giunte che compaiono in calce o in margine di A; 
in• per distinguere gli interventi dovuti a Pietro Piccolo, rinvio a BrLLANOVICH 
e al mio Per il testo, 182-183. 

Bo infine indicato - quando risultavano - le opere citate che esistevano nella 
«Parva libraria» di S. Spirito, fondo primario della biblioteca del B., sempre 
rinviando al fondamentale studio della Mazza. Per la conoscenza degli autori 
da parte del B. ho spesso fatto riferimento al vasto commento del Branca all'A
morosa Visione (Am. Vzs.) e a quello di Padoan alle Esposizioni sopra la Come
dia di Dante (Esp. D.): che possono ulteriormente essere consultati, quando 
occorra. I capitoli dei singoli libri sono indicati col numero romano. Ma, per 
comodità grafica, nelle Note - come già nell'Introduzione - i capitoli sono indi
cati con numero arabo quando seguono il numero romano del libro. Se è oc
corso segnare il paragrafo (e ciò nel caso di capitoli lunghi, per agevolare la ri
cerca del passo interessato), lo si è fatto col numero arabo, separato con una 
virgola da quello del capitolo. Nel Proemio iniziale si è ritenuta opportuna una 
divisione in paragrafi, data l'estensione del testo che avrebbe richiesto un nu
mero troppo alto di note. 

Le note dei libri XIV e XV sono più nutrite (per il XIV derivano in buona 
parte dall'edizione Ricci), per la necessaria illustrazione di personaggi storici 
antichi o contemporanei al B. Per i rinvii alle fonti ho utilizzato i commenti di 
ZENATTI e OsGOOD e il ragguardevole saggio della CouLTER (oltre, natural
mente, i due capitali volumi di HoRTIS e HECKER). 

Le opere degli autori classici e medievali sono citate nelle edizioni indicate 
nella Bibliografia essenziale ( e in casi particolari nelle Note); quelle dei classici 
con le abbreviazioni del Thesaurus (ma con l'uso moderno delle minuscole an
che per gli autori); o, per quelle greche e medievali, non comprese in esso, con 
le abbreviature tradizionali, corsivando i titoli. Le opere bibliografiche sui sin
goli argomenti sono citate per intero solo la prima volta; per quelle più impor
tanti ho indicato solo il cognome dell'autore, seguito dal numero della pagina, 
perché la citazione bibliografica completa risulta dalla Tavola delle opere citate, 
qui alle pp. 41-42. 

9. La traduzione 

Scartata l'idea di riprodurre la traduzione del Betussi (estremamente confu
sa, spesso oscura o addirittura errata; e si vedano le conseguenze della scelta 
del Ricci, nella sua versione del XIV libro, di ritoccarla o rettificarla nei casi 
necessari) ho deciso di procedere ad una traduzione mia ( come feci per il De 
,nulier. e per il De cas., per la parte che mi riguardava): traduzione che non ha 
altra pretesa, oltre a quella di aiutare il lettore nell'interpretazione del testo che 
in molti casi risulta dawero difficile e comunque richiede una certa pratica del 
latino del B. Ho cercato tuttavia di rendere il discorso quanto più possibile 
chiaro e scorrevole, scostandomi (ma non di frequente) dalla lettera e tradu
cendo con termini moderni vocaboli che, solo attraverso una laboriosa e minu-
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ziosa verifica, si sarebbero potuti rendere nell'esatto significato voluto dall'au. 
tore. In generale ho conservato gli errori del B. - che poi ho segnalato nelle 
Note - come veri fraintendimenti della fonte, ma in alcuni casi ho ritenuto op. 
portuno correggere, quando non era possibile ricostruire sul latino un senso 
soddisfacente, o quando ho ritenuto inutile mantenere un errore facilmente 
imputabile a svista dell'autore. Ma, dove ho potuto, ho mantenuto i vocabou 
del B. 

Naturalmente ho modificato i nomi del testo boccacciano, dandoli, in tradu. 
zione, corrispondenti a quelli della fonte (e tuttavia, nelle citazioni omeriche 
ho rispettato la traduzione latina proposta dal B.); ma ho sempre avvertito net'. 
le Note dei miei interventi. Le opere, per scrupolo di precisione, sono citate col 
titolo latino originale. Talora ho utilizzato traduzioni moderne per gli autoti 
classici citati. In particolare oltre a quelle francesi e inglesi delle collezioni «Les 
belles Lettres» e «The Loeb Classica! Library», quelle italiane degli «Scrittoti 
greci e latini» della Fondazione Valla-Mondadori (indicati nelle Note) o quelle 
per Virgilio, Ovidio, Stazio, Lucano, Cicerone, Claudiano, Seneca, Apuleio

1 

Agostino ecc., di volta in volta indicate. ' 

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 

I classici greci e latini sono citati in base alle norme generali della collezione 
cui appartengono: prevalentemente secondo le edizioni della Bibliotheca oxo
n/ensis o, in mancanza di essa, con i criteri della Bibliotheca Scriptorum Graeco
,u/11 et Romanorum Teubneriana. Le opere mancanti in tali collezioni sono cita
te nelle seguenti edizioni ( escluse quelle per le quali il rinvio, per opportuno ri
ferimento, è indicato di volta in volta nelle Note): 

Annei Fiori, Oeuvres (ed. Jal), Paris 1967 (Fior.). 
'I/[. Burlaeus, Libellus de vita et mori bus philosophorum ( ed. Kunst), Tiibingen 

1886 (Burlaeus). 
Eusebius Werke VII" Bd. Hieronymi Chronicon (ed. R. Heltn), Lipsiae 1913 

(ora Berlin 1959) (Eus Hier. Chron.). 
Flavii Iosephi, Omnia quae extant opera, interprete Rufino Aquileiensi, Lug

duni 1539-46 (Antiq. iud.). 
!Iygini, Fabulae (ree. Th. Mommsen), Berlin 1895 (Hyg.). In. De Astronomia 

(par A. Le Boueffle), Paris 1983 (Hyg. Astr.). 
Lactantti' Placidi, qui dicitur, narrationes fabularum ovidianarum (ree. Hyg. 

Magnus), Berlin 1914 (Ps. Lact. Narrai. fab. ov.) 
Mattini Oppiavensis, Chronicon Ponti/icum et imperatorum, in M.G.H. XXII 

(M. Polono). 
Pauli Diaconi, Historia Langobardorum, ed. G. Watz e L. Bethmann, in 

M.G.H. Scriptores rerum longobardicarum et italicarum sec. VI-LX, Hanno
verae 1878 (P. Diacono) (ora nella collezione «Scrittori greci e latini» della 
Fondazione Lorenzo Valla, Milano 1992). 

i. Sarisberiensis, Polycraticus, ed. C. Webb, Oxford 1909 (Polycr.). 
Scriptores rerum mythicarum latini tres, ed. Bode, Cellis 1834 (Myth.; per Albe

rico, considerato mitografo III). 
Id, I e II, ed. Kulcsar, in «Corpus Christianorum» Turnholti 1987. (Myth. I e II). 
Servii grammatici qui feruntur in Vergilii carminibus comme11tarii, ree, Thilo et 

Hagen, Lipsiae 1881-1902 (Serv. Aen. georg. bue.). 
C.I. Solinus, Collectanea rerum memorabilium, ree. Th. Mommsen, Berlin 

1895. (Sol.) 
M.T. Varro, De lingua latina quae supersunt, ree. Goetz und Schoell, Lipsiae 

1910 (Varro, ling.). 
G. Walleys, Compendiloquit1m de vita et dictis illustrium philosophorum (Ricc. 

1230) (Wall). 
Vincenti Bellovacensis, Speculum historiale, Argentorati 1473 (Vi. Bell.). 

Per le citazioni aristoteliche, con le sigle del BEKKER, cfr. BoNITZ, Index Ari
stotelicus, Graz 19552• 
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Per le citazioni platoniche, con le sigle dello STEPHANUS, cfr. F. HEI\MANN, 

Lipsia 1851-53. 

Le opere di autori ecclesiastici sono citate secondo le edizioni del Corpus 
Christù111orum (C.C.) o del C.01pus scriptorum ecclesiasticorum (C.S.E.L.) o, ln 
mancanza di essi - nelle Patrologia graeca e latina del Migne (P.G.; P.L.), Per 
autori comuni alla Teubneriana e al C.C. si è indicata spesso in parentesi la ci, 
taz. del C.C., articolata nella paragrafatura dei capitoli. 

Per le citazioni dalla Sacra Scriptum si sono usate le solite sigle. Le citazioni 
delle opere del Petrarca sono tratte: per le Familiari dall'edizione di V. Rossie 
U. Bosco, Firenze 1933-42; per le Senili dall'edizione di Basilea 1532; per le al
tre opere (salvo citazioni a testi ivi non compresi, per i quali il rinvio è nelle sln. 
gole note) da Prose a cura di G. Martellotti, P.G. Ricci., E. Carrara, E. Bianchi, 
Ivlilano-Napoli 1955 (Prose); e da Rline Trionfi e Poesie latine, a cura di F. Neri 
N. Sapegno G. j\Iartellotti, Milano-Napoli 1951 (Poesie). 

Le citazioni delle opere del B. sono tratte dalle edizioni di questa stessa col. 
lana (per rinvii ad opere diverse da quelle comprese nelle edizioni citate, si ve. 
dano i rinvii nelle Note). 

Nella Bibliografia è stata talOJ"a omessa la citazione di scritti già indieatt nella 
Tavola delle opere citate o nelle Note e di opere generali sol B., anche di quelle 
che contengono capitoli o pagine sulle Genealo[!,iC che, se mai, saranno indicate 
volta a volta nelle Note. Si vedano, oltre alle bibliografie generali e sul B. latino 
indicate nelle edizioni del De m11/icrih11s i pp. 479-480) e del De wsihm (pp, 
906-907), i Bollettini hih!iogr«{ici di V, Branca, G. Padoan e E. Esposito in 
,,Studi sul B.», I-XXIV, 196.3-19%; E. Esrosrro, Boccacci<111a. ll1hliografia del
le ùh:ìoni e det,li Scritti critici, Ravenna l976. 

Sulle u,·11c,ruurn,, oltre alle opere della ]'avola delle opere citale, si vc.xlano A. 
di 11n i!lus!n\ Vicnn,1 1861, J. ScnikK, Boccaccios L1tci11i

schc Schnjie11 historiffhe Sto//es heso11der1 ili .Bezu.~ 1111/ die ,dte Geschichte, 
,,Ncuc Jahrbiichcr fur l'hilologie,,, 18-74, pp. 467 ss.: E. \\'ooDBRIIJGE, B. 's de
/c11cc oÌ"Poctry ... «l'M!.A,,, XIII, 1898, pp. 333 ss.; r:.H. W11.1<1Ns, Fhe Ge1111-
!og_v cJ the editions o/ 7/,e Genealogia dl'om.in, «i\lodcrn Philolog~'», XVII, 
19191 pp, (i6-ù7: The lrees o/ lhc «Ce11e,u'o[!,ia deorum»- o/ B., Chic1go1 1923; 
]be Ccnea!ogy o_( TIN Ceilé'aÙJ;:,ical Trees o/ Tht= Ce 11ealu;i_.ia dror11m, «M(rdcrn 
Philok,gy», XXI II, 1 Y25, pp. 1<,2-l6'J, (ora in The invi:1111011 o} the So1mrt al!(/ 
other \'tudù's in ltalia1ì l.itera!!ilf'i Roma 19.59, pp. lh-3-167); Thc Univenily o/ 

M,owscnjJt f.:/ the Genca/ogi:1 deonm1 ,~enti/r'um r;j 13., Chicc1go 1927; 
D.D, fohn Gom:r ami the <cGencilfol!,iu' dcorum>), dvlc)dcrn I ,anguage 
Note:;1), LVll, ll)_52, pp. 2j-2_5; V. R0,'\1A!\'O, A,;cora dcl/r; doppi,·1 rcr.l,1zimu· de!-

Gc11flllo.,Je dd Il., "Belfagor», Vlll, 195 l, pp. 185 219; P.G. R,cu. Studi s11/
/.1 «CeneaÙ1gùt>) del 13._, «Rinascimento») JtJ).3 1 pp. 164-16(); r. TATLO f~l!'olae 
,noesù1 nel!,,,. poe!:'ca dc! 13., «Filologia Rom,tn?:<1», V, !958, pp. 267-3-i-2_ (pc~_i in 
Rctorù.:a e poelic.-1 nel ,.\1ediocvo ~, Rin11sdmn1to, Bari 1960, pp. ò7-16D); E. Go.-

BIBLIOGRAFIA ESSENZULE 

OJ\, Poésie et verité dans la ,,Genealogie» de Boccace, «Studi sul B.», II, 1964, 
5 P· 253-282; R.L. j\foNTGOMEI\Y jr. Allegory and the i11credible Fable the Ita
)a11 View /rom Dante lo Tasso, «PMLA», LXXXI, 1966, pp. 45-55; G. MAl\
~LLOTTI, La difesa della poesia e 1111 giudizio su Lucano, «Studi sul B.», IV, 
1967, pp. 265-27_9 (poi in Dante e Boccaccio e altri scrittori dall'Umanesimo al 
Rollianticismo, Firenze 1983, pp. 137-163); A.E. QUAGLIO, Scienza e nnto nel 
B Padova 1967; E. ScUDEI\I, B. e la difesa della poesia, «Orpheus», XV, 1968, 

~- 181-182 (poi in B. e dintomi, Catania 1972, pp. 35-52); V. RmrANO, Inven
pione e fonti nelle «Genealogie» del B., «Studi e problemi di critica testuale», 
1971, pp. 153-171; W. Tl\MPI, The quality of Fictio1 the Rethorical Transmis

;011 o/ !iterai')' Theorie, «Traditio», XXX, 1974, pp. 66-69; A. MINrcuccr, I /i;ri XIV e XV delle «Genealogie deomm gentilium» e gli scritti di Poetica di T. 
Canipanella, in B. in Europe Proceedings of the B. con/erence Louvam december 
1975, Leuwen 197ì, pp. 165-190: A. BucK, Boccaccios Verte1dig11ng der Di
chtm1g in l<Ge11eal. deor111n», ibid., pp. 53-66 (poi, in traduzione italiana, in 
«Misure critiche», VIII, 1978, pp., 26-38); M. GuGLIELMINETTI, Memoria e 

scrit111ra, IV B. in difesa di sé e dei poeti, Torino 1977, pp. 159-179; R. STEFA
NELLI, B. e la poesia, Napoli 1978; A. PER'rusr, Venezia e la ettltura veca e il Ri
nasdmento, «Studi sul B.», X, 1977-78, pp. 217-234 (poi in Venezi<1 B. e il Ve
neto, Firenze 1979, pp. 6.l-80); L. CESARTNI MAI\TINELLI, De paesi et poetis, in 
Tracl/zione classica e letteratura umam'.r;tica. Per A!essandro Pcrosi1 1 a cura R. 
Catdini (e altri), Roma 1985, pp. 4.57-462; T. HYJJE, Boccaccio's the Ge11ealo
gies oflvlith, «PMLth, C, 1985, pp. 7.37-74.5 V. BMNCA: B. \iìsNalizzato, «Stu
di su!B.», IV, 198.5-1986, pp. 86-188; XVI, 1987, pp. 247-305; XVII, 1988, 
99-182; XVIII, 1989, pp. 267-280; XIX, 1990, pp. 209-212 e anche L,1 
ita/i,111(1, Roma 1989, pp. 283-302. Ancora: XX, 19,11--92, PP: 1-72; XXII. 1994. 
pp. !97~234. T. JlAi'<KEY, U11 .1:uo1,o codice delle «<J-e11ealogie deorttm» di Pt1olo 
d11 «Studi sul B.». XVHI, .1989, pp. 6G-161: V. ZACCARIA,// genio t/ill"-
Mltl'O opere lat/ne del B., <<ltali,1nistica>>1 xxr, 1992, pp. 581-.596; In. An-
(Of{l per il Ics/o delle «Ccnea!op,ie dconrm .e,e.11tilùon»1 ,,Studi sul B.», XXI, 
1993, pp. 242-27_3; J I.D. JocFLYN, Fhc soura:_1· o( B. 's C'o1calog,.i11e dcorum f!,l'!l 
tilimn lihri ami the 1nyts ahout eady /11,(y, in li mitn del Rillttscimento) Atti del 
Ili Convegno inl(5f1azionale di Studi umanistici, lvli!ano 1993, pp. / -26; L. Bo
VIO :\RNOLD, Aspetti narrativi nella <<C°cnca!o_r,ia dcomm gcnti!ium» di C.13., 
Disscrtation, L,1s Angeles 19t_:H; V. Br{A;',;CA, A. <<pittar corh:'.1-e», <Jl Stile 2--1 
ore,), 8 gennaio 199.5. 



NOTE 

Libro primo 

L Ipotesi degna di considerazione quella dell'Osgood: che il Proemio (e an
zt ]a prima idea di tutta l'opera) possa derivare dalla Expositio in bea/11111 lob, 
sei/ Moralium libri XXXV, Epistola 111issoria, di Gregorio Magno, citato dallo 
stesso B. in Esp. D. I (2)22, in Trait. 139 (e una volta anche in Geneal. IX 33). 
t,;go IV re di Cipro e di Gerusalemme dal 1324 al 1359 (la data della sua morte 
inHORTIS 158-61). Il B., che non lo conobbe, avrebbe desiderato di raggiunge
re una sistemazione favorevole presso la corte del re; ma la sua morte troncò 
ogni speranza. Nel Proe111io le parole «rex tuus de proximo noster futurus» po
trebbero far pensare ad una programmata visita del re in Italia; ma all'infuori 
delle venute indicate dallo Honis, non ci sono notizie di altri viaggi; e tanto 
meno di incontri col B., il quale anzi esplicitamente dichiara: «Novit Deus et tu 
scis y_uia nec unquam ptcminentiam tuam vidi1 nec me vidisse potuistÌ»· (XV 
13, 4). Il tono fiero della seconda metà di XV 1.3 conferma nell'ipotesi che, 

il lihro fu scritto, il re era morto da 4ualche anno; il B. continua a ti
all'ultimo libro, a lui come vivo (forse per dare al personaggio 

arn1c11>1emc lctt.eraria1 come aveva fatto per la sua nascita e per gli amori di 
Ffammctta?ì. i noml dei mari nominati nel secondo capoverso) si rin-

natur,Ilmcnte alle voci del De dh 1crsis nominihus mt1ris stesso B. 
2, Donnino cLt Parm,1, c;,walicrc della eone di Ugo IV. Notizie di Iu( appena 

sufficicntL in A. PEZZA.~A1 Storiit cldl,i dttù cli Pt1nnt1, Parma 1337, p. _59, che 
cirn un Andrea da P;,trma, secondo il qu,:1k il cognome Ji Donnino era Altcma
ni. Da XV 1.3 si apprende clw nC::l!o stesso anno in cui trasmise l'invito al B,, a 
nome: del re di Cipro) Dnnnino morì. Ciù ckwctte essere qualche tempo prima 
Jd 1}50 in cui ,1 Ravçnn,1 - come risulta Jalb stesso rnpitolo delle Cenc,11. - il 
B, in missione diplom,itica incontrù lkcchim1 Rcllincioni1 c1ltro familiare Ji 
L.:go IV, che gli fece un nuO\'O sollecito VL·rhalc a nome Jcl re (XV i\ n. 49). 

'3. Per Polidoffi, cfr. VI -30 e le fonti i\'l ci1;1te: per Ecnha m,mc1 un capitolo 

,1 lei Jedicatt\ ma il B. riechcµgi,1 qui O\·, mct. 13, 56_5 ss. 
4. l\1010 da Perugia, not:llo e lcttcr,lto, bibliotcc,uio di re Roberto d'Angiò: 

impllrLmtc della cultuLI napolctnru nella prima metà del sec. XIV (morl 
.1 nel I .348). NotiLic correnti sull'autore in \\?_ BuRLEY, Lihc!!us, cap. 
XXIX. Scris:,L u1mmcrni all'.Ars pne1ici1 di OraLi(1 e a1lc Sirtirt' di Pcrs[o (cfr. r. 
GmsAJ.llf-<.1n1, P(w!o cld Pt'r!t_~iil co1m?lcnt,1iort' di Persio, «!{end. l( Ist. I.omb.,> 
S. IC ()2, 1929, pp. 5:)'5-598L Un ~uo L-ihtr (;nzo!op,ic fu trJscritto dal B. nd co-

~Ligliabechiarw 25, 122, cc. 110r-114v, Jella Bi
hlintec1 Nazionale Ji Fi,cnze (Zìvll, e pubblicato da I l01rns 525-536. 
Scrisse inoltre' un più v,1sto repertorio rniwlogi'-·ù intitobtn Co!/cctioncs, sul 
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I · informa lo stesso B - che continuamente lo cita utilizzandolo - in X'v qua e cl · . . . 
6, 8: «Hic ingentem scripsit librum, quem _Collectzon11:11_ tttulaverat, m qu_o [...J 
multa [ ... ] adiutorio Barlae arbitrar colleg1sse. Nec dix1sse verebor_ ego 1uven. 
culus adhuc [ ... ] ex ilio multa avidus potius quam intelligens sumps1, et potissi
me omnia que sub nomine Theodontii apposita s~t [per _B~rlaam e Teodo_nzio 
v. le note successive]. Quem librum, maxtme hums operrnmcom~~do,_ Bielle, 
impudice coniugis, crimine, eo defuncto, cum pluribus aliis ex librts etusdern 
de erditum comperi». Un più lungo estratto dell'opera, conte~uto nel cod. 
Additional 57529 della British Library di Londra, ha ora pubblicato T. HAN
KEY, Un nuovo codice delle «Genealogie deorum» di Paofo d~ Perugia, «Studi 
ul B.» XVIII 1989 pp. 66-161. Poiché l'estratto non comc1de con le Collec

;iones _'_ che d~vevan~ essere ben più ampie - io non mi riferirò, di volta in vol
ta al codice e al saggio, per personaggi ed episodi nei quali il B. rinvia a Paolo, 
la;ciando al lettore la libertà di consultare l'articolo e il testo nei casi opportu
ni. Su Paolo è ancora da vedere HoRTIS 494-498; ed ora, più ampiamente, F. 
SABATINI, Napoli angioina. Cultura e società, Napoli 1975, pp. 77-86 (ma già 

BRANCA, Profilo, pp. 32-34). _ . . . . . 
5. Barlaam, monaco basiliano, nacque a Semmara, m prov~cia d1 Reggio 

Calabria; ed ivi morl nel 1347, vescovo di Gerace dal 1342. Figura _emmente 
della cultura greca trecentesca e della corte dell'imperatore Andromco a Co
stantinopoli, ha un posto rilevante nel primo Umanesimo, p~r i suoi rapporti 
con il Petrarca, che lo conobbe in Avignone (dove Barlaam gia s1 era r':cato nel 
1339, per trattative tra imperatore e papa per l'unione delle due _chiese) ~el 
1342, quando sperava iniziare con lui lo studio del greco, che tuttavia _fu subito 
interrotto dalla partenza del monaco, nominato appunto vescovo d1 Gerace, 
Lo incontrò ancora tra il 1346 e il 1347, ma subito Barlaam parti e non lo vide 
più. Il Petrarca lo cita in Fam. XVIII 2; XXIV 5; Var, XXV; Sen, XI 9; De 
ignorantia (Prose, p, 756). Il B. - che ne parla in XIV 8, come maestro d1 Leon
zio Pilato e in }0v 6, 7 («Non opus suum aliquod vidi, ~sto composuerit no? 
nulla audiverim; habui tamen ex suis scripta quedam, :n. null~~ r':duc~a h
brum, nec aliquo insignita titulo, que, etsi illum non satts 11; lat~1~ licterts_m
structum ostenderent, eum tamen multa vidisse atque persp1cac1ss1':_1e ~~nstsse 
monstrabant») - poté conoscerlo a Napoli nel 1339. Nelle Geneal. e pm volte 
citato (v. Indice degli A11tort). Su di lui naturalmente HoRTIS 498-502, PERTUSl 
102 ss. e passim. V. anche la voce di G. IMPELLlZZERI in Diz. biogr. Ital., VI, 

pp. 392-397. . . 
6. Argiphontes ( = uccisore di Argo) è epiteto d1 Mercuno, c~e app~nt_o _ad-

dormentò Argo dai cento occhi, che custodiva Io, amata da Giove e ms1d1ata 

da Giunone (II 7). 
7. Ap. Aug. civ. 6, 5 (C.C. XLVII, pp. 170-171). Per la distinzione triplice 

della teologia, v. avanti in }0v 8, 2. La frase «seu ut aliis pla~et, et forte m~us 
physicon» è aggiunta in margine di A. Per la cono~cenza_ d1 V~rr~ne Reatmo, 
cfr. comm. Am. Vis. p. 59, (e v. n. 99 libro V). Per il De ctv. De, m1 sono talora 

servito della traduzione di L. Alici, Milano 1984. 
8. Cfr. Geneal. IV 31, 6 e XIII 1, 28. 
9. Il Proemio - come si può ragionevolmente supporre - fu scritto attorno al 

NOTE, I 

1360, quando la fama del Petrarca, conosciuto dal B. fin dal 1350, era già all'a
ice, essendo a quel tempo ormai note le principali sue opere. 

p 10. La biblioteca alessandrina fu fondata nel Ili secolo da Filadelfo, per 
consiglio di Demetrio F alereo. Fu distrutta da un incendio, parzialmente, nel 

43 a.C. durante l'assedio di Cesare; e definitivamente dai cristiani nel 389 

J,C. 
11- Verg. georg., 1, 145-146. 
12. Verg. Aen., 10, 284. 
13, Dn., 13, 60. 
14. Cfr. Filocolo, III 33, 12 e V, 42, 2; e De Jluminibus, s. v. Elsa. Più sotto, 

la frase «per infinita fere volumina» è aggiunta in margine di A. Il riferimento a 
Prometeo anticipa IV 44. 

15. Questo periodo, secondo il Rrccr, Studi 205, non prova che gli ultimi 
due libri delle Genealogie siano stati scritti in altro momento rispetto ai primi 
tredici. V. ora la Nota al testo, § 4, e cfr. J0v, n. 17. Ma la cronologia dei libri 
-y.N-XV rimane incerta. 

16. Boeth. cons. III 8, (ivi la citazione di Tùneo 5, 27c-d; e cfr. anche Esp. D. 
Access., 2). Del Timeo, nella traduzione di Calcidio, il B. possedette i codd. II 
11 e IV 10 della «Parva libraria» (MAZZA 23, 35). Per la conoscenza di Platone 
-e solo indiretta - da parte del B., oltre a HORTIS 372-377, v. Esp. D. Access., 
n. 4, p. 766; IV (1) 257. Inoltre: comm. Am. Vis., p. 573. In Esp. D. IV (1) 252 
scrive il B.: «I suoi libri (di Platone) non ha molto tempo ch'io vidi, o tutti o la 
maggior parte o almeno i più notabili scritti [ ... ) in un grandissimo volume ap
presso il mio venerabile maestro messer Francesco Petrarca». (Il ms. passato 
poi alla Biblioteca Viscontea-Sforzesca, conteneva con altre opere di Platone, il 
Timeo). V. anche Esp. D. IV (1) 257 e n. 331, p. 840. 

17. Ippolito risanato da Esculapio in X 50; ivi è citato Sen. phaed. 1085. 
18. Arist. Metaph. I 3, 983B 2730, cit. in Aug. civ. 18, 14. 
19. Talete, ap. Cic. nat. deor. 1, 25 e Aug. civ. 8, 2. 
20. Anassirnene, ap. Cic. nat, deor. 1, 26 e Aug. civ. 8, 2. 
21. Crisippo, ap. Cic. nat. deor. 1, 39-40; ma per questa e per le successive 

citazioni numerose di questo autore stoico (I 14, 25, 29, 33; III 3; XIII 7) - che 
sarà indicato col solo nome nell'Indice degli Autori - è da vedere PASTORE 
STOCCHI 139-158. 

22. Alcinous è errore per A!cmaeo, ap. Cic. nat. deor. 1, 27. 
23. Macr. sat. 1, 22, 2-3. Nella «Parva libraria» il cod. II 1 comprendeva: il 

Somn. Scip. e i Saturn.: opere spessissimo citate in Geneal. (MAZZA 19). Per il 
primo ho utilizzato anche l'edizione con introduzione, traduzione e note a cura 
diL. Scarpa, Padova 1981; per i Saturn., Macrobe, Les Saturnales, par H. Bor
necque, voli. 2, Paris 1937. 

24. Le notizie più dettagliate su questo enigmatico autore, senza pretesa di 
identificarlo, si leggono in LANDL Campano, secondo il Fans memorabilium di 
D. Bandini (cod. Laur. Aedi!. 172, c. 170) e vissuto tra il IX e !'XI secolo, per
ché sarebbe citato (peraltro come Theo) in un commento medievale di Ovidio, 
in un codice Monacense del sec. XI. Più precisamente, essendo citato nel Ser-i '" ,,dm oell, ~;,,,. di A=. I '8 [i rui pfu ,od~i m•o=ritti ,isal,~o ,i 



J.. 

GENEALOGIE DEORUM GENTILIUM 

secoli IX-X) Teo~onzio (ivi detto Y,heod~tius) non_ and~ebbe collo~ato più in là 
del sec. IX. Che il B. ne avesse sott occhio un codice, si potrebbe inferire da)( 
7; ma altra volt~ egli s_i rifer'.sce alle dtazioni di T~odonzio nelle Collectiones di 
Paolo da Perugia, cosi dichiarando m XV 6: «ex ilio (Paolo) multa avidus p 
tius quam intelligens sumpsi, et potissime ea omnia que sub nomine Theodo~: 
tii apposita sunt». Quasi nulla ha potuto aggiungere al Landi, G. Padoan Il I 
commento alle Esp. D., 845-846. Egli cita peraltro nuovi studi, dopo quello~
HAUVETTE 42 ss: di F. GHISALBERTI, Paolo 559 ss; di G. VINAY, Teodonzio ~-

1 
,,,,. 

tografo del VII-VI secolo, Carmagnola 1935; di C. CoRDIÈ, Alla ricerca di De. 
mogorgone, in Studi ùz onore di A. Monteverdi, Modena 1959, pp. 158 ss. Se. 
condo C. MARCHESI, G. Boccaccio e i codici di Apuleio, «Rassegna Bibl. Lett, 
Ital.», XX, 1912, p. 233 e T. RANKEY, The Library o/ Domenico di Bandino 
«Rinascimento», VIII, 1957, p. 194, le citazioni del Bandini derivano dalle stes'. 
se delle Geneal. del B. Per Teodonzio si veda anche PASTORE STOCCHI T 
HANKEY, Un nuovo codice, citato alla n. 4; e soprattutto H.D. JocELIN, Th; 
source. Io non andrò oltre l'indicazione di Teodonzio nell'Indice degli Autori 
rinviando, una volta per tutte, alla silloge dei frammenti di Teodonzio in LANn; 
57-118, ricavata da A e dall'edizione di Basilea del 1532. 

25. Si rinvia dunque a LANDI (ma v. ora anche PASTORE STOCCHI 146-152 e 
M.P. MusSINI SACCHI, Per la fortuna del Demogorgone in età umanistica 
«I.M.U.», XXXIV, 1991, pp, 299-310). In fine di Proh. II Trenaron (per Tena'. 
ron) è lezione di A (come in IX 33 e n, 120). 

26. Lucan. 6, 744-747. Ivi Erynin, ma anche Erinen è lezione tràdita. La fot
ma Erictus corrisponde a Erichto (e cfr. Inf IX 23). Un esemplare della Pbarsa
lia era il II 12 della «Parva libraria». Lo HECKER 31 lo identificò con il Laur, 
XXXV 23; ma non è probabile che tale codice sia appartenuto al B., che dovet
te usare altra copia da giovane, quando ebbe più dimestichezza con Lucano 
più raramente utilizzato nelle opere latine (MAzzA 24 che cita A.E. QUAGLIO' 
Boccaccio e Lucano, «Cultura neolatina», XXIII, 1963, pp. 163-164). Cfr. anch; 
comm. Am. Vis., p. 587. 

27. Star. Theb. 4, 514-517. Ivi novimus (per scimus enim), vererer (per time
rem). La citazione da Stazio sarà richiamata al par. 9. Un'altra Tebaide nel cod, 
II 4 della «Parva libraria» (MAZZA 20). Per altro Stazio, col commento di Lat
tanzio Placido, v. la n. seguente. Per la traduzione di Stazio mi sono servito di 
Opere, a cura di A. Traglia e G. Aricò, Torino 1987. 

28. Schol Stat. (Lactantii Placidi qui/eruntur commentarii in Statium) Theb, 
4, 51, 16. È ben noto che nella «Parva libraria» esisteva, al banco VIII 9, un 
esemplare di Stazio con il commento attribuito a Lattanzio Placido. È l'attuale 
Laur. XXXVIII 6, sul quale sono possibili per quest'opera tutti i riscontri 
(MAZZA 57-58). D. ANDERSON, Boccaccio's Glosses on Statius, «Studi sul B.», 
XXII, 1994, pp. 3-134, ritiene che, oltre al Laurenziano, il B. avesse una secon
da copia del commento di Lattanzio, diversa ( come del resto già aveva intravi
sto il ROMANO 859). Purtroppo non ho potuto utilizzare adeguatamente l'im
portante contributo, giuntomi quando mi sono trovato a rivedere le seconde 
bozze, Nella citazione da Stazio Ethyoclis è grafia che si alterna con Ethioc/is 
(come in De mulier.). Si adotta la prima; ma la forma classica è Bteocles. V. an-

NOTE, I 

che comm. Am. Vis. p. 590, Più sotto: Schol. Stat. Theb. I. c.: «dicit autem 
deum demiourgon (ma demogorgon è lezione del cod. Paris. 8064) cuius scire 
nomen non licet. Infiniti autem philosophorum magorum, Persae etiam, con
fìrmant revera esse praeter hos deos cognitos [ ... ] alium principem et maxi
mum dominum ceterorum numinum ordinatorem, de cuius genere sint soli Sol 
atque Luna». 

29. Ps. 110, 9. 
30. Claud. 22 (De cons. Stil. 2) 424-436 e 446-449. Ivi 424 «impervia genti» 

(ma menti codd. 429); caudamque reductam ore vorat». Traduco adeguandomi 
a questo testo di Claudiano. Oltre a questa, altre opere di lui sono citate nelle 
Geneal Nel cod VI 6 della «Parva libraria» erano contenuti, al principio, In 
Ru/inum (qui citato a III 9; ma v. n. 47); e, alla fine, il De bello gothico (qui ci
tato in X 47; ma v. ivi n. 113); e, in una sessione centrale, dovevano trovarsi il 
cons. Stil (qui e altrove citato) e il De bello gildonico (qui citato a XIV 19; ma v. 
ivi n. 224) (MAZZA 48), Ho segnalato, in Per il testo 193, che in Bn e Vre, nel 
passo qui annotato, si legge «quid enim de ea scripserit concivis meus Claudia
nus». Mentre in A il concivis meus è stato eraso. Dunque il B. si accorse, ad un 
certo momento, che Claudiano non era fiorentino, come prima aveva creduto 
(lfoRTIS 410), Per la conoscenza di Claudiano da parte del B., v. G, VELLI, Pe
trarca e Boccaccio, Padova 1979, pp, 203-211. Per la traduzione di Claudiano 
mi sono talora servito dell'edizione a cura di M. Platnauer, Londra 1963. 

31. Cfr. IV 5. 
32, Ov. met. 1, 6-9. Del citatissimo Ovidio il B. possedeva nella «Parva li

braria» l'esemplare II 3 con i Tristia; il VII 11 con le Metam.; e il li 12, oggi 
Laur. XXXVI 32, con le, qui non citate, Epistulae ex Ponto; infine !'VIII 5, og
gi Riccard. 489, con altre opere, tra le quali le più volte qui citate Epist. (Heroi
des). Nello Zibald. Laur, XXXIII 31, c. 46v anche l'Ibis (MAZZA 20, 30. 54, 56, 
64). Per Ovidio, v. anche il commento a Am. Vis. p. 588 e Esp. D. e IV 1, 116-
126, n. 145, p. 829; e B.M. DA RIF, La miscellanea laurenziana XXXIII 31, 
«Studi sul B.», VII, 1973, pp. 12-22. Nella traduzione di Ovidio qui e altrove 
ho utilizzato quella di E. OnDONE, Milano 1992; o quella di G. VITALI, Milano 
1930. 

33. Pronapides Prothocosmus, noto al B. attraverso Leonzio che ben cono
sceva Tzetzes (PERTUSI 80). È citato anche in Esp. D. II (1) 4, III (1) 59, IV (1) 
96 e IX (1) 61. Vedi ancora LANDI, 34 ss., e ora PASTORE STOCCHI 148. 

34. Horn. Il. 19, 91 e 131-136 (per Euristeo e Ercole, XII 34 e n. 85). 
35. Cfr. IV 54, 1. 

36. Macr, somn, 1, 2, 17-18 (ivi: «per misteria figurarum»). Prima della cita
zione da Macrobio, Egisthus ha la grafia normale, la mantengo anche nei suc
cessivi Egysthus (che era la forma in De mulier. e in De cas.). 

37. Polisenum in A e Vulg. (e cosl Esp. D. I (1) 11-18: poliseno); ma sarà da 
correggere in polisemum ( come in Dante, Epist. XIII, 20: «polise111os hoc est 
plurium sensuum»). 

38. Horn. Il. 19, 96-99 e 121-123. 
39, Cfr. XII 34. La lunga aggiunta, dalle parole «nil aliud intelligat», nel par. 

14, alla fine del capitolo, è in calce di A. 
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40. Cfr. I 5. , ... d 1 N d · T 
4

1, Verg. ed. 2, 32-33. Le notizie date all lll1Z!O e cap. er1vano a eo. 

donzio da Serv. ed. 2, 31 (LANDI, 3l_n.' 3). . 
42. Raban. De universo (non De ortgme rerum) XV 6 (P.L. CXI 432D) (ma il 

testo è un po' diverso). 
43. Nebridem in Stat. Theb. 2, 664. . . , ., .. 
44. Verg. ed. 10, 27 (e v. n. 45). Virgilfo è, con Ov1d10, 1 a;1tore p1u utilizza. 

to dal B. nelle Genealogie (180 c1taz1on1). Nella «Parva libra_na» mancano 
esem lari. Ma, oltre le opere maggiori, il B. conobbe e trascmse il Culex, le D,; 

p p · p · m· Laur XXXIII 31 (cfr B M DA R.!F, La 1111scel!a11ea 84-86); e rae e 1 ria eta . · · · , , 
secondo il SABBADINI, Scoperte 32 anche la Ciris, l'Aetna e il Moretum (ma cfr. 
Esp. D. I (1) 113-115 e n. 117, p. 784). 

45. Verg. ed. 10, 24-26. 
46. Verg. georg. 2, 494. . . . 
47. Sul notissimo personaggio di Leonzio Pil~to, rmv10, una v_olta per tutte, 

a PERTUSI. Lo si citerà solo per le più impo'.tantl ~ote, tra quelle m ~Ul Le?nzio 
figura in Geneal. (e v. Indice degli Autori): m part1col~re p':r le cttaz~om ?trette 
da Omero e per le fonti greche e latine, _da ~Ul L_eonz10 attmse, p~r t suoi co~-

t . 1· poemi omerici. Per l'etimologta d1 syrmga da syren, svisata dal B., il 
men 1, a . . h d , d' · 
PERTUSI 419 ha ricostruito il testo d1 Leonz10, c e ~veva suonare. « 1c1tur 

< d est tractus vel a syrizon> quod lat1ne sonat cantans». syren grece quo , ' h 
48. Macr. somn. 2, 1, 8 ss., presso il quale Pitagora (e per esso anc e BUR-

LEY, Libellus XVII). . A il · ') 
49 Ioseph. Fl. Antiquit. iud. I, 2, 2 (interprete Rufmo qu e~enst. ma con-

.· G N 21-22 dove il nome è Tubalcain. In Flavio Giuseppe è 
tammato con n. , , . . . . b I d 
Thobelus inventore dell'arte militare e dell opi/tctu:n aerar:11111; _e Iu a u~ ella 
cetra. L'inciso «qui ferrarius faber fuit» è aggiunto m margme d1 A. Cosl m cal
ce di A è \a \unga aggiunta (§§ 8-9), da «voluere. Syrmgam» a «Ladone de~en-

L Antiquitates nel codice con note autografe LXVI 1 della Laurenziana 
t(a». ile al 1· da F Di BENEDETTO Considerazioni cit. a n. 68, 106-109), 
per qu e s ve · ' .. d' Cli · 

50 L d fi me dell'Arcadia, che nasceva nelle v1cmanze t tote e st 
• a ll

0
'.Al'' reuo presso i confini dell'Elide, tra Erea e Frissa. (Ov. fast. 2,274 gettava ne ii , 

e B. De fluminibus, s.v. Ladon). . . . 
51. Macr. sat. 1, 22, 2-4. Nelle spiegazioni successive d1 cornua, purpure~t?, 

prolixam barbam e mactdosam pe/lem (§ 13), il «seu virga», dopo baculum, em 

margine di A. d l' d' A 
52. Aug. civ. 18, 17 (C.C. XLVIII, p. 607). Il B. posse eva opera 1 ug.: 

era in I 2 della «Parva libraria» (MAZZA 14-15). 

53. Macr. sat. 1, 22, 2. . A \ • 
54. Cic. nat. deor. 3, 44. Per Cloto Lachesi e Atropo (fa grafia tropu, n: Il· 

1 , d' A) f E p D VII (1) 89 e IX (1) 60-71 dove il nostro capitolo e so-to o, e 1 , e r. s . ., ' I 
stanzialmente tradotto (e vi è anche un cenno a Demogorgone). Per a co~o-
scenza da parte del B. delle opere di Cicerone, v. °:· 58; e ora V. BRANCA, C,~e
rone fra Dante, Petrarca e B., in Ciceroniana, Atti del VII Colloquu:m tulba-

R 1990 Pp 200-205 Nella «Parva libraria» erano present!: m II 8 De num, orna , • · . .. . · ·IV 
officiis e De senectute; IV 3 De finibus; N 7 De offzms; N 9 De mvenllone, 
12 De officiis (MAZZA passim). 

NOTE, I 1617 

55, Sen. epist. 107, 12. Le Epist. ad Lucilium erano in I 7 della «Parva libra
·a» (MAZZA 16). Cfr. A.M. CosTANTINI, (Studi sullo Zibaldone magliabechia

rt Il, Il florilegio senechiano, «Studi sul B.», VIII, 1974, p. 85) il quale scrive 
110

' •• dell'. 1· ellG / ' ' lld ( be funica c1taz10ne ep1sto ano n e enea ogte e que a i XN 19 e v. n. 
~25); gli è sfuggita questa citazione, che manca nell'Indice dell'edizione Roma
no, Cfr. anche comm. Am. Vù., pp. 580-582. 

56. Sen. Oed. 980-984 (nel testo teubneriano: cedite per credile; nulla per 
dura; secto per septo; metuisse per timuisse: lezioni pur tràdite). Le tragedie di 
Seneca nel cod. VIII 2 della «Parva libraria», compresa l'Octavia, a lui attribui
ta e più avanti cit. in Vu/g. L'esemplare potrebbe corrispondere all'attuale 
I{lcc. 537 (MAZZA 55). Qui è precisato «Seneca poeta tragicus» per suggeri
mento di Pietro Piccolo che confermò al B. la distinzione del Seneca tragico dal 
filosofo (cfr. Introduzione). Per la traduzione delle tragedie di Seneca, ho usato 
]'edizione a cura di G.C. Giardina e R. Cuccioli Melloni, Torino 1987: qui ac
cettando cedile, nulla e secto, e adeguandomi. 

57, Ov. met. 15, 807-814 (ivi: inclusa; ma incisa è lezione tràdita). 
58, Cic. nat. deor. 3, 44. Per la larga conoscenza di Cic. da parte del B., cfr. 

n. 56 libro VIII; e inoltre comm. Am. Vis., pp. 582-83; e De cas. VI 12 con la 
bibliografia citata nelle Note. 

59, Cfr. I 4 e 5; inoltre Esp. D. IX (1) 66; e BILLANOVICH, Petrarca 108. 
60. Fulg. myth. 1, 8, 40. Nella citazione la Vulg. sopprime il seu sors, ma ho 

ritenuto opportuno mantenerlo, perché è presente, oltre che in Fulg., anche in 
Esp. D., IX (1) 67. Il B. possedette un Fulg nel cod. II 9 della «Parva libraria» 
(MAZZA 22). E autore spessissimo citato in Geneal. (tre volte anche per il De 
co11tinentia virgiliana) e in genere utilizzato nelle opere latine (ma talora, come 
in XIV 18, confuso con Claudio Gordiano Fulgenzio, africano del sec. V vesco
vo di Ruspe autore di scritti teologici: la confusione anche in Esp. D., I, 1, 96). 
Di Fulgenzio il B. aveva trascritto la Expositio antiquorum sermonum in Laur. 
p]. XXXIII 31, insieme con Persia, il Cu!ex, le Dirae e i Priapeia. Vi sono an
che accennate questioni etimologiche, notizie geografiche e abbozzi di favole, 
che forse costituiscono il primo nucleo delle Geneal. (ROMANO 793-795; e an
cora DA RIF, La miscellanea 90-91). 

61. Identico il testo apuleiano (mund. 38, 373-374), citato in Esp. D., IX (1) 
69 (ma con interpunzione errata, come in ROMANO 27, 8). Ma il testo critico dà 
all'inizio «numerus [ ... ] faciens»; poi proprie/ate; e, infine, «cura solers» per 
,causa solers». Il senso non si sposta in maniera rilevante; solo il termine causa 
sembra meno pertinente di cttra (e il Betussi traduce: «cura diligente»). Anche i 
più autorevoli codici di Vulg. ripetono le lezioni di A e Esp. D. Mantengo per
tanto il testo del B.; ma nella traduzione cerco invece di rendere il senso nel 
modo più plausibile. Nel cod. VI 2 della «Parva libraria» erano contenute, di 
Apuleio, \'Apologia, le Metamorfosi (Asinus aureus), i Florida e il De Dea Socra
tis. Il codice fu identificato da HEcKER 34-35 con il Laur. LIV 32 (MAZZA 47). 
Altri testi di Apuleio (assente dalla «Parva libraria») nel Laur. XXIX 2. Nel 
Laur. LXVIII 2 (Mediceo Il) figurano insieme testi di Tacito e Apuleio. Il B. 
conosce il De mundo e il De Platone et eius dogmate, citati in I 15 (e v. n. 109). 
V. anche Comm. Am. Vis., 590-591 (e ora G.L. Vro, Chiose e riscritture apu-
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leiane di G.B., «Studi sul B.», XX, 1991-1992, pp. 139-165; v. anche V, n, 
74). 

62. Cic. div. 1, 125-26. Ivi: eimarmenen (ma himarmenen è lezione tràdita). 
Il testo ciceroniano che corrisponde a «causa causam gignat» è «causae causa 
nexa rem ex se gignat». Il phylosophice del B. è physice in Cicerone. Il B. salta 
la frase «nihil est factum quod non futurum fuerit eodemque modo». 

63, Boeth, cons. IV 6, 5-6, Per la conoscenza di Boezio da p~rte del B,, cft, 
comm. Am. Vis., p, 584, De cas. VIII 18 e n. 5, p. 1032. Un Boezio nella «Patva 
libraria» IV 13 (diverso dall'autografo, oggi Vat. Lat. 3362) MAZZA 36, 

64, Apul. mund. 38, Poco dopo la citazione, la frase «aut Herebi noctisque» 
è aggiunta in margine di A. 

65, In I Proh. 2: Quis prtinus apud gentiles deus habitus sii. 
66. Non Cic, ma Serv. Aen. 1, 26. 
67. Aug. civ. 5, 9 (C.C. XLVII, p. 140). Per Boezio, v. il rinvio di n. 63. 
68. Andalone o Andalò del Negro, astronomo e matematico (1260-ante 29 

giugno 1344), maestro del B. (De cas. III 1 e Geneal. XV 13, 4): per il quale ol. 
tre al non inutile C. DE SIMONE, Intorno alla vita e ai lavori di Andalò di Ne. 
gro, «Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche», vn, 
1874, cfr. A.E. QUAGLIO, Tra fonti e testo del «Filocolo», «Giorn. Stor. Lett. 
Ital.», CLX, 1963, pp. 361-369; Scienza e mito nel Boccaccio, Padova 1967, pas
siin (con altre citazioni bibliografiche). Notizie anche in ZENATTI 268, n. 1. Di 
Andalò il B. possedette, nel cod. IV 2 della «Parva libraria», i trattati Sphere 
materialis e Theorica planetarum. Lo Hecker identificò il codice nello Zibaldo. 
ne Laur. XXIX 8 (MAZZA 32, QUAGLIO, Scienza 44, n. 19). Il trattato Theorica 
planetarum, è citato dal B. in IV 16. Si veda A.M. CESARI, Il trattato della sfera 
di Andalò di Negro nello Zibaldone del B., «Arch. Stor. Lomb.», CIII, 1977, pp, 
222-273. Sullo Zibaldone Laurenziano XXIX 8 sono da vedere, dopo HAUVET· 
TE, Notes sur manuscripts autographes à la Laurentienne, «Melanges d'archéo
logie et d'histoire», 14, 1884, pp. 87-145 (e ora Torino 1968), F. Dr BENEDET• 
TO, Considerazioni sullo Zibaldone Laurenziano del B., «LM.U.», XIV, 1971, 
pp. 92-129 e V. BRAUN, B. in Naples: the beneventan liturgica! Palimsest of the 
Laurentian autographs (XXIX 8 and XXXIII 31), «LM.U.», XXXIV, 1991, pp. 
41-126. 

69. Taprobane, grande isola dell'Oceano Indiano, oggi Ceylon (se ne parla 
anche più avanti in questo capitolo). 

70. Lact. inst. 1, 5, 4-5: «deum verum et magnum 1tQotoy6vov appellat, 
quod ante ipsum nihil sit genitum, sed ab ipso sint cuncta generata. Eundem 
etiam <j,av11m nominat, quod, cum adhuc nihil esset, primus ex infinito appa
ruerit et extiterit. Cuius originem atque naturam, quia concipere animo non 
poterat, ex aere immenso natum esse dixit: "ngwt6yovoç <j,aé{lwv itEQtµ~x,o; 
Ì]ÉQoç u[6ç"». Il testo greco, trasferito dal B., «Prothogonos Phyton perime
theos neros iyos» è tradotto «principio genitus Phyton longo aere natus», In 
Orfici, Argonautica, 15 (O. KERN, Fragmenta Orphicorum, 1922) questo primo 
generato è <j,a11ç, che poi in Lattanzio si cambia, nella citazione greca, in <j,aéawv 
e in B. in Phyton, il serpente, figlio di Gea, ucciso da Apollo. Lo stesso B. mo• 
stra più sotto di sapere che Lattanzio chiama anche <j,av11ta questo primo dio (e 

NOTE, I 

nornìna ancora in ~ 9 un past~r Phanetes, che amò Notte). Poi, sulle orme di 
Uguccione, lo considera come il Sole, che dal serpente Pitone, ucciso da Apol
lo ( cioè dal Sole) ha assunto proprio il nome di Phyton ( e questa è la grafia co
stante in luogo di Python). La citazione di Orfeo in Lattanzio è ripetuta all'ini
zio di III 1,1 dove il celum è dato come domicilio di Phanete (e v. n. 7. Il ser
pente Pitone ucciso da Apollo è in IV 20; e, sulle orme di Myth. 3, 3, 8, in V 
.3 9; ancora in VII 29, 3 e in IX 4, 2. Per il problema delle fonti e delle confu
sloni tra i nomi, v. LANDI 43. Di Orfeo il B. discorre a lungo in Esp. D., IV (1) 
.317-326, citando, nell'ordine, Lattanzio, Rabano, Virgilio (georg.), Ovidio 
(niet.), Solino, Stazio (Theb.), Teodonzio, Leonzio, Eusebio. Un esemplare 
delle Divinae institutiones, segnato IV 1, si trovava nella «Parva libraria» 
(MAZZA 32) ed è opera molto usata nelle Geneal. e in Esp. D. 

71. Ugutio, Magnae derivationes, Laur. sin. 5, f. 32. 
72, È questa, in numerologia, la caratteristica dei numeri perfetti: 

!+2+3=6. 
7.3, Nella rubrica di I Proh. 3 l'elenco dei figli e delle figlie di Demogor

gone. 
74. Stat. Theb 8, 303-316. Al v. 304 mundo (per m1111d1); al v. 306 alimenta 

(per elementa); al v. 307 viris (per viros). 
75, Cfr. I 3. 
76. In I Proh. 2 (Quis primus ... ): «eamque [Terram] immixtam illi divinam 

mentem Demogorgonem nuncupavere» ( e con Demogorgone la Terra genera 
Erebo, I 14). 

77. Figli di Terra: Stige, Alfeo, Crinisio, Tevere, Axio, Asopo, Cefiso, Mean
dro, Sperchio (III 14; VII 44, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 63) Acheloo, Peneo, Nilo 
(VII 19, 27, 30). 

78. Rabano De universo XII, De Terra (in P.L. CXI 331A). 
79. Serv. Aen. 1, 171, con qualche variante. Per questo autore, molto utiliz

zato dal B., che si servl forse del cod. Regin. 1495, v. ROMANO 859 n. 2, e IV n. 
39eVn. 33. 

80. Macr. sat. 1, 12, 22. 
81. Ibidem. 
82. Ibidem, «non prius vocem edunt quam attigertitt terram». 
83. Stat. Theb. 1, 498 501. 

84, A offre noctis; ma è ovviamente da preferire terre di alcuni Vulg. 
85. Plaut. Amph., passim. Il B. conobbe le otto commedie di Plauto, note 

nel Medioevo, e contenute nel cod. VII 5 della «Parva libraria» (MAZZA 52); in 
Genealog. cita - come si vedrà - oltre l'Amphitruo anche l'Aulularia e la Cistel
laria. Indiretta invece la citazione implicita dai Maenech. 247 in XIV 6 e v. n. 
56). Per l'Aulularia, cfr. anche la n. 101 di questo libro. Nel finale della citazio
ne da Plauto le parole «et hec quattuor quieti prestantur» e «quod minime 
somno aptum est» sono aggiunte in margine di A. 

86. Macr. sat. 1, 3, 12 ss., ripreso in I 34, n. 163 (e forse inavvertitamen
te). 

87. Papias, Lexicon, s.v. nox. 
88, Il proverbio appare in H. WALTER, Lateinische Sprichworter und Senten

zen des Mittelalters, Giittingen 1966, p. 195. 
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89. È citato, come di Giovenale, il verso di Hor. epist. 1, 2, 32. I due 106. Cic. tusc. 1, 5-6. 
delle Epistole, delle Satirae e l'Ars poetica il B. possedeva nell'esemplare J07. Ugutio, Magnae deriv. Laur. sin 5, f. 39 (e cfr. Esp. D., Ace. 71). 
della «Parva libraria», identificato con il Laur. XXXIV, 5. Nel banco II 6 108. Cic. nat. deor. 3, 44. 
stessa era anche un Giovenale identificato con il Laur, XXXIV, 39 109. Apul. Plat. 2, 14 (vi cita Plato, Rep., VIII, 544, 580 C. Ma è citazione 
2lj. Per la conoscenza di Orazio e Giovenale da parte del B., e&. comm. ,;. Jpprossimativa). 
Vis, pp. 587-589 e Esp. D. p. 828 n. 135: ,·ita e opere di Orazio in Esp. D. ]V 110. Arist. eth. nicom. 8, 3-1155a (cfr. n. 78 del libro ill; e, per altra citazio-
112-115. ~e aristotelica e in genere per Cupido-Amore, cfr. IX 4). In fine del capitolo si 

90. Horn. Il. 14,259. noci la s\'Ìsta sequentes (bominum) per seq11e11ti11111. 
91. Verg. Aen. 4, 178-180. 111. Cic. nat. deor. 3, 44. Per le Grazie, subito nominate, e&. V 35 e n. 
92. Ivi, 173-177. Ivi malum qua, riferito a fama. ;4J. 
93. Ivi, 180-189. , 112. Ibidem. 
94. Ivi, 10, 467-469. Si noti, poco sopra, eum riferito a nomen. Nella spi~) 113. Cic. tusc. 4, 17. 

zione successiva, dopo metu (§ 7), le parole «videtur ... extimescimus» sono~ J14. Ov. met., 2, 760-764 e 768-782 (le lezioni pigre e fecere sono tràdite per 
giunte in margine di A. ] pigra e movere a testo). 

95. Ov. met. 12, 39-63. Il. cap. X è ripetuto, con alcune identiche citazio/ 115, Cic. nat. deor. 3, 44. Ma ivi non trovo la definizione «rationi adversa 
in Esp. D., II (1) 89-100. I cautio». Un po' diversa, ma con questo senso, è in Tusc. 4, 6, 13. 

96. Verg. Aen. VI passim. Ì 116. Stat. Theb. 7, 108-116: le lezioni del B. lievemente diverse da quelle a 
97. Isid. orig. 14, 9, 8. i resto in Theb., sono tuttavia tràdite: veris per viris; animum per animo; libet 
98. Verg. Aen. 6, 577-581. Il cap. Xl è ripreso in Esp. D. Access., 69 co: ,e: re!it; ma nella traduzione ho reso - perché pare anche valido- il testo del 

citazione virgiliana e in VII I 1 J 106. J. salrn il ,,faciens quecunque» che sta per «facies quamcunque». 
99. Isid. orig. 8, 9, 35. 117. Cic. tusc. 4, 19. 
lllO. Lucan. 4, 593-609. Per Anteo, cfr. l:'sp. D. I (2) 101 da Myth. 2, 189 118. Cic. nat. deor. 3, 44. 

/-,1iwgrafi Vaticani I e II, v. N. ZoRZETTO, S111di sul testo e le/onti de, Mitug, l l~. tpoo per Epeo di Verg. Aen. 2. 264. 
\i,11/cani I eII, Trieste 1988) e da myrh. 2, 4. Qui e altrove ho in parte l20. Gn .. 3, 1. 
lizzato la traduzione di L. Canali, v,ara civile o Farsaglia, BUI<. ,\\j 121. Cic. nat. deor. 3, 44. 
1986, pp. 603-605. 122. In/ VII 10 55. Sul canto XVI e sul primo accenno alla Frode, cfr. Esp. 

101. Mela, 1, 5, 26. Con il titolo Cosmographia l'opera di Pomponio MqD., XVI 2. 
era nel cod. V 8 della «Parva libraria». Il ms. conteneva anche Solino, Colleal 123. Cic. nat. deor. 3, 44. Per le citaz. di Catone e Mida nel cap. XXIII, v. 
nea rerum memorabilium fino a XI 30 (MAZZA 43). L'opera di P. Mela è lar~1ispettivamente, Cic. Att. 13; Sali. Cat. 54; Ov. met. XI 92 ss. 
mente utilizzata dal B. «P. Mela, con Vibio Sequestre, l'Aulularia di Plaut)I 124. Ibidem. 
Censorino, arrivarono nella biblioteca del B., trascritti da lui stesso, dal vecclx 125. Gn. 41, 30; Ov. met. 8, 823 ss. 
codice figlio del Vat. lat. 4929 che il Petrarca possedette» (BILLANOVICH, I// 126. Ov. met. 8, 799-809 Ivi vidi! per invem't; raras per raris; tumebat per ri-
tmm1 e i Retori latini minm1, u!.1\l.l 1.•,. \', 1%2, p. 122). ,\Li nella traduzione ho mantenuto i verbi del B. 

1U2. Eus.-Hier. Chron. S"i, 7-12. Largamente utilizzato nelle opere latine 1 127. C:ic. nat. deor. 3, 44. 
B. e: spesso citato in Geneal., il Chm11. era nel cod. III 10 della «Parv,1 lihr,1r- l28. lbrdcm. 
!'et la citazione poco sopra, di I .cunzio, dr. \'lI 92. l2:l. lhidcrn. 

103. Fulg. myth. 2, 4, 76. l'.'i: ,n:iridior ç:,...urgebat». H1). \\-,t;c'!liti'one in A e Vulg.: non tL1ducihik nç] contesto, nel significato 
104. Aug. civ. 18, 13 (C:.C: XLVIII. p. 6041. L'indicazione cronoloµìca hc1 in :\puldo di movimento o molo (!y 1C1,ot,· T1c1duco con ROMANO 821: 

fine a 18, 11; e subito dopo Eus.-Hil't. C!mm 57, 6. 1 :, 1n 1mu ::,\·iluppo non nonna/e». 
105. Verg. Aen. 6, 273-289. Nel corso della citazione indiretta, le paro 131. Cic. nat. deor. 3, 44, curiosamente sfuggito al B. 

«trifauce Cerbero limina servante Ditis», alla fine del par. 2, sono aggiunte 132. Coertio, o cdbertio per coercitio. 
margine di A. In Verg. Aen, 6 Cerbero è a 417; Sisifo a 529; Tesifone a 555;1 133. Ov, met. 11, 623-25. Ivi «placidissime Somne»; ma plactdissima anche 
zio a 595; Issione a 601; Theseo a 618. Al v. 277 Letumque Labosque. M 'inEsp. D., IV (1) 4. Mi sono adeguato alla lezione a testo nella traduzione. 
Tantalo. Salmeona è Salmonea in 6, 585 (cfr. anche X 32; XIII 24, 52). Cast 134. La citazione è identica in Esp. D., IV (1) 5. Ma, con Sen. Herc. fur. 
in Geneal. le forme Cocitos e Flegeton, in luogo delle corrette Cocytos e Ph/eJ 1065-78, ho spostato il v. 1077 «Placidus [ ... ] fove» dopo il 1076 «cogis longam 
ton. La forma Charonem è in A (come poi nel cap. XXXIII 2-5). lscere noctem (mortem è lezione di A, e :alternativa negli apparati). Nella tra-
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duzione ho completato il verso finale «preme devictum», con torpore (o corpo. 
re) gravi. 

135. Ov. met. 11, 592-615. Le lezioni del B. sono poco diverse da quelle a 
testo e sono tuttavia tràdite. Tra esse il verso «Garrula nec Prognes stettentìa 
pectora mulcet» che manca a testo nelle edizioni critiche. Poco avanti correggo 
con Vulg. il «mentali somno» di A con «mortali somno», che corrisponde poi al 
«leti/erum ... somnum» di poche righe dopo. Ma resta da capire perché la perdi
ta dell'amore e della ragione giustifichi la paternità di Erebo e la maternità dì 
Notte per il Sonno. 

136. Cic. nat. deor. 3, 44. 
137. Macr. somn. 1, 3, 2-7, con varianti (p. es. epialtes). 
138. Verg. Aen. 4, 9 (riportato anche da Macrobio, citato nella nota prece. 

dente). 
139. Cic. rep. 6, 10. 
140. Verg. Aen. 4, 3-5. 
141. Ivi 6, 896. 
142. Macr. somn. 1, 3, 9. 
143. Gn. 37, 7. 
144. Val. Max.; 1, 7, ext. 5 (e cfr. De cas. II 17, 5 e Esp. D. VI (1) 62), Vale

rio Massimo, autore spesso citato dal B. latino. Lo conobbe anzi fin da giovane 
e lo volgarizzò, servendosene nel Filocolo (QUAGLIO, Valerio Massimo e il «Fi
locolo» di G.B., «Cultura neolatina», XX, 160, p. 60). Ebbe copia del commen
to a Valerio Massimo, da Dionigi da Borgo San Sepolcro, nel cod. VII 1 della 
«Parva libraria» e forse possedette il testo latino nel cod. VIII 4 della stessa 
(MAZZA 54 e 56). Cfr. anche comm. Am. Vis. 595; M.T., CASELLA: Tra B. e Pe
trarca. Volgarizzamenti di Tito Livio e di Valerio Massimo; e ora, della stessa, 
Sul volgarizzamento boccacciano di V. Massimo, «Studi sul B.», XIX, 1990, pp, 
191-208. 

145. Val. Max. 1, 7, 8 (ivi Haterius). Il brano è riassunto. Anche in De cas. IT 
18,8 Arterius. 

146. Mt. 2, 13. Subito dopo la citazione di Porfirio da Macr. somn. 1, 3, 17. 
147. Verg. Aen. 6, 893-896. 
148. Ov. met. 11, 633-638 (ilio quisquam sollertius per ilio iussos soler

tior). 
149. Ivi, 639 (Ice/on per Itathon, Phobetora per Phabetora). Nella mia tra

duzione figurano le forme ovidiane. 
150. Ov. met. 11, 641-43. Il B. trascrive tratius per tertius e Panthos (che 

traduce totum, riducendo la lezione tràdita Panthosus, in luogo di Panthasos a 
testo). 

151. Cic. nat. deor. 3, 44; ma non vi è citato Crisippo. 
152. Arist. Eth. Nicom. 3, 6, 1115 a. Il B. possedeva l'Etica con il commento 

di San Tommaso postillato dal B. e già disperso prima che fosse redatto l'in
ventario della «Parva libraria». V. anche nel codice oggi Ambr. A 204 inf. 
(MAZZA 69-70) e Am. vis., p. 573. 

153. Macr. somn. 1, 13; 11. 
154. Stat. Theb. 8, 376-81. Angue è lezione tràdita per ungue a testo. Questa 

l NOTE, I-II 1623 

iola dà senso, a meno di non intendere, con Betussi «col veleno mortale». Ma 
oell• mia traduzione, mi sono riferito al testo staziano. 

155. Ugutio, Magnae deriv., Laur. sin. 9, f. 45. 
156. Ap. 14, 13. 
157, Cfr. I 5 (la forma Atropu per Atropo ivi e qui; e perciò si mantiene; in 

61/1· D., VII (1) 89 Antrop6s). 
J58, Verg. Aen. 6, 298-304. La citazione anche in Esp. D. ID (1) 64 (e cfr. 

poi fino a 81 e ID (2) 20-30). 
159, Erroneamente citato Serv. per Fulg. cont. 156. Cosl in Esp. D., III (2) 

21 è pure citato Servio; e il PADOAN (817, n. 28) pensa che l'errata attribuzione 
fosse nel manoscritto dell'autore, posseduto dal B., forse nell'VIII 10 della 
,Parva libraria» (MAZZA 58), del quale, peraltro, non si può definire il conte
nuto, Forse il commento di Servio vi era preceduto dalla Vita di Elio Donato: 
che figura, per es., premesso al commento di Servio, nel Laur. XLV, 13, copia-
10 nel 1453 da un agostiniano fiorentino (BANDINI Catalogus codicum latino
,ul/1 Bibliothecae mediceae Laurentianae Florentiae 1774-78, II, 344-345). La 
Vita di Elio Donato fu nota anche al Petrarca (SABBADINI, Scoperte I 39) e ad 
essa attinse più volte il B. (cfr. XIV nn. 26, 28 e 125). 

160. Cic. nat. deor. 3, 44. 
161. Gn. 1, 5. 
162. M. Varro, ap. Macr. sat. 1, 3, 16. Poco sopra il creticam diem di A è già 

rorretto in Vulg. in creticum diem; ma si dovrà intendere criticum diem, secon
do le citazioni date dal Porcellini. Lexicon s.v. criticus e crisimus: «crisimi, seu 
critici, dies in quibus de morbo iudicari potest». Cael. Aut., acut. 1, 141: «Ne
que esse in passionibus statos dies, quos crisimos appellant»; e Aug. conf. 6, 1: 
,critica accessio morbi est, ex qua de sanitate aut morte aegrotantis iudicium 
ferri potest». Ovviamente, ho reso in traduzione: «il giorno critico» (anche se il 
B, usa qui, e subito sotto, dies al femm.) 

163. Macr. sat. 1, 3, 12-14 (e cfr. I 9 n. 86: conticuum per conticinium). Ripe-
1equi, quasi identici, i parr. 6-7 del cap. IX (v. n. 86). 

164. Duod Tab., ap. Macr. sat. 1, 3, 14. 
165. I nomi dei giorni della settimana fanno riferimento ai pianeti, ma non 

nell'ordine in cui questi si succedono, disponendosi attorno alla terra nell'uni
verso tolemaico. Quest'ordine si riflette invece nel dominio (cioè nella peculia
re signoria ed efficacia) che l'astrologia attribuisce ai pianeti, rispettivamente, 
su ciascuna ora del giorno, secondo cicli di sette ore, nelle quali i relativi domi
nii si esercitano appunto nella successione che i pianeti hanno in cielo. I giorni 
della settimana, cosl, prendono il nome del pianeta cui tocca il dominio della 
r~pettiva prima ora; e B. fa vedere che, assegnata la prima ora della domenica 
d Sole, e procedendo nell'ordine, dal pianeta più lontano al più vicino, la ven
ticinquesima ora - cioè la prima del giorno seguente - è sotto il dominio della 
Luna, donde il «lunedl»; e cosl via. 

Libro secondo 

1. Mr. 4, 3 7-39. Poco sopra le parole «ex Orci faucibus» sono aggiunte in 
margine di A. 
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2. Cic. nat. deor. 3, 44. 
3. Ugutio, Magnae derivationes, Laur. sin 5, f. 45. 
4. Ov. met. 1, 67-68. 
5. Diana è forma, corretta dal Romano, da Dya11a (anche Dyana in De ///t,. 

lierib11s) perché tale è la grafia degli ultimi libri. Dyonisius è grafia comune 
forma scorretta (per la corretta Dionysus); anche in IV 19 e XIV 4, per il tirane 
no siracusano: Dyonisius (per Dionysius). Scithas, come in II 76, per Scytha, 

6. Come già aveva indicato HoRTIS 161, la classificazione di più Giovi- e in 
genere di più dei dello stesso nome con i numeri ordinali - deriva dal fatto di 
aver rawisato negli dei altrettanti uomini deificati, i quali «in diverse regioni e 
in diversi tempi ebbero con ugual nome onoranze divine». Già in I 3 (v. nota 
3 7) il B. ha scritto che, sotto le finzioni poetiche, non c'è una sola interpretazio. 
ne; anzi piuttosto si può dite polisenso, cioè senso di molte. E ha definito i seo, 
si: letterale o istoriale, allegorico, morale e anagogico: e ha precisato di non va. 
ler dichiarare le favole secondo tutti i sensi, parendogli sufficiente spiegarne 
uno; ma talora aggiungendone altri. In questa dichiarazione Hortis ha visto de. 
lineari i diversi sistemi delle interpretazioni mitologiche: l' evemerismo (hysto. 
rialis sensus) che negli dei rawisa uomini deificati dai sacerdoti dai poeti e dai 
filosofi; il naturalismo (physicus sensus), secondo il quale sotto forme di de( 
uomini e animali, si rappresentano i fenomeni della natura e dell'animo; e ad 
essi si aggiunge il senso morale, che riguarda le azioni morali adombrate dal ve. 
lo mitologico. Deliberatamente sarà lasciata al lettore l'identificazione dei sensi 
( quando non dichiarati); e quindi delle interpretazioni evemeristica, fisica e 
morale, rinviando qui a quanto si è detto nella Introduzione. Per l' evemerismo 
si rinvia comunque a SEZNEC e a P. RIGO, s.v. Mitologia, 182-194. 

7. Cic. nat. deor. 3, 53. 
8, Verg. Aen. 6, 730. Nel cap. I 34: «etherem intelligunt ignem qui claritate 

carere non potest». 
9. Val. Max. 8, 7 ext. 1. Sul nome Lisania, che subito segue, e sulla possibile 

fonte di Leonzio e sulla confusione tra Lysanias e Lycaios, si rinvia a PERTusr 
355, n. 1. 

10. Albumasar, astronomo e astrologo arabo (sec. IX). Lo Introductorium in 
astro110111iam fu tradotto in latino nel sec. XII: nel 1133 da Giovanni da Sivi
glia; nel 1140 da Ermanno di Carinzia. Dante lo cita in Conv. 2, 13, 22. Il B. lo 
possedette nell'esemplare IV 8 della «Parva libraria» (MAzzA 34). Lo stesso 
passo (VII 9) è altre volte citato in Geneal. II 7, 4; III 22, 4; VIII 1, 16. Lo I11-
trod11ctori11m si cita dall'ed. Venezia, 1489. Per l'Introductorium maius, v. A.E. 
QUAGLIO, Scienza e mito, cit., pp. 38-39. 

11. Io. 14, 6. Poco sopra la frase «Iuppiter sonet quod iuvans pater» come 
in Esp. D. II (1) 19; ma la successiva spiegazione di «Iuppiter grece dicitur ze· 
phs quod latine vita sonat» presuppone un testo un po' diverso in Leonzio: 
«dicitur Zeus "a zoe" quod latine vita sonar». Così anche in IV 61 per la spie• 
gazione di zephyrus: «a zoe <et pheron> grece, quod latine vita <m ferens> 
sonat». (PERTUSI 423 ). Le righe verso la fine del capitolo, da «Porro rex inclite» 
a «glorie animarent» (§ 11) sono aggiunte in margine di A. 

NOTE, II 

l2, Lucan. 9, 350. 
lJ, Claud. 24 (De cons. Stil. 3) 226-227. Nel testo claudianeo radiis è Rhodiis 

C accolta la tradizione di piogge dorate sull'isola). Ho accolto Rhodiis nella 
e duzione, perché il radits darebbe un senso forzato: «Le piogge rese auree ~:i raggi» (occorrerebbe poi spiegare indulgeo come transitivo, ipotesi peraltro 

da non escludere). 
l4, Serv. georg. 1, 277. 
15. Ov. met. 6, 7 ss. (e cfr. De mulier. XVIII). 
16. Liv 7, 3, 7 (cfr. De mulier. XVIII anche per il resto del cap. III). Molte -

ome si vedrà - le citazioni liviane in Geneal. Un Livio, con i libri della I deca
d e probabilmente, con le Periochae dei libri XI-XX era nel cod. V 3 della 
,~a~a libraria» (MAZZA 47). Ma il B. conobbe anche i libri della III e IV deca
de dai quali trasse il suo volgarizzamento (M.T. CASELLA, Appunti attorno al 
Bo'ccaccio traduttore di Livio, «I.M.U.», IV, 1961, pp. 77-129 e ora Tra Boccac
cio e Petrarca, Padova 1982). In effetti il B. cita dal XXXIV 62 (qui II 62 e n. 
138) e dal XXXVIII 13 (qui VII 60 e n. 146). 

17. gigomantia in A; gigantomantia in Vulg., owiamente, per gigantoma
chia. Più sotto la frase «et eius in tutelam cornice pulsa, noctuam posuere» è 
aggiunta in margine di A (ma si noti che non è aggiunta tarda, perché, più sot
to la frase ritorna nel contesto). 

'1s. Ecli. 124, 5. Poco avanti(§ 6) la frase «et quantum ad temporalia sterilis 
est, cum sapientie eterni sint fructus» è aggiunta in margine di A. 

19. Cfr. XII 70 e 71. 
20. Myth. 3, 10, 1. 
21. Eus.-Hier. Chron. 30, 15 e 21. Altra Minerva, distinta da questa Trito· 

nia, in V 48. Per l'etimologia tradizionale sopra indicata di Trito11ia, data dal B. 
come sua, ma forse derivata da Leonzio, e nota comunque attraverso Eus.
Hier. e Aug., cfr. PERTUSI 423-424. 

22. Mela 1, 7, 36. 
23. Aug. civ. 18, 8 (C.C. XLVIII, p. 599). 
24. Eus.-Hier. Chron. 30, 15 e 21. 
25. Ivi 30, 6-10. La differente attestazione di Eusebio e Leonzio è spiegata 

dal PERTUSI (356, n. 2) con un rinvio a VII 25, dove, sulla testimonianza di 
Gervasio di Tillbery, Niobe è data madre di Foraneo, non figlia. Il B. ha conta· 
minato le fonti. Qui usa, per la prima volta, Niobes, grafia classica, che si adot
ta, contro la frequente Nyobes (come, sempre, in De 11111/ier.). 

26. Ivi, 22, 4. 
27. Beda, De temporibus 19 (in P.L. XC 289A; ma non vi è detto che fu fon-

dato da Api). 
28. Eus.-Hier. Chron. 32, 7-13 e 21-22. 
29. Aug. civ. 18, 5 (C.C. XLVIII, p. 597). 
30. Ibidem: cita Varrone «quod omnes iam oog6ç [ma Soron è lezione trà

dita] et eum venerati sepultum». 
31. Iuv. 8, 29-30: «exclamare libet, populus quod clamat Ositi invento». 

Dunque una citazione approssimativa. 
32. Raban. De t11tiv. XV (in P.L. CXI 433B). 
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33. Macr. sat. 1, 20, 13. 
34. Cic. nat. deor. 3, 54. 
35. Ivi, 58. 

36. Verg. Aen. 4, 239-245. Al v. 243 «Tartara tristia». Più sopra il PBRru,, 
356, n. 3 chiarisce l'errore della maternità di Mercmio, attribuita a Cillenc '• 
ziché a Maia e propone di correggere i( passo cosl: «primi Iovis et <Maie ~:: 
phc m Cyllcnc monte qm nomen habu1t a> Cyllene nympha ArcaJie» (ma & 
anche IV, 35, 3ì e n. 12ì). e 

37, Ho:. carm, 1, 10. Le lezioni cantus e mere (anche in V11lg.) tradisc0110 ù 
testo oraz,an~. Traduco come _se foss~ cau/11s (variante della lezione catus, a te. 
sto) e more (il mere come aggiunta J1 palestre non darebbe senso soddisfac 
te). Il Betussi traduce: «che con la voce Jell' ornato canto della tua pura ce1/ 0· 
ma dove il palestre? i,,, 

38. Stat. Theb. 1, >05. 
39. Albumasar, Introd. ù1 Astr. VII 9. 
40. Verg. Aen. 6, 743-751. 

41. ~ic, nat. d'.'or._ 3, 53. Per Hbuleo (Euhuleo) cfr. PERTUSI 356, n, 4; Pei 
Mercutto e per Dioniso e le fonti confuse insieme, 357, n. 1. 

42. Ivi 3, 42 (1,y.rithoe; ma anche Lysitho è lezione tràdita). 
43. Libri Po11ti/icum, citati <la Paolo da Perugia. Nel finale del capitolo I 

tradizione, ripetuta anche in V 3 (v. n. 15) e in VII 29, 9. t 

44. Cic. nat, deor. 3, 58; ma ivi è detto che figlia Ji Giove e Proserpina fu~, 
prima Dfana. ' 

45. Ivi, 53. 
46. Eus.-Hier. Chron. 54, 15-16. 

47. Ap. Schol. Stat. Theb. 4, 482. La spiegazione etimologica, a metà capito. 
lo, di Stilbon, «quod vclox sonat», è etrata (mO,µov = splenJente: e v. Cic. nat 
<lcor. II 53 ). Doveva esserci in Leonzio uno Stilpon \«che tutti supera in veloci, 
tà»: <la Diog. Laert. II 120); oppure oni.flwv è stato confuso con mmii\cov (PEn
TUsr 420), In IV 46: «Stilbon, qui postea Mcrcurius appellatus est,,. In fine al 
capitolo il rinvio è a III 20. 

48. Cic. nat. Jcor. .3, 60. 

49. Ov, met, 11, 301 ( Chiane, non Lychione; Philammon, non Phy!emc,1, 
usato peraltro dal B. anche in V J 1.l. A11ctolù1s è Au1olia1s in Ovidio e Set, 
do. 

50. Serv. Aen. 2, 79: «Autolycus habuit liberos Aesi11111m (ma Sissimum è 1,. 
zione tràdita) unde natus est Sinon, et Anticliam (ma Aucto!iam è lezione tràdi
ta) unde Ulixes». Reco nei due autori le diverse genealogie: Scrvio: Autolycus
Aesimus (Sissimus) - Sinon; Boccaccio: Auctolius - Synon I - Sissimus - Svnon 
II; Auctolia (ma in XI 40 Anthiclia) sp. Laertes: e da essi r ma secondo· O:. 
met. 13, 31-32 da Anticlea e Sisifo, v. n. 54] Ulixes. Sissimus è dunque vadam,: 
diAesimus, che non è figlio, ma padre di Sinon, e di un solo Si11011. Il secondo è 
inventato dal B. (cfr. anche Rm1ANO 860, n. 2), 

51. Hom. Od. 19, 390-394. Autolio paJre di Anticlea (si corregge l'erralo 
Auctolia in Anthic/ia anche su Xl 40, 1). 

52. Serv. Aen. 2, 79. 

NOTE, II 

53, Ibidem. 
54, Ov. md. 13, 31-32, 

55, Hom. Od. 11, 84 ss. 
56. Serv. Aen. 2, 79 (ma v. n. 50). 

57, Vcrg. Aen. 2, 57 ss. . 

5s. p]in, nat. 7, 56, 202 (spcrnlamm sig11ificatio11e111) Pèr il rapporto B.-Pli-
nio, v. il mio B. e Plinio. 

59, Ov. met. 1, 748-749. 
60, Cfr. IV 46. In Esp. D., IWJ) 60: figlio di Iside. 
61. Eus.-Hier. Cbron. 43-12-16. . 
62. Gervasius Telliberiensis, Ocia ùnperia!ia 1, 903, in Scriptores Bm11sv1-

cel/Sit1m, a cura di G. Leibnitz, Hannover 1707: Ivi però lovis I non Helem] fi
lius; e Memphir (non Babi!onia, pur ad essa vicma). 

63. Cfr. VII 22. 
64. Schol. Stat. Theb, 4, 737 (e vale anche per la citazione <lel capitolo XX): 

Ccssiopa, come quella gui richiamata, moglie di Cefeo e suocera di Perseo, in 

D" . . 
65. Eus.-Hicr. Chron. 44, 22-23. La forma Cccrops oscilla con Cicrops e 

(ycrops: si adotta la prima. 
· 66. Ivi 43, 12-16 (ma è il XLV, non il XLlll del regno di CecropeJ. 
67. Isid. orig. 14, 4, 1. Il B. usa la forma Ethymo/ogie per Rthimo!ogiae. Per 

la precedente citazione di Lattan,do Placido, n. 64. Per Libya (ma il B. _u~a Jn
che la forma Lybia), Schol. Stat. 1heb, IV 737. In De mulier. X, Lybùz: 1v1 la n. 
2 rinvia anche ad Aug. civ. 18, 12 e a Eus.-Hier., Chron. 46, 17. 

68. Egystum andrebbe corretto in Egyptum (e cosl sempre nel seguito); ma, 
trattandosi di vero errore <lei B. (anche in De 11111/ier. XIV 2-3; e cfr. ivi n. 1, p. 
493, e forse per analogo errore <lei codice di Lattanzio PlaciJo Monac. 19482, 
cfr. RoMAK0 859, n. 1) ho mantenuto la forma, intervenendo solo nella tradu
zione. A metà del capitolo la frase «[plura fecit] qua astutia,, è in margine di A, 
in luogo di un ex quo, abraso. 

69. Sehol. Stat. Theb. 2, 222. 
70, Oros. 1, 11, 1. li B. possedette l'Orosio II 7 della «Parva libraria», forse 

unito alla Historia di Paolo Diacono, del quale anche altro esemplare, il ID 11, 
fu nclla sua biblioteca (MAZZA 21 e 31). 

71. Plin. nat. 7, 56, 206. La citazione <la Plinio è aggiunta in margine Ji 
A. 

72. Eus.-Hier. Chron., 44, 23-25. 
73. Ivi 45, 21-26, con qualche differenza. Qui, come poi sempre, il B. usa la 

forma Stelenus per Stenelus, 
74. Plin. nat. 7, 56, 195. La stessa oscillazione Lynus-Lynceus in De mulier. 

XIV (e cfr. n. 4 di p. 494). Anche questa citazione in margine di A. 
75. 01", mct. 4, 462-463. 
76. Sen. Hcrc. f. 757. Questa citazione è in margine JiA, forse diP. Piccolo. 

Ferunt è la lezione tràdita per gerunt a testo, 
77. Ov. epist., 14, 12 ss. Per questo, e per i capp. XXII e XXIII, cfr. De 

11111!. XIV. 
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78. Eus.-Hier. Chro11., 47, 22-23. Ivi la grafia è Hypermestra; ma Ypermes1,, 
è anche in De m11lier. XIV (e si mantiene). 

79. Schol. Star. Theb. 2, 433. Nel cod. Laur. XXXIX, 6 la lezione è «du~ 
studiose in ùwda iaculo venaretut»; e così negli altri codici citati dallo Ande,: 
son (v. I, n. 27). Ma già il Lindenborg nella edizione del 1600 dà Il/ sylva (for,, 
deformazione facilior di i11s11/a) come nei mss. Parigini 8063 e 8064 (dai quali~ 
lezione del B.). 

80. Cfr. X 59. 

81. Dict. 1, 9. Secondo il Rm!A:so 860, n. 3, la lezione del cod. Bernensis la. 
na per Hesiona ha avuto l'esito Bona. Il nome a testo è Plesiona) ma mantenga 
Bona. 

82. Cfr. II21 e22. 

83. Ov. epist. 14, 21 (ma sempre Ly11ce11s, non Ly1111s). 
84. Eus.-Hier. Chron., 45, 22 (Danaus); 46, 11 (Lynceus); 50, 10 (Abas); 52 

10 (Acrisius); ma per Da11a11s mantengo Iasit1s del B. ( che torna al cap 
XXXIV) anche in traduzione. 

85. Ivi, 50, 10. 
86. Schol Star., Theb. 3, 453. 

87. Serv. ecl. 6, 48. Ivi la citazione di Horn. Il, 6, 160; nel quale la 
Antea (Av1ew), non Antiope; e di essa anche il B., come Anthia, parla 
in 11 31, poi in XIl1 58. Le figlie di Preto sono invece ricordo virgiliano lv. n 
88). Per esse, cfr. anche Esp. D., VI (2) .ì5. Antea accusò Bellcrofontc a Prcto, 
come se l'avesse tentala e fu cacciato dal re. ln Schol. Stat. Thcb. 4, 589 A111hi; 
è S1e11oboe. 

88. Vcrg, ccl. 6, 4S. 
89. Ov. mct. 15, -126 (ma solo nominate). 

90. Vitr. 8, .3, 21. Nel cod. V 7 della «Pat\'a libraria», ènsicmc con Tacite 
ann. 11-16, era contenuto Vitruvi() fino :-i 10) 16, 7 (MAZZA 41). L'nutore 
stato reso nnto al B. dal Petrarca (cfr. f,. C1APPON1, Il <rlJc Architcctm·(1,., diì71~ 

tN11,1io nel prù1w Ummzcsimo, «J.lv1.U.>>, .3, 1960, pp. 89-91,1 . .Il B. scri\'e 
m III 21 e IV 54, «m libro Dc Architc:clonica,,: ma qui e in VI! 1. 5 e· in ìO, 
9 tfo la forma corrdta. Perciò correggo anche qui <<Architcctura,;. 

91. Eus.-Hicr. Chron. 51, 13 14 e 52, 9- IO. 
92. Sd1ol. Stat. Theh. 4, 589; e subitu sotto 1, 255. 
93. Eus.-llier. Chm11. 52, 9-IO. 

l),}_ Scrv. J\cn. 7, 372. L1 .fonna D11nn (per TJ,wae.1) l_, u.c;ata sempre: ,tnchc '.n 
Ve 11111/zà. XC!. 

9·5_ Ft1s. 1 lier. Chmn. 54, "-f .. (i; d)crscus, J\ni:;io non spunte intctfLTtn, 

B .. in X se,. ha 1!1h,d11s. 
4, 309. Ivi 11talanh' (ma Atlm1!11 L· lezione tt"?ldita) JI 

97. Cfr. V 30. 

98. OrchomcNos, c;1pitale della region('. della Bl:'o7.ia, dove cmiµraruno Jc:IL:, 
Tcssnglia i Minyi. 

LJ9. IIorn. OJ 11, 2k l-2k3. Si ndotta la forma Amphion (che oscilia con _;!_;;1. 

dw si accorda et)Ua forma Ulrrètta (C(llltl"n l'uso del B. dl -'i 

NOTE, II 

!00. E11ridices: e così sempre nel testo per Eryphi/e (o Herophile) e anche in 
. /ier XXIX 2 e in Chiose al Teseida IX 71 (secondo il ROl,!ANO 860, come 

Det!?U . . , I XXXIX . 
, Teodonzio, qui citato). Il m1to, trattato p01 ne cap. e ancora nei 
[l1 XL V-XL VI del libro XIII, era fissato nella fantasia del B. anche da Dan
capIP·.t XX 31-.ì6 Pg. XII 49-51 e Pd. IV 103-105 (e naturalmente anche da te, !!;- ) _ 
()v. met. 9, 408 e Stat. Theb. I, 690-823). , , 

101. La grafia adottata A111phyara11s, ancora contro I uso normale_ del B., e 

t So in A in XIII 44-46: e si avvicina alla forma corretta, Amphtaraus. Seper es e , ul . . 
condo il R:rccr (Studi, p. 220) A11phyara11s e_ la forma da adott~re come_ t1ma, 

il B. oscilla: dà A11phyora11s-A11ph10ra11s m De 11111/,er. XXIX 2 (e pruna An
~,a m· Filoc 3 35 8 e An/iorao in Com. Nili/ 18, 30). Si adotta p01 la forma 
11/'ilO . ' ' . XXV p ll' , 
'normale Polynices, che oscilla con Polinices (in De 11111/1er. ) o 1111ces, ma 
che un paio di volte è attestata m A. . , , . 

102. Schol. Stat. Theb. 1, 391 (Ta/ai, ma Talao111s e tradito); e :'fr. Esp. D. 
XIV(l) 45-46. L'episodio, narrato in questo capitolo, sarà ripetuto m IX 21 (e, 

accennato, in II 74). . . 
103. Il B. in A qui e in V 5 rubrica e 1 usa la forrn_a Eurtmone_s per Eurt

noz;zes, ma poiché in VII 2 dà la forma corretta, normalizzo anche in Il 41 e V 

j, iÒ4. La forma Ethyocles per Eteocles è anche in De m11/ier, XÀv 2. In Esp. 
D. XIV(!) 45,46: Etiocle. Più sopra, al § 2, si allude all'uccisione del fratello 

da parte di Tideo (ctr. Dé 21, 2). 
Thch. 17.3. 

106. Ivi 3, 0{3 e De mulicr, XXIX, con ampio racconto. 
107 Dict. 1, 9. 
!OS. Sdwl. Stat. Theb .. 3 286. 
)09. Ps. J.act. Plac. fah. Ov. 3, 1. 
110. CCr. Il li.l. 
111. L'altro Pigmalione, figlio Ji lklo, in II 59. In C'eneid oscilla Ia_ gr,lfia 

e PiPmd!eon: ma la forma corrctu Py_v.111:lion fo l~r-~ma/1:011) s1 legge 
1/1 nmlicr. XLn _3; C qui la ;-ii admt,1. 

112. Civ. mcl. 10,242 ss. 
113. ~fontcngo la forma (rnard (contro il corretto (vnirll), costante qui, e 

prcst..'Iltc ,mche in VL· .l.!iidlt:r. VIII I, 
114. Ck nwt. IO, 29~ 2'19. 
115. Ivi, 312 ss. L'csprl:'::i~ionc <1 prctcr dcbitum), riècheggi,:1 i! <,.fuor dd drit

to, di In/ XXX 39. 
1 I(,. lvi ll8 "· ln OviJi" la forma 1\Jrn/•11: in B. k!yrr,1. . 
Jlì. 1:ulg . .), k, 122-123. Ver'.-!o la fine del capitolo ,donge ,titius scntlcns,>. 

Altri giudi;i critici su di lui, in l\' 10, l: \'1 7: Xrn 58, 4. 
118. Ov. mct. IO, 475 ss .. 
119. Pt'lron., ,1p. Fulµ. 3, .S, 4 (parnCrnsa il fr. VII dell'edizione TL'.ubner). 
120. ()\·. lllct. 1 O, 489 S'.:>. 

121. 1\Licr. sai. 1. 21, 1-4. 
122. Cic. n,lt. deor. 3, 59 (ivi /lsùl!'!t; e co~l in traduzione.). 

123. Lid. in:,.;t. L 17, 10 (riferito a Venere: anche in Xl 4; e\'. XI, n. 
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124. Aug. civ. 4, 10 (C.C. XL VII, p. 107; e cfr. De mulier. VII 9-11 e n. 12 p. 
490 e XLII 6). 

125. Iust. 18, 5, 4-5. Cfr. De mu/ier. XLII 6 e n. 11. In Giustino, citato, le 
vergini sono ottanta. Il B. possedette un lustinus in «Parva libraria» IV 5. 

126. È citato Isaia, ma è Ez. XIV 6, 8. 
127. Plin. nat. 7, 56, 198. Il cap. LIV è aggiunto in calce di A. 
128. Ps. Lact. Plac. fab. Ov. 3, 1. 
129. Eus.-Hier. Chron. 46, 22 e 48, 9-11. Ivi si dà bensl notizia di Fenice, fì. 

glia di Agenore, sotto il regno di Danao; ma non di ciò che più sotto il B. dice, 
dell'alfabeto e del rosso scarlatto (che è da Hyg. Fab. 178; e per vermiculum 
lsid. orig. 19, 28). 

130. Ov. met. 3, 3 ss. 
131. Serv. Aen. 1, 343. 
132. Verg. Aen. 1, 343. 
133. Iust. 18, 4, 5, Acherbae (ma Acerbae è lezione tràdita). Cfr. De mulier. 

XLII 3 e De cas. 2, 10, 3. 
134. Serv. Aen. 1, 343 (dove si legge Methres non Mettes come in A; ma ivi 

la citazione è da un Teodonzio). 
135. Verg. Aen. 1, 621-627. 
136. lust. 18, 4, 3-4 (ma eredi solo Pigmalione e Didone). 
137. Verg. Aen. 1, 621. Ho normalizzato la grafia in Dido, benché in A sia 

ripetutamente usata Dydo; ma in De mulier (pure autografo) XLII e De cas. I! 
10 è Dido. Per questo capitolo e per i precedenti LVH-LXX, cfr. De mulìer. 
XLII (e le note) e Esp. D. V(l) 66-83. V. poi XIV 13, 15 ss.; e ora A. CERBo, 
Didone tiz B., «Annali Istituto universitario orientale», XXI, 1979, pp. 117-219, 
Della questione del «giudizio» sulla Didone virgiliana, v. quanto è scritto nel. 
l'Introduzione; e ora anche nella Dissertazione di L. Bovio Arnold 141 ss., coni 
rinvii indicati in Bibliografia essenziale. 

138. Liv. 34, 62, 12. Osserva HORTIS 417, n. 3 che in Livio manca il partico
lare dell'offerta degli Africani (che è invece in lust. 18, 5). 

139. Verg. Aen. 4, 663-65 e passim. La versione virgiliana, taciuta in De m11-
lier. XLII e in De cas. II 10 è qui confutata, come in Esp. D. V(l) 82. 

140. lust. 18, 6, 1-7. 
141. Verg. Aen. 4, 9. 
142. Ov. fast. 3, 566-654. lvi Cosyra (ma Corise è lezione tràdita); ma Pisola 

è Malta («Melita sterili vicina Cosyrae»). lvi anche Camere, che è piccolo terri
torio del Bruzzio. Al v. 654 «amne perenne latens» (non labens: ho corretto in 
traduzione). Il B. usa le forme Numicus e Numicius. 

143. Macr. sat. 1, 12, 6. 
144. Ov. met. 2, 858 ss. Per Europa, cfr. De mulier. IX e le note; Esp. D.: 

V(l) 7 e 19. 
145. Eus.-Hier. Chron., 47, 7-11. 
146. Aug. civ. 18, 12. (C.C. XLVIII, p. 602). 
147. Varro, ling. 5, 31-32 (e cfr. De mulier. IX 7, con la stessa grafia Pictag~ 

ras). 
148. Eus.-Hier. Chron. 46, 23-26. 

NOTE, II-ID 

149. Cfr. II 44, 1. 

150. Eus.-Hier. Chron. 49, 4-5 (l'anno XVII, non XVI di Linceo). Ivi è «Ar
monia rapta»; ma qui Armenia s'impone, perché il riferimento è ad un'occupa
zione di territorio. 

151. C~. II 47, 1. I~i_p:'rò la te;ra occupata era «haud longe a suis», e da Ci-
Uce prese il nome la Cilicia, non 1 Armenia. 

152. Ov. met. 3, 26-27. Alla fine del paragrafo, Boetia per Beotia. 
153, Palefatus, ap. Eus.-Hier. Chron. 56, 20-24 (Sfingam). 
154. Plin. nat. 7, 56, 195 (che cita Teofrasto: «ut Theophrastus in Phoeni

ce»). La citazione è aggiunta in calce di A. Per l'invenzione delle lettere greche 
cfr, Esp. D. II (1) 33. ' 

155. Ov. met. 3, 132 ss. 
156. Ivi 4, 563 ss. 

157. Eus.-Hier. Chron. 50, 23-24; 53, 12-13. Ma Acrisia successe a Preto 
(non ad Abante) che lo precedette. 

158. Palefatus, ap. Eus.-Hier. Chron. 53, 18-22: «ea quae de Spartis memo
rantur, quos Palefatus scribit [ ... ] et propter repentinos quasi de terra contrac
tus et ex omni parte confluitos Spartos vocatos». 

159. Ov. met. 3, 273 ss. 
160. Ivi, 719-720. 

161. Ivi, 313 e 4, 512-542 (e cfr. Inf XXX 1-12). L'ultima riga del cap. 
LXVII è aggiunta in margine di A. 

162. Il B. usa la_ forma Labdacius, che è invece aggettivo di Labdacus (eque
sta forma sarebbe m XLIV rubrica, ma si è corretta per coerenza). 

163. Layus. è forma usata dal B. anche in De mulier. XXV 1 (per Laius: e 
normalizzo). E da correggere il /tliam, supplito da ROMANO 113 8 con soro-
rem anche su De mulier. XXV 5. ' ' 

164. Non. Stazio,_ ma Schol. Stat. Theb. 3, 286 (come all'inizio del cap. 
LXXI). Per il «gladio perempta» di Y ocasta, cfr. De mulier. XXV 5-6. In fine 
di capitolo è citato Val. Max. V 3, ext. 3. 

165. N~n Stazio, ma Schol. Stat. Theb. 3,286. La grafia Edipus oscilla (come 
in De multer.) con Edypus e Edippus. Ho normalizzato, sulla prima. 

166. Stat. Theb. 8, 642. 
167. Cfr. qui la parte finale del cap. LXXIV e Inf. XXVI 54. 
168. Cfr. 1l 41 (e poi IX 21). 

169. Stai. Theb. 3, 683 (e meglio ancora Schol Stai. Theb. ad 1.). 
170. Verg. Aen. 2, 261. 

171. Plin. nat. 7, 56, 201 (con la forma Scythen). Il cap. LXXVI è aggiunto 
in calce di A. 

172. Gn. 4, 23. 

Libro terzo 

1. Numenius phylosophus, ap. Macr. somn. 1, 2, 19. Si tratta del noto filo
sofo eclettico di Apamea, il quale fu uno dei precursori del neoplatonismo. 
Cfr. LANDJ, 30 ss. 
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2. Per Erysithones, Ov. met. 8, 839 ss. (e Pg. XXIII, 26). 
3. Per Pentheus, cfr. II 65. 
4., Cfr. XII 2. Più sotto (fine § 5) «vicimus pretioso redempti sanguine» 1 

Petr. 18, 19 (e XV 9, 16-17). 
5. Cic. nat. deor. 3, 50: «Stratonicus ... cum quidam ei molestus Alabandurn 

deum esse confirmaret, Herculem negaret, Ergo-inquit-mihi Alabandus et tib' 
Hercules sit iratus». A questo passo rinvia il B. 

1 

6. Mt. 2, 1, 11. 
7. ap. Lact. inst. 1, 5, 4. 
8. Cic. nat. deor. 3, 44. 
9. Lact inst. 1, 11, 57. 
10. Ivi 63: «Deinde Pan eum deducit in montem qui vocatur Caell stela 

(l'errore del B. Paneo è forse dovuto ad una lezione tràdita Pavenium). Per Vie. 
tona, anche Myth. 1, 175. 

11. Euhem. fr. II, ap. Lact. inst. 1, 11, 65. I frammenti di Ennio (con l'Euhe. 
merus) ora in Poeti latini arcaici, Torino 1986, pp. 386-392. Lo stesso passo sa. 
rà citato in XI 1 per Giove, figlio di questo Cielo. 

12. Lact. inst. 1, 11, 38; 1, 14, 2 (cfr. De mulier. III e Esp, D. XIV (1) 67). 
13. Sol. 2, 27, 20. L'opera di Solino è largamente utilizzata dal B. latino, Si 

trovava (fino a XI 30) nel cod. V 8 della «Parva libraria» insieme con Pompo. 
nio Mela, Chorogr. (MAZZA 43 ). 

14. Macr. sat. 1, 21, 9. 
15. Porphyrius, ap. Aug. civ. 7, 25 (C.C. XLVII, p. 207). 
16. Cfr. I 8. 
17. Rabanus De universo XV (in P.L. CXI 413A). 
18. Fulg. myth. 3, 5, 110. Le fonti sono: per il sacerdote Cibelo, Serv. Aen. 

3, 111; per il monte o la città Berecinzio, Verg. Aen. 6, 785; per il monte O la 
città Cibelo (non Cibalo) Paul. Fest, p. 32; e per il capitis motus, ancora Servio 
citato. 

19, Schol. Stat. Ach 1, 222. 
20. Serv, ed. 10, 5, 
21. Verg. ed, 10, 5. 
22, Cfr. PASTORE STOCCHI 156, 
23. Valerius Soranus (non Serranus) ap. Aug. civ. 7, 9 (C.C. XLVII, p, 194): 

« Versus Valerii Sorani expo nit idem Varro in libro quem seorsum ab istis de 
cultu deorum descripsit [ ... ] Iuppiter omnipotens rerum regumque deum
que/progenitor genitrixque deum, deus unus et omnes» (non idem). 

24. Sen, nat. 3, 14, 2. Il cod. VI 6 della «Parva libraria» conteneva quest'o
pera; ma in nessuno dei suoi libri si trovano !'incipit e l'explicit ivi segnati 
(MAZZA 49), Altre volte il B cita le Natur. Quaest. (IV 59; VII 18; XI 1), 

25. Per Teti minore, madre di Achille, cfr. VII 16. 
26. Lact. inst. 1, 14 (e cfr. De mulier, V; Esp. D. III (1) 59), 
27. Dante, In/ XIV 94 ss, Nel seguito, per entrambi gli Acheronti e per l'o

pinione sopra esposta, cfr. !'Introduzione al De /luminibus: «Omnem humorem 
in terram deduci, cuius in visceribus ... (HORTIS 247, n. 3). Per l'altro Acheron
te, in Lucania, famoso per la morte di Alessandro d'Epiro, v. De cas. IV 8, 13· 
14 (per tutto l'argomento, Esp. D. III (1) 59-62 e XIV (1) 73), 

NOTE, III 

28. Liv, 8, 24, 3: Thesprotius sinus. Anche in De fluminibus, s.v. Acherontus: 
in Thespontium sinum effluit». 

« 29, Serv. Aen. 6, 107: «constat locum esse haud longe a Bais». 

3a. Myth. 3, 6, 2. 
31, In/. XIV 94. La frase «a Damiata Syrie civitate» è aggiunta in margine di 

A' e v. Esp. D. XIV (1) 69 ss. 
'32, Per il campus Damascenus, v. De mulier. I 2 e n, 2 di p. 483 (e cfr. Ono

nasticon, s.v.: Iust. 36, 2 «Iudeis origo Damascena (ignarus homo, praesertim 
~ iudaica historia, multa peccat)». L'ultimo periodo del capitolo si trova in 

margine di A. 
33. Verg. Aen, 12, 845-847. Per le Furie, v. Esp. D., IX (1) 29-31 e IX (2) 14-

22, con le stesse citazioni. 
34, Lucan. 6, 732-774, 
35, Verg. Aen. 7, 346-348. 
36. Ov. met. 6, 430. 
37, Verg, Aen. 12, 869-870. 
38. Ivi, 875-876. 
39, Ivi, 849-852. 
40. Ivi 7, 324-329 (ivi: «ab sede dearum»). La stessa citazione, ma dal v. 325, 

in Esp. D. IX (2) 19. 
41. Verg. Aen. 7, 335-338 (nomina per numina, che è anche in Esp. D. IX 

(2) 20: e preferisco mantenerlo in traduzione), 
42. Fulg. myth 1,7. 
43, Ov. met. 4, 481-485 (gli ultimi due versi citati in Esp. D. IX (2) 21). 
44, Cita Claudiano, ma è Stat. Theb. 1, 103-106 (umbrabant per vibrabant; 

labor per color, che è tuttavia lezione tràdita), 
45, Stat, Theb. 1, 106-109, 
46. Errata lettura (come in Esp. D. IX (2) 29), di Fulg, myth. 1, 7: «Touton

phone id est istarum vox (cioè delle Furie)». Lezione tràdita è Titonphone. Ma 
io ho adeguato la traduzione al testo di Fulgenzio, 

47. Non De cons. Stil., ma In Rufinum 1, 74-84, Al v. 78 inlicitumve; al v. 80 
et defensores. Arctus in A o artus in Vulg. è arcus in Claudiano; e la correzione 
parrebbe necessaria, come quella di patrium in patrius e di fuderat in fuderit 
(parallelo al successivo dederint); però le due lezioni di A e Vulg. sono anche in 
Esp. D. IX (2) 22. Perciò lascio il latino del B, Del resto anche il testo di Clau
diano non è facile da intendere. Il PLATNAUER cit. p. 33 traduce che Megera di
sonora gli archi che hanno liberato la terra dai mostri. Ma per il verso «hec de
fensores terrarum polluit arcus [o artus]», ci sono diverse proposte. Il Betussi: 
«Questa dei difensor bi;uttò le membra che difendean la terra». Il Gaudio (Le 
opere di Claudiano volg;,,izzate, Oneglia 1871): «questa gli archi delle terre dei 
difensori contaminò». L. POLLINI, C. Claudiano, Carmina selecta, Roma 1931, 
p, 41: «macchiò le armi che avevano difeso la terra». Quanto ad Atamante, il 
Platnauer crede trattarsi proprio del re di Orcomeno che uccise il figlio Lear
co, e sarà cosi; ma non con il dardo, bensl, in Ov, met. 4, 516-519, con un sasso 
(tradotto da Dante, In/ XXX 1 «e rotollo e percosselo ad un sasso»; e cosl lo 
stesso B, in XIII 67). Il Gaudio crede trattarsi del personaggio virgiliano (Aca-
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mante) di Aen. 2, 262, di cui si sa solo che entrò con altri nel cavallo di Epea_ 
Facile invece la spiegazione di «hec terruit Herculis ora» con Sen. Herc. f. 102 
109: lo sguardo di Megera fece impazzire Ercole. La successiva spiegazione eti. 
mologica di Megera ( ,,magna sonat contentio, seu lis,,) è da Fulg. m,1h. 1, 7_ 
Nella mia traduzione da Claudiano, mi sono adeguato a quella del Betussi 
mantenendone membra (da artus in Vulg.). 

48. Il testo di Claud. De cons. Stil. 3, 204-207, recita: «[cum] ipsa duci sacra 
Victoria panderet aedes! O palma viridi gaudens et amica trophaeis, custos irn. 
perii virga, quae sola mederis vulneribus nullumque doces sentire laborem ... » 
Amicta è però lezione tràdita e alternativa di amica: e il B. la conferma in ind,,'. 
la di Paolo da Perugia e in amicta del penultimo e in habitus dell'ultimo perio. 
do del capitolo. Anche la lezione alas (per aedes) del B., è ttàdita; e il Gaudio 
infatti traduce: «allor che tutta sulle Sue penne sollevata in alto, la Vittoria sol. 
levò l'ali sue verso l'invitto duce. O tu che godi di verdi palme coronata il cri
ne, vestita di trofei, tu dell'impero alta custode». Traduco conservando il testo 
del B., ma col taglio esclamativo di Claudiano. Un cenno a quanto qui subito 
riferito da Paolo da Perugia, in Esp. D. VI ( 1) 112. 

49. Per la differenza fra tropheus e tri11mph11s, v. il finale del capitolo. Per 
Onore, figlio di Vittoria, trattato nel cap. XI, v. Esp. D. II (1) 105-106. 

50. Ov. fast. 5, 23-28: ivi sala per sacra e partu per parta, sono errori evi. 
denti, che ho corretto su Ovidio. 

51. Ov. met. 5, 539-541. Le lezioni tràdite audit, Ome e fu/vis ... sub undù 
per quelle a testo in Ovidio; vidit, Orphne e si/vis [ ... ] rnb atris, alle quali mi 
adeguo nella traduzione. 

52. Papias s.v. Ome. 
53. Lucan. 7, 819. 
54. Rispettivamente, in VIII 4 e XI 6. 
55. M,1h. 3, 6, 4. 
56. Cfr. III 14; e per Stige, in generale, Esp. D. VII (1) 99-111, con riscontri 

letterari. 
57. Verg. Aen. 6, 323-324. La stessa citazione in Esp. D. VII (1) 100. 
58. Ivi, 542 e passim. La stessa citazione in Esp. D. VII (1) 106. Più sotto il 

riferimento astronomico è al momento in cui il sole è al tropico del Capricor
no. 

59. Sen. fr. 7 (ed. Lipsiae 1902, p. 18). Vi è riportato il passo di Serv. Aen. 6, 
154 (ivi il phyalas è naturalmente philas). La citazione del De (si/11 et) sacris Ae
gyptiornm è forse da M)1h. 3, 6, 3 (e cfr. Esp. D. VII (1) 109, con lo stesso erro
re, Phiale). 

60. Myth. 3, 6, 2 (e cfr. Esp. D. XIV (2) 46; e al cap. XVI, per Flegetonce, 
XIV (1) 81 e XIV (2) 45). 

61. Verg. Acn. 6, 748-75] (e cfr. II 7). 
62. Dante, Pg. X.,XVIII 127-130 (e cfr. Hsp. D. XIV (1) 81-83). 
6.3. Cic. nat. <leor. 3, 55. 
64. Ivi, 57. 
65. Plin. nat. 7, 56, 196. La citazione pliniana è aggiunta in margine di A. 
66. Cic. nat. <leor. 3, 56. 

NOTE, III 

67. Mart. 7, 74, 1-2. La citazione è aggiunta in margine di A. Nel cod. VI 7 
della «Parva libraria» erano contenuti il Liber de spectaculis e i primi dieci libri 
degli Epigramma/a (lv!AzzA 49). Sul rapporto B.-Marziale, v. il mio Presenze, p. 

246, n. 4 e la bibliografia ivi citata. Naturalmente da un florilegio medievale de
rivano gli epigrammi I 57 e V 56, trascritti alla c. 35v della Miscellanea Lauren
ziana XXXIII 31 (cfr. DA RrF, La miscellanea 111-112). Più avanti (XX 2) l'eti
mologia di Hermes, attribuita a Barlaam, è forse dovuta a Leonzio (PERTUSI 

422). 
68. Hermes Trismegistus, De ydo/o, ap. Aug. civ. 8, 26 (C.C. XL VII, p. 247). 

In V 21 il B. dichiara di aver visto il De ydolo: effettivamente l'opera esisteva 
nel cod. VII 4 della «Parva libraria», col titolo Trimegistus; ma l'incipit è l'A
sclepius dello ps. Apuleio (MAZZA 52). Le citazioni di V 21 e VIII 1 sono da 
Lacc. inst. 1, 11, 16. 

69. Cfr. II 7. 
70. Ov. met. 4, 288-291: ivi/acies per species. 
il. Myth. 3, 9, 2. Più sotto è citato Andalò del Negro. 
72, De animalibus (a c. Stadler, Mi.inster 1916-20) IX 5. L'errore dell'edizio

ne Romano che riporta Albericus per Albertus fu, ma non per primo, corretto 
da Br11A:-:ov1cH 33, n. 106. La correzione, con il passo di Alberto Magno, fi
gura già in HORTIS 486, n. 8. Ho tradotto ortus con oroscopo, nel senso astrolo

gko di <<tema natalizio». 
73. Vitr. 2, 8, 12 (ivi Mela per Nyda); ma le righe finali del capitolo non sono 

nel testo citato. 
74. Cic. nat. deor. 3, 59; e per i capp. XXII e XXIII su Venere, cfr. De m11-

lier. VII ( che però si riferisce più a XI 4). 
75. Ov. fast. 4, 1. I due Amori: Cupido, genio dell'amore celeste e Iocus del

l'amore umano. Cfr. Hor. carm. 1, 2, 33-34. 
76. «progeniem [ ... ] ab eo.» In IX 3, 6 e XII 70, 2 è detto che fu proprio il 

Sole ad accusarla; ma la vendetta di Venere è sulla sua discendenza: come in 
Medea (IV 12), nipote del Sole e figlia di Eeta. La frase «earn insuper [ ... ] pate
facturn» è in margine di A. 

77. Albumasar, Introd. in Astr. 7, 9. 
78. Arist. Eth. Nicom 8, 3-1156 a (cfr. I, n. 10). 
79. Cfr. V, 35. 
80. Horn. Il. 14, 214-17: cfr. PERTUSI 250. La stessa citazione in Esp. D. V 

(2) 70. ;via non frE1.~ttjgw (= vo/1111taria), bensì &eìsxrtjgw (= i11ca111t). 
81. Schol. Stat. Theb. 2,283. 
82. Verg. georg. 3,243 (ig11e111q11e, per 1g11esq11e). 
83, Da «Vcnerem exosam» a «venenis suis opprimere» (§§ 13-14), l'intera 

frase è in calce di A. 
84. Rahan. De 1111iu. XIX 6 (P.L. CXI 520A). 
85. Fulg. 3, 8. Ivi il comico è S11tri11s (ma la lezione F11t11ri11s è tràdita). 

La meretrice lnon Di.~011e) dice: «!vfmri1111111 rnon mirt/1111111] michi af-
fers, quo virilibus armis occursem fortiuscu/,p,, La lezione fortiuncu!a pur es
sendo trJdit...1) non dà senso. Nella traduzione lw seguito il tr..:sto di fulgcnzio: 
Murr/num è sostamÌ\'O che significa ,,vi.no profumato di mirra)>, In Caci Aur. 
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murtinu111 è aggettivo di vinum e significa «vino preparato con succo di mirto~ 
In Cels. 5, 5, 24 mum11w11 è medicamento derivato <lalla mirra per togliere k 
stanchezza ( cfr, Onomarlicon s,v,). Ma B. chiaramente intende\'a riferirsi 
«succo di mirto». .?a 

86. Cic. nat. deor. 2, 69. L'etimologia seguente di Acidalia «quia cutas inj. 
ciat», ripetuta anche in De litont. s.v., deriva da Serv. Aen. 1, 720 e Vibio 
questre (PERTUSI 417-418). 

87. Vcrg. Aen. 1, 374. 
88. Varro ling. 6, 6 e 7, 50 ap. Aug. civ. 21, 8. 
89. Plaut. Amph. 275 (Iugula, Vesperugo, Vergilie), 
90. Cic. mt. deor. 2, 53. 
91. Macr. sat. 1, 8, 6. I .'etimologia di aphrodos vmaris spuma,, i, tradizional€! 

e già implicita in un verso, forse interpolato, della Teo.ionia di Li,,do (196). 
Cosl quella, precedente, di Drepanum «eo quod sic grece falx dieta est» (PER.
TOSI 424-425). 

92. Mela 2, 7, 102. 
93. Ov. ml'.t, 4, 53ù--5_38: «aliqua et rnihi gratb ponto est. Si ta!llen 

quondam concreta profundo/spuma fui Graiumque manet mihi nomen ab 
la». Ho accolto, nella traduzione, la lezione graium, pertinente, rispetto a 
tum. 

94. Vcrg. Aen. 5, 8i>IJ-8lll. 
95. Fulg. myth. 2, L 70 citato anche più avanti. 
96. Macr, sat. 1, 8, 7-8 (ivi conversione per circuit10ne). 
97. Tac. hist. 2, 3 (ma con notevoli differenze di contenuto). Per il cod, V 

della «Pa11·a libraria» (MAZZA 41-42) e µer tutto il rapporto B.-Tacito, cfr. 
mio B. e F,in/o, in Proi..'ccdings o/ thc H. u in/erenc(,', J ouvain, DccL'IllbLr 
Leuven Uniwrsity Press 1977, pp. 22 l-2 l7. Il lungo 1rc1tto, da «Vcrum hoc l>Q\ 
tius» a «haheri rationem» (§§ 8-9), è aggiunto nel margine alto e in parte latera
le di A. 

98. Purphvrius, ap. Fulg. myth. 2. l, 72. 
99. Phut. cist. 203-222. :\:1a sono d,l correggerl·: ne in ni; anh'1'0 in antideo 

\che è anche in Esp. D. ciLH<J più av,rn1i1: dopo iactor, .1'!:'mulor; i;/ amon"s
/otus in vorsor in amoris rata; nullam me11te111 in nubilam 111e11tem; quod libet in 
quod lubet; iam amor in ita me amor; ostentai in affectat; modis in moribus. La 
lunga citaziunc è anche ìn L1p. D. 1 (2) W1, che rcciL1 bene: «it,1 JW' amor la&: 
~um animi ludificat»; e ,,m:1ritimis 111ori/m.1·,>. Ho tr;1d()ltl) sul testo del B. petlé; 
sensibili di(terenze. 

100. Fulg. myth. 2, 1, 72. 
101. Serv. Aen. 1, 664: «aut secundum Simonidem, qui dicit Cupidinem ex 

Venere tantum esse progcniLum>>. 

102. Cfr. IX 4 (ma figli" Ji Marte 1; Il 13 (per il prirn" Cupidu 1. 

103. Plin. nat. 7, 56, 197 (che cita Gellio fr. 4; cfr. PETER, Htstoricorum 
manorum fragmenta annalium, ex libr. I, Leipzig 1883, p. 93). La parte del ca• 
pitolo con la citazione di Plinio è nel margine alto di A. 

NOTE, IV 

quarto 

Mt. 14, 28-29. 
2. Gs. 3, 14-16. 
3. Lact. inst. 1, 14, 2. 

Vcrg. georg. l, 278-80 (Cocmnq1n\ non Oetumque). 
5. Jdem Aen. 6. 580-581. 
6. Sacra Hystoria ap. Lact. inst. 1, 14, 2-10. Varianti nel testo rispetto alla ci

tazione del B.: ne concedat (non cedat); concessi/ ei (concessi! eis); si quid /ibe-
111,n 11irile secus ei Jldt:w1 esset (si (1uis liberorum vinlis sexus c:i nt1tr1s essei; tale 

lezione è, in parte, attçstata nelb trnJizione: si éf!1id viri/es scxw o sexum); ne 
·quid t:dncaret (ne r1t1em educare!): comprehendi! 1,ron.'Prehe11d11nt); adultmn (ad 
ultùn11111); pugna vicisse (expugnasse). Alle ultime tre lezioni mi adeguo nella 
traduzione. Per. Glauca e Pluto, cfr. VII 5 e 6; per Titano Glauca e Pluto, Esp. 
D. )l[ i I I C,1; VII I J 1 2. 16. Subìtu dopo la fin,· dcli.i citazione, è ricordata la 
Sybtilc1 Frithrea, la cut grafia corretta selrehhe Sihv//,1 Erythre,1; ìl R. usa la for
ma s,.,/,///,1 Erythre" ìn Llc· mulier. XX I 1 e ad essa ci si adegua. 

7. Cita Lact., ma è Serv. Aen. 6, 580. 
8. Cfr. IV 68. , 
9. L\:timologirt di r; 1t'Tion (super 011mes) tradisce quella sugµ~rita da Leon-

,.quud supra nus ,·.1dit» (PEtnr•sr ,\18), 
10, Uv. met. 2, I. 
11. Ivi, 23. 
12. Ivi, 107-110. 
13 lvi. 153-155. 
14. 1\Jyth. 3, 8, 7. Pocn avanti /1 il periodn ,.1Prt:terea ... conspicuum» è in 

calce di A. 
15. Gn. 1, 1-14 (attribuita a Mosè, con tutto il Pentateuco). 
16. Fulg. myth. 1, 12, 44: Lamptts et Filogetts. 
17. ~lvth. 3, 8, ]Il 

18. \L1cr. sat. 1, 17. 7 (Latinit11s per Latinus). 
19, Macr. somn. 1, 20, 2 (cita Platone Thim. XI, 39 b).Non syderum, ma se-

crmdum; non quem, ma quod. 
20. Cic. rep. 6, 17. 
21. ~-L,cr. somn. l. 2ll, 4: talis 111/111 c1ppareat s"l. 
22, Ivi, 6-7. lvi /ieri (per /ern\ tepurem (per tcmperiem) t1,gih;t.i1 (per agiltt 

ta). 
23. Macr. sat. 1, 17, 31-33: «[Apollo] Loxias cognominatur, ut ait Oenopi

des [ ... I qund obliquum circulum ab occasu ad oricntem pergìt, aut, ut Clean
thes scrihit [. .. ] Phocbu:. a specie et nitore». L'etimologia scgrn . .-nte «Phebus 
quia nnvus,> è tradizionale, ma nella tradizione greca JJhebus è iateso nel signi
ficato di puro» (PERTUSI 425). 

24. Macr. sat. 1, 17, 36: ivi eripit per rapiat (e cita Cleanthes). 
25, ld 1 47: ma Socomd! è Xgutlòxorwç. 
26, lhidcm: Argitoro.1·1/'\' è ÀQY11Q{lni';oç. 

27. lvi 17, 49 ss. Il R. legge un Macrobio lacunoso, o comunque lo trascrive 
distrattamente. Il testo esatto è il seguente: «0uµ~galoç 6 wuç oµ~gouafrECç, 
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quod est deus Imbricitor; An6ì.J,.OYV cj>L).~oLOç, quod lumendus ~ori~ ama_b~i[ 
amicissima veneratione consalutarnus». Il B. omette la sp1egaz10ne di Imbrtcitor; 
e gli attribuisce quella di Philesios, ma tral_ascia il verbo salutamus reggente, di 
lumen exoriens. Nella traduzione ho raddnzzato il testo. Per Horus, cfr. Macr. 

I 21, 13-14. 
28. Macr. sat. 1, 17, 48-50. 
29. Horn. Il. 5, 749-52. Nel capitolo il B. utilizza le note di Leonzio a Od. 2, 

107; Il. 8, 393 e 433 (cfr. PERTUSI 309) 
30. Cfr. I 1, 6 e n. 31. 
31. Cens. 17, 5-7. Per il Censorino, trascritto dal B. dalla copia del Vat. lat. 

4929, v. I, Il. 101. 
32. Horn. Od. 12, 127 ss. (citato anche più sotto) dall'omerico Aaµmnlri;'il 

boccacciano Salempetii, forse perché in Od. 12, 132 al nome precede quello di 
q,adìouoa con la sillaba finale sa. Nella traduzione ho ovviamente adottato la 
forma omerica. 

33. Fulg. myth. 2, 7, 83. 
34. Schol. Stat. Theb. 4,570. Lo stesso racconto appare alla v. Dyrces nel De 

fontibus. 
35. Ov. met. 9, 444. 
36. Ivi, 450-453: « ... cognita Cyanee prestanti corporeforma» (ma nynpha è 

lezione tràdita; Meandri, come in Ovidio, in alcuni Vulg. contro Menandri di 

A. 
37. Ivi, 663-665. Anche per Biblis «fans Mesopotamie» uguale racconto in 

De fontibus s.v. . 
38. Sen. Phaedr (citata come Ypolitus), 154-55 (e per Pastphe, cfr. Esp. D. V 

Ili 9-13 e XII (1) 12-15). 
· 39. Scrv. cd. 6, 46 dove però la noti2ia non trova conferma. Nel brano pre
cedente, di fronte all'osdllare Mynos-ivfinos di /l, ho normalizzato sulla secon
da forma. Per Androgeo e la guerra per vendicarlo, cfr. X 48 e XI 27. Per 
Adriana e Teseo, cfr. XI 29. La lunga serie di periodi d_a «Ego au~em l~~e .... , 
{§ 5 J ,illa fine del cap. X, è aggiunta in calce di A. Alla hne del capitolo l etnno
logia' di m1dres è stata favorita dalla trascrizione Ji l .conzio Andriana o Adrian, 
per Ariadna (PERTUSI 417, n. 1). Alla fine del par. 9 occorrerà correggere intri• 
calo in intricatum. 

40. Horn. Od. 10, 138-39. La forma Colci,orum anche in De mulier. contro 
la grafia classica Calchi e Colchis-idos, per la regione (il B. in XI 7 Colcus -i e ll1 

XIII 33 Colci-omm). 
41. Cic. nat. deor. 3, 48. Per questo passo e per il capitolo seguente occorre 

tracciare lo specchio genealogico: 
Occeanus -> Perse sp. Sol-> Pasiphe Circcs OeLa sp. Idya (non lpsea) ..-, 

J\k<lea. Citiamo i due testi di Cicerone (nel cap. Xl) e Ovidio (nel cap. XII): 
Cic. n,il. deor. 3, 48: «Quid Medcc rcspondchis quae duobus avis, Sole eL 

Oceano, Accta patte, matte Idya procreata cstì»; Uv. epist. 17, 233-234: (ver• 
so citato anche in IV 13): «Non crat Cktcs ad qucm despecta rediret / non 
Idva. parens», v. n. 43. Il B. legge in C:ic. 111c1tricid11 I risolvendo in et patre m.1· 
tricida il ciceroniano Aeeta patre, 11111/re /c/_\·111 e considera Eeta uccisore dell.i 

NOTE, IV 

adre, (e nella mia traduzione risulta lo scarto tra matricida e matre Idya, que
~o solo, vero testo di Cic. nat. deor. 3, 48) che qui si identifica con Asterie, ci
:;;do Cicerone, dopo aver detto, con Omero, che fu Perse (l'errore del matri
ida è ripetuto in IV 21). Ma in nat. deor. 3, 42 e 46 Asterie è sorella di Latona 

(~che per il B. in IV 21 e in V 46) e madre di Ecate. Lo HORTIS (446, n. 1) -
che per primo ha segnalato l'errore del B. - ritiene che in 3, 46 il B. abbia letto 
;letha per Hecate ('.che in VII 3 è, con citazione da Esiodo, attraverso Leonzio, 
altro nome di Perse); ma ciò sembra improbabile, perché ivi si parla di Ecate 
come dea, figlia di Asterie, sorella di Latona; e nulla vi avrebbe a che fare Eeta, 
che poi in 3, 48 del testo ciceroniano, è detto figlio di Perse e del Sole, come 
Circe e Pasife, e non davvero da considerare dio. Quanto all'errore Ipsea per 
/d"a, deve trattarsi di scambio anche in altri autori, perché nel Dizionario di 
0;// 111itologia di Noel-Po.zzoli, Milano 1822, sono registrati entrambi i nomi: 
]dia, figlia dell'Oceano e di Teti, moglie di Eeta, re della Colchide, e madre di 
~ledea (e vi si cita Hyg.); e Ipsea, madre di Absirto e sposa di Eeta, re della 
Colchide. Absirto in IV 12 e 13 è dato, anche dal B., come fratello di Medea, 
con Egialeo ( come nella Medea di Pacuvio). 

42. Sen. Med., passim. 
43, Ov. epist. 17, 231-232. In De mulier. XVII 1 (da confrontare con questo 

Cllpitolo) il B. confonde Medea con Beta e le dà per madre Perse. Anche qui Jp. 
sea è lezione tràdita per Idya. 

44. Sul contenuto del poema di Apollonio Rodio il B. poté essere informato 
daLeonzio (PERTUSI 32, n. 1). È citato anche in Macr. sat. 5, 17, 4, con una cri
tica al «plagio» di Virgilio, per Didone, dal quarto libro di Apollonio Rodio qui 
citato ai w. 200-202. 

45. Ovidio morl a Tomi (oggi Tomisvarl, città della ;\ledia inferiore sul Mar 
Nero i cfr. Ov. trist. 3, 9, 6-34). 

46. Gaius Celius ap. Sol. 2, 28-30. 
4ì. Macr. sat. 1, 12, 26-27. 
48. Cfr. X 32 e XIII 25-26 (in Esp. V IX (! 1•87 è attribuita a Medea la fon-

dazione di Pola in Istria). 
49. Cic. nat. deor. 3, 48 (Absyrto), l'cr Ovidio, rnpm n. 43. 
50. Horn. Od. 10, 135. 
51. Verg. Aen. 7, 11-20. 
52. Horn. Od. 10, 135-139. 
53. Ov. met. 14, 9 ss. e, 386-396. 
54. Serv. Aen. 7, 19. Per il rinvio, subito sotto, al capitolo su Venere, cfr. XI 

4; ma non vi si dice dell'odio di Venere per la prole del Sole: cfr. invece III 22 e 
n 75. 

55. Cfr. VIII 10. Alla fine del paragrafo. l'ipoLesi del B. che le due Medec 
si:rno una sula si basa sull'attribuziunc ad cntramhc della parentela con Eeta, di 
rni Circe fu sorella e Medea figlia. 

56. Gaius Celius ap. Sol., citato a n . .J(,. 
57. /l!act. sat. 1, 10, 6-7, presso il quale Verrius Flaccus Verb. signif. 
58. ~fasurius, ap. Macr. sat. 1, 10, 8. 
59. lulios Modestus, ap. Macr. l. l O. 9. 
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60. Acciu~, Bacchae,_ ap. Macr. ~aL 6, 5'. 12. Gro~sa svfat~ del B.: il verso èdi 
Virgilio, subito sotto citato. I versi d1 Acc10 sono nportat1 m Macr. sat. 6, 5, 11 
per Dioniso. (v. V, n. 84). 

61. Verg. Aen. 10, 215-216. 
62. Isid. orig. 18, 36, 2. 
63. Nicander, ap. Serv. georg. 3, 391. 
64. Verg. georg. 3, 391-393. 
65. Cic. tusc. 1, 92: «In Latmo qui est mons Cariae». Per l'insicurezza del 

suo codice il B. trascrive Lamio seu Latinio. In De montibus: «Latinius tnons 
est circa Romam». 

66. Alcyna è Alcman in Macr. sat. 7, 16, 31 (e cosl traduco). 
67. Fulg. myth. 2, 16, 99-100. 
68. Ibidem: «Mnaseas in libro de Europa». 
69. Sen. Phaed. 412. Subito sopra l'etimologia di Hecates «quia centum» è 

invenzione del B. (PERTUSI 417). 
70. Hor. carm. saec. 15: «Tu Lucina probas vocati». Si noti l'errore di citare 

il verso come appartenente alle Odi, cui si fa riferimento anche in III 56, II 7 
VIII 17, XI 19. Ma al carm. saec. si rimanda pure in V 3 (cfr. n. 20), ' 

71. Macr. sat. 7, 16, 27 ÙEQ61eµcç. 
72. Thimoteus ap. Macr. sat. 7, 16, 28 (cfr. Am. Vts. IV 72). L'etimologia di 

Mena «quia nunquam defectus patitur» (come in IV 16 e XI 12) deriva da Plat, 
Crat. 409C, attraverso i lessici medievali greci (PERTUSI 425). 

73. V. n. 66. 
74. Verg. Aen, 6, 287 e, sul personaggio, anche il ricordo di Pg. XII 28-

30. 
75. Horn. Il. 1, 402-404. Per la trascrizione da A, v. PERTUSI 238. Terrigena 

traduce l'omerico AtyctCwv (da àtl; - /hxoç che significa tempesta o turbùie) che 
nel dizionario del Rocci è tradotto Egeone (come in Verg. Aen, 10, 565 Aega
eon) per indicare Briareo (= il tempestoso). Nella mia traduzione ho seguito il 
testo omerico, non la traduzione latina del B. nella quale, al v. 404, dopo At
ya(wv' - ò yaQ m'm segue un B(11v (oi:i 1taLQÒç àµe(vwv) che è caduto e ha impe
dito di intendere la frase che significa «e la sua forza è più grande (meliorem in 
B.) di quella del padre». Il PERTUSI 350-353 segnala anche la nota di Leonzio a 
Il. I 394-395, che il B. utilizza qui poco più sorto; e pure Leonzio in VI 18; VI 
24; X 58, 59 e 61; XIII 1. Molte altre note segnala il PERTUSI (354-368), in cui 
Leonzio è esplicita o probabile fonte, A questo elenco da lui discusso, rin
vio. 

76. Isola dello Ionio, vicina ad Itaca. Nel finale del cap. XVIII è abbozzata 
un'esegesi morale. Le citazioni omeriche dovettero essere tralasciate da qual
che copista. Leonardo Giustinian aveva chiesto al Traversati che gliele inte
grasse in un suo codice. Rispose quest'ultimo il 24 luglio 1430: «Genealogias 
Deorum ( dunque al plurale!) Mariotto nostro ad te remittendas dedi. Greco, 
illos versus ex Homero, qui deerant, in marginibus scripsi, invento tandem 
exemplari quo versus continerentur emendatius scripti; nam eos ex auctore de
cerpendi otium minime suppeditassem» (VI 24). La segnalazione in G. POMA· 
RO, Fila traversariane: i codici di Lattanzio, in A. Traversari nel VI centenario 
della nascita, Firenze 1988, p. 246. 

NOTE, IV 

77, Verg. Aen. 4, 179 (Ence!adoque). In Esp. D., Il (1) 89 Anchelado. Il PER
rusr 359, n. 3 avverte che il titano Ceus non ha nulla a che vedere con l'isola di 
Geo, È interpretazione evemeristica di Leonzio. 

78. Cfr. IV 1, 6 n. 6. 
79_ Ov. met. 6, 185-186 audete e satam a testo; ma audetis e genitam sono 

lezioni tràdite. Al par. 4 la forma «Ogigii regis» è da mantenere come in De 
mulier. VI 1. 

80, Philocorus (attidografo IV-III sec. a.C.), ap, Barlaam (manca in Frg. bi
s/. Graec. I, Paris 1841 tra i frammenti di Filocoro). In X 9 il B. dà per l'autore, 
come fonte, Teodonzio. HoRTIS 386 cita Macr. sat. 1, 10. Ma ivi non figura per 
questa notizia. Per Filocoro, v. LANDI 27 ss., che, per questo passo, rinvia an
che a Myth. 1, 187. 

81. Manca in Fulg. Asteries; e Latona è citata come nome della Luna; forse 
il riferimento del B. è ancora a Barlaam. Le isole citate in fondo al capitolo so
no del gruppo delle Cicladi. 

82. Schol Stat. Theb. 2, 595 (ma Aetnam non Trinacriam). 
83. Ov. met. 5, 346 (citato anche in Esp. D. VII (2) 10): ma ùiiecta per 

i,1gesta. 
84. Verg. Aen. 9, 715-716 (Ynarùne è l'attuale Ischia). 
85. Lucan. 5, 100-101 (ma ceu, non ci11). 
86. Mela 1, 13, 71. 
87. Sol. 2, 38, 8. 
88. In Papias manca la v. Tipho o Tipheus. 
89. Isid. orig. 15, 1, 48. Qui la notizia di Isidoro mette in discussione per il 

B. quella di Teodonzio, in II 49-50. 
90. V. Papias s.v. Chimaera, ma figlia di Tifo e Hectriae (non Chedrie). Nel 

De montibus, s.v. Chimera: «mons est Cilicie apud Phaselitas» lo stesso conte
nuto della parte finale di questo capitolo. 

91. Ov. met. 9, 647-648 Quoque chimaera etc. 
92. Verg. Aen, 6, 288. 
93. Fulg. myth. 3, 1, 103: ivi la favola di Bellerofonte, che qui anticipa XIII 

58. Il B. si oppone a Fulgenzio senza diclùararne il testo, che per opportunità 
del lettore, si trascrive: «Ideo etiam triceps Cymera pingitur, quia amoris tres 
modi sunt: hoc est incipere, perficere et finire [ ... ]. Erit ergo hic ordo dicendi 
quod primum sit in amore inchoare, secundum perficere, tertium vero paenite
ri de perfecto vulnere». 

94. Verg. Aen. 4, 178-179. 
95. Ivi 3, 578-582 (Enceladi semustum). 
96. Hor. carm. 3, 4, 53-56. 
97. Serv. Aen, 6, 287. 
98. Ov. met. 2, 9-10. 
99. Ov. fast. 3, 403. 
100. Varro ling. 5, 31. 
101. Mela 1, 5, 25: oggi capo Sparte!, promontorio della Mauritania. 
102. Cfr. XIII 1, 17. 
103. Mela 3, 10, 100-101. 
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104. Varro rust. 2, 1. 6: «oves [ ... ] a Graecis appellantur mela». 
105. Fulg. Virg. cont. 155: «Hesperides [ ... ] quas nos latine studium int l, 

lectus memoria et facundia dicimus». e 
106. Schol. Stat. Theb. 1, 98. Come appare dalla rubrica del cap., il B. usa la 

forma Plyades (come Pliade in Esp. D. IV (1) 160) e sempre la ripete, anche e'. 
tando Ovidio. Cfr. XXXIV e n. 117 (anche per altra grafia di nome proprio; 
Ho corretto in rubrica VIII0 Titanis di A e Vulg. in II0 Iapeti, come risulta di 
l'inizio del capitolo. 

107. Plin. nat. 7, 56, 203. Per i tre Atlanti (spagnolo, greco, etrusco), cfr. 
Esp. D. IV (1) 158-59. La citazione pliniana è in calce di A. 

108. Fulg. myth. 1, 21, 95. 
109. Aug. civ. 18, 8 (C.C. XLVIII, p. 198): ivi Atlans (ma Atlas è lezione 

tràdita). 
110. Raban. De univ. 22, 1 (in P.L. CXI 363D). 
111. Plin. nat. 7, 56, 203: citazione aggiunta in margine di A. 
112. Ov. fast. 5, 169-72. Traduco !ante, secondo la declinazione di Ovidio 

(v. n. 115). 
113. Ivi, 173. 
114. Ivi, 163-168 (un curioso errore urbe per imbre, meccanicamente passa. 

to da A in Vulg.; va ovviamente corretto, come pura svista). 
115. Ivi, 179. Il genitivo di Hyas è Hyantis. 
116. Non Anselmus, ma Honorius Augustodanensis, De imagine mundi I 

104 (P.L. CLXXII, 143 C). L'etimologia, poco avanti, di Hyas «pluvia sonat la
tine» si legge in Arat. Phaen. 173 e negli Etymologica (PERTUSI 425). Cic. nat. 
deor. 2, 111 si beffa di coloro che ritenevano Hyas da 1lç, maiale, tradotto in 
suculae. Qui, al par. 3, le Iadi erano in fronte alla costellazione del Toro; in 
XXXIV 2 scritto «in genu Tauri». Alla fine del par. 1 del cap. XXXIV, s'inten
da: «se si fosse trattato dell'Atlante Mauritano» (cfr. IV 31). Per tutto il cap, 
XXXIV, v. Esp. D. IV (1) 158-172. 

117. Ov. fast. 4, 157-166. Mia la correzione reserare di A e Vulg. (e anche di 
Esp. D. IV (1) 160) in relevare di Ovidio; e anche diAldnoem (come in Esp. D. 
IV (1) 160) in Alcyonem (come in cap. XXXIX: distrazione del B.). 

118. Honor. de imag. I 105. In fine al capitolo il rinvio è a IV 33. 
119. Verg. Aen. 8, 140-141 Sia Ovidio che Virgilio danno la grafia Maia; in 

tutto il capitolo il B. usa Maya; ma in I 8, IX 1 e XII 62 regolarmente Maia: 
perciò ho normalizzato. 

120. Cingius, ap. Macr. sat. 1, 12, 18. 
121. Piso, ap. Macr. ibid. 
122. Mart. Cap. 1, 34. 
123. Macr. sat. 1, 12, 19. 
124. Ov. fast. 5, 129-130. 
125. Cornelius Labeo, ap. Macr. sat. 1, 12, 20. Per gli altri nomi di Maia, in 

fondo al capitolo, cfr. I 8, 3 e VIII 10, 11, 12. 
126. Ov. fast. 4, 172. Ma ivi non è detto che Sterope fu madre di Partaone. 

Ancora dalla stessa fonte ( 4, 175) la citazione nel cap. XL. 
127. Il B. usa in A tre volte la forma Celeno (rubrica cap. XXXI, e nel testo 

NOTE, IV 

di XXXIV e XXXV). Qui (XXXVII) Cyleno; e dichiara che un altro Mercurio 
fu detto Cylenius dalla madre o dal monte Cylenius, in Arcadia: e lo fa diverso 
dal figlio di Maia del cap. XXXV (e in X 28: Nictheus ex Cyleno, filia Athlan
tis). In II 7, 10 Mercurio I, come creatura di un dio, è detto figlio di Giove e 
Cylenis «ad colorandam fictionem, seu eo quod apud Cylenem montem Arca
die primo cultus est» (ma in XI 17 «redeunte Mercurio a Cylleno monte»). Il 
Quaglio, Sdenza e mito cit., p. 168, n. 72 ritiene il Cylenis di II 7, 10 refuso ti
pografico per Cylenium o Cylenum; ma in A si legge proprio un Cylinis corret
to in Cylenis (che è poi il nome della madre). Di fronte a tante varietà grafiche, 
mantengo il Celeno, che è in Ov. fast. 4, 173 (riportato dallo stesso B. in IV 34, 
2), in Hyg. fab. 192 e astr. 2, 21, come figlia di Atlante e Pleione, ma non ma
dre di Mercurio, bensl di Lico, ingravidata da Nettuno, non da Giove. Eviden
temente il B. ha confuso, per l'affinità di Celeno con il Cyllenius (per lui Cyle
nius) detto di Mercurio. Nel cap. XXXVIII si rinvia implicitamente a II 45. 

128. Altrove il B. usa Ceym (XI 15) Ceyo (XI 16) e Ceys Ceo (XI 18). In Ov. 
met. 11, 270 la forma è Ceyds genitivo di Ceyx. Il genitivo Trachinie qui e in XI 
18 sta per Trachinis. 

129. Prisc. gramm. 6, 18. Due esemplari di Prisciano (ID 15 e IV 14) nella 
«Parva libraria», (MAZZA 31 e 36). Subito dopo Horn. Od. 7, 245 (PERTUSI 
196). 

130. Ov. met. 1, 351-353. Nel cap. XLII un rinvio, per le scimmie, può esse
re fatto a XIV 17. Quanto alla fonte della paternità di Giapeto, per Epimeteo, 
il PERTUSI (359, n. 4) segnala quella probabile di Leonzio: Schol. Tetz in Lyco
phron, Alex. 1283. 

131. Varro ling. 5, 31. Sul personaggio di Prometeo, v. L. MARINO, Prome
theus or the mythos grapher's self-image, «Studi sul B.», XII, 1980, pp. 263-
273. 

132. Ov. met. 1, 80-83 e Hor. carm. 1, 19, 13 (desectam et). 
133. Claud. Paneg. IV cons. Honorii (non Archadit) 228: «Disce orbi» (non 

orbis e cosl traduco). 
134. Serv. ed. 6, 42. 
135. Fulg. myth. 2, 6, 79. Questo il passo di Fulgenzio utile al senso: «Sed si 

fieri posset se usque ad superos elevaret», per spiegare «ab ea elevatus in ce
lum». 

136. La citazione che appare in Cic. tusc. 2, 23-24 è da Accius, Filoctetes; 
poi da Aeschylus, Prometheus (frg. 193). 

137. Saphos et Esyodus ap. Serv. ed. 6, 42. 
138. Hor. carm. 1, 32, 7: «terris ù1cubuit»; il terris, necessario, introdotto 

nella traduzione. Più avanti, per le citazioni da Ovidio e Claudiano si rinvia alle 
nn. 130 e 133. 

139. Io. 1, 9. 
140. Cfr. I 10, 2. 
141. Aug. civ. 18, 8 (C.C. XLVIII, p. 598). Non si trovano in Rabano cita

zioni su Prometeo. 
142. Ivo (non Luon!) Carnotensis, in C.C. XL VIII 598 (ma manca la v. Pro

metheus, come in P.L. CLXI-CLXII), 
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143. Eus.-Hier. Chron. 35, 6-12. 
144. Serv. ed. 6, 42. 
145. Lact. inst. 2, 10-12. 
146. Plin. nat. 7, 56, 199. La citazione è aggiunta in margine di A. 
147. Gn. 3, 19. 
148. Petrarca, De vita solitaria, in Prose, pp. 432-434 (vi è citato Iuv. 6,268. 

269 e il frammento di un Vario Gemino già citato in Hier. Adv. Iovin. I 28, (in 
P.L. CXI 261B). Una copia dell'opera, insieme con una parte delle Invectiva 
contra medic11111 era nel cod. V 11 della «Parva libraria». Ma l' explicit indicato 
nell'Inventario (Laur. Ashburn. 1897) non corrisponde ad alcuna delle pagine 
finali di ciascuno dei quattro libri delle Invectivae, né delle opere di contenuto 

polemico (MAZZA 45-46). 
149. Fulg. myth. 2,6, 82 (ma Pandora è femmina; il primo uomo fu Prome

teo; Pandora fu creata da Vulcano per ordine di Giove). La citazione nel finale 

del capitolo è da lob 14, 1. 
150. Si veda De mulier. VIII e le note, in cui sono segnalate, oltre Teodon. 

zio, anche altre fonti. Il racconto è però diverso nelle due opere. Il confronto è 
condotto nella n. 1 al capitolo stesso del De 11111/ier (nella quale sono segnalati 
gli altri capitoli di Geneal. II 4 e 19; VII 22, in cui compare il personaggio di 
Iside). Per il Phentratem della rubrica del cap. XLVII cfr. in IV 51 la citazione 
di Tusc. in cui la forma è Pherecrates in luogo di Fentrates. 

151. Ov. met. 1, 322-333 (metuentior per reverentior). Più avanti il rinvio 
per Venere è a III 22 e nota 80. Nel finale del capitolo le righe da «quasi vi
deantur» al termine sono in calce di A. 

152. Eus.-Hier. Chron. 44, 14: «Moises in deserto praeest genti Iudeo-

rum». 
153. Cic. tusc. 1, 21: ivi la citazione di Dicearco (discepolo di Aristotile, au

tore di libri Corintiaci e Lesbici): Pherecratem Phtyotam [inducit]. Dunque 

Pherecrates, non Phentrate. 
154. Serv. Aen. 1, 132: e cosi anche per Schol. Stat. Theb., inizio del cap, 

LIV. 
155. Schol. Stat. Theb. 2, 4. Per il cap. LIII su Astrea, v. Ov. met. 1, 159-160 

(e già Allegoria mito/., in Tutte le opere di G.B., V2, p. 1101). 
156. Di Litigio e di Pronapide, v. in I 3, n. 33. 

157. Verg. Aen. 1, 51. 
158. Cfr. IV 52. 
159. Avrebbe potuto citare Verg. Aen. 1, 52-53. Subito dopo cita Ov. met. 

1, 56: «et cum fulminibus facientes fulgura ventos» (solo frigora è lezione tràdi
ta). Il Vitali traduce: «e i venti che coi fulmini formano gli uragani». L'Oddo
ne: «E i venti che producono folgori e geli» (e però leggefulgura, nonfrigora). 
Nell'incertezza mi sono attenuto al testo del B. nella traduzione. 

160. Isid. orig. 13, 11, 2-22 (ivi: germina per gramina; fovea/ per faveat; Ar
gesten per Argeston; stringat per extinguat). Le spiegazioni dei significati sono, 

in parte, ricalcati dal B. 
161. Vitr. 1, 6, 10. Sono effettivamente in tutto ventiquattro (con notevoli 

varianti grafiche dei nomi): alcuni diversi da Isidoro. Ho mantenuto, in tradu

zione, i nomi latini. 

NOTE, IV 

162. Ivi 4. Dove i venti risultano otto. E qui giustifica la quantità di nomi 
correnti (appunto ventiquattro), perché gli otto maggiori vagando «inclinatio
nibus et recessionibus varietates mutatione flatis faciant». Gli otto sono quelli 
alla destra e alla sinistra dei quali spirano gli altri: Austro, A/ricus, Favonius, 
Caunts, Septentrio, Aquila, Solanus, Eurus. 

163. V. n. 160. 
164. Beda De natura rerum, XXVII in P. L. XC 247 A (ma il testo è un po' 

diverso). Nel capitolo è richiamato IV 54. Beda è ricitato nel cap. LVI, ma la 
motivazione non corrisponde. 

165, Ov. met. 1, 264-267. 
166. Ivi, 690-699: «vi tristia nubila pello, vi freta». 
167. Serv. ed. 3, 63. 
168. Ov. met. 6, 675 ss.: Erechthei, non Erichtonii (come, in fondo al capito

lo, lo stesso B.). 
169. Horn. Il. 20, 199 e 223-225. Per i miti di Orizia, Erittonio e Tereo, cita

ti verso la fine del capitolo, cfr. XII 73-75. 
170. Ov. met. 6, 711-721. In Esp. D. XII (1) 15: Zeta e Acalai. 
171. Serv. Aen. 3,209. La seconda moglie di Fineo - qui identificata con l'a

varizia - non fu A,pafice, figlia di Borea, come risulta dal finale del capitolo, 
bensiidea (cfr. Ov. met. 7, 3 e in Ars 1,339). Per il mito cfr. Verg. Aen. 3, 312-
313, Anche la prima moglie di Fineo, qui detta Stenoboe, fu invece Cfeobule o 
Cleopatra. Più sotto l'etimologia di strophades è intuizione del B. (PERTUSI 

417), 
172, Ov. met. 6, 717-718. Il periodo precedente «que iuvenum conversio» 

etc. ripetuto in Esp. D. XIII (1) 15. 
173. Sen. nat. 4, praef. 7. 
174. Fulg. myth. 3, 11, 133. Una lunga nota in PERTUSI 360, chiarisce, rettifi

cando, sulla base di Schol. V Od. XII 69 e II 534: la «magna confusio» nel fina
le del cap. LIX e nel LX, non si può dire se sia dovuta a Leonzio o al B. 

175. Beda De 1tat. rert1111 XXVII (in P.L. XC 248A). 
176. Horn. Il. 16, 149-151: ma ivi l'arpia è Podarghe. Thyella è il nome di 

un'altra arpia che nel greco llueAÀa significa impeto, tempesta: come alla fine 
del capitolo spiega lo stesso B., ma in riferimento a una cavalla (cfr. IV 58 l'atti
nenza ai cavalli di Dardano, figli di Borea). 

177. Lact. inst. 1, 20, 6-17 (e cfr. De mulier. LXIV, e note relative, unita-
mente ad alcune varianti) 

178. Ov. fast. 5, 195 (già citato da Lattanzio). 
179. mimarum in Lattanzio, citato. 
180. Horn. Il. 16 150: ma ancora Podarghe è l'arpia. In X 61 le Arpie sono 

tre; Celeno, Occipite e Aello. Ma ivi ancora, in fine di capitolo, è citata Thyella 
come madre dei cavalli di Achille avuti da Zefiro ed è addotta l'interpretazione 
di Leonzio di Thyella nel senso di impeto e procella. (Il. 6, 346). 

181. Plin. nat. 8, 42, 166: O/isponem (= Lisbona). 
182. Serv. Aen. 6, 582. 
183. Cfr. IV 68. 
184. Lucan. 7, 150. 
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185. Cic. nat. deor. 3, 59. 
186. Prisc. gramm. 6, 6, con la citazione del frammento di Nevio, Beli. Pun. 

4: «Bicorpores Gigantes magnique Atlantes, Runcus et Purpureus, filii Terrae» 
(Teubner, 1964, p. 2). 

187. Hor. carm. 3, 4, 54. (quid non qut). 
188. Ov. met. 1, 163 ss. Ai vv. 228-229, «partim ferventibus artus/mollit 

aquis, partim subiecto torruit igni», il B., nel seguito del racconto, pone undis 
in luogo di aquis e prunis in luogo di igni: cosi conservando una sua citazione 
nell'Allegoria mitologica 3 (cfr. nn. 11 e 12 di Pastore Stocchi in Tutte le opere 
di G.B., V2, pp. 1118-1119). Per questo capitolo e l'interpretazione «evemeri, 
stica» di Leonzio, PERTUSI 361, n. 1; per il quale si tratta ancora di tale inter
pretazione in V 12 e 16 (362, nn. 2-3). 

189. Cfr. II 2, 5. In fine di capitolo la citazione da Plin nat. 7, 56,202 e205 è 
in margine di A. 

190. Cfr. V 49. In apertura di capitolo cita Ps. Lact. Plac. fab. Ov. 7, 5 e 

6. 
191. Tbales ap. Serv. Aen. 1, 744. L'etimologia sottoindicata di septentrio 

non è certo di Leonzio, ma forse neanche del B. Le tre precedenti invece (di 
Arthos, Elyce e Cynosura) sono tradizionali (PERTUSI 426). 

192. Ov. met. 1, 156. Un cenno ai Giganti in Esp. D. XIV (1) 37-40. 
193. Ivi 5, 321-331: ivi alis non a/es. 
194. Per l'episodio attestato, come accaduto, dal B. ma aggiunto in margine 

di A e per il rapporto di questo con X 14 (De Poliphemo) dove c'è un richiamo 
a Verg. Aen. 3, 655 v. MARTELLOTTI 18-19, Rrccr, Studi 213-214 e il mio Per il 
testo 210, n. 43. 

195. Horn. Od. 9, passim e Verg. Aen. 3, 655 ss. Si noti che in A sono te
stualmente citati i vv. 655-659 e 664-665, tagliati in Vulg. I precedenti riferi
menti sono a Verg. Aen. 5, 409-420 e, per Buti ed Erice, cfr. X 4 e 5. 

196. Gn. 10, 9; 11, 1-4; I Reg. 17, 4 ss. Una lunga aggiunta in calce di A alle 
cc. 52 c-d e 53 a-b da «apud Drepanum ... » a «mirande magnitudinis fuerint,,. 
Il lungo brano, riferentesi ad accadimenti documentati (cfr. n. 1 p. 28 dell'In
troduzione) è riassunto, ma solo in Vulg., in X 14, 9. Si ttatta dunque di avveni
mento del quale il B. seppe solo dopo la stesura di A, ma non è facile indicate 
quando ciò avvenne. 

197. Ios. Flav. Antiq. iud. I 3, 1: «Multi angeli cum mulieribus consuescen
tes, filios genuerunt; bisce enim quae Gigantes ausos esse tradunt Graeci, simi
lia et isti perpetrasse dicuntur ... ». 

198. Macr. sat. 1, 20, 8-9: ivi mergente, come verbo degli ablativi assoluti 
con gressu e processu. 

199. Ibidem. 
200. Lact. inst. 1, 14, 10-11. Per l'errore del B. di attribuire a Egle (ma Egis) 

e alla Gorgone di coprire Zeus nella lotta contro i Titani, v. PERTUSI 427. 
201. Varro ap. Serv. Aen. 3, 578; e anche Myth. 3, 1, 10. 
202. Macr. sat. 1, 17, 2. 
203. Aug. civ. 16, 2 (C.C. XLVIII, p. 501). 
204. Ov. met. 5, 327-328. 

NOTE, IV-V 

205. Cfr. V 3. 
206. Fulg. myth. 1, 13, 45. Le spiegazioni seguenti si riferiscono al capitolo 

precedente (LXVII). 

Libro quinto 

1. Io. 2, 1-11. 
2. Cfr. III 1. 
3, Cic. nat. deor. 3, 53. 
4. Cfr. IV 66, 6. Alla fine di questo capitolo occorre correggere in apponitur 

/'apponi! di A e Vulg. 
5. Cfr. IV 20, 1. 
6. Claud. De cons. Stil. 3, 285. 
7, Cfr. IV 16 (anche per i vari nomi alla fine del capitolo). 
8. Cfr. VII 14. 
9. Raban. De univ. XV 6 (in P.L. CXI 430D). 
10. Cfr. IV 20. Dei nomi in rubrica, costanti le forme Lynus e Phylemon. 
11. Cic. nat. deor. 3, 57. Per Apollo, cfr. Esp. D. VIII (1) 28-31. 
12. Ibidem. 
13. Eus.-Hier. Chron. 51, 24-26. 
14. Macr. sat. 1, 17, 52-54. 
15. Per il particolare delle fronde d'alloro messe sotto il capo di un dor-

miente e la verità dei suoi sogni, cfr. II 9, 2 e VII 29, 9 nel finale dei capitoli. 
16. Myth. 3, 8, 1: /oedus auferens. 
17. Fulg. 1, 12, 43. 
18. Porphyrius, ap. Serv. ed. 5, 66. 
19. ap. Myth. 3, 8, 16. 
20. Hor. saec. 33 (e v. anche IV 16, 14 e n. 70). La citazione è anche in Serv. 

ed. 5, 66, ma non si può escludere la conoscenza diretta (di Orazio il B. posse
deva Ars poetica, Satirae, Epistulae nel Laur. XXXIV 5, il II 5 della «Parva 
libraria»). 

21. Isid. orig. 9, 2, 70. 
22. Papias, s.v. Lapytha. 
23. Manca Lapita in Raban. De univ.; ma è ancora Isid. orig., citato. 
24. Per Eurimonem anziché Eurinomem, cfr. II, n. 103; per Euridice anziché 

Eriphile, cfr. la n. 100 del libro II e XIII 45-46; solo Paolo da Perugia in ZM 
(HoRTIS 536); Euripile. 

25. Stat. Tbeb. 3,521. Teodonzio, citato dal B., ha confuso in uno i due Mop
si, quello figlio di Apollo e quello figlio di Amici (X 3) che partecipò alla spedi
zione degli Argonauti (Hyg. 6, 14). Per Mopso, figlio di Manto, cfr. VII 51. 

26. Schol. Stat. Theb. 3, 521. 
27. Serv. ed. 6, 72. 
28. Mela 1, 14, 79 e 17, 88 Mantho-onis è la grafia usata dal B. qui e in De 

mulier. XV 2 e XXX. 
29. Eus.-Hier. Chron. 60, 19-20. 
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30. Schol. Stat. Theb. 6, 64 (Linus filius Psamathes: e cosl Ov. Ibis 571). 
31. Stat. Theb. 6, 64-65. La grafia Lynus è costante come in De mulier. Cft. 

Esp. D. I (1) 75. 
32. Verg. ed. 4, 55-56. 
33. Il B. legge male Serv. ed. 1, 65. Ecco il passo: «Oaxen. Philistenes ait: 

Apollinis et Ancbiales filium. Hunc Oaxen in Creta oppidum condidisse, quod 
suo nomine nominavit, ut Varro ait: "Quos magno Anchiale partus adducta 
dolore et geminis capiens tellurem Oaxida palmis scindere dieta"». Filistene 
non è dunque il figlio di Apollo e Anchiale (Cantilena, come Tantilene di Par. 
lat. 7549, è lezione del Vat. Reg. 1495), bensl l'autore che tramanda Oasse aver 
fondato in Creta la città che da lui prese nome. Per Varrone, cfr. n. 99. Si tratta 
di P. Varrone Atacino, autore di una traduzione degli Argonautica, della quale 
rimane un frammento in Fragmenta poetarum latinorum epicorum et lyricorum 
[ ... ] edidit C. Buechner, Leipzig 1982, p. 122. Alcuni codici di Servio danno ef
fettivamente magnos e cupiens, come il B. (e di Vibius Sequester, Leipzig 1967 
p. 20, dolorem in luogo di tellurem, come il B.). ' 

34. Anche il testo del B. presenta più grossi problemi di quello serviano. Il 
magnos potrebbe riferirsi a partus; ma non si può capire il senso della frase 
«gemitus cupiens dolorem». Occorrerebbe correggere il gemitus in geminis e il 
cupiens in capiens, per un costrutto «geminis palmis capiens»; e il dolorem in 
tellurem. Ma ancora il senso non risulterebbe chiaro. Ho riprodotto la tradu
zione del Betussi, che però taglia il testo boccacciano, tralasciando «et gemitus 
... scindere». 

35. Raban. De univ. XVI 2 (P.L. CXI 444C). Per i Garamanti, cfr. Esp. D. V 
(2) 36. 

36. Schol Stat. Theb. 8, 198. Vi è citato Varro, Rer. divi11.: «Cius quidam de
cimus ab Apolline, cum in peregrinatione pranderet in litore ac deinde profici
sceretur, oblitus est filium nomine Smicrum. Ille pervenit in saltum Patroni, 
cuiusdam et cum esset receptus, coepit cum suis pueris capras pascere [ ... ] 
dum ipsi pugnant uter illum patri munus offerret, cum essent fatigati certami. 
ne, reiecta veste, mulierem invenerunt. Et cum fugerent, revocati ab ea moniti 
sunt ut Patron unice [ionices lezione di Par. 8063] Smicrum diligeret puerum. 
Illi quae audierunt Patroni indicarunt. Tunc Patron Smicrum pro suo filio ni
mio dilexit affectu eique filiam suam ducendam locavit uxorem. Illa cum pre
gnans esset ex eo, vidit in somniis per fauces suas introisse solem et exisse per 
ventrem. Infans editus ideo Branchus vocatus est, quia mater eius per fauces 
sibi viderat uterum penetrasse. Hic cum in silvis Apollinem osculatus fuisset, 
comprehensus est ab eo et, accepta corona virgaque vaticinati coepit et subito 
nusquam comparuit. Templum ei factum est quod Branchiadon nominatur; et 
Apollini et filio pariter consecrata sunt tempia quae ab osculo Branchi, sive 
certamina puerorum, Philesia nuncupantur». Il B. attinge un Ioucìs (o Iauds) 
come nome del padre della madre di Branco, moglie di Sucron ( cosl legge Smi
crum cogliendo il nome da Synicrone dei Myth). Ioucis è forse formato su Ionì
ces, lezione alternativa di tmice. Il suo racconto è che Cyus durante un viaggio, 
sazio ed ubriaco abbandonò il figlio Smicro (Sucrone). Egli dopo aver errato, 
capitò nel prato di un Ioucis [Patrono], vi fu accolto, e con i figli di quello pa• 
scolava le capre. I ragazzi poi presero un cigno e lo rivestirono, e disputavano 

NOTE, V 

fra ]oro chi lo dovesse offrire al padrone [patrono]. Poi, stanchi della gara, tol
sero ]a veste e al posto del cigno videro una donoa. Spaventati fuggirono, ma 
furon da essa richiamati e ammoniti di dire a Iouce [Patrono] che amasse il 
piccolo. Essi narrarono al padrone [Patrono] l'accaduto; allora egli prese ad 
amare Smicro (Sucrone) come figlio, e a suo tempo gli diede in sposa la figlia. 
Quando questa fu incinta, vide nel sogno che il sole le entrava nella gola e le 
usciva dal ventre. Poi nacque un figlio che chiamò Branco (émò ~mv f:lgcxx(wv, 
cioè dalla gola). Dopo aver baciato le guance di Apollo, Branco ne fu ricevuto e 
ne ebbe corona e verga e cominciò a vaticinare; e poi scomparve. In seguito fu 

per lui costr~ito un tem~io,. detto Br~nchiadon, e poi fur~n~ c~ns~crati ad 
Apollo temph che dal bacio di Branco (m Myth. Apollo Fzleszo, arco wu <ptÀElV, 

cioè da osculart), o dalla gara dei fanciulli, sono detti Filesia. 
37, Altrove invece Lact. PI. (Schol. Stat. Theb. 3, 479) scrive che Branco fu 

un giovane tessalo amato da Apollo. Avendolo involontariamente ucciso, gli 
consacrò un tempio e da lui Apollo fu detto Branchiade. Ma tutto il cap. X re
sta poco chiaro e di difficile interpretazione: anche per la confusione tra patro-
11115 e Patrono (qui detto Iovce). 

38, Ov. met. 11, 294-317. lvi Philammon (ma da Philamon, lezione tràdita, 
il B. deriva il Phylemon). La madre è in Ovidio Chion, non Lychion. 

39. Ps. Lact Plac. fab. Ov. 11.1 (ivi: Oeagri fluminis et Calliope filius). 
40. Raban. De univ. XVIII 4 (P.L. CXI 499B): e cfr. Esp. D. IV (1) 317. 
41. Verg. georg. 4,315 ss; e cfr. Esp. D. IV (1) 318-321. 
42. Ov. met. 10, 78-85; e cfr. Esp. D. IV (1) 322. 
43, Raban. De 1111iv. I.e. e Esp. D. ibidem. 
44. Fulg. 3, 10: Oreaphone (optima vox). 
45. Lact. inst. 1, 22, 15-16. 
46. Plin. nat. 7, 56, 203. La citazione è in calce di A. 
47, Sol. 10, 8: «Ponticum litus Sithonia gens obtinet, quae nato ibi Orpheo 

vate inter principes indicatur». Sithonia da Sithon, re del chersoneso tracio, 
quindi omonimo di Tracia. Cfr. Esp, D. IV (1) 323, dove, come qui, Cicona 
(per Sithonia) che è in Sol. è, più sopra, anche in 10, 7. 

48. Stat. Theb. 5, 344. Esp. D. IV (1) 324. 
49. Lact. inst. 1, 22, 17: e cfr. Esp. D. IV (1) 324-326. 
50. Eus.-Hier. Chron. 56, 3. La successiva citazione da Leonzio figura in 

margine di A. 
51. Verg. georg. 4, 321-324. 
52. lust. 13, 7, 1-7 (ripreso al cap. XVIII): «Grinus (ma Cirnus è lezione trà

dita) rex Therae insulae». Tera, una delle isole Cidadi nel mare Egeo, oggi 
Santorino. Più sotto «montem Cyrum» è Cyran in Giustino; e «ab eo repletam» 
è «a dea repletam». Auctoum è lezione tràdita per Auct11cu111 a testo; e Argeum 
per Agreum: mantengo i nomi dati dal B, 

53. Plin. nat. 7, 56, 199. Anche questa citazione pliniana è aggiunta in mar
gine di A. 

54. Verg. georg. 4,317 ss. 
55. Sallnstius, ap. Serv. georg. 1, 14. Le poche citazioni sallustiane in Ge-

11eal. sono indirette. Nel De cas. V 20 è utilizzato il De bello iugurt.; in De mu-
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lter. LXXIX e in Esp. D. IV (1) 329 il De coniuratione Catil.: le due opere era. 
no contenute nel cod. VI 1 della «Parva libraria» (MAzzA 46). Cfr. anche il 
commento di Am. Vis. p. 592. 

56. Sol. 4, 2. 
57. Stat. Theb. 4, 572-574: «aut habitus aut verse». 
58. Ov. met. 3, 146-147. La citazione del B. riduce in uno i due versi: «Cun, 

iuvenis placido per devia lustra vaganteslparticipes operum compellat Hyantius 
ore». Ianteo significa «della Beozia» perché gli Ianti furono antico popolo di 
quella regione. 

59. Fulg. Myth. 3, 3 che cita Anaximenes, De picturis. Per Atteone, cfr. Bue, 
carm., XI, 192-199 e V. BRANCA, L'Atteone del B.fra allegoria cristiana, eveme. 
risma trasfigurante, narrativa esemplare, visualizzazione rinascimentale, «Studi 
sul Boccaccio» XXIV, 1996, pp. 193-208. 

60. Sol. 1, 61 Iolao è nominato, ma non detto figlio di Aristeo. Anzi: «Iphi. 
cles Iolaum creat qui Sardiniam ingressus [ ... ] Olbiam atque aliqua oppida 
graeca extruxit». In 4, 2 Iolao è ancora ricordato perché si insediò in Sardegna, 
prima governata da Aristeo, fondatore di Cagliari (cfr. n. 56). La grafia An. 
phytrion è in altri passi Amphytrion, anziché Amphitryon, forma corretta. 

61. Iust. 13, 7, 7. 
62. Ov. met. 2, 542 ss. (ma Coronis non è data come «Flegiae filia») e e&. 

Esp. D. IV (1) 360-361. Il rinvio per Aucthous, nel cap. XVII, è alla rubrica del 

cap. III. 
63. Cfr. X 50, 2. 
64. Verg. Aen. 7, 769-773 «ad undas». 
65. Non ho trovato in Plinio Castor (per Ypolitus). 
66. Lact. inst. 1, 10, 1-2 e 1, 10, 1. Quindi ante hec, non post hec (come det

to nel periodo seguente). 
67. Cic. nat. deor. 3, 57. In De fluminibus: «Lusius Arcadie fluvius, quem 

penes diu ostensum est sepulchrum Esculapii, Asippi et Arsinoe filii, qui pri
mus alvi purgationem atque dentis evulsionem adinvenisse dicitur». 

68. Papias; s.v. Machaon. Macaone ed Asclepiade, discendenti di Esculapio, 

in Esp. D. IV (1) 246. 
69. Isid. orig. 4, 3, 2. 
70. Plin. nat. 29, 4, 1 (e cfr. Esp. D. IV (1) 362). 
71. Aug. civ. 8, 26 (C.C. XL VII, p. 246). Ivi, dopo lotus «si est homo totus»; 

e, per solet, ante solebat. Nella traduzione ho integrato il testo lacunoso. 
72. Ibidem. Il B. dichiara di aver visto il De ydolo di Ermete Trismegisto, ma 

si tratta dell'Asclepius dello Ps. Apul. cap. 37, cfr. HORTIS 456 e III 26, n. 68 e 
VII 34. Asclepiade significa figlio di Asclepio, ma di questo, non del figlio, ha 
parlato Agostino, in quanto nipote di Esculapio. 

73. Ho corretto Martialis in Martianus (come in IV 35, 3; VII 22, 12 e VIIl 
13, 7). Si tratta del De nuptiis l, 7. Endelichie (per Entelechie) è lezione tràdita, 

74. Apul. metam. 4, 28-6, 24. Attenzione alle molte varianti nel capitolo, già 
messe in evidenza da Martellotti e Ricci (Studi 214), come prova della posterio
rità di Vulg. rispetto ad A. L'ipotesi inversa porterebbe a trasformare alcune 
sviste per le parti soppresse, nel passaggio da A a Vulg. in vere e goffe incon• 
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ruenze; mentre si spiegano come distrazioni. Cfr. ora G.L. Vrn, Chiose, cit. e 
gpecialmente il cap. 2. B. e la favola di Amore e Psiche, pp. 147-155 (con riferi
~enti anche a Zib. Laur. XXIX 2). Ivi il Vio, che tende a preferire sul piano 
arrativo Vulg. ad A, accenna alla rilevante censura da A a Vulg. per quanto ri-

n uarda l'interpretazione allegorica, riferendosi al Martellotti a proposito delle 
gtre anime» e delle «tre potenze». Poteva citare anche Rrccr, Studi 210, che ri-« . . 
leva la perfetta concordanza d1 Vulg. con Esp. D. XIII (2) 3-5 (e cfr. anche il 
mio cenno nell'Introduzione). 

75. La citazione è dal commento-traduzione di Calcidio, citato anche in Esp. 
v.Access., 2 e in IV (1) 257. Le altre citazioni dal Timeo sono da Boezio (v. I, n. 
!6) 0 da Macrobio (v. IV n. 18). HoRTIS 374 mette in dubbio la conoscenza 
della traduzione di Calcidio (per la quale cfr. Flato latinus IV, Timaeus a Calci
dio translatus, a cura diJ.H. Wazsink, Londra-Leida 1975; ma cfr. la n. 16, per 
i codd. II 11 e IV 10 della «Parva libraria». Tutta l'interpretazione allegorica in 
chiave morale è nuova rispetto ad Apuleio. 

76. «Deum nemo vidit unquam» Io I 18. 
77- Plin. nat. 7, 56, 196. Tutto il cap. XIII, tratto da Plinio, è nel margine 

superiore di A. 
78. La grafia corretta del personaggio è Tityos (e cfr. In/ XXXI 124) Tizio 

anche in Esp. D. Access., 54. 
79. Serv. Aen. 6, 595. 
80. Macr. somn. 1, 10, 12. 
81. Ov. met. 3, 256 ss. (e cfr. II 64). 
82. Ivi, 313-315. 
83. Stat. Theb. 4, 657-663. 
84. Accius in Bacchis, ap. Macr. sat. 6, 5, 11-12: «Vitisator [ ... ] Euhie» (ma 

euhia è lezione tràdita). È il fr. 5 (in Ribbeck, Teubner). Questa è la citazione 
esatta di Aedo, cui segue, altra volta, quella di Virgilio ( cfr. IV, n. 60). La gra
fia del B. è sempre Dyonisius contro il corretto Dionysus. 

85. Raban. De univ. XXII, 13 (P.L. CXI 609C). 
86. Ov. met. 4, 11-19. Ivi al v. 11 Turaque dant; al v. 13 indetonsusque, al v. 

15 Eleleusque (non Eleusque) e al v. 19 «tibi, cum sine cornibus adstas (virgi
neum caput est)» e altre varianti minori. 

87. Myth. 3, 12, 2. Ma Evius non Euchius. 
88. Schol. Stat. Theb. 2, 71. 
89. Serv. georg. 1, 166. 
90. Eus.-Hier. Chron. 52, 24-26. Le altre citazioni da 48, 2 per il regno di 

Cadmo a Tebe, da 50, 4-6 per la nascita di Dioniso. 
91. Mela 3, 7, 66. Per il Meros «mons Indie», gli stessi particolari in De 

mont. s.v. 
92. Myth. 3, 12, 4, che cita Remigio di Auxerre (sec. IX). 
93. Oros. hist. 1, 9, 4. 
94. Serv. georg. 1, 166 (vannus). 
95. Sen. dialog. 9 (De tranq. animt) 15, 8. Qui il B. cita a proposito l' opusco

lo senecano, confuso invece con il De brevitate vz1ae nella trascrizione del bra
no in Miscell, Laur. XXXIII 31, c. 3v (cfr, DA RrF, La miscellanea 16 e Esp. D. 
IV (1) 337). 
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96. In Ov. met. 6, 399-400 le lacrime dei Fauni e dei Satiri, sul luogo dove 
Marsia era stato scorticato, furono assorbite dal terreno e mutate nelle acque 
del limpido fiume di Frigia, detto appunto Marsia. Secondo Myth 2, 115 il fìu, 
me si formò dal sangue di Marsia. 

97. Cfr. XI 29. Si osservi la forma Adriana per Ariadna (Arianna). 
98. Eus.-Hier. Chron. 54, 18-19. 
99. M. Varro ap. Eus. Hier. Chron. ibidem (ma non è M. Varro, bensl D;; 

narchus). M. Varrone è citato da Servio senza prenome (n, 33); forse confuso 
dal B. con T. Varrone a lui ben noto e più volte citato (BILLANOVICH, Petrarca 
205, n. 1). Il poeta fu Publio Terenzio Varrone Atacino. 

100. Myth. 3, 12, 5. 
101. Macr. sat. 1, 17, 2. 
102. Fulg. 2, 12, 92. Naturalmente sono assurde le interpretazioni di Lyeus, 

prima proposte; e molto discutibili tutte le altre. 
103. Schol. Stat. Theb. 2, 71: id est bis genitus. 
104. Myth 3, 12, 1-2: BQlilw o Bg(aw (schiaccio); /létoooç (riccio di mate); 

/loooaQO (pelle di volpe). 
105. Serv. ed, 5, 29, 
106. Varro rust. 1, 2, 19. 
107. Cic. nat. deor. 2, 62: ma censent è da correggere consecraverunt e da 

completare « [Lib] cum Cerere et Libera». 
108. Macr. sat. 1, 17, 2 e 18, 1. 
109. Verg. georg. 1, 5-6, 
110. Aug civ. 7, 21 (C.C. XL VII, p. 202 parafrasato). Il richiamo finale è a 

XII 24 (e v. anche II 8 e 11). 
111. Myth. 3, 11, 2 (che cita ancora Remigio). 
112, Schol. Stat. Theb. 3,283 {quasi testualmente riprodotto). Per l'etimo

logia dì Hymen, la spiegazione deriva da Schol. D. Il. XVIII 493; e quindi da 
Leonzio (PERTUSI 428). 

113. Serv. ed. 8, 30 (ma ivi non si condanna), 
114. Verg. Aen. 1, 734. 
115. Ov. met. 4, 13. Ma ivi è soprannome di Bacco e non figura altrove co

me suo figlio. 
116. È citato Ovidio, ma è Stat. Theb. 5, 265-267, Tioneo non è il figlio di 

cui al cap. XXVII, bensl Bacco, detto Tìoneo in XXV 29, La citazione di Stazio 
al par, 2 è da 5, 239 ss. 

117. Stat. Theb. 5, 675-676. Per Isifùe v. De mulier. XVI e note, ancheln/ 
XVIII 86-94 e Pg. XXVI 94-96, dei quali è eco nel verbo prosilirent). La grana 
corretta sarebbe Hypsipyle; ma Ysiphile è anche la forma di De mulier. XVI. 
Toante in XXIX 2 è figlio di Giasone e Isifile. 

118. Stat. Theb. 5, 403 ss. poi 4, 739 ss. Naturalmente c'è anche il ricordo 
dantesco {Cv. III XI 16 e Pg. XXII 12). 

119. Horn, Od. 11, 260-263. 
120. Cfr. IV 7, 1 e X 29. 
121. Manca in Ovidio. Cfr. invece Hyg. fab. e Myth; 1, 96. 

NOTE, V 

122. Ov. met. 6, 110-111. 
123. Horn. Od. 11, 262 (non è nominato Ca!athus che peraltro è ancora cita

to come figlio di Antiope, nel cap. 34 di questo libro), Per questo passo e per 
al;ridi32-33, di VII 3 e 6, VIII 4, X 9 e 35, XIII54 e 56 ilPERTUSI 311-318 se
naia le note di Leonzio ai diversi passi omerici di cui il B. si è servito. 

g 124. Lynceo di A sarà da correggere in Lyco, come in IV 7, 1. 
125. Serv. ed. 2, 24. 
126. Schol. Stat. Achill. 13. 
127. Sen. Herc. f. 262-263. 
128. Plin. nat. 7, 56, 204: aggiunto in margine di A. 
129. Rom. Il. 24, 603, Per Niobe, figlia di Tantalo, III Proh. 4 e soprattutto 

XI12 (per la figlia di Foraneo, VII 25). 
130, Ov. met, 6, 182-83. 
131, Cfr. X 29, 1-2. 
132. Eus.-Hier. Chron. 48, 14. 
133, Non ho trovato la notizia in Myth. 3. 
134, Ov. met. 6, 2, 46 ss. Ivi sono nominati Sipilus (231) Phaedimus e Tan

talus (239-240) e gli altri citati al par. 2. Le sette femmine citate in Schol. Stat. 
Theb. 3, 191: Astycratia, Pelopia, Chloris, Cleodoxe, Ogime, Phytia, Neera. 
Diverse in Hyg fab. 9, 11. 

135, Schol Stat. Theb. 3, 191. I sette maschi ivi: Archemoro, Sipilo, Fedimo, 
Tantalo, Antegoro, Xenarco, Epinico. 

136, I sette maschi in Ovidio: Ismeno, Sipilo, Fedimo, Tantalo, Alfenore, 
Delio e Damasittone (varianti notevoli nelle forme latine). 

137. Horn. Od. 19, 518. 
138. Horn. Il. 24, 609-617. Ecco la traduzione di M.G. Ciani (Venezia, Mar

silio 1990, p. 1031 ): «Per nove giorni giacquero a terra i figli di Niobe, immersi 
nd sangue; non e' era nessuno che potesse dar loro sepoltura, perché il figlio di 
Crono aveva trasformato gli uomini in pietta. Gli dei celesti li seppellirono, il 
decimo giorno. E tuttavia Niobe pensò al cibo dopo essersi saziata di lacrime; e 
adesso tra le rocce, nella solitudine dei monti, sul Sipilo, dove si narra siano le 
dimore delle ninfe divine, che danzano in riva ali' Acheloo, qui Niobe, mutata 
in pietra, per volontà degli dei, cova la sua sofferenza». Dunque nove giorni, 
non nove anni; e gli dei celesti li seppellirono, perché Giove aveva trasformato 
gli uomini in pietre. Del Sipilo, monte della Lidia, è detto in Omero solo che 
Niobe vi fu mutata in pietra, Non c'è inoltre in Omero il particolare delle urne 
ritrovate. 

139. Schol Stat. Achill. 13. Per Zeto, cap. XXXII, cfr. IV 7. 
140. Serv. ed. 2, 24. 
141. Horn. Od. 19, 518-523, Ecco la traduzione di R Calzecchi Onesti, To

rino 1963, p. 553: «Come la figlia di Pandareo, il bruno usignolo (àl)òmv) soave 
gorgheggia, al principio di primavera [ ... ] piangendo il figlio, Itilo amato, che 
un giorno-uccise, pazza!, Itilo stirpe del sire Zetm,. Thyis non figura nel poema 
omerico. Nella tradizione Aidona è trasformato in usignolo Uusdnia). Il testo 
dcl B. è quasi identico nell'Onomasticon (s.v. Itylus) del Perin, ma senza rinvii. 
In Catullo 65, 14 Itylus è scambiato con Itys. V. anche Sen. Ag. 670-672. 
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142. V. n. 123. 
143. Schol Stat. Theb. 2, 286. Ivi Aglaie (ma Egyale è lezione tràdita). Per 

Grazia, figlia di Erebo e Notte, cfr. I, 16, n. 111. 
144. Non figurano nell'indice di Fulgenzio se non in 2, 1 («tres Carites»)· 

ma cfr. I 132 per Aglaia e Euphrosyne. ' 
145. Verg. Aen. 1, 548-549. Più sopra(§ 6) la variante da «Ve! aliter ... », con 

la seguente citazione virgiliana è aggiunta in margine di A. 
146. Dict. 1, 9 (come nei capp. XXXVII-XL). 
147. Eus.-Hier. Chron. 45, 3-4. 
148. Schol. Stat. Theb. 4, 655. 
149. Serv. georg. 2, 388-389 Assyrius è da correggere in Syrius, la costellazio, 

ne del Cane. 
150. Ov. met. 6, 125. 
151. Serv. georg. I.e. (ma anche Schol. Stat. Theb. 4, 655). 
152. Schol. Stat .. Theb. 11, 644. 
153. Verg. georg. 2, 388-389. 
154. Serv. georg. 2, 389. 
155. Horn. Od. 4, 797-98 (cfr. PERTUSI 194). Naturalmente, come nella tra

duzione latina, ~fotto, va corretto in lxaQ(oto. 
156. Horn. Od. 1, 329 (cfr. PERTUSI 192). Nella traduzione latina manca un 

sapiens da periphron. 
157. Schol. Tzetzae in Lycophr. Alex., 776 (E. SCHEER Lycophronis Alexan

dra, II, Scholia continens, Berolini 1908, 254, 18-20). La stessa citazione in De 
mulier. XL 13 e n. 4 (cfr. anche PERTUSI 314). V. anche XII, n. 142. 

158. Cic. nat. deor. 3, 42. Per Asterie v. IV 21, dove per Fulg. è figlia di Gio-
ve, e per Teodonzio di Ceo. 

159. Ivi, 53. 
160. Stat. Theb. 7, 72-74. 
161. Cic. nat. deor. 3, 55 (e cfr. ID 18). 
162. Myth. 3. 10, 6. 
163. Ps. Lact. fab. ovid. 2, 6. Per Licaone, IV 66, per Callisto, IV 67. 
164. Il B. osserva che gli astri molto vicini al polo celeste non scompaiono 

mai sotto l'orizzonte, bensl, secondo il moto del cielo (reale per il B., apparente 
per noi) descrivono un'orbita completa intorno al polo stesso. 

165. Eus.-Hier. Chron. 45, 11-13. 
166. Cfr. De mulier. XXVII e note, con rinvii a Myth 1, 70; Serv. Aen. 8, 51; 

Sol. 1; 10; Ov. fast. 1, 451 ss.; Isid. orig. 15, 3, 5 e Macr. sat. 1, 5, 1. 

Libro sesto 

1. Normale la forma hostium per ostium in B. Alla fine del Proemio è citata 
Gn 1, 9-10. 

2. Ov. fast. 4, 31: «nesdret Athlantide cretum» per «quis nesdt» etc. 
3, Cometa Tarquinia (cfr. Esp. D. IV (1) 159 e 165 e Inf XII 137 e XIII 9). 
4, Verg, Aen, 7, 206-209 (Auruncos [ ... ] ortus ut agris), 

NOTE, VI 

5. Eus.-Hier. Chron. 45, 19, Stelenus sempre per Stenelus (v. II, n. 73). 
6. Eus.-Hier. Chron. 48, 21-24: ma ivi è detto che Erittonio, figlio di Darda

no, regnò in Dardania negli anni dal XXIII al XXVI del regno di Pandione in 

.Atene. 
7, Ov. fast. 4, 33 (e cfr. Esp. D. I (1) 119). In Esp. D., IV (1) 170 è detto che 

«in Frigia un re chiamato Tantalo regnava». 
8. Verg. Aen. 5, 252-257 (latratus in auras). La forma del genitivo di Tros sa

rebbe Trois, non Troy o Trai (in Esp. D.) 1 (1) 119 Troia). Correggo, con Virgi
lio e Vulg., regibus di A, in regius. 

9, Ov. met. 10, 143 ss. 
10. Fulg. myth. 1, 20, 58 (ma la citazione testuale non corrisponde). 
11. Eus.-Hier. Chron. 51, 17-21: «ob raptum Ganirnedis, Troi patri Gani

medis et Tantalo bellum exortum est, ut scribit Fanocles [non Phander] poe
ta». Successivamente il B. cita Leonzio, di cui utilizza le note a Il. V, 265-266 
(cfr, PERTUSI 310). 

12. Horn. Il. 20, 230. 
13. Eus.-Hier. Chron. 54, 1: «Ilium ab Ilo conditum». 
14, Horn. Il. 20, 236. Adotto la grafia Laomedon, che in A oscilla con Lau-

medon, 
15. Serv. Aen. 1, 27. 
16. Fin da qui il B. usa la forma Camander per Scamander (cfr. n. 61). 
17. Horn. Il. 20, 237-238 (cfr. PERTUSI 254). 
18. Serv. georg. 3, 48. 
19. Ov. met. 13, 76 ss. 
20. lvi, 618 (Memnonides). 
21. Sol. 40, 19: «At iuxta Ilium Memnonis stat sepulcrum, ad quod sempi

terno ex Ethiopia catervatim aves advolant [ ... ] catervatim coire (congregari è 
lezione tràdita) et undique versum quousquam gentium [ ... ] convenire». 

22. Horn. Il. 6, 23 (PERTUSI 245). 
23. lvi, 21-22 (PERTUSI ibidem). 
24. lvi, 24-28. 
25. Serv, Aen. 2, 13: «secundum Plautum [in Bacchidibus] tribus, vita, scili

cet Troili, Palladii conservatione, integro sepulcro Laomedontis, quod in Scea 
porta fult». È dunque da correggere Plancus (sebbene sia notato con richiamo 
anche in margine) con Plautus. Sono in Servio anche le righe successive, che ri
guardano altra versione («secundum alias»), 

26, Horn. Il. 24, 440-447 e 478. 
27. Serv. Aen. 1, 487. Il B. già pensa ai particolari della morte di Ettore e 

della ferocia di Achille, narrati in VI 24. 
28, lvi, 506. Ovviamente, Neottolemo e Pirro sono la stessa persona. 
29. In 2, 469 dello stesso Servio la citazione dell'ara di Giove Erceo, ricorda

ta anche in Myth. 1, 213 e 2, 4, Sui Myth. Vat. 1 e 2 si può vedere: N. ZoRZET
TO, La costruzione medievale della mitologia classica. Studi sul testo e le fonti 
dei mitografi Vaticani I e II, Trieste 1988. 

30. Verg. Aen 2, 513-543. 
31. Horn. Il. 24, 495 ss. 



GEN'EALOGIE DEORUM GENTILIUlvl 

32. Serv. Aen. 9,282. 
33. Verg. Aen. 2,597 e 738-739. 
34. Id, 785-788 (Dolopumve); in Esp. D, IV (1) 179: «[Enea] uccisa Creusa 

[ .. ] trapassò in Trazia». 
35. Verg. Aen. 2, 341-342. 
36. Ivi, 403 ss. 
37. Sen. Ag. 798. 
38. Horn. Od. 4, 535. 
39. Serv. Aen. 3, 48. 
40. Horn. Il. 3, 123-124 (PERrusr 242) ·1.siwv sta per xgsiwv (dxs Y.QEiw). Ca. 

loo, aggiunto al nome di Laodice, è fraintendimento di yaì,6w, che, al v. 3, 122 
significa cognata (di\o,1Év11 ya\6cp). Nel cap. XIX il B. utilizza le note di Leon. 
zio a Il. 5, 70; 6,298; 11, 224 (PERTUSI 309). 

41. Horn. Il. 13, 172-173 (PERTUSI 249). 
42. Eurip. Hernba (non Polydoms). Secondo PERn;sr, La scopata di Etmpi

de nel primo Umanesimo, «I.M.U.», 3, 1960, pp. 101-152, Leonzio quando 
venne a Firenze, possedeva il Laur. XXXI 10, dal quale trasse l'attuale Laur, 
Gr. S. Marco 226, per lasciarlo all'amico B. Diversa l'ipotesi di F. Dr BENEDET
TO, Leo11zio, Omero e le «Pandette>>, «I.M.U.», 12, 1969, p. 55, secondo il quale 
il Laur. },'XX! 1 O poteva già trovarsi a Firenze 4uando Lcomio vi fu chiamato 

a insegnare; fu prestato a lui (o al B.) per un primo esperimento di traduzione e 
restituito al suo proprietario, dopo che su di esso fu cscmplato il S. 0.farco 226 
per il B. SuWargorm:ntoJ cfr. anche j\lAZZA 6ì. 

43. Sen. Troad. 19.5-96. Polissena è ricordata anche in Esp. D. \I (1 I 121. 
44. Cic. div. l, 21, 42, citato anche in Lsp. D, V(]) 124 (e su l'aris, fino a 

I.Hl. 
45. Serv. Aen. 5,370. Cita la Troiw Ji Nerone tiragnr. 9 in 

tt1J'lt11i latinorum e/Jicomm et lyricomm, (:d, 1\lorcl, Lipsiae 1~)2ì) 

zione in Hsp. D, V (I) 130. 
46, Ov. epist. lì) 7-8) -citato anche in 
47. \!erg. Acn. 10,, 92, citato ·,mdw in 
48. Ilorn. li. 3, l42 ss. 
49 Fulg. mvth. 2, I. 
50. Arist. /'.th. 1. 5-7. Ili% a. 

D .. V (li 131. 
D .. \! tl1 133. 

51. J,'.ccczionalc anticipazione dc..:l finalr: fosniliJno Jci Sepolcri: ~'L tu onore 
di pìanti Fttorc avrai [ .. ~ i'in che il sole rispkndcr{1 sulle sci,1g1uc nm,mei>. 

52. I lom. Il. 6, 395 
53. lvi 7, 182 ss. 
54. Serv. 1\rn. I. 483. 
55. llom. Il. 23, 185-187. 
5(,. Etis.-1 licr. Chm,1. ()_3, 1 /. 
Sì Rcda. Oc temp. ra!ione, f ,X\'T P.J XC ·'HUC. 
58. Vincenzo di Bcauvai.c;. 5ipecr1lrr 111 l1 i.1·/or/alc, II 66. 
59 I lom. Il. i,, 402 
(10. Stn. Troad. 45<i. 
()1. In fonJo al capitolo: Cw1ai1dnwi per Snmia!!1lr1n1/, clic t\ ,md1c il nun:c 

NOTE, VI 

dei fiume, così chiamato in VI 7 e 31. L'unicità della discendenza dì Ettore e la 
m,1ternità di Andromaca in Aen. 3, 489. 

62. Verg. Aen. 3, 359-362 (e cfr. Esp. D., XII (1) 133). Anche in questo capi-

tolo, dopo la citazione di Servio, un taglio di Aen. 3, 295-297 presente in A. 
63. Serv. Aen. 3, 297. 
64. Ibidem. 
65. Verg. Aen. 1, 474 (e cfr. Esp. D., V (1) 134). Per Trailo v. già Filostrato 

VIII 742-749. 
66. Ivi 6, 494. Il B. usa (anche in De mulier. XXXIV 5 e Esp. D., V (1)) 112 

]a forma De1pheb11s. 
67. Eurip. Hec. 987. Per le notizie leomee e le interpolazioni del B., cfr. 

PERTUSI La scoperta 124-152. Per i rimaneggiamenti da A a Fulg., v. PETRUCCI 
73.74 e il mio Per il testo 195-196. Si noti che il B. usa la forma Euripedes, (già 
in A lunghe aggiunte sono in calce di 70ab). 

68. Horn. Il. 20, 407-418 e 22, 45-46 (Laotoe, figlia di Alte). In Il. 23, 617, il 

primo Polidoro è ucciso da Achille; del secondo è solo detto che fu vinto da 
Nestore. I due Polidori di Il. sono dunque diversi da quelli del B., pur essendo 
entrambi figli di Priamo (e il primo con Laotoc). 

69. Verg. Aen. 3, ,f9. Il notissimo episodio dantesco di In/ :lGII è in questo 
cnso eco remota. 

70. Horn. Il. 21, 74-96 parafrasato. In 21, 86: <,lì; Aeì,Éyrnm qni,o;noi,éµo,mv 
àvéwotP>. Beletessi è dunque stravolgimento di Ldegessi (o .Leleg,). 

71. Ivi 20, 410. 
72. Ov. mct. 11, 7(,1-763. Il B. fraintende il testo uvidiano e fa Alcssìroe fi

di Dimante mentre fu figlia del fiume Grnnico ( ,,Granico nata bicorni:->); e 

di Dimantc f11 Ecuba, madre Ji Ettmc: cosl Il. 16, 717-7 [8 (e cfr. De 11111-

her XXXIV 1). In Ge11e,1/. \'I 14, 4 Ecuba è data quale figlia di Cissco (come, 
in ;1lternativa, in De ,m,!iu.) XXXIV, n. 2): scconJo P1-:wn.:s1, cit. ,11la rt 6ì_, pct 
u11,1 norn Ji LeonLio J.ll'~orba 1_ma così ,HlL'hc in Sen,. 7, _120}. 

73. Horn. Il. 11, 101-103: ma nel testo gr.:"co, tra i\'\'. 101e1021nancano, 
prima di (J.wr(J): l':~c:vwJl'.;r_0v, tilr: iii'.1rn llgtùpoto, vòt1ov-xut yvi'1otov, che sono in
vece ndL-1 traduzione bti.na (Pl.lZTL1SI 247). 

74. lvi 4, -199 IPF.Inl!Sl 2.J_lJ. 
75. Jvi 5, 159-160 lPERn.is1 ibidtm), 

76. I\·i 8, 3U2-JU3 (PEP..TlJ~I 246). C:sti11111ir.z \ma il R, C·utianira}. 
7ì Ivi e), 7.38 1Pnn1Js1 25)). 
78. Ivi 16, 772. 

79. Scn.·. Aen, I, 520. In I IonL Il. 14, 490-49_3 fothantc è nominato come 
paJrc di Ilio neo e come L1\'orito di I krmes per dono di rii..:cheLZl'., 

811. Scrv. ibidem. 

81. Vcrg. Ac:n. _5, 842. Il B. ignorn i v<:T~i dcll'lhtde sopr:1 citclti e: confonde 
Ilionto con il virgiliano. 

82. Jlom, -189 ll'l•lff~Sl 248i. 

85. h,i24, 248-2511Puzn.rs121_5J. Si noti che il testo omerico dà «.6.Lov ùya.
\'ÒV,), traJntto dalia Ciani <,nobile Diot1Cì>. Il B. inverte: inventando /Ìgtm01ie 1 

figlia di Pri:c1mo, e pren(k:ndn Dion uirne aggettivo. 
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84. Papias, s.v. Laocoon. 
85. Verg. Aen. 2, 40-41 (e cfr. Esp. D., I (1) 119). 
86. Ivi, 50-52 e 199-231. 
87. Horn. Il. 24,257. 
88. I tre nomi mancano in Omero. In Il. 21, 142 (come qui, in VII 52-531 

Peribea è figlia di Acessameno e madre di Pelegone. In Od. 7, 56-57 Peribea è 
figlia di Eurimedonte, e, con Nettuno, genera Nausitoo. 

89. Serv. Aen. 2, 32 (cita Euphorion). 
90. Verg. Aen. 2, 31-34. Per Virgilio vale la seconda versione. DaHom. Il. 3, 

146 risulta che fu figlio di Laomendonte e uno degli anziani di Troia, consiglie
re di Priamo. 

91. Verg. Aen. 2, 526-527. 
92. Ivi 5, 563-565. 
93. Ov. fast. 4, 33-34. Curiosamente qui la Vulg. quasi concorde dà un Tros 

in luogo di creai: evidentemente errato, perché appresso, nei capp. 50 e 51 la 
citazione esatta è ripetuta due volte. Cfr. Per il testo, p. 235 e Esp. D., I (1) 119, 
Alla fine del capitolo l'espressione «testimonio sempiterna» andrebbe corretta 
- come nel finale del cap. L - in «testimonium sempiternum»; ma il costrutto 
con l'aggettivo femminile riferito a «familia» non è da escludere; e si conserva. 
Il B. in A erra dicendo Laomedonte figlio di T roio anziché di Ilo (mal definito 
Ylion); e perciò indica «eiusdem troi regis», dove l' eiusdem è da sopprimere. 
fnoltre erra scrivendo Trailo anziché Trai (III e IV): confonde Troius (VI 3) 
con Troi/11s IVI 28). Qui si corregge. 

94. Ov. fast. 4, 33-34. 
95. Ivi, 34-35. 
96. A e Vulg. in genere danno Symeontem; ma Simoenta è la lezione di Aen. 

5,261. 
97. Horn. Il. 13, 428 ss. Per Servio, citato subito dopo, v. 1 e nn. 99, 100 

e 102. 
98. Verg. Aen. 2, 692-704. 
99. Cato [or. I] ap. Serv. Aen. 4, 620. 
100. Varro ap. Setv. Aen. 4, 427. 
101. Verg. Aen. 4, 427 (cinerem per cineres). 
102. Serv. Aen. 5, 80-81 (in Virgilio ,•umbrncque paternae», non pare,,

lis). 

103. Cfr. VI 53, 19 ss. 
104. Horn. I/_ 13, 429, dove la grafia è come a 2, 740 per la figlia 

di /\trace, moglie di Piritoo, che in IX l l è Yppodamia (ma in XIII 1 la 
stessa persona è indicata come Hyppod,1mia; e così, in IX 7, la figlia di Enomao 
e sposa di Fdope). In Ov. met. 12,210 è ffippud,1111e; in Epist. 17,248 Hippo
damia. Cosl, dunque, normalizzo in Hippodamia questo nome, qui e nei capi
toli successivi. 

105. Hom. Hymn. in Venerem 197 ss. (Oxford 1912, p. 71). 
106. Petr. Africa, passim. 
107. Hom. Il. 20, 293-392. Poco sopra (§ 3) Symeontem fluvium, pet 

Symoentem (n. 96; e Symois, in VII 50). In Esp. D., IV (1) 177, da confrontare 
con tutto il nostro capitolo. 

NOTE, VI 

J08. Nella tradizione tale colpa è attribuita ad Antenore, insieme con il tra
Jirnento di aver consegnato ai Greci il Palladio (Serv. Aen, 1, 242 e Inf XXXII 
90 e anche Esp. D. IV (1) 177). 

109. Verg. Aen. 2 e 3 passim. 
110. Liv. 40 4, 9. Ivi: «ad statum sacrificium» ( cioè «al sacrificio rituale»). In 

De mulier. LXXI 7: «ad statutum sacrificium» come in A e Vulg. (cfr. HoRTIS 
417, n. 3). 

111. Come figlio di Elettra e dell'italico Corito (VI 1 e Aen. 3, 180-181). 
!12. Verg. Aen. 3, 707-710. 
!13. Ivi 4 passim. Appena un cenno sul soggiorno in Cartagine, in Esp, D. 

IV (1) 180 (cfr. anche n. 139 del libro Il). Per il diverso giudizio su Enea e Di
done, cfr. De mulier. XLII e Introduzione, p. 16. 

114. Serv. Aen. 1, 382. 
115, «Agyllina ... urbis», in Verg. Aen. 7, 652: la città etrusca di Cere, oggi 

Cerveteri. 
116. Serv. Aen, 4, 620 (che cita Catone, v. anche n. 99). Su questo argomen

to della morte, e su tutto il cap. LIII, è da vedere per confronto Esp. D., IV (1) 
177-184, con le stesse citazioni. 

117. Scrv. ibidem: Numicum è qui, come in De 11111/ier. XLI 5 e in Aen. 5, 
J50, 242, 797, dove ricorre al genitivo. Invece in Ov. met. 14, 599, citato più 
avanti, è Nmnicius. In De /lumin.: «Numicius seu Numicus fluvius est Laurentis 

V erg. Aen. 4, 615-21. 
119. Ivi 10, 633 ss. 
120. Ivi, 47-49 (quacumque; ma q11,1111c11111q11e è Ie,ione tràdita). 
121. Ov. met. 14, 598-603. 
122. Iuv. sat. 11, 63. 
123. Verg. Aen. 3, 475 (Anchisa; ma Anchise è lezione tràdita). 
124. Ivi 1, passim. 
125. Liv. 1, 3, 1-3. Notevole il giudizio sulla veridicità di Livio, nel ricordo 

di Inf XXVIII 12. 
126. Eus.-Hier. Chron. 63, 3-4: Silvio Postumo, figlio di Enea e Lavinia; 

Ascanin, figlio di Enea, ma non da Crcusa. 
127. Sc1v. Aen. 1, 267 ss. 
128. \'erg. Aen. 1, 267-268. 
129. Srn·. Aen. 1,267; il verso è di Verg. gcorg. 3, 269-270. 
130. C:fr. VI 51, 53 e 54. 
131. Eus.-Hier. Chron. 63, 1-5: ma nel X, non nel XXX, anno di regno. Per 

I.i citazione di Setvio al par. 7, v. la n. 99. 
132. Liv. 1, 3, 6. 
133. Eus.-Hier. Chron. 64, 5-12. 
134. Sol. 1, 2-3 (che cita Agatocle). 
135. Verg, Aen. 6, 760 ss. (e cfr. Esp. D., IV (1) 110-111). 
136. Cfr. VI 54, 9. Per le fonti implicite nella fondazione della Britannia, v. 

E. FARAL, La légende arthurienne. Etudes et documents, Paris 1929, III, pp. 71. 
103; F.G, GARDNER, The arturian Legende in Italian Literature, London-New 
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York 1930, 19712, pp. 232-235. V. ora D. DELcORNO, «DeArturoBritonu111;,,. 
ge». B. tra storiografia e romanzo, «Studi sul B.», XL'C, 1990, pp. 151-190; eB. 
e le storie di re Artù, Bologna 1991 (cfr. «Studi sul B.», XX, 1991-92, Pp. 

424-426). 
137. Verg. Aen 6, 768-770 (Enea Silvio, Latino Silvio, Alba Silvio e Agrippa 

Silvio, in Esp. D. IV (1) 110-111). 
138. Liv. 1, 3, 6. 
139. Eus.-Hier. Chron. 66, 1-7. 
140. lvi 72, 19-21. Carpento dei capp. LXII e LXIII è Capetus in Livio figlio 

di Capi; e in Ov. fast. 4, 46, è nipote di Capi, come in Myth. 1, 204, dove è fi. 
glio di Latino, fratello di Capi. 

141. Eus.-Hier. Chron. 80, 1-5: per Iulio Proculo, v. IX 41 e la n. 137, dove 
e' è il rinvio a Esp. D. IV (1) 167, con le notizie che Proculo fu figlio di Agrippa 
Silvio. Egli fu nonno di Iulio Silvio, secondo la successione qui indicata. C'è 
dunque un errore del B., o qui o nel I.e. di Esp. D. · 

142. Liv. 1, 3, 9. Ma non sono indicati ventitre anni di regno. 
143. Ibidem e cfr. Esp. D., II (1) 50-52. 
144. Ps. Plin De viris ill. l, 9. 
145. Non c'è il nome diLausus in Livio (cfr. IX 40 e n. 133). È invece in Ov. 

fast. 4, 54; cfr. Esp. D., II (1) 50, come per Numitore e per Rea Ilia. 
146. Ov. fast. 3, 11. 
147. Cfr. IX 40 e 41. 
148. La fonte dei capp. LX-LXXIII è sempre Liv. 1, 3, 7-9. lvi dopo il nome 

di Romolo Silvio, manca quello di Iulio Silvio: «Romulus Silvius a patte accep. 
to imperio regnat. Aventino, fulmine ictus. reµnum per manus tradidìt,, 
Così qui, nel cap. LXVIII. Nell'l11dcx Teubner 1857, p. 12, erronc,. 
mente: ,,Aventinus rex Albae, fulmine ictus" I il folminato è Romolo Silvio). 

149. Su di lui, De cas. VI 9, 19 e 22; e VI 15, 9, 13, 14. 

Libro settimo 

1, Gn. 8, 1. Occeanum è grafia costante (anche in Esp. D., VII (1) 21 e altro. 
ve). Si noti, a metà capitolo, la forma pelagum. 

2. Thales Milesius, ap. Cic. nat. deor. 1, 25. 
3. Horn. Il. 14, 201 (PERTUSI 249). 
4. Verg. georg. 4, 382. 
5. Plin. nat. 31, 1, 1-3 con le varianti: «rapiunt eo secum piscium examina, 

saepc ctiam lapides subeuntquc porLmtes aliena pondera; eaedem cadente, 
nmnium terra enascentium (ma 11a1Yc11tiw11 è le;,,. tràdita) causa fiunt [. .. ] eti,1rr. 

hcrhis vitalem inde de/e"e iusfa con/essio11e ... )>. 

6. Vitr. 8 praef. 4. Al par. 9, pct il '.'!Iure Carpa ti~», v. De diversis nom,,, 
maf'!~\ s.v.: «Carpatium mare Jicturn 3 Carpato, insula Mediterranei m:iri, 
Fgypto propinqua, cui Protheus scnLx rLx Jliquando fuit». 

7. Raban. De univ. Xl, 3 in P.L CXI ,12,\. Più sopra l'etimologia diJT1/o•: 

NOTE, VII 1661 

icome in VII. 7) non è da attribuire a Leonzio, ma al B., che deriva da Fulg. 
~yth. 1. 7 (e cfr. Geneal. Il 8 e PERTcSI 424). 

·s. Horn. Il. 18,399 (l'ERTUSI 253). 
9, Horn. Od. 10, 137-139. Si noti la discrepanza tra il testo greco, errato, e la 

traduzione latina che è la giusta resa (matreque a Persa) di Od. 10, 139 (PERTU

Sl 196). 
10. Leonzio, dal commento negli autografi (PERTUSI 315): «Persis filia fuit 

Oceani uxor Solis [ ... ] Hesiodus autem et Hecatem Persida dixit». 
11. Ov. fast. 5, 171-172. 
12. lvi, 83-84 (Pleione e Pliade in Esp. D., IV (1) 160 (v. IV n. 117). Per il 

termine Pleias-Pleiadis interessante il richiamo di A. FLORAMO, cit., a Quedam 
genealogia deorz:m di C. .salutati: «octostelhs quod ."ulgo galina vocatur, latine 
aliter Pleyas-adis», col nscontro alla nota d1 Leonz10 a Od. v. 272 in PERTUSI 
?86 n.l. 
- )3. Cic. nat. deor. 3, 37. Per Latona, subito sotto richiamata, cfr. IV 20. 

14. Sm•. Aen. 1, 144. 
15. Ov. met. 1, 330 e 333-335 lrirnspide, non /11 cuspide; conchaeque, non 

roncaque. Il Pastore Stocchi nell'edizione precedentemente citata della Alleg. 
,nito!. 5 e n. 19 richiama questa citazione. 

16. Plin. nat. 9, 5, 9: Olisiponensium (ma anche Olisipolentium è lezione 
tràdita). 

17. Lucan. 9, 347-349: «[pars ratium maior] torpentem Tritonos adit inlaesa 
paludem. Hanc [et Pallas amat] ut fama, deus, quem toto litote pontus / audit 
ventosa perflanrem marmora concha. Traduzione del Canali: «[una parte mag
giore delle navi] ... raggiunge illesa la dormiente palude di Tritone. / Questa, 
secondo la fama, è cara al dio, che il mare/ascolta per tutta la costa soffiare nel
b sonora CLlnchiglia / sull'ampia di~rcsa .. .,,>. 11 torrt'ntem del B. è certamente er
rcirè; ma il 1nurmura (lezione tràdirn) per 111am1ord), come oggetto di per//an-

potrcbbe essere accolto, laddon: il 1J1'1nr1orn come oggetto di audit è m<> 
110 chiaru. Nella traduzione accolgo quindi il m11mwra del B. 

]8. Scrr ed. 10, 5. 
\9. \!erg. ccl. 10, 4-5. 
20. I 1nm. Od. 4,384 ss. 
21. Verg. georg. 4, 387-389. 
22. Ivi, 392-395. 
23. Horn. Od. 4, 349-424. 
24. Verg. georg. 4, 530 ss. 
25. lvi, 407-410 (fiet, non/il). 
26. Cfr. VII 1, 9. 
27. Plin. nat. 9, 8, 26-27. L'etimologia, più sopra(§ 6), di ydromantia è fan

:.1si.1 Jd R. IPERTUSI 418). Il testo trnhnc,ianu "ffrc Ilipponis Diarruti (e Dù,
in !\omano 845, 16); ma Hipp1dr,trut/1 \ = l)LàQQl'tlç) significa <~attraver

\Jt.1 da duv /(_)trenti»; ed è oggiBic;nla. 

2,. IN1 I legesidemus, ap. Plin. naL. 'l. K, 27 ìcfr. f-rc1gm. Hist. Graec., Paris 
18h8. I\', p. 422). Nel finale del capitnln il R., con lo sua etimologia di Melan
tlw, :>i ,1pptllle ad altra interpretaziunc, f(lr~c di Lconzio (PERTUSI 417). 
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29. Horn. Od. 4, 365-66 (PERTUSI 193 ). 
30. I\'i, 385-87 (PERTUSI 194). 
31. Cic. nat. deor. 3, 59 (Coryphe, Kog(av). 
32. Mela 1, 5, 27. L'etimologia sopra proposta di Nereus è certamente da 

Leonzio e in contrasto con quella degli Ethymologica (PERTUSI 430). 
33. Horn. Il. 18, 38-49. La traduzione dei nomi in latino è imprecisa; la ho 

adeguata al testo omerico. Il B. salta poi Ai(~ e spezza erroneamente Dexamen, 
in Dex a 1'vfe11 i. · 

34. Verg. georg. 4, 336-347. L'elenco dei nomi segue le lezioni alternative 
tràdite. Achao è erroneamente derivato dal v. 347 «aque (= et a) Chao denso; 
divos numerabat amores» (cioè: «enumerava fin dalle origini»). Tralascio, in 
traduzione, Achao che, intesa come ninfa con Asia ( = della palude Asia) forma 
il numero di diciotto ninfe, creduto dal B. 

35. Cfr. XI 2. 
36. Claud. De cons. Stil. 3, 249-254 (ma: Neuopene = Nebrophone; Bitha

martis = Britomartis; Agaperte = Hecaerge). 
37. Arist. ap. Serv. Aen. 10, 551. In nessun testo autentico di Aristotele ri. 

suita il passo (ma per il passo di Servio e per altri, v. i Fragmenta dubia in Ari
stotelis opera omnia, Paris, Didot, p. 349 b). L'etimologia di Orcades, sopra 
suggerita, come quella di Nayades, più indietro proposta, sono da addebitare a] 
B. (PERTUSI 417-418). Per le liymnides da Teodonzio, cfr. CuRTIUS, Letteratura 
256, n. 1. 

38. Plin. nat. 9, 4, 10-11. Prima della citazione pliniana, dopo consentii, 
mancano in V11/g. le parole di A «quin imo eos habere vera corpora et animalia 
esse asserit». Se sono <la considerare cadute in Vulg. per omoteltuto (e Ch le 
recupera da A), occorre restaurarle (dr. Per il lesto, 216 T.VTJ. 

39. Plin. nat., ibidem (con qualche variantel. In fondo al capitolo un eco, 
appena acci.:nnato, di Decam Proemio, 10. 

40. Set\'. Acn. l, 144 (cfr. llom. Il. 18, 41). 
41. Ov. met. 11, 221-223: «Namque scncx Thetidi Proteus dea- dixerat

undae (. .. ) qui fortibus mmis,,. ~\Ii pare da conservare armis, for:ic più adeguato 
all'aggettivo forlihus { che pLtÒ l'Oddonc trnduu~ <,anni eroici1> L 

42. Ivi. 742-743. Dal nome di Aci forse quello di diversi paesi della provincia 
di Catania !Aci Trezzo, Aci Castello ccc.)? 

43. Sen. nat. 3, 26, 5. Alpheus in Dejlwn s.v., con analugo racconto. 

44. Ov. met. 5, 577-578. 
45. Verg. ccl. 10, 4-5. 
46. Hom. Od. U. 408 <.l'Ettnisr 1971. 
47. Sol. 7 .. 22. Per Arctusa, cfr. anche Dc 111011/. s.\'. (l'I:RTUSt 364, n. 4). 
48. Scrv. Hrer•1s expos. in gcurg. 1, 9 111cheloo in Esp. D .. XII I 1 I 52-53) 
49. Horn. Il. 21, 195-19ì (in PERTlJSI 255 sono le intcgrn;doni., nel testo gre

co, nmes~c dal B; ma da lui tradotte: ln Liti.no: d)u.ì-.<wou zcd ;rùocJ.L i{~i~vm r.cd 

ff,Qdntu w.1.xvù vétolWLV»). Anch'io le ho intcgratl' nel testo grccn. 

50. Verg. µeorg. 4, 361-367. 

51. Ov. mct. 9. 62 ss. 
52. Schol. Stat. Theb. 1, 453; Serv. Bre1·ìs exp. ìn genr.~ l, 9. 

NOTE, VII 

53, Verg. georg. 1, 9. 
54. Plin. nat. 4, 1, 5; Vibius Sequester, Liber De f[uminibus, fontibus et q.s., 

Leipzig 1967, 1 flum.: «Achelous Aetoliae, primus erupisse terram dicitur». 
Per Vib. Seq., trascritto dal B. da una copia del Vat. lat. 4929, cfr. la n. 101 del 
libro I. Oscillando il B. tra la grafia Etolia ed Etholia (come per i popoli tra 
Etholì e Etoù) adotto la prima forma, normale (ma anche in De mulier. Etholi 
Etholia). Per Ache[ous, altri particolari in De f/111ni11. s.v. 

55, Serv. Aen. 5, 864. 
56, Fulg. myth. 2, 8, 84. In A la quarta sirena è Iligi (come da un errore di 

lettura di Leonzio e di un suo codice omerico degli scholia: xat À(yeta letto, 0 

scritto, xal Li.lyELa e spiegato da Li,Lyt ma più avanti lo stesso B. ci dà Ligia, che 
però, si vede, egli identifica con l'Jl,g1a o I ligi dato da Leonzio. Ligia è tuttavia 
la forma data da Plin. nat. 3, 5, 62 e Schol. Horn. Od. XII 39 (PERTUSI 428). Li
gea è Naiade, da Verg. georg., in XIV 4. 

57. Ov. met. 5, 551-560. 
58. Non Albericus, ma Myth. 2, 123. 
59. Serv. Aen. 5, 864. 
60. Plin. nat. 3, 5, 62. 
61. Ps. Arist. TicQè llmirtacr(cov àxouaftanov 103, 839 a 26 ss. (testo parafrasa

to). Cfr. E. Garin, De[/o pseudoaristotelico «De mimbilibus auscultationibus» 
«Giorn. crit. di filos. itab, XXXII, 1953, pp. 124-126 e XXXV, 1956 pp. 3.55-
357; PASTORE SToccm, Tradizione 82; G. B1LLANOVICH, Il Petrarca e i retori 
/,11/11/ minori, «l.M.U.,,, V, 1962, pp. 121-122; D1 BENEDETTO, Leonzio 54-57). 
Il B. si servì di una tradu2ione di Lcomio da lui riassettata. In Ps. Arist. A(yrnx 
che significa la melodiosa (ben diversa dall'etimologi,1 proposta al par. 10 dal 
B.J. 

62. Horn. Od. 12, 184-192. 
63. Palcfatus, ap. Eus.-llier. Chro11. 62, 24. Si noti, subito dopo, il costrut

to: ,1asst.'.rit vctuslissi.Jna haberi famai,,, 

64. Is. 13, 21 (ma non nel testo che riporta il B.). 
65. ;'vkla 2 1 3) 51. «Inachus Argh,nrurn fluvius est ab Inacho rcge denomina-

tus1, in Dc j!umin. s.v, 
66. Eus.-llier. Chm11. 27. 10-12 (Ri/,1em, non /Jalamrns). 
67. Uv. rnct. 1,583 ss. 
68 . .\ber. sat. 1, 23, I. 
!,9. Arist. Phys. II 2, 19-lh, ll. 

70. Mt. 8, 10; 2-l, 51: 25. lii. 
71. Ck met. I, 583. 
72. Eus.-Hier. Chmn a Ahr. 27, 1(), U. 
73. Ivi, 14 Ima nel XLV anno del regno di Cecrope): e 47, 22-23. 
74. Ivi, 43, 14: ma non sotto Pandiunc, hcnsì sotto Cccropc (e in Argo, 

TriopdsL Il B. urili?.zn Jivèr::-i di Fus.-Hi<:T., ma con qualche 1ihcrtà. 
Quanto si potè\'a ricavare dal era in questo c.1s0 che la figlia di Ina-

co ,ivcva preso in Egitto il nome di Iside; che lpcrmc:stra fu figlia Ji Danao_, re 

d'Argo, rrn:ntn: Pandione era re di Atene; che Io an<lò in Egitto durante il 
XLV i non XLIII} ann() del regno di CLcrope. 
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75, Fulg, myth, 1, 20, 58. Ma riferito a Iside, non a Io. 
76. Mari:. Cap. 2, 158. 
77. Aug. civ. 18, 3 (C.C. XLVIII, p. 596). 
78. Eus.-Hier. Chro11. 43, 15-16. Per Iside e le varie proposte, cfr. De 11111• 

lier., VIII e le note. Nel cap. XXIII la etimologia da /oro11eo per «il luogo dei 
giuristi» (dal foro) è da addebitare al B. (PERTUSI 417). 

79. Eus.-Hier. Chro11. 29, 17-20 (e corregge l'errore di Alleg. mito/. 7, dove 
Foraneo è confuso con Licurgo, legislatore spartano). 

80. Ivi 23, 24 e 32, 10: Foraneo figlio di Inaco e di Niobe, padre di Egialeo e 
di Api (ma Api in 30, 8-10 è detto figlio di Niobe e di Giove, detto poi Serapis). 
Ma v. cap. XXIV. 

81. Schol. Stat. Theb. 1, 252. 
82. Eus.-Hier. Chro/1. 32, 9-13. Un Api figlio di Giove e Niobe, deificato in 

Egitto (come Serapide) pose il fratello Egialeo a re d'Acaia e navigò in Egitto 

(32, 9-12). 
83. V. n. 80. Ma c'è contraddizione tra le due date 3367 e 3457. 

84. Eus.-Hier. Chron. 29, 23-24. 
85. Gerv. Tellib. 1, 904 (v. n. 62 del libro II). 
86. V. n. 80. 
87. Schol. Stat. TI1eb. 4, 589. 
88. Aug. civ. 18, 3 (C.C. XLVIII, p. 596). 
89. Verg. georg. 4, 354 ss. Nel cap. X:XV!l ha detto della celebrità di Peneo 

per i versi dei poeti, certamente ricordando, tra l'altro, Dame .. Pd. I 32-33. 
90. Iust. 13., 7, 7. Il rinvio, in fine del capitolo, è a V 13. Nel capitolo seguen

te (e poi sempre) Danes per Daphne. 
91. Pctt. metr. 2, 11, 20-21. lJn esemplare Jdle Metriche in «Parva libraria,, 

cod. V 4 (MAZZA 39J. 
':12. Isid. otig. 17, 7, 2. 
93. Raban. Dc 1111iu. XIX, 6 (l'L. CXl 512AJ. Per il particolare dei sogni nel 

par. 9, cfr. Il 9 e V 5. 
94. Arist. Mctheor. 113, 350 h 10-15 e 14, 353 a 15-25. Ma la cita,ione ri

guarda il :--;t!oJ non un'opcrdta sul Nilo. V. sul problema V. Rose 1lristotele1 
p.,c11dep1,(r11ph11s, Hildesheim-Ncw York 1971, p. 259. 

95. Scn. naL 4 Pracf e l-2. Per l\."klo, altro nomi;:,. del Nilo, v. Serv. Aen. 41 

246. 
96. Lucan. pt1ssim 
97. Rocc. Dc.f/umin. s.v. J\'y/us. 
9K Cic. nm. deor. 3, 5~). 
99. Ivi, 42: ,d)hrigias littLTa:'.l)>. 
_1()0. lvi, .58: ivi Diony.rns.. J~'ilo nal!1nt kome in cap. XX_,\JV Al croaius 

qtu1rlus Nilo !non Nylo] pa!rc ]naturn] in Cic. naL. dcor. 5, .56). 
Hll. Cfr. 11. 72 libro V. 
102. Scrv. ed. 5, 20. 
103. Pl'lr. lnJJec!. in mediom1 .l, l)l. Una parte ddl'ope1·;_1 dm1cv,1 csc;cre nel 

cod. V 11 della «Parva lihraria,, 11\L\zzA 45-46; e clr. 11. 14k ciel libro !Vi. 
104. lulius Ccbus è Iulius Cc:s-,1r. Julius Celsm, fu un antico rn+,01T dei 

NOTE, VJJ 1665 

(ollllilelllarii, spesso scambiato con Cesare nella tradizione medievale. Il B. 
non sembra approfittare di un'intuizione del Petrarca; neppure per l'altro er
rore: che a Svetonio fossero da attribuire i supplementi del De bello civili e 
1•VIII libro del De bello gallico di Irzio. Tutto il corpus cesariano, attribuito a 
Celso, era nei codd. VII 6 e 7 della «Parva libraria» (MAZZA 52-53). Ancora in 
Esp. D., IV (1) 193 il B. taceva sull'opera storica, commentando In/ IV 123 
(,,Cesare armato con gli occhi grifagni»). Il passo citato dal De bello gallico è 
\117, 1: «Deum maxime Mercurium colunt, ad questus pecuniae ... ». L'etimo
logia sopra suggerita: lropho1111111, id est co11versibilem, è da addebitare al B. 
(PERTCSI 418). 

!05. Cic. nat. deor. 3, 56. Gli editori correggono in Coro11idis un Phoronidis 
dei manoscritti. 

106, Afercurius e Trismegistus non si trovano in Eus.-Hier. Chron. 
107. Sol. 4, 1: «Nihil ergo attinet dicere Sardus Hercule, Norax Mercurio 

procreati cum alter a Libya, alter ab usque Tartesso Hispaniae in hos fines per
venissent. A Sardo terrae a Norace Norae oppidum nomen datum». Tharsaso 
è, credo, Tartessm, città della Spagna meridionale. Nora è, oggi, S. Efisio (o 
Torre Forcadizo). 

108. Cic. nat. deor. 3, .5.5: «Secu11dus [VulcanusJ Nilo natus, Phthas ut Ae
appellant>> ie cfr. Erodoto Il 2). Questo Vulcano, diverso da quello che 
in Lemno (À'II 70), figlio di Giove. 

Plin. nat. 6, 30, 187. 
llll. Cic. nat. dcor .. 3, 54. 
111. Ov. met. 1, 7(,8-771 (ed echeggi,1 anche Dante Pd. XVII 1-3). 
112. Ivi, 747-772. 
Jl.3. fri. 2, 327-328. 
]14. Fus.-Hicr. Chro11. 42, 2}-24. 
115. Oros. l, 1 ()_, 19. 11 mito di Fetonte,, il cul racconto l'. già in A!!eg. mito!. 

18, è qui interpretato in senso raLLorldlistico e fisiuJ (PASTORE STocc111 1 Allep_,o
ri11 11zitolow·ca, p. l 122, n. 46L Più sotto l'etirnologi<t di f7ctontc e Climene è di 
Lrnn;.,io, è non pan' e.fa rifiutare (P1-:H,Tl:~1 420--t21). 

116. I lyµ,. astr. 2, _32. Il titolo~ Dc ilstronumi,1 (J\trJ citazione dalle Fahulac, 
nu d.1 St.'rvio, in XIII, n. 98). Il trattato astrnnomico1 secondo il SahbaJini 

Jl 229) fu nuto nd Lird,J Tn:'ccnto suk) aJ Amplonio 1-btinck e a Do 
di Ban<lino; nd '---100 ;1[ Poliziano e ad Jltri. Il lungo tt:Hto dal par. 7 al 

12 (,,PtH~ton ,1 parre>) fino a ~1ncscio qucm Ew,Lichium>)°I è in calce delle cc. 81c, 
de 82a di /1. Per •-<VÌJrn cornbu~urn,> chc appare poco sopr.1, crr. il -.:,comhusta 
scmirn)> di Alle[!,. n:ito!. 11 è. b n. 37 di P,1storc Stc1cchi. Per "Eustachio (u Fusta
zio) da i\-fotcra, C()ntro la pr,Jp(1sta di lloRTIS 5g_5 n. 13, v. A. ALT,~MllllA, I 
fr11.1n11,1cnli di L'ust,1zic1 da M11/Er,1_, in Stttdi di fi"!olo,~1à medieua!e e !iJihl!IÙ:tica, 

:-Japoli 1954, pp. 0_)-91 k già prima, ma st'nza iJèntiftrnzionc:_, in SABHADINI, 

42) . .Lustazio è autore di un Planctus lta!i,ìt'y in quattordici lihri, 
pubblica alcuni frammenti dal cod. IX C 24 della Bibl. Naz. di 

117. :--Jaturalmcntc il B. non ha dimenticato i passi dì lii/ XVII 107, P.~- IV 
72 ,· X_.XIX 118-120 e Pd. X\ClI l-l e XXXf 1-25. li cap. X!.1! è in calce di 
,I 



1666 GENEALOGIE DEORUM GENTILIUM 

118. Ov. met. 2, 346 ss.: Phae/usa, 349, candida Lampetie, 350, Tertia. Lam. 
pethusa da Lampetìe, Iapetùi da Tertia; ma, per semplificare, nella traduzione 

sto col B. 
119. Serv. georg. 3, 19 (e De f[umin. s.v.). 

120. Cfr. VII 18, 1. 
121. Serv. Aen. 3, 694: ivi co11i1111xit (11011 iunxit è lezione ttàdita, ma erra-

ta). 
122. Horn. Il. 5, 544-549 (PERTUSI 244). 
123. Ivi, 542-543, qnigfi. 
124. Ibidem. 
125. Serv. Aen. 1, 550: «Crinisso fluvio, quem Crinisum Virgilius [ .. ] vocat» 

(v. De flumin. s.v.). 
126. Cfr. VI, 6, 2. 
127. Verg. Aen. 5, 36-38. 
128, Bocc. De flumin. s.v. Tybris con lunga trattazione. 
129. Verg. Aen. 10, 198-200: ciel Ocnus, letto, per errore, Cithconus (anche 

in De 11111/ier. XXX 6) sopprimendo il verbo ciel, necessario al costrutto. L'er
rore, già rilevato dal Salvini e dal Bandini, in P. Canneto, Epistulae Traversari, 
I, Firenze l 759, p. 386. 

130. Scrv. ed. 9, 60: dove effettivamente Omo è detto Bianore. ll suo sepol
cro si presentava a quelli che stavano per raggiungere Ìviantova, 

131. Mela 1, 17, 88: ivi «Lebcdos [ ... ] [ ... ] statuii»: verbo che è 
necessario integrare, anche nel testo del B. oggi Xing( città ionica ad 

occidente di Colofonc. 
132. Qui il B. dimentica, forse consapevolmente, ln/ XX 88-93. 
133. Horn. Il. 2, 849-851; P1mrns1242, non lo riporta ,.,perché manca la pos

sibilità di controllo con Mare. gr. IX 29». Il B. attacca l'inizio del v. 851 ai due 
precedenti) ma i Paflagoni non hanno a che fare con 'Aì;LO,; (però in De Jfu
min. s.v. il B. Jà <~xius Paphlawmum Humcn»). 

Ll4. Ibidem 21, 141-142 (e cfr. Plin. nat. 4, IO e 31, 2). 

135. Schol Stat. Theb. 3, 337 (e v. Dc//11mi11. s.v.). 
136. Vib. Scq. tlum. 29: ,,Apiclanos [= Lucan 6,373] r ... J in quo Enipcus 

Asopos rviclas [. . .] mbccntur.» 

137. Stat. Thcb. 7, 319-323. 
U8. Ihi<lem, 324-327 (hanelù ~ alterazione di tmhelis): i!/.,: tunitm (ma vi to

nitrus è lezione tràdita). Per la succt:ssiva citar,ione di Lconzio1 PEizTlJSI 36_\ n. 

5 rinvia a De mun/. s.v. 
139. Stat. Thcb. 7, 310 e 315 (in A la citazione, più congrua, era cla 309 a 

518 (e cfr. il mio Per il lesto 205, n. 19). 
140. Ov. mct. 6, 113: D,macn. 
141. lvi 7, 473-474. 
142. Lucan. 3, 174-175: il ,,[c1tidica aqua» (come nel seguito del cap.) allude 

al responso che Deucalionc e Pirra ehbcro da Teti, nel cui tempio si recarono 
presso le rive del fiume Cefiso; e cfr. Ov. met. l, 359. Per la fonte Dirce, cfr. IV 

7 (in Dc /!umin. s.v. le stesse notizie). 

NOTE, VII-VIII 

143. Schol Stat. Theb. 7,340. 
144. Aug. civ. 18, 4 (C.C. XLVIII, p. 596). 
145. Ov. met. 3, 342-344: implicuit (per i111plevit). 
146. Liv. 38, 13, 7: Priene, oggi Sa111s1111 Kalesi. 
147. Ov. met. 9, 453. 
148. Cfr. n. 150 e Mela 2, 3, 44. 
149. Schol. Stat. Achill. 239. (Sperchius s.v. in De f/11mi11.: «huic, si rediisset, 

voverat comas suas Achilles»). 
J50. Horn. Il. 16, 173-175. 
151. Plin. nat. 7, 56, 197: cita Gellio frg. 5; mellis è corretto dagli editori in 

/iletallis; ma il richiamo successivo a Georg. 4, 548-558 farebbe confermare, 
per il B., la lezione mellis. Tutto il capitolo tratto da Plinio, è scritto in aggiun
ta: con le prime due righe, ancora in colonna, e con il resto, in calce di A. 

Libro ottavo 

J. Lact. inst. 1, 11, 57: ,,Saturnus Titani et Vcstae,,. Nel finale del Proemio la 

discesa agli inferi - che avrà doppia redazione in Àv 9 (e cfr. ivi la n. 38) - è so
lo data come fatto di liberazione delle anime dalle Ditis do111ib11s. Per un'ampia 
rratrazione su Saturno nel pensiero medievale, fondamentale è R. KLIBANSKY· 

E. PANOFSKY-F. SAx1., S,1t11m 1111d Mclancholie, ;,;ew York 1964. V. anche M. 
CrAVOLELI.A~A. IANNlJCCI, Satum: /rom Antiquùy lo Renaissrmce, Toronto 

1992. 
2. Lact. inst. 1, 11, 5.5-57. 
3. Ivi, I, 13, 14 (vi si cita Emn. f:'11hcm. Sacra hvstori,1 fr. I). 
4. L1.ct. inst. 1, 11., (11: (vi si cita Hermcs Trisme.gistus, cfr. V 21 1 n, 72 e VII 

)4,n.lOIL 
5. Ivi, 11, 57 ,cfr. JlI 1, n. 9). 
6. Cfr. li[ 2. 
1 • Lact. inst. 1, 14, 3 (cita Ehucmerus). 
8. Cic. nat. dcor. 2 1 _5, (14: ,,tx se natos comcsse fingitut solitus f. J iflsatum-· 

9. Macr. sat. 1, 7, _l l. 
IO. Eus.-Hicr. Chro11. 4(,, 14, 16. 
Il. Cfr. IIl 23, l. 
12. l.act. inst. 1, 14. 7-8 (cita Eh11cmerusì. 
13. lvi, 10: adu!tum (non ad u!timum) A e \'ulg (questo passo e il plTCL<lcn-

te gii'! citati .in IV, 1, 6) con lo stesso crrorl'., 

Ì4 Schol Stat. Theh. 8, 44. 
15. Alhurnasar, Introd. 1naius, VII 9, 

16. ~focr. sat. l, 7, 21. 

17. Am 8. 319-325. 
18. Ov. 1,213. li mito dcll'etù aurea da Verg. Aen. 8, 324 .. 325 passa na-

turalmente in Dante, In/ XJV 96; Pg. XXVIII 139-140; Pd. XXI 26-27. 
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65. Serv. georg. 3, 93. Più sotto è nominata Ociroe, di cui al cap. IX. 
66. Isid. orig. 4, 9, 12. L'etimologia, sopra suggerita, di Phyllara, 

Phyllidros» è combinazione, in Leonzio, dell'interpretazione degli 1:ll)•mo,fo11,\\i•··•· 
con gli scholia di Omero (PERTUSI 429). 

67. Sarà da correggere hystoriographi o hystorici. 
68. Horn. Il. 11, 832: «lìutmm:awç Ktvtaugwv». 
69. Ov. met. 2, 635-639. Ivi Ocyrhoen figlia di Chariclo, la ninfa. Presso 

dio, Ocyrhoe, dopo aver predetto i benefici che Asclepio avrebbe reso 
nità (2, 642-648) e le sofferenze del padre (649-654), lamenta anche il 
fururo destino (657-664): «in equam cognataque corpora vertor». 

70. Verg. Aen. 3, 537-540. 
71. Ov. met. 14, 320. Come in Ov. e in De mulier. XXXVIII 8 si 

grafia Picus, contro il più frequente Pycus di Geneal. in A. 
72. Verg. Aen. 7, 48-49. Ivi: Accipimus. 
73. Serv. Aen. 7, 190 (con la citazione dei Libri pontifica/es al par. 3). 
74. Ov. met. 14, 341 ss. Più sotto le righe da «Nonnulli dicunL .. » a 

bat commodum», sono in calce di A. 
75. Aug. civ. 18, 15 (C.C. XLVlII, p. 606). In XII 57 è detto 

ventò l'uso di concimare i campi e da ciò fu derto Sterculinius; ma Macr. 
7, 25 dice che fu Saturno. V. ancora la n. 19. 

76. Plin. nat. 7, 56,205; ma l'inventore è un Gige Lido. Il B. a•u.•u•uoc,a,1. 

venzione a Picus (Pittheus nell'edizione Teubner) che scoprl invece 
La citazione è in margine di A. 

77. Verg. Aen. 7, 48. I tre versi precedenti fino a accepimus in Esp. 
212 E v. nn. 72 e 94. 

78. Lact. insL 1, 22, 9 (cita un Sextus [non Crispus] Clodius). Verso 
della citazione caesam (per cecidit) e divinum illi detulisse honorem. 

79. Serv. Aen. 7, 47. Virgilio chiama Marica, non Fauna o Fatua, 
Latino. 

80. Lact. inst. 1, 22, 9-11 (cita Sextus Clodius e Gabius Bassus e più 
Varrone). Senta Fauna, come nel paragrafo precedente, ivi è Penta 

81. Macr. sat. 1, 12, 20-25. Ivi cita Cornelius Labeo e 
82. Ibidem. 
83. Raban. De univ. XXI 6 (in P.L. CXI 433B). 
84. Verg. georg. 1, 10. 
85. Ov. met. 1, 192-195. 
86. Mela 3, 9, 95. 
87. Raban. De univ. VII, 7 (P.L. CXI 197B); in XV, 6 (CXI 434D): 

nem, faunum, /icarium. 
88. Marr. Cap. 2, 167: referciunt (per re/eruntur) e pr.,est•ntissii11am 

promptissimam). 
89. ArisL, ap. Serv. Aen. 1, 372 e 10, 551 (cfr. n. 37 del libro VII). 
90. Ov. met. 13, 750 (Symaetride). 
91. VII 17. 
92. Stat. Theb. 7, 262: qui pastoralia (ma cui pastoralia è lezione 
93. Horn. Od. 7, 56-58 (PERTusr 195). La stessa citazione in X 17. 

ribea, figlia di Acessameno, da Horn. Il. 21, 142 (in VII 52). 

NOTE, VIII-IX 

94. Verg. Aen. 7, 45-48. Conferma la lezione accepimus contro accipimus 
(v. n. 72). Per Latino, cfr. Esp. D. IV (1) 212-219. 

95. Iust. 43, 1, 9: ma «extincto, non superato, Geryone». 
96. Serv. Aen. 12, 164. Anche in Esp. D. IV (1) 213 la citazione che è da 

Teogonia 1011 ss. fo antiche e?izioni di Servio si legge: 0eoyov(a (H;RTIS 384, 
n. 10), men~e Asp,dopua era il titolo del libro XVIII della Iliade. Ma ad Esio
do si attrihlllva un'opera intitolata Aspis o Aspzda, che in alcuni manoscritti se
guiva ~ediatamente la Teogonia. Donde la confusione. Anche in Esp. D. IV 
(1) 98 il_B. confo_n?~. Om_er~ con Esiodo, citando, come opera del primo, la 
«generazione degli 1d11» (c10e la Teogonia). 

97. Verg. Aen. 12, 164. 
98. Serv. Aen. 7, 47 (che cita Igino, Fab.). 
99. Hor. Carro. 3, 17, 7 (e cfr. Esp. D., IV (1) 215). 
100. Verg. Aen. 7, 341 ss. 
101. Varro ling. 5, 8, 53 (ma è citazione indiretta). Per Evandro e Pallanzia 

v. Esp. D. IV (1) 216. ' 
102. Serv. Aen. 6, 76. 
103. Verg. Aen. 7, 56-57 (e cfr. Esp. D., IV (1) 218): ivi Lavina come in In/ 

IV 126. Per Servio, n. 102. 
104. Eus.-Hier. Chron. 66, 2-4. 
105. Per Giulio Silvio Postumo, cfr. Geneal., VI 57; per Ascanio, VI 54 (e le 

relative note). 
106. Sol. 2, 9 (che cita Zenodotus). 

Libro nono 

1. Io. 1, 14. 
2. Le. 1, 53. 
3. I Reg. 23, 4. 

4. Per le differenze fra il testo di A e quello vulgato, cfr. Rrcc1, Studi 211-
212 e MARTELLOTTI 15-17. Vi si conferma, con altri argomenti la posteriorit' 
diVul?. r~petto _ad A. Tra l'altro, ragioni dottrinali imposero 1.' soppressione: 
fa sosutuz:one ~1 quello che Hecker de fini «un inno alla Vergine». Ma poi il 
M~~ellottt considera altrettanto, se non più, significativo, sul piano della fede 
religiosa, quello che egli stesso definisce un «inno» al Redentore (p. 17). 

5. Ov. fast. 6, 29-30. Segue in A una doppia citazione da Virgilio, Aen. 11, 
606c607 e 1, 46-47, soppressa in Vulg. 

6. Serv. georg. 1, 24. Vi manca però «educata a Thetide». 
7. Myth. 3, 4, 4. 
8. Mart. Cap. l, 34. 

Verg. Aen. 4, 59. 
10. Plaut. aul. 691-692. 
11. Horn. Il. 5, 721-730. 

Verg. Aen. 1, 71. 

Ov. met. 1, 722-723. Cfr. VII 22, 3 e Ov. met. 1, 601 ss. 
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14. Macr. somn. 1, 17, 15. 
15. Cfr. X 1, 5. 
16. Serv. Aen. 1, 47: «Iovem [ ... ] ignem volunt, Iunonem vero aerern [ .. ,]. 

Sed quoniam luno hoc est aer, subiectus est igni, id est Iovi; iure superimposi. 
to elemento, mariti traditurn nomen est>>. 

17. Theopompus et Ellanicus, ap. Fulg. m11h. l, 3, 36 (ivi Dyospolitia). Mi è 
parso opportuno correggere con Fulgenzio due sviste: depravatam (che è in A 
e V11lg.) in degravatam; e il successivo deprava/11111 in degravat11m. 

18. Cic. nat. deor. 2, 66. 
19. Fulg. 2, 1, 69. 
20. Myth. 3, 4, 3. 
21. Macr. sat. 7, 16, 27. 
22. Cic. nat. deor. 2, 66 (a iuvando 11011zi11ata111). 
23. Raban. De 1111iv. À'V 6 (PL CXI 431D). L'etimologia, subito indicata, di 

HQll da ega ~ 1i y~, la terra, è di Leonzio, e aderisce perfettamente alla tradizio. 
ne (PERTUSI 421). Il B. usa H per la 11, sia maiuscola che minuscola. 

24. Myth. 3, 4, 3. 
25. Serv. Aen. 1, 17. 
26. Myth. 3, 4, 3. 
27. Varroling.5, 10, 67 (e cfr. De 1111,/ier., IV2-3). Il frammento, prima cita-

to nella Sacra Historia, in Lact. inst. I, 14, 2. 
028. Gr. VI 4 (per Ganimede). 
29. Horn. Od. 11, 603-604. 
30. Ov. fast. .5, 229 ss. Flora-Clori, cfr. IV 61;. 
31. Stat. Thcb. 7, 34-41. lezioni a testo arrtoae, e, nei versi citati alla n. 

32i ads1ant 1 raptus_, paenc stanno per le lezioni tràdite, cht..: d B. 
ne, ins/1mt_, a1ptus1 pone. Ho ripreso, in gcneralc 1 1n tra<lm:ionc clcl 

32. Ivi 7, 42-62. 
33. Ivi 3, 42-f-431. \-1anos, m·v,et e comamque a testo, per le k?.ioni trà<lite1 

adottate dal B. 1 varior1 urgei L' comasque. Per Bellona(§ .5) v. la rL _39, 
H. Hom. Od. 8, 266 ss. 
35. Ov. fast. 5, 252. L'incis(1, 
36. lsid. orig. 11, 1, 140-141 
37. Stat. Thcb. 7, 7. 

sopra <<~eu ... natum,, in marµ)ni:: di A. 
4ualche varfrtntc). 

_38. In rnarginc Lsopm (P. Piccolo? J. Poco sopra si nuti: «scntiarnus [.._-] ut 
(per il solito q:wd) eque scntiant,:, (in luogo dell'infinitiva). 

39. Cfr. V 48, le n. 160: mah citazione è da Stazio Thch. 7, 72-74 in IX 3, 
5; dove è nominala Bellona comL <1.urig:1 di ,\bue. 

40. Mvrh. 3, 11, 10 (che cita Plin. nat.). 
41. Ci.e. nat. deor. 3, 60. I.a frasc <1qucm insipidi f .. 1 qui dc L:n,, in matgin:: 

di A. 
4J Scn. Phac. 294-301· il <li \ru/g. è dc'tcric1r rispl'lto ;1d ,i/l/_1· di Al.' 

Scrn.xn, d1e si mantii::ne Ll stess,1 citaziont"'. in Lsp. n. \' 11 :1 161 con 

alas), 
43. Ov. mct. I, 452. 
44. Ps. Scn, Oct, .557-.5()0: arcthJ!fC _\11(!'(/S per (//'l'!l.\rj!!C _r:arro.1 lle1il)llc rr:tdi-

Lal. 

NOTE, IX 

45, Ser1•. Aen. 1, 663. 
46, Tractatus Amoris, in Francesco de Barberino, Documenti d'Amore a cura 

di F. Egidi, III Bari 1927, pp. 409-411 e 414 (non dunque in «poemetti volga
ri•>), sull'argomento, cfr. D_. Gmmr,:, Testo e immagini dei «Documenti d'Amo
re" di Fra11cesc~ ~i Barbermo, «Quaderni d'italianistica», I, 2, 1980, pp. 125-
)38 e HoRTIS )1), n. 2. 

47, Apul. met. 5, 22. All'inizio: «Vide! capitis aurei etc.». 
48. Auson. Eclog., lib, XIV, Cupido cmciatus, A11to11i11s Gregorio filio sal., 

The \l1orks of A11s011i11s, by R.P.H. Green, Oxford 1991, pp. 139-143 (heroides 
l!lti/ieres per «11111/ieres amatrices [ ... ] heroicae»). Il B. possedette un suo Auso
nio autografo, poi segnato VIII 11 nella «Parva libraria», sul quale attesta il 
Poliziano (HECKER 42). Altro Ausonio, insieme con Svetonio, nel cod. VI 4 
della stessa libreria (MAZZA 48 e 59). , 

49, Aly, Co111111. q11adr. IV 4 (Venetiis 1493). E il commentatore di Tolomeo 
All ibn Rudhwan, citato con lo stesso passo, anche in Esp. D., V (1) 163. Su di 
esso, cfr. B. NARDI, Saggi s11//'aristote!ismo padova110, in G. FEDERICI, Arte e fi
!oso/111 nel sec. XIV, Firenze 1983. 

50. Arist. De anima III 4, 429 a 17 e 29 (citato, per lo stesso luogo, in Esp. 
D V (1) 164). 

51, Ps. Sen. Oct. 561-564. Turpi servi/io, lezione alternativa di turpis et vitio, 

a testo. 
52. Sen. Phac. 195-197. 
53. Si notino in questo capitolo le differenze tra A e l'ulg. e altresl che l'ulti

mo periodo «quod si ceperimus [ ... ] peior priore» di A permane in Ch L3 L.5 
r;, ma cassato nei manoscritti successivi Per il testo) Tavola JX) p. 

220ì, 
54 met. 6, 24. 
55. V22, 17. 
56, Scrv. }, 7. 
57. Srat. Theh. 1, 274. 
58. Scrv. I.e. 
59 Cfr. XII 3. 
60. Ck met. 6, 426-428. li mito di Tcrco, Progne, Filomela e lri da Ovidio a 

D:mte P~ IX 13-15 e XVII 19-20. 
61. Horn. li. 2, 512-.515 1P1-:izTL7Sl 24(1; che però non trascrive i! testo omeri-

co Ji Cenca!. perché manca lJ di un comrollo sul codice di I ,conzio, 
Mare. gr. IX 2) 1\linionis_, per con Il 56, è i\Iinronnn. 

62. Schol. Srnt. Thch. 1, 46l; m,1 ivi "r.lelcagcr (palc'r) Omei» (e v. II 481 
1,(kneus Parthaonis filius·,, ç f[ 726 ,.1Parthciun Oenei patenJ-). Si veda alrinizio 

dd capitolo la sinta.c.si anu111aL1. 

63. 11nm. 1/_ 14, l Hl. In Omero è l1or/c(I qudln cht.:'. in Ovidio C' in SchoL 

Stilt. Theb. è: Pc1r/,wnc 
(,4. Ov. mct. S, 4-lil ss. 
65. Cfr. li 35, 1: dnvc è A/h!ant,1 che con Lattanzio1 :-,;arebbc da correggere 

in At.\d(Jl/!c. ()ui ('. us,1ta L1 kmna .,lth!dnli cumc nel 1\iris 8064; cfr. ROMANO 
8.59, dil.'crs,t dalb corrl:'.lta .-lthd,ts di A _5ì. :\ questa r1..1rnrn ci si :Kk-gua. 
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66. Ov. met. 8,445 ss. (e cfr. Pg. XXV 23). 
67. Ivi 542-544: ivi a testo Parthaoniae, in luogo del nostro postquanz Oenie 

(mi adeguo nella traduzione); e Latonia per Latoida (peraltro anche in VIII 
278 la forma Latois -oidis). Per Iole e Deianira, v. De nzulier. XXIII e 

XXN. 
68. Cfr. IX 31 (e anche Esp. D., XII (1) 45-53). Qui, nel seguito (come in De 

cas. I 12, 2) è Iole l'amante che sottrae Ercole a Deianira. In XIII 1 è invece 
Onfale, se pur dubitativamente, sulla scorta di Ov. fast. 2, 305 e Stat. Theb. 10, 
646. Per tutto l'argomento, cfr. Anz. Vis. XXVI e il relativo commento alle pp, 

676-677. 
69. Ov. met. 8, 451-455: ma è parafrasi di «Tempora-dixerunt-eadem / ll-

gnoque tibique o modo nate, damus». 
70. Ivi, 486 ss. Per Meleagro e il suo mito, Pg. XXV 23 ss. 
71. Schol. Stat. Theb. 2, 481. Normalizzo Athlas in Athalas (come in X57; e 

cfr. qui le nn. 65 e 96 del libro II). 
72. Horn. Il, 8, 273-275. In Omero la forma Oineo (Oiv'76ç), in Ovidio 

Eneo (Oeneus). 
73. Ivi, 552-558. I nomi e il testo del B. sono da correggere (v. traduzione). 

Dunque la versione di Omero è incompatibile con la precedente, dal B. riferi
ta, secondo la quale Meleagro sarebbe stato fatto morire dalla madre Altea, 
non appena conosciuta l'uccisione degli zii (mentre Omero lo rappresenta an
che dopo, mentre giace con la moglie, covando collera amara contro la ma

dre). 
74. Cfr. la parte finale del cap. XV. 
75. Eus.-Hier. Chron. 59, 9-10. Il B. oscilla tra le grafie Micene e Mecene. 

Ho adottato la prima, più vicina alla corretta Mycenae. 
76. Stat. Theb. 4, 251. All'inizio del capitolo Atalanta è data come figlia di 

Iasio (come in II 35, 1); in X 57, 1 figlia di Ceneo o di Iasio; ma in Ov. met.10, 
609 e 660, ivi citato, è figlia di Scheneo, re di Beozia. 

77. Serv. Aen. 6, 480. 
78. Cfr. II 35 (ma ivi è figlio di Atalanta e Meleagro). 
79. Stat. Theb. 1, 463-465. 
80. Citazione errata, per Hyg. fab. 69; Serv. Aen. 6, 479 sta con Schol. Stat. 

citato sotto. 
81. Schol. Stat. Theb. 1 401-402. 
82. Stat. Theb. 1, 390 ss. 
83. In II 41 e 7 4 lo stesso episodio. Frequenti queste inavvedute ripetizioni 

nelle Genealogie. 
84. È citato erroneamente Omero, mentre la fonte è Stazio (v. la nota se-

guente). 
85. Stat. Theb. 2, 370 ss .. Per l'episodio di Tideo e Menalippo (diverso dal 

figlio di Eneo, che dà titolo al cap. XXIII) da Stat. Theb. 8, 732-766 l'eco an
che in Inf XXXII 130-132 (e cf. Esp. D. VII (2) 131). 

86. Schol. Stat. Theb. 1, 463. 
87. Horn. Il., 5, 883-884. Si notino fortior e audacior entrambi con valore di 

superlativi. 

NOTE,IX 

88. Verg. Aen. 11, 277. 
89. Serv. Aen. 8, 9 (ivi Cyl!araba; ma la lezione Cyllabaro è tràdita; Stelenus 

sempre per Stene/11s). «Repperit uxorem apud Argos cum Cyllaraba turpiter 

vivere». 
90. Verg. Aen. 11, 272. 
91. Serv. Aen. 4, 427. 
92. Arist. de nzirab. auditu 79, 836 a 8, 15, 16. 
93. Aug. civ. 18, 16 (C.C. XL VIII, p. 607). 
94, Serv. Aen. 11, 271 (ab Illyriis in luogo di a Latinis). 
95, Schol. Stat. Theb. 1, 402 e 463; e, subito sotto, per Flegias 1, 713 (e non 

come nella citazione di Esp. D. VIII (1) 28 «in libro Divinarum institutio
num»). 

96. Serv. Aen. 6, 618; e per Flegias, Esp. D., VIII (1) 26-32: con la stessa ci
tazione da Verg. Aen. 6, 618-620. 

97, Verg. Aen. 6, 618-620. Da Virgilio a Dante, Inf VIII 17-24 (e Esp. D. 
cit.). 

98. Eus.-Hier. Chron. 47, 1-2 (ma l'anno è XXV, non XXIII, che pure è in 
Esp. D. VIII (1) 29). 

99. Citazione indiretta da Serv. Aen., 6, 618. Si veda però una citazione te
stuale di Lucrezio da 1, 84 in XII 16, 1 (da Prisc. gramm. 7, 3). 

100. Macr. somn. 1, 10, 15. La correzione nzetuat da metuant è dal citato 
Macrobio. 

101. Serv. Aen. 6, 618. 
102. Ov. met. 4, 461 e cfr. Esp. D. XII (2) 18-22 (che è poi, da 22 a 28, quasi 

traduzione, con qualche differenza dalla mia, dei paragrafi che riguardano l'al
legoria della favola). I nomi della rubrica sono corretti nella forma di Ovidio (v. 
cap. XXXII e n. 114). 

103. Macr. somn. 1, 10, 14. 
104. Fulg. 2, 14, 96 (che cita Domocrides, Theogonia). 
105. Serv. georg. 3, 115: ivi sed per sic. L'etimologia greca sopra indicata di 

Centauri «quasi centum armati» è invenzione del B. (PERTUSI 418). 
106. Verg. georg. 2, 457. 
107. Cfr. IX 27, 2 e 7. 
108. Schol. Stat. Theb. 5, 263. Eurytion. In IX 17 pretendente di Deianira è 

Acheloo. 
109. Ov. mer. 12, 210 ss. (per Deianira cfr. IX 17). 
110. Ivi 308-309 (per Nesso qui, e nel cap. XXXI, cfr. Esp. D., XII (1) 

45-51). 
111. Cfr. XIII 1, 35 (per Deianira si ripete quanto in IX 17). Ebenus per 

Euenus anche in De mulier. XXIV 2 e in Esp. D., XII (1) 46. 
112. Non Stazio, ma Schol. Stat. Theb. 5, 83 7 ( che cita Lucano che se

gue). 
113. Lucan. 6, 365-366. 
114. Ov. met. 12, 210 ss. I nomi sono in gran parte alterati e alcuni inventa

ti, per errata comprensione del testo ovidiano; ad es. Nesseus per «Nesseis ma
nibus» di 12,454 e Ceneus, che è un Lapita, per Creneus in XII 313. (Si notino 
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anche le differenze dei nomi rispetto a quelli indicati nel cap. XXVII). Ecco i 
nomi in Ovidio: Ophyonides, Amycus, Grineus, Rhoetus, Orneus, Lycabas 
Medon Pisenor, Taumas, Mermeros, Pholus, Melaneus, Abas, Eurynomus' 
Areos Imbreus, Creneus, Aphidas, Helops, Petraeus, Lycus, Chromis, Dìcty,/ 
Apha:eus, Bienor, Nedymnus, Lycopas, Hippason, Riphaeus, Demoleon, The'. 
reus, Iphinous, Cyllarus, Hyle, Phlegraeon, Clanis, Dorilas, Hylonome, Phaeo
comes, Chthonius, Teleboas, Pyretus, Echeclus, Erigdupus, Hodites, Styphe. 
lus, Bromus, Antìmachus, Elymus, Pyracmon, Latreus, Monychus. Ho corretto 

i nomi solo nella traduzione. 
115. Ov. met. 12, 210. Ivi la forma Ixion. Perithous, per Pirithous, anche in 

Esp. D., VII (1) 7 e IX (1) 33. 
116. Schol. Star. Theb. 1, 106. 
117. Serv. Aen. 7, 304. 
118. Cfr. IX 28, 3. 
119. Schol. Stat. Theb. 2, 563. 
120. Herc. f. 813-817 e insieme Ag. 858-860. A Trenaro specu (come sotto, 

Trenaron) va corretto in Tenario specu (nelle ultime righe del Proemio, ROMA
NO 12, 28 dà «per Te11aro11 aut Ethnam», ma in A è anche ivi T1·enaro11, che è 
proprio forma ritenuta corretta dal B., perché la usa anche in Esp. D., Ace. 63-
64, citando Scn. Herc. f., dove invece si legge Tae11ari.). 

121. Mela 1, 19, 103. Il lungo periodo(§ 3) da «Tandem redeuntc ... » alla fi
ne del capitolo, è scritto in calce dì/\. 

122. Greg. M. Dùdogi, IV 14, 2, edizione dc Vague, S.C. 265 Paris 1980, p, 

56: «nisi ad amplexus viriles redi.ret, calore nimio contra naturam barb{u essct 

habitura». Lo stesso concetto il B. dichiara in XV 1, 4, 
123. Cfr. V 27-32 e XlII 45. 
124. Horn. Il 2, 740-742. Manca la trascrizione in Pmnus1 241. 
]25. Sdrnl. Stat. Thcb. 9, (,32 (Bitomartis = virgo dulcis; Dìctvnna dc., 

relium). 
126. }: b spiegazione riferita da Scrv. Acn. 3, 171, per la ninfa Diete (dic/1,1 

= reti). 
127. Unico ricorch> di Capaneo in Ccneal. Dante in Tnf XLV 4-/2 aveva arn-

piamcntc ripreso Stat. Thcb. 10, 836-930. Nella rubrica del capitolo XXX\lll 
Hcmnona. Per ROMANO 860, n. 8, nd cod. Monaccnsis 19482 di Sc\111\. Stct. 
Thcb. II 2/2 1{17r,no.11ia, che è in Eus.-1-licr. citato alh nota seguente. 

128. l\us.-Ilìer. Chron 56, 21-24 (che cita Palcfatus), 

129. Cfr. V 30-32. 
130. Plin. nnt. 7, 56,209 (liypahius). Il capitolo è in calce di Jl. 
131. IvL 201. Anche questo capitol" è in calce di il. 
132. Ck fast. 3, Il ss. Per Romolo e Remo (1-lcmulo), v. Es}'. D .. Il (1) 51 ss. 

L)cspn~ssionc C~ 6), <li poco precedente la citazione liviana (n. 133 i 1 «Quod ,1u
tc'.tn cx M,ute geniti sirn, ad contegcn<lam conditotum tam inclitc gcntis info
mem originem adinventum L'st,> ricchcggi,1 JJd. VJJ I 131-132: <<e vien Quiri

no/da sl vil padre che sì rende a Marte». 
133. Liv. 1, \ Hl-1 l. Nel testo dì Livio i due giovani ,Romolo e Remo) im-

NOTE,IX-X 

paravano ad assalire i ladroni carichi di preda e a dividere il bottino e ad atten
dere con loro ad occupazioni serie e ai divertimenti. Durante le celebrazioni 
dei Ludi Lupercali alcuni ladroni tentarono loro un agguato, mentre con molti 
attendevano ai giochi; e se Romolo riusci a difendersi, Remo venne fatto pri
gioniero e consegnato ad Amulio e poi a Numitore. Romolo allora mandò alla 
spicciolata pastori alla reggia di Amulio e li raggiunse, assalendo il re; e anche 
Remo, venendo dalla casa di Numitore con un'altra schiera dì armati si unì al 
fratello e insieme trucidarono il re. Il B. solo parzialmente riprende il testo li
viano. Ne ripete la notizia che Remo fu fatto prigioniero e che i due fratelli ve
nuti ad un accordo, l1uno come accusato, l'altro come accusatore, vennero' alla 
reggia di Amulio con altri complici (consciis) e, assalendolo, lo uccisero. Il se
guito è dai capp. 6 e 7 del libro I. :'\on c'è però in Livio il nome di Fabit1s. In al
tri autori (per es. Iust. 43, 2, 9) è detto che in una rissa Remo fu ucciso da un 
ignoto, che in Ov. fast. 4, 843 è un Celer (e la coincidenza di rutro cambiato in 
c11ltro, forse da P. Piccolo, può far pensare proprio a questa fonte). Ma non è 
facile spiegare il passaggio da Celer a Fahius. Cfr. per Celer Paul. Fest. 55: ,,Ce
/eres antiqui dixerum quos nunc equìtes dicimus, a Celere, interfectore Remi». 
Qualche riga sopra, la citazione liviana (§ 5) «ob avaritiam causa, cuius pudici
tiam prostravere» appare in margine di A. Il nome di Lauso, come figlio di l\u
mitore, non figura in Livio, bensl nell'autore della Origo ,ientis ro111a11at' (HcJR-
11s 418, Il. 3). 

134. Set\•, Acn. 1, 273. 
135. Macr. sat. 1., 10-17 (e cita Macer, Hyst.). 
136. Fulg. serm. ant. 9, 172 (cita Rutilio Gemino). Per Acca Larenzia (rns) 

in Liv. l, 4: in B. La11re11zia), v. Esp. D., II (I) 51. 
137. Liv. I, 16, 3-.5. Sul quale è condotta tutta la parte finale del capitolo. 

Per Giulio Proctilo, v. Esp. D., IV (l) 167. 
138. Ps. Plin. de ,·ir. ili. (ma vi manca Rom11l11s). 
1.39. Eus.-Hier. Chro11. 91a, 2-4: «Romulus apud paludcm Caprnc nusquam 

comparu1t l'.t suadente Lucio Proculo Quit-ini nomine consecrnrns est,>. Ino!rrc 
88 h ll-12 «Rcgnat l-lomulus, ann. XXXVII ab anno 75.3 ,,. C:hr.» Nacque ncl
Lmno XXV di Amulio e cominciò a rcgnarl' dopo di lui, rimasto re per qua
rantatrc anni iniziando l'esercizio dd pnlere <liciottcnnc e non quindicenne. 

Libro decimo 
l. lllcla 2, (,, 97. 
2. l\-lanca sia in il che in V1dg. un verbo al congiuntivo che, nella proposi:zio

nc con::;ccutiva, rcgµa gli Jccusativi. Nella tmduzione ho rimediato con L1 para

tassi. 
3. Gn. 8, 1-55. 
4. Enn. Sacra hist. ap. Lact. inst. I, 14, 5, 
5. Verg. Acn. 1, 137-139. 
6. Ilom. li. 15, 187-190 (cfr. l'E!tTllSI 25lì, Il B. trc1ducca1111iflllll'I il :wÀ1i'1v, 

che significa bùmcheggianle. 
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7. Mvth. 3, 5, 1. 
8. V~rg. Aen. 5, 817-826: «iungit equos auro; [ ... ] sub axe tonanti; [ ... ] Ne

seae Spioque Thaliaque Cymodoceque» (il B. dà in VII 14 la lezione Espio e 
qui Eplo). Il v. 826 è riportato anche in georg. 4, 338. 

9. Stat. Theb. 3, 432-437. Contro la lezione, pur tràdita, «vola11tes i11icit», a 
testo <<vole-ntes india!». 

10. Cfr. V 48, 5 
11. Cfr. VI 6, 1. 
12. Enn. Sacra hist. ap. Lact. inst. 1, 11, 34 (ivi secu11d11m mare per secus 

mare). 
13. Cfr. IX 1, 6. Le precedenti citazioni da Verg. Aen. 1, 142-143 e Star. ci

tato alla n. 9. 
14. Horn. Il., passim: e1111osigaios (ma la spiegazione «qui movet terram» è 

dello Schol. D a Il. VII 455, segnato da Leonzio, che il B. non cita: cfr. PERTusr 
306). 

15. Ps. 126, 1. 
16. Raban. De tmiv. XV 6 (P.L. CXI 429B: «quasi nube tonans»). 
17. Isid. orig. 13, 7, 2: «quasi nube tonans». 
18. M)1h. 3, 5, 1. 
19. Serv. Aen. 2, 27. 
20. Isid. orig. 9, 2, 80 (Rabano è citato per inesatta associazione delle cita

zioni delle 1111. 16 e l7). 
21. Setv. Aen. 5, 37.3 (Melies). Per la confusione di ,\\dita, madre di Amico, 

con l'isola di Malta, cfr. PERTUSI 366 n. 5. 
22. Schol. Stat. Theb. 3, 353. Si noti l'errore e1111dem (ccrtamcn) nella cita

zione. 
23. Scrv. Acn. 5. 24: «Bmhac et Veneris, scm11d11111 11/ios i\eptuni et 

ris». Per il cap. IV De Jluthc_. cfr. l'importante n. 4 di p .. 366 ddlo stesso 
PEIZ'J'1JS1. 

24. Set,. Acn. 5, 24. 
25. Varro, ap. Scrv. Aen. 5, 824 e v. poi nel v1I la notizia, dubbia, di 

aver consultato un codice Ji Tcodonzio (dr. n. 24 libro IL 
26. Horn. Od 1, 70-72 /Prnrns1 191/. li B. traduce <,sinc fece» l'aggetti,;o 

Ò.TQ1)yf:1:oi; che significa <descrto1>. 
27. Sm'. Aen. 3, 420 t_c anche Ilom. Od. 12, 124/. 
28. Ov. mct. 13, 898 ss. (Anthcdonc: anche in Hom. Il 2, 508). 
29. Vcrg. Acn. 5, 424-29. 
30. Hom. Od. 12, 85 ss. 
31. Fuìg. myth. 2,9, 86: f.:Xl/UÙ:a non esiste; in Fulg. è lezione tr1dita or,l1ì.-

1w1v, che però non signific,1 con/usio; p_,faphcom(l/11 è da correggere in f,/i111co 

JJ!i1fll; e alla fine della cita1,ionc C)'roncrc sta per (vnmcrine. Ndb ciuzionc 
fulgcnziana un po) imprecisa) le frasi <1 id est cx re contraria visui,;, e «id est Ìm· 

rnundis atquc spurcidis r:t hiulcis hominibus>> sono aggiunte in margine Ji A. 
Le parole chiuse na p,ircntcsi quadre non figurnno nel tc)to fulgc>n1.iano. 

32. Cfr. IV 14, 9. 
33. Sali., ap. Scn'. Aen. 3, 420 (e G. GASJ',\ROTTu, Cariddi e Scii/a, Verona 

1988, pp. 9-131. 

NOTE, X 

34. Virgilio, citato a n. 29. 

35, Horn. Od. 12, 90 ss. Nel finale del capitolo il B. cita, attraverso Teodon
zio l'attidografo Filocoro (IV-III sec. a.C.); e sempre da Teodonzio deriveran
no Je precedenti citazioni in IV 20, VIII 4, XI 6 e 20, consentendoci di aggiun
gere questi frammenti a quelli raccolti dal Miiller in Fragm. Hist. graec. I 384-
417 (LANDI 26-30). 

36. Mela 3, 9, 99. Dorcadas è lezione di alcuni manoscritti. Il Frink, nell'edi
zione Teubner, emenda Gorgodas; ma cfr. De mulier. :XJGI 1, dove le isole so
no dette Hesperidas, e la nota alle pp. 499-500. 

37, Lucan. 9, 624-626. 

38. Ov. met. 4, 774-775: sortitas è lezione tràdita per partitas, a testo: a que
sto mi attengo nella traduzione. 

39, Serv. Aen. 6,289; Macr. sat. 3, 9, 6; Fulg. Mi~h. 1, 21, 59 e Myth. 3, 14, 
1 (ma v. De mu/ier. XXII e n. 5 con il rinvio a P. TOY~BEE, Serenus et Theogm~ 
dris in B. 's De ge11ealogiis deorum, «Bulletin Italien», XIII, 1913). V. anche 
Esp, D., IX (2) 45, dove entrambi sono definiti «antichissimi lessicografi». 

40. Fulgenzio citato a n. 39, ma più avanti con varianti; e anche in Esp. D., 
IX (2) 50. 

41. Eus.-Hier. Chro11. 52, 6-10. All'inizio del capitolo l'inciso «cx quo con
cubitu Pegasus equus natus est» è in margine di A. Al par. 3 il rinvio è al cap, 
XXVII. In esso (§ 4) è detto «411ia ex gestis in mari et terra fama oriarurn; che 
non serve a spiegare il testo del § .3. 

42. Mela 2, 5, 78: ,,Alebiona et Derycnon Neptuni liberos dìmicantcm». Le 
lezioni Albio11 e Borgio11 sono nel Vaticanus 4929 (ROMANO 859, n. 4). 

4.1. Sen•. Acn. 3,551. Ivi, nella citazione alla fine Jel capitolo, 1111xer11/ («'l'a-
nis filius [_ ... ] T arentum condiderat_, a11xcrat Phalantus>>) per res/(lltm-

tam B, 
44. lust. 3, 4, 8-11 (parafrasato!. 
45. Cfr. X 8, 1, Il. 26. 
46. Cfr. \711 17. 
47. Horn. Od. 9, 82 ss. 

48. Aen. 3. 617-622. 
49. 3. 11, 9. 
50. Serv. Aen. 3, 636. 

51. Cfr. IV 68, 5 ss. L'ultimo capcl\'crso manca in A (cfr. n. 196 Jcl libro 
IV). Anche in quLstc righe ho corretto il po!iscf!Wll di il. 

52. I.Tom. Od. 9, -509 ss., per l'Eurimfdc e' Tdèmc1 (t'urimides non Eurime
dcs). 

.53. Vc>rg. AC'n. 8, 417-42_5. l\'r i Cicllipi ci trè nominati nd cap. XVI, cfr. 
Esp. D. :XIV ( 1 I 38--10. 

54. mpis per oj)is, da np_1· I occhio). 
_55. Papias s.\'. (rclil'dt. 
56. Plin. 7, 56, 197 I cita Esiodo, fr. W2 cd. Solmsen, Oxford 1990 p. 205). li 

13, invert1._• Plinil1. Fsirnfo dà i Ddcty!i 1 daà per il ferro. Invece Ca!ibi e Ciclopi 
scn~")rirono <,acrari;1rn fabric1m>). La citazione figura in margine di /1. 

l7 Cfr. Xli 70. 7. 
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58, Verg, Aen. 8, 417-425, 
59. Mvth, 3, 10, 5, 
60, H;m, Od, 7,56-58, La stessa citazione; in VIII 16 (e cfr. ivi n. 93), 

61. Ivi, 63-66 (PERTCSI 195), 
62. Id, 65-68. 
63. Ivi, 63 ss, 
64, Ivi, 6, 17: qui ripetutamente Na11sithaa per Na11sicaa, 
65. Ivi, 8, 119. 
66, Hom, Il 11, 750, Qui il testo si riferisce a Creato ed Eurito, figli di Atto. 

re e di Molione (che in IX 10 è ricordato anche come padre di Astioche) salvati 
da Nettuno, Merione (figlio di Molo) è ricordato più volte in Iliade; ma il Nsso 
omerico è quello sopra citato. 

67. SchoL Stat. Theb. 1, 33. 
68, Verg, Aen. 7, 691-692, Anche nel suo Virgilio il B, leggeva lv[esappl!s, 

Per la discendenza di Ennio da Messapo, indicata in fondo al capitolo, v, S~ 
12,393, 

69. Serv, Aen, 7, 691. 
70, Eus,-Hier, Chro11. 46, 17-18. 
71. Aug. civ, 18, 12 (C.C. XL VIII, p. 603 ), 
72. Serv, georg. 3, 5, 
73, Serv, Acn, 2, 616, 
74, SchoL Srnt. Thch. 4, 61. 
75. Cfr. X 11, L 
76, Ov, fast. .J, 451-452: «cncsa grnvidae cervice Mcdusae,> /ma è tràdìta an-

che la lezione a1t•sae gl'ilvida). Il ccse cervice di A e \111/g. potrebbe cor, 
rispondere a exciso capite) che la citazione ovidiana; ma ccruix è fem. 
minile. A testo ,rnche iubis per crvnis. 

77. Fulg. myth. 1, 21, 62, 
78. Mvth, l, 14, 3. 
79. Clv. fast. l, 453-455. 
80. Ov. met. 5, 2.56-257 (auras dum di .A v,1 cortctto con Vulp, in ,utrc-s, (Ùi· 

m) e 262-263. 
81. Non Ansdmus, ma IIonorius (come ,wvertito alla n. I 16, libro IVj 1: 

118 {in PL CLXXJI 144 ll: ,,igncum halitum,,ì. 
82. Ov. fast. 3, 45.5-458 ipennis è lc;.,:iunc tràJita per pinnis a lesto). Inoltre 

fr)(lit di corregge il /clii di A e nitidu.1· i: altcnutivo al nitidis. Le <<i\(1nll' 
aquch sono fonte di Jppocrt"ne in Beozia (già J\onia). Poco più sotto 5,i i'. 
termine fl,CJ'ltÙJIW!.11, di Apul. met. _3, (., stato da ml' intcrprct:no nel cuntcstu dd 
di0corso. 

8_'.L fvlyth. 3, J4, 3. Poco sopra(§ _5) si noti co11H'quilUJ' usato al passivo, 

84. Fulg. myth. l, 1, 103. 
85. lvi. 
86. Schol. Stat. Tbch. _3, 507: ma non Yi è data b p,ttcrnità di Nettuno; solo 

<iNicteus Aethiopum rcx1>, 

87. Ivi, 4, 570 fivi J,_yco non Lyceoì. Lo sksc,o errore in V _30 (\', la n. 12-1,i 

88. Cfr. V 30, 2. 

?\'OTE,X r68r 

89, Cfr. II 3, La fonte del capitolo è Myth, 2, 50, Almathea, moglie di Ni
chteo è diversa dalla più famosa Amalthea, di XI 1, figlia di Melissa, e nutrice 

di Giov•e, 
90, Hom. Od. 11, 235-245. Per questa derivazione attraverso Leonzio, come 

per quelle di X 35, XIII 24, 31, 32, 3 3, 34 e gli errori che si aggiungono all'erra
ta \'ersione di Leonzio, cfr. PERTUSI 301-304, 

91, SchoL Stat. Tbeb. 3,516 (parafrasato). 
92, Ov, met, 7, 298-300. 
93, Sen, Med. 257-261. La lezione quippe te è tràdira, contro quippe quem a 

testo, 
9 .. l, Cfr. X 32, L 
95, Horn. Od. 11, 285-287, 
96. Ov, met. 12,553, I figli di Nestore, indicati in rubrica del capitolo, sono 

in Horn. Od. 3, 413-415, 
97, Ov, met. 12, 187-188, 
98, Horn, Il, 23, 632-633. 
99, Horn, Od. 3, 1-52. L'accenno alla facondia di Nestore riprende, nella 

memoria, il famoso verso di Il, l, 249, tradotto poi dal Monti «più che me! dol
ce d'eloquenza i rivi1>, 

100, Ivi, 3, 111-112 e 4, 190 ss, (per Antiloco); e per guesto episodio 4, 

186-88, 
!OL I!om. Il, 9, 81. 
102, Horn, Od. 3., 464-465: ma sopra (XXX\'1, 3) ha detto, sulla fede di 

Omero, che ehbe una snla figlia; di qui l\1ggìunta giustificath0a. 
Jll.J. Ck met, 12, 556 ss, 
]04 Horn, Od. 11, 281-286, 

105. Ov. mcl. 12, 553. 
!O(,. lfom. Od. 11,287 ss. e 15,225 ss. In questo capitolo (come in XIU 38) 

usa Li forma Ry11 -ace ,mche n.vt1.1 ·{m!ù. i\fo Antifote e i\Iantil\ in Od. 1-5, 242, 
sono figli di i\klarnpo, non di Ri(i. 

Jll7. Ov. mct. 12, 72-7_\, 

108. 1\lanca Cris,7ur ndl'indicc del De I!l!Ù'. Ji Rabano. 
JlN, SerY, Acn. 6, 582. Jl B. usa 111011.1 ncUe cita%ioni da Claudiano (n, 13) e 

Omero (Od. 11, 305/. :'s!ormalizw in 1l!oc11s. 
110. IIorn. Od. 11, 105 lil8. 
Jll. lvi Il, 308-12. 
112. Hom. li. 5, _)05 ss. Il B. utiliz;.,:a, sen1,1 cit,ìda, uru lunga nota di Leon-

1(0, che d sua \'olta ave\'<l sott'occhio lo Schol di Il V _38_5 (PFRTUSl .304-
)06), 

113. CLmd. f!n,flu.1// Gothiuw; (non De cw1s. Stil. ì 68-69, 
114. C::~m,1a.1ditwl: è\'idcntt..' errore pcT vj;im!cm1,1chia111, 

115. }fom. ()d Il, 1J5-ll6; è subito dopo ll, 3)8.)20. 
116. \!erg. Acn. 6, 582-58-1. 
117. Ck me,. 7, 402--10\. Per la prima moglie Etra, figlia di Pitteo, cf't. 

Horn. I!. l, 144; e per Fµrn cfr. hp. D., IV (IJ 132; V (I\ 16; 22., 107; IX (I) 
13; XII I t, 15. 



1682 GENEALOGIE DEORUM GENTILIUM 

118. Iust. 2, 6, 14. 
119. Ivi 4, 21-25. Cfr. De 11111/ier. XIX-XX e n. L 
120. Stat. Theb. passi111. 
121. Plin. nat. 7, 56,202 (la citazione è in margine di A). Il rinvio seguente è 

a L'{ 33. 
122. Ov. met. 7,433. Per Teseo, Esp. D., V (1) 16. 
123. Sen. Phae. 1085-1114. Per Ippolito, Esp. D., IV (1) 361. 
124. Verg. Aen. 7, 761-763. 
125. Iust. 2, 6, 15. 
126. Dunque il Mnesteo del cap. LII era Antigono, fratello di Demofoonte, 

Diverso dal Me11esti11s di VII 54. 
127. Iust. 2, 6, 14. 
128. Cfr. IV 12, 6. Nel periodo successivo mancano in Vulg., dopo 

le parole di A «et cum eo e Thessalia pulso in Colcos rediisse» (recuperate dai 
copisti di Ch e Va). Poiché si tratta di caduta per omoteleuto, occorre restau. 
rarle nel testo (cfr. il mio Per il testo, p. 216). 

129. Schol. Stai. Theb. 7,272: iviMycalesos per 011chest11s. E lo stesso B. di. 
ce che chiamò 1vficalesso il promontorio, presso il quale fu la città da lui fon. 
data. 

130. Cita Servio ma è ancora Schol. Stat. Theb. cit. 
131. Ov. met. 10, 605-606. 
132. Ivi, 560 ss. Verso la fine del capitolo(§ 41 sono aggiunti in margine <liA 

«ob ich dinanzi a ~(elati sunt,> e poi «sic in leoncs versi>>. Poco prima il giudizio 
sull'avarizia delle donne ripete De cas. l, 18) 18: «avarissimum animal est feml
na {. .. ) vanis potius quam ctrtis avi<lum)>, 

133. Isid. 9, 2, 74. 
134. Horn. 2, 840 e 10, 429 ss. 
135. Schol. Star. Theh. 433 (ivi insula; ma in si/v{I è lezione tràdita). 
136. Cfr. JX 22, 2 (id e Stele110). La grafia Clitcmcstra, in De 11;;i. 

!ier., oscilla in A con C!ylemc:stra; si adotta questa, come pili vicina alla classica 
C!v!t·mnestra. 

;1_3 7. Per Licofronc, \'. n. 1.57 Ji V 44. Per la cornbina:i.lone, da parte di 
Lconzio o dello stesso B1 in questo passo (e in X1 9 e XII 10) di SchoL 'L:t'.tze 
in Lycophr. 11/ex. con Scr\'. Acn. 8 91 cfr. PERTL'Sl 367, n. l, che propone la let
tura Cy!larahi (come in Sl.;'.rvin) in luogo di Cyl/ihari (e infatti dr. 1X 22: 
bari e Ste!en( sia pure per (',;!larahi c Stcncli: que1::.t 'ultimo, errore costante B.J, 

138. Vcrg. i\rn. 11,260 (Capherrnsì. 
139. Scrv. Acn. 2, 81. Per le Arpie, cfr. l!w D. Xlll (1) 11-16.: XllI 12: 

13. 
140. Ivi 3, 241. 
141. Vcrg. Acn. 3,214.18 i.e cfr. Jnf XllT U-14ì. 
142. h·i, 210-13 (exuj,i1111t). 
143. Scn·. i\en. 2, 209 ss. 
144. Cfr. JV 59 (per Zcto e Calai); III 6·9 (per le Puric). 
145. Scrv. Aen . .l, 241. 
14h. Verg. Acn. 5, 214 ss.; ma non S(ino dttte figlie di :-.!cttuno. Possibile 

fonte, attrnverrn Leonzio, Lycophr. Alex. 165. 

NOTE, X-XI 

147. Fulg. m)1h. 1, 9, 40-41. 

148. Horn. Il. 16, 149-150 e 19, 400: ma il nome Thyella non c'è; c'è invece 
p0darghe. Thye!la = 0veiJ.a è sinonimo di tempesta ( come da Leonzio cfr. PER
rusr 421); e in alcuni dizionari mitologici - e cosi nei mitografi- è indicata ca
rne una delle Arpie. Il B. la ricorda anche nel finale di IV 61, madre dei cavalli 
Xanto e Bailo, di Achille, avuti da Zefiro (cfr. anche PERTUSI 421). 

149, Sol. 5, 7 (Hiberomm, non liberomm). 
150. Ivi, 8. 

Libro undicesimo 

1. Eus.-Hier. Chro11. 22, 20-25: «Creta dieta a Crete indigena, quam aium 
unum Curetarum fuisse, a quibus Iuppiter absconditus est et nutritus. Hi Cno
soll civitarem in Creta condiderunt et Cybelae matri templum». Più sopra: 
Dactyli Idaei, sacerdoti di Cibele identificati poi coi Coribanti (Cic, nat. deor, 
3, 42). Nella parte finale del Proemio il rinvio è a Ex. 14, 21. 

2. Dydimus, Narrationes Pti1daricae, ap. I.act. inst. 1, 22, 19. 
3. Lact. inst. 1, 21, _l8, 

4: Gern1. 165-168, ap. Lact. inst, 1, 22, 19. 

5. Petr. Bue. carmen 2, 33-36 (ancora celebris per ce!eber). Dell'opera esiste
va una copia nel cod. V 3 della «Pan'a libraria», insieme con Se11. II ) (MA7.7.A 
39). Altra citazione del Bue. can11. in XIV 10. 

6. Serv. gcorg. 4, 152. 

7. Colum. 9) 3 (che cit:1 Fuhemerus) con qualche variante: <<Dicteo specm> 
(come sopra nella cita%ione di Servio dn Dicteum momcm>>) corregge il didt 

<li A, in calce del quale è Li citazione di Columella, Questo aurore, solo in 
questo pa:-iso citato dal B., fu <la lui conosciuto dopo l'autunno '70, e fatto co-
noscere ;1l Petr;.1rca. Il Sabbadini, I 87 i-iticne1 con c:1.utcla. che il <WC~ 
tustum exemplar,> dal q_uale il trasse copia per la Lihrcda cii S. ìvforco, 
::econdo la testin~onianLa del PlJliziano, fosse l\ffigina!c di ivlontccassino, pos
scdut,1 Jal R., e fnn>l' sottrntt() da[ Nicculi al nucleo della ;;,Patva libraria>), nel 
cui inventario non figura lm,1 cfr. J\1AZZA (15 e il mio Presenze, p. 247 n. 4). 

S. C:ìr. VIIJ 1, I. 
9. Cfr. lV 68, 12. 

10. Sdai1 historia ap. LJcL inst. 11 22 1 21-22: ;;<constltuta sunt tempia lovi 
Arnburiu, IL 1vi I .,ibruando: .. A.tahurius et Lahruandu:-. ho~pitcs eius atque adiu
tores in hdlu fucrunt; item Iovi Laprio) Iovi tvlolioni, lovi Lasio et quae sunt in 
cunJem rnodum,>. 

1 L lacl. inst. 1, 11, 35: r·cniehanl (/lr/Ul' ostendchant. 
12. lvi 45: «tcrras CÌlTnrni\'Ìt\, e altre \'arianti. Alb fine il citato, in III I 

1n. 11)) L1ct. inst. I 11., 65. Qui è cit,uo per Ciovè1 mentre stesso passo è in 
lll 1 per Ciclo. 

U. Plin. nat. --1, 12, .58. L:i lunga serie di pl'.riodi seguenti Ja <,Vidcsnc .. ,> a 
''\'erL1mus calarnum,> è in cdcl.'. di il. 

14. A.et. 14, 7, 17 (ivi: Lrstr,1'i/ per 1.rstms). 
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15. Cfr. II2 eV 1. . . 
16. Apul. Plat. l, 11. Il concetto è da Platone come ap. A~g. Clv. 7, 28 riferi-

to in XIV 13 (e v. n. 152). Si tratta di citazione approssunauva ed estensiva. 
17. Ps. 32, 9. 
18. Serv. Aen. 1, 47 (e cfr. IX 1, n. 16). 
19. Varro rust. 1, 1, 5 (ivi Tellus mater). 
20. Sen. nat. 2, 40 (parafrasato). 
21. Isid. orig. 17, 7, 21: «exwdat rapiat atque exti11g11at». La forma exude111, 

in A e Vu/g., meno pertinente, significherebbe «escano per trasudamento». Mi 
adeguo alla fonte nella traduzione. 

22. Germ. ap. Lact. inst. 1, 11, 64 e n. 23 (Aglaoste11e11 .. Tytanas). 
23. Lact. inst. 1, 16, 64-65. 
24. Cfr. VIII 1. 
25. Cfr. IX 1, 7. 
26. Cfr. II 2. 
27. Isid. orig. 3, 15, 1, citato anche in Esp, D. III (1) 21. Per la contraddito. 

ria impostazione del B. di fronte alle Muse, v. CURTIUS 266, n. 29. 
28. Ov. met. 5, 310. 
29. L'elenco delle Muse in Fulg. myth. 1, 15, 48. Più sotto eco di Pg. I 

10-11, 
30. Isid. orig. 3, 15, 2, (ivi: tm1et,m,•11,r 111 preterit11m), , . , 
31, Pers. 1, 27. Il libro Satire trascrnto dal B. m 1'v!isc. Laur, 

X.XX.III 31 (cfr. DA RTF, I.a 111iscellm1ea, cit., 97-99), L'etimologia successiva di 
Alusas da collegatsi a quella suggerita dalla Bibbia (Ex 2, 1, 10) per 

viene Jall' acqua»). 
somn, 2, .3, 1-4 (citato anche in Rsp. D., II(]) 22). Ivi Htrusd: che 

il facile passaggio <la 11 rusticis. 
1, 15, 4ì: aemrius verso la fine della citazione(§ è lezione 

tràdi1a, in di aerius a testo, La stessa citazione in Fsp. D, II (1) 24-
26 ( con trnJuzìnnc in volgare un po' <livcrsa) pcn) è scritto solo mm1t,1-

co. 
34. Fulg. I. c.: e dr. Hsp. D. lI l]) 27 e JV 1,301. lv_i è detto che il B., come 

Fulgenzio., confonde Anassimandro di IvJilcto e _.Anasstmenc d1. I ,amp~acc: ~~e
t on.~, diverso dal filosofo di Milcto) e dice Senotanc Eraclcopolna anz1ch,c Co
lofonio. Senofane fu peraltro \colaro <li AnJssimandro; e un <.lltro Anass1mcni: 
1.rntorc di un De picturh ~ citato con fulg. _\ 3 in V 14, 4. Fulg. l.c., cita 
inoltrl' <<Pisander et Euximenes in lihro (in Esp. 1).) TI (lJ 27: 
the!evrmenon diverso thl Thelt(f,,t1t11enon di Py~<-rn<ler è dl'tto phi.1icus in A1 

anche si.: subito prima~ definito phi!o.mphus (sarà ±orse da correggere,). 

35. Pnlg. mvth. 1, 15, 48-49 (con molti varianti grafiche). 
}G. Ivi 1, 15: «ddectari quod vdis,,,. .. . 
37. Boct. cons, ] , 1, 7: ~(sccnirns meretriculasr:,: e dr. XJV 20 n. 232 e E1p 

U, I !li 108-111: e ora L. StmD1C1t, I.e :\/use di Rocz1ò e le MIIS,' Jcl ll. ,,Ftu
du-s italianos ern PortugJ.b, 51-_5J, 1988-90) pp. J()_)-]68. 

38, Per tutto il capitolo, cfr. XIV 20. . .. 
39. Ptr DaviJ e lob, dr, XTV 16, 2 e v. subito sottn la ciuzionc d1 C1rnLrn10 

anche per Isaia. 

NOTE, XI 

40, Hier. Praef in Eus, Cesar. librum II, 3, 19, 4-7 (in Helm. Praef 3, 9, 4-
6); e cfr. Esp. D., IV (1) 114. Cita Iosephus Ilarius e Origenes. 

41, Ov. met. 5,274. 

42. Quint. inst. 10, 3, 227. Il cod. VII 1 della «Parva libraria» conteneva il li
bro delle Instit11tio11es, V. MAZZA 50: dove è anche accennato, con rinvii bi
bliografici, il problema della conoscenza diretta del B. di questo autore, che gli 
iu noto solo dopo che il Petrarca lo ebbe nel 1350 da Lapo di Castiglionchio 
(BILLANOVICH, Petrarca 156), La Mazza si riferisce soltanto alla citazione di 
Geneal. XIV 10, mentre le sfugge questa, se pur presente nell'indice dell'edi
zione Romano, che a sua volta ignora quella di XIV 10, 

43. Isid. orig. 9, 2, 73. 

44, Horn. Il. 3, 374 e 5, 370 (ma litwv11,). 
45, Cic. nat. deor. 3, 59 (Iove nata et Diana), 
46. Cfr. IX 3, 6. 
47. Cfr. II53; IX22; VI53. 

48. Euhem. Hùt. sacra, ap, Lact. inst. 1, 17, 10 (e cfr. n. 123 del libro 
Il), 

49. Aug. civ. 4, 10 (C.C. XLVIII, p, 107) (e cfr. De 11111/ier., VII, 9-10, n, 12 e 
XLII 6, n, 11), 

50. Claud. F.pith. II011orii 49 (ivi: «Cypri praeruptus») e non Dc com Stil. 
51. Ivi 99. 
52. Cfr. Ill 22 e 23. 

53. Iust. 18, 5, 4 e 21, 3, 23 (e cfr. De rns. Il 10, 15 e De 11111/ier. VI! 9-11 e n. 
12, p. 490: ivi anche citato Aug. civ. 4, 10). 

54. Cic. am. 8, 27. 
55. Cfr. I, 1.5. 
56. Cfr. V1II 4, 2, 10, 12. 

57. Philocorus ap. Eus.-1 l ier, Chron. 49, 19-26 (ma non il XXVIJI anno di 
regno di lc'r,,chtms - non /:'rv/1'11s - bensì il I: e il X..,\'.V)Il di ) ,Ìncco). 1\nchc 
questo è analiz1,1t,) in L:\Nm 27-28 (cfr. n. 117). 

58. VIII 6. 

59. fulg. 1mth. 2. 13. 93, 
60. Ur. Xl 8 e ~-
61. Cic. nat. dmr. ,. Il. 
62. Ov. fast . .5, 69l.J s~. 

63. I.,Kt. inst. 1. 10: ivi ,,dolore iniuriac,>: le-Lione tràdiLJ ~ ftl!JOrc, non livore. 
L1 \'Crsionc ì..: Jivcrsa da (JlH'lla di ()\·id[o, pnchl'. Id,1, non J .incco è l'uccisore 
Ji uno dèi gemelli. 

6..J-. Cic. nat. dcor. ::i, SJ, 16, L1 k?ionl'. [)ioscorcc (da cui Druscortes) è tràdi
f)lT Viuscoroc I= ,\tl'inxot\hll) a testo. 

65. J\lyth. 5, ), I. Poni soprc1 71 gli inserti <,seu forsnn," propinquans ca-

noru:--,, e ùSCU qui pèllicuLi... in nuclcurn solidato)> sono in cui.ce e in margine di 
.I. 

hh. ScrY. gcorg. ! , 1.2. 

h7. Cic. im·. 2, 1,, I. Di qucst'npcra il 11. po:-scdcrte i codd. IV 9 e 10 della 
«P:ir,:1 libraria.", nei qu:-di, do~'>() /nr. do\·cv,1 seguire altro (MAZ/A _3_5)_ .Il B. 
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ebbe anche due esemplari del De officiis (II 8 e IV 12 della ,,Parva libraria»; 
opera non citata in Geneal. 

68. SchoL Star. Achill. 21; e cfr. Esp. D, V (1) 109-112 (anche per il resto 
del capitolo) che in buona parte traduce questo. 

69. Horn. Il 24, 765-766. La fonte della precedente versione («Alii di. 
cunt...») è Serv. Aen. 1, 526. 

70. Eus.-Hier. Chron. 60, 8-16: «cuius [Agamenonis] regni XVIII ann0 

Troia capitur». Elena rapita da Paride, non nel I, ma nel VI anno di regno di 
Agamennone. Rapita invece da Teseo (come detto più sotto) non nel 1-'Y[ di 
Agamennone, ma nel VII di Atreo. 

71. Serv. Aen. 2, 601. 
72. Horn. Od. 4, 126-127. Per le varie vicende di Elena, cfr. De 11111/ier., 

XXXVII. 
73. Sen. Ag. 867 ss. Per Clitennestra, cfr. De 11111/ier., XX::(VI e le note, 
74. Macr. sat. 5, 19, 18-19 (con qualche variante nel testo); e cfr. anche 

Verg. Aen. 9,585 e Ov. met. 5,406. I Palici (ITaì,cxo[ da ccaì.cv 1xfoi'lm), demoni 
cronici, avevano culto a Palice in Sicilia nelle vicinanze dell'Etna. Non lungi da 
quei luoghi si trovavano due piccoli laghi profondi, dai quali usciva gorgo. 
gliando acqua calda con forte odore di zolfo; e per questo i Palici venivano 
chiamati d cattivi>), Dinnanzi a loro si pronunciavano i giuramenti di giustifica
zione che si scrivevano sopra tavolette e si gettavano nella fonte dei Palici 
(Li)llKER 874). Poi, come nel testo dello ps. Aristotele, subito citato. 

75. Ps. Arist. De mirrib. auditu, .57, 5.3461 8 ss, ~\la sex, non decem cubitorum 
(cf. VII n. 61) 

76. Macr. sat . .5, 19, 19-21. 
77. Verg. Arn. 4, 198 (Ha111111011e). Poco sotto per Brag;1dc si legga 13agra

de. 
ìE. lvi) 213. Poco sopra, il tratto «Preterca iam Jictus Paul11s .. mitiores rc-

dcgcrit» è in calce di A (ma non di c. 115a, bensì di 1156). 
79. Aug. civ. 2 (C.C. XLVJI, p. 185.1. 
80. Papias, s.v. 1Vlnw. 
81. Aug. civ. I.e., che cita Varronc [[ing. 5, 69]. 

82, Isid. ori g. 9, 2, 75: ma d,)vis et liul)'JJ?edusae filius>;; Cor)'!l!(JSC: è leLione 
trsdita. 

83. ]{;iban. Dc 1111/v. XVI 2 (l'.L CX! 440Ci con varianti di nume: Luril,:e" 
d11.w per Corymosd. 

84. Scrv. Acn. 4, 102. 
85. Horn. Il. 21, 2. 
86. Ivi, 195-196. 
87. l.ucan. 9, 974-975. Nel cap, XV Lucifero, sposo della trnchinia Filonidc 

e padre di Ccicc (XI l8 e XITI 22J. 
88. Ov. mct. 11, 294-296 (Chion, non J,ychion,- J>f.,flcmn1:on., non Phi!en.'on';,, 

nel e,ip. X\1L 
89. lvi, 270-272 (_dr. IV 39;. In XVJI 2 è errato Anthi!oi:r1m_, perché figlio di 

1\krcurio e Li(chionc) in Il 1-f è Auctulius. 

NOTE, XI 

90. Ivi, 234 ss. 
91. Ambr. hex. 6, 13, 40 (parafrasato). Nella «Parva libraria» un esemplare 

dell'opera nel cod. I 3 (MAZZA 15). 
92. Ov. fast. 5, 493 ss. (a 495 «Hyrieus senex, angusti cultor agelli»). 
93, Serv. Aen. 1, 535. 
94, Hor. carm. 3, 4, 70-72 (ma riferito a Orione, non a Enopione). 
95, Horn. Od. 5, 123-124. 
96, Lucan. 9, 833-838. 
97, Serv. Aen. 10, 763 ss. 
98. Star. Theb. 9, 842-843. 
99, Schol. Star. Theb. 9, 843: «scorpionis ictu»; ma in 7,256 «Dianae sagit-

tis fuisse frustratum». 
100. Horn. Il. 6, 130. 
101. Serv. Aen. 3, 14. 
102. Schol. Star. Theb. 4, 742. 
103. Ivi 5, 399 (A11ge11111 lezione tràdita per Anceum a testo). 
104. Star. Theb. 5, 398-399 (A11ce11111). 
105. Isid. orig. 15, 1, 48. 
!06. Papias, s.v. Harpa/h; (una cx numero Amazonum). 
107. Verg, Aen. 1, 316-317 (Harpalice). 
108. Scrv. Acn. 1, 317. 
109. Ov. epist. 2, 11 e P"ssim. Il suo amante Demofoontc in IX 52, dove so

no citati Teodonzio e Giustino. Più sotto l'etimologia di 11111/~da/11s è da adde
bitare al B. (PERTusr 418). 

!10. Cfr. Il 62; l (ma iv·i si parla di Giove, non di Minosse del quale si parla 
u1 XI 26, 21. Per il e,1pitolo, v. T'.sp, TJ. V (1) 7-.37 e V (2) 17-21 e XII(!) 
11. 

111. Cfr. [V 10 e X 49. Si notino le differenze da 11. 
112. Arist. Poi. Il lii, 127 l G 40 (;r,gt Kà[H,ov: ma non vi è detto delle fi

di Crotalo: e infatti le fonti sono Eus.-llier. Chro11. 58, 4-6 e 59, 15-17 e 
Star. Achill. 1, 1n (cfr. n. /, a I 7 del LJc c<1s) Inoltre nel testo aristoteli

co non è detto clH:> fu ucciso, ma che: morì, 
5 della ,,Parva !ibrnri~P>, il cui cxp!icit non figura 
z,\ L5). 

113. Verg. Acn. 6, 452-4.n. Tace il ricordo di fof V, 4-15. 
114. Eus.-I-licr. C/•ro11 47, 1-l l le ci'r. Dc: m11lil'r. IX 5: Es/,. D. V (1) 19 e 

Ccned II 61. 
115. Eu~.-1 Iier. Chron. -½9, 6-7: 111,1 anni XI.X e X..X <li Linceo. 
116. h·i 57, 1-2: cita Paradius e Plato [L'.~ts I (,246; 625a; (,}Od·, 652d]. Non 

c'è in Pbtllnt: l'indicai'.Ì(lnc Jdl'anno. 

117. PhiloctffUS, ap. l'.us.-1--ìicr. Chmn. 58, 1--12 (ma non nd LX, bensì nd 
L\1II e LIX Jcl regno di 1\trco). Occorre ancora rinviare a LAN!lt, 2K-29. Le 
p,1nilc dopo oon his: ~1quc <le The::.;co legumur et cm11 h[s>> mancano in Vu/9.. 
1nu h~ ricuperano da il i copisti di Che Vp). Vanno rcintcgtcltc perché cadute 
rer omotdcuto (cfr. il mio Per il tcy/0 1 p. 216). 

118. C:t'r. IV 10. Per Anclrogco Jcl cap. XXVII, cfr. Esp. D. V (I) 9. 
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119. Serv. Aen. 7, 796 (trascritto quasi testualmente). 
120. Ov. epist. 10, 91. Qui e in Esp. D. V (1) 16 e XII (1) 15 Adriana Per 

Ariadna (Arianna): secondo RoMA;-.;o 859, n. 1 come nel solo cod. Par. lat. 
8064. 

121. Schol. Stat. Theb. 7, 686. 
122. Cfr. X 50 e Esp. D. IV (1) 361; ivi la tradizione della guarigione per rne. 

rito di Esculapio. 
123. Serv. Aen. 6, 445. 
124. Horn. Il. 13, 451. 
125. Ivi 12, 117. 
126. Serv. Aen. 3, 121. 
127. Horn. Od. 13,259 ss. 
128. Horn. Il. 6, 196-200. 
129. Serv. Aen. 1, 100. 
130. Aug. civ. 18, 12. 
131. Horn. Il. 2, 876-877; e 3, 1 ss. 
132. Verg. Aen. 9, 696-697. 
133. Eus.-Hier. Chron. 47, 24-26. 
134. Verg. Aen. 6, 566-567. 
135. Cfr. XI 26. Ivi Radamanto è bensì ricordato in A (ROMANO 563, 14), 

ma il brano, che ripete Il 62, è stato soppresso in V11/g. 
1.36. Ov. met. 13, 144-145 (Arcesi11s). Nd cap. x:1.'XVIII Anthiclia come 

moglie di Laerte (erroneamente indicata come A11ctolia in li 17, 1·. nn. 50, 

51). 
137. Horn. Od. 15, 363 IPrnrnsr 197). 
138. Serv. Aen. 6,529 (cita anche Ov. mcl. 12, 131). 
139. Ov. mct. 13, 31~32 (citato <la Servio: <,Quid sanguine crctus)Ì). 
140. Horn. Od. 16, 118-119; Acn.3,272. 
141 Ivi passim (po!itmpos). frase prcn~dcntc (<1frnudc an virtutc: plus 

valens,>) e ndla successiva («multa quid<:'m pLrpLssus, nmnia rnìra fortitudine 

supLravit>>) una pallida eco Ji J;~f XXVI. 
142. Serv. Acn. 2, 81 e 116 (e cfr. X 60 e Xli 16). 

143. Ibidem. 
144. Ibidem. 
145. Cfr. ancora X 60, 1-2. 
146. Horn. Od. 9. 39 /cfr XIV 13 e Ve m11/icr, XL li e n. 2, p. 513 con I.i 

stLs'.->a furma; ~dr.anche lh:CKf•:!t 2,)2 i.: 316). 
147. Cfr. X 14, 4. Solo cenni gcncrnli, su Omero e Ulisse, in Fsp. D. Acass 

61; I\' /11 97, ll5, 213; V (lJ 114 e 120 
148. J Jom. Od. 10, 19-20: e da CJdyssea, come tr;1dotL1 da Lconzio, tuttn il 

rcicconto Jel capiwlo. Si noti l'errore del n,)mc pl'lipri(l \'\'l'Jn/c.i, sin,rnimo di 
DOlTiuius, comL" in De mulier. XI, 11 (,per Fu1;wcus,i. 
' 149. Ov. fast. 4, 71-72 (qtrod posucrc). (Jui {e a1tH)\'CI Thch'g,om1s /c()fflC in 

Ve nmlier., XXXVI.I 4) contro la forma classica Tt.icw)IJIIS. 
1.50. P,1pias, ~.v. Telc!-',onus. 
151. P,nil. Diac. Ilist. I angob. Il 24 (jn Saip!. remnJ f_un,~oh,mli(":iJ'!tW p, 80 

NOTE, XI-XII 

,\[oiium. Germaniae hist., Hannover 1878); ora negli «Scrittori greci e latini», 
~ondazione Valla, Milano 1992, p. 104. Nella «Parva libraria» il cod. II 7 con-

neva) insieme con Orosio, un De origine gentis Langobardomm et gestibus eo
::111Je111: cioè Paolo Diacono, citato in modo molto simile al nostro passo 
(MAZZA 21-22). L'autore, certamente noto al B., non solo per la descrizione 
della peste in Decameron, ma anche per i capp. VIII 22 e IX 3 del De cas., su 
Rosmunda e Romulda. 

152. Liv. 9, 25, 4-7: dove figura Vescia, città degli Aurunci (Ausoni) sul 
monte Massico, per Vestina XXIV, 1 e Poete/ius per M. Pellius. 

153. Serv. Aen. 7, 47 (iuxta Lyrin). 

Libro dodicesimo 

J. «Stelenates agri»: Sil. 11, 268 e Cic. leg. agr. 2, 31. 
2. Nm. 20, 6-11. Più sopra: Cuma fu fondata dagli Ioni di Caldde, capitale 

dell'Eubea; il porto Giulio (Aque iulie) fra Pozzuoli e il promontorio Miseno. 
Per il tempio di Dedalo, Verg. Aen. VI 14-17. «Inarime vetus simiarum hospi• 
duro» è di Ov. mct. 14, 89 (in greco Pithamsa da pitos scimmia); ma Plin. nat. 
3 6 12: «Pitbccusa non a simiarum similitudine, ut aliqui cxistimavere, sed a 
fi-~li~is dolariotum» ( <,Sane rct'.1,1'0; graecc idem est ac <lolium>> Onomastìcon, 
ss. Pithecu.wl. Scipione Africano morl a Litcrno, <love aveva un podere, 

3. Schol. Stat. Thcb. 2 .. 4.36: ivi P/otidis per· Piote; e cfr. Rsp. D. Access. 

51. 
4. Eus.-Hier. Chron. 5, 15-19 (ma «regnante Pandione»). 
5. Cfr. VI 4. 
6. fu[g. Virg. cunr. 1.59. 
7. Ov.-met. 6, 172-174. 11 R. 

cosl in Gcncal. VII 2_'5); ma, 
r:onnali.zzo. 

qui e in De mu!ier. XV, usa la forma Nyohes (e 
cun il Niohe di A, in queslo stesso capitolo, 

s. Schol. Stat. Theb. 4, 57<,. 
9. Horn. Ii 24. 60_ì Anfionc, cfr. \' 301. 
10. li B. usa 411i contro il normale Sypilum, come- in V _31) sotto 

richiamato (e contro Dc mulicr. XV 5 ). Lascio la grafia~ norrnal8zo l .. 1 declina-
zione. 

11. Cic. tusc. 3, /,l. 
12. Scn·. gcnrg. l, 7. Nella rubrica del cip. Il! Phystenem per P!isthe11e1J1 

:cfr. n. 2(:J:I: e questa forma è us,lta si,:1 p~r 4uesto figlio di Pdopc1 Jato poi co
me padre Ji Agnrntnnonl' e l\lcn1."'L.w 1 sia per il figlio di Ticste, imbandito col 
fr,ttell" Tantalo al padre, per vendetta di Atreo, al ~ualc il fratello Tieste aveva 
sruprnto b moglie Fropc (ma l\Icropc in XfI 5). La ciuzionc di Tucidide hisl. 
credo ~ia du-ivata da R1rbam. 1l capitolo richiamato su JppocL1mia è il IX 71. 
Per Li del nome, cfr. VI 52 (e n. 104J. 

13, lier. 0•1w1 52. 2-3 (anno XIII, non XJV, regni !'riti). Pclops rc-
gn1'1 <,,mn. LVJI[I.,-,, nun LITI. 

lt Scliul. Stat. Theb. 6. 6. 
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15. Sen. Thy. 225-233, sotto citato. Le forme infuso e sacro, tràdite, per eff4. 
so e saxeo a testo. Per Atreo, cfr. Esp. D. VII (2) 123 (e cosi per Tieste del cai,, 
VII). 

16. Schol. Stat. Theb. 4, 306. Più sotto, in V 3, Schol. Stat. Theb. 1, 713. 
17. Varro rust. 2, 1, 6. 
18. Cic. nat. deor. 3, 53: il terzo figlio è Tmolus. Ivi due righe sopra c'è un 

Eubuleus, figlio di Giove e Proserpina, che potrebbe essere st~to letto COlJle 

Eviolus (ma Ebuleus è correttamente indicato in II 8). Si noti qui - come in XI 
7 - la forma Dyoscortes. Nel cap. VII, dove fonte è ancora Schol. Stat. Theb. 
cit., il Laur. XXXVIII 6 e altri codici hanno «illicitos filiae amplexus invasit,, 
L'aggettivo fa pensare all'Anderson B. glosses cit., p. 22-23 che il B. abbia usa. 
to, non il Laur. XXXVIII 6, ma un codice come il Par. lat. 8064, dove la lezio. 
ne è ille cito, riducendo il cito in con/estim. 

19. Sen. Thy. 717-718. 
20. Ivi 726-727. Phystenes lezione del Ricc. 527, chiosato dal B. (cfr. ROMA, 

NO 860, n. 9) è forse per Philistines, lezione tràdita, in luogo di Plisthenes a 
testo. 

21. Ivi 738-742 (rueret è lezione tràdita, per Jureret, a testo). 
22. Schol. Stat. Theb. 1, 694 e, subito dopo, 4, 306. 
23. Sen. Ag. 33-34. 
24. V. n. 22. 
25. Sen. Thy. 325-330. La lezione patris cliens è tràdita, per Jratri sciens, a 

testo e a questa mi adeguo nella traduzione. . . 
26. Eus.-Hier. Chron. 59, 22. Per Menelao, v. Esp. D., V (1) 114 (1v1 anche 

Megapenti del cap. XIV) e 131-133. 
27. Horn. Il. 2, 107-109. 
28. Dares 9 e 10. La grafia corretta è Cithara. Il B. in De mulier. XXXVII 11 

reca Citharea. In A, Cytherea insula (ma l'aggettivo classico sarebbe Cythe
reia). Il B. adopera anche in II 70 Cytheron per il monte, che è Cithaeron nella 
forma classica. 

29. Dict. 1, 1. 
30. Eus.-Hier. Chron. 61, 1-13. 
31. Horn. Od. 4, 126 e 351-570. 
32. Ov. epist. 8, 3 7 e 100. 
33. Horn. Od. 4, 10-14. Il B. traduce tfJÀuyetoç con unigenitus, anziché con 

amabilis o dilectus. Il desiderativam traduce ÈQatELv~v (non ÈQaote(vriv) del 
v. 13. Anche il PERTUSI 192-193 fa notare che nella traduzione latina del B. 
mancano le ultime cinque parole che sarebbero dovute suonare: «que speciem 
[o formam] habebat auree Veneris». 

34. Horn. Il. 2, 99 ss.: il B. trascrive, senza intenderlo, lìLmtt6Qcp à11ystcp6Vtn 
(«messaggero veloce»). Plisippo, riferito a Pelope, è al v. 10411Àfj;(mtcp («doma
tore di cavalli»). Il bellicoso non traduce al v. 106 il 110À1J<XQVL, che significa «ric
co di greggi». 

35. Eus.-Hier. Chron. 59, 24-25. Per Agamennone, v. Esp. D., V (I) 120-122; 
e per la sua uccisione, De mulier., XXXVI 4 e De cas. I 14, con i rinvii a Serv. 
Aen. 11, 267 e Ov. ars. 1, 333-334. 

NOTE, XII 

36. Horn. Od. 4, 512 ss. 
37, Sen. Ag. 1001-1003, parafrasato. Per la parte finale del capitolo, v. XI 9. 

Il B. dà il titolo Agamenon, ma in Seneca è Agamemno, e cosi lo cito in tradu-

zio;;- Ivi 158: ivi Clitennestra ricorda le nozze della figlia Ifigenia. 
39, Lucr. 1, 84-85, ap. Prisc. gramm. 7, 3 citato in IV 65, 1 e posseduto dal 

B. nella «Parva libraria» ID 15 e IV 14 (MAZZA 31 e 36). Si corregge il Trinai di 
A e Vulg. in Triviai. Qui è accennata una identità fra Ifigenia e Ifianassa, subito 
smentita nel cap. XVII, contro Leonzio (cfr. n. 43). 

40. Serv. Aen. 2, 116 ss. 
41. Ov. Met. 12, 32-34. 
42. V. n. 40. 
43, Horn. Il. 9, 142-145 (PERTUSI 247). Qui smentisce Leonzio per l'ipotesi 

di un'identità fra Ifigenia e Ifianassa. Ancora (e v. n. 33) traduce tfJÀuyetoç con 
unigenitus anziché con amabilis. 

44. Sen. Ag. 910 ss. Strophilus è per Strophius. Per Oreste (qui e nel cap. 
XX), cfr. anche Esp. D. XIII (1) 134-36. 

45. Verg. Aen. 7, 723-724 Halesus. 
46. Ivi, 724-726. 
47. Ov. fast. 4, 73-74. 
48. Non Stazio, ma Verg. Aen. 4, 472-473. 
49. Eus.-Hier. Chron. 62, 17-18; 63, 7-8 (ma: «anno XXII regni Demofon-

tis»). 
50. Sol. 9, 4. 
51. Serv. Aen. 2, 116. 
52. Sol. 1, 90. 
53. Eus.-Hier. Chron. 63, 14-15. 
54. Honor. August. De imagine mundi 1, 92 (P.L. CLXXII, 142 B). 
55. Gerv. Tellib. Ocia imper., 2, 17, 10 (Emendationes, p. 766). 
56. Isid. orig. 15, 1, 45. 
57. Eus.-Hier. Chron. 49, 3-4. 
58. Sol. 9, 4-5 (Horestidem, non Horestiam). 
59. Iust. 9, 6, 4. La notizia è anche in De mulier., LXI 5; ma in Giustino non 

è detto aver avuto Pausania origine da Oreste. 
60. Cic. nat. deor. 3, 58: Dionysos (non Dyonisius) è il quarto dei cinque 

Dionisi ricordati da Cicerone (per gli altri Dionisi, in Geneal. II 8 e VII 3 3). In 
A si legge orgica con puntino di espunzione sotto la c. Andrebbe invece mante
nuto per la lezione ciceroniana orphica («cui sacra orphica putantur confici»). 
Ma per riti sacri a Bacco, potrebbe andare anche la lezione orgia, riprodotta 
pure dal Romano. 

61. Ov. met. 4, 610-611: ivi a testo la lezione patet (ma anche il putet è lezio
ne tràdita). È poi invertito il «Danaes pluvio» in «pluvio Danes». 

62. Schol. Stat. Theb. 1, 98 (il rinvio successivo a Danae è a II 33). 
63. Stat. Theb. 3, 460. Per Perseo e l'uccisione di Medusa, cfr. Esp. D., IX 

(2) 43. 
64. Curt. 5, 6, 4 e 5, 7, 5. Nel cod. VI 10 della «Parva libraria» un De rebus 

Alexandri Macedonis (MAZzA 50). Quintus Curius è errore del B. 
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65. Schol. Stat. Theb. 1, 255. 
66. Honor. August. De imag. l, 114 (P.L. CLXXII 144 B). 
67. Cfr. IV 31. 

68. Mela 1, 11, 64: ivi q11<1edam arae per e/amare (correggo nella traduzione). 
69. Hier. In Ionam (P.L. XXV 1123A: «Persei quondam sit liberata praesi. 

dio»). Inesatta la citazione di un De distantiis locomm. 
70. Plin. nat. 9, 5, 11 (crassit11d111e per grossit11di11e). 
71. Eus.-Hier. Chron. 54, 4-5. 
72. Cic. tusc. 5, 8. 
73. Eus.-Hier. Chron. 52, 6-7; 53, 23-24 (non anno XXÀv di Cecrope, mal 

di Pandione). Anche per il cap. X},_'ì/Il. 
74. Schol. Stat. Theb. 10, 891 (ma non dà Andromeda come madre). 
75. Ivi 4, 147. 
76. Plaut. Amph. 99: «Qui cum Alcmenast nupta, Electri filia,,. 
77. Cfr. XIII 1, 1. 

78. Plaut. Amph. passim. 
79. Plin. nat. 7, 56, 203 (ma A111phyctyo11). La citazione è in calce di A. 
80. Plaut. ap. Myth. 1, 50 (ma anche Amphitmo, passim). 
81. Aug. civ. 5, 5 (C.C. XLVII, p. 132). 
82. Sol. 1, 61 (virt11te111). 

83. Horn. Il. 19., 121 ss. Ima sempre Stene!o, non Stele110: la forma Stele11o 
D. IV (1) 332) 

84. Chm11. 53, 23-24: «Post Acrisium in Mycenas Argivorum im. 
perio translato, hi reges fuerunt: Perscus Sthenelus, Euristcus>> e in 54, .3-6: dn 
:V1yccnas imperio translato, post Acrisium regnavit Eurlstc11s filius Stheneli 
ann. XLV>>. 

85. Jlom. Il. 19, llll ss. 
86. Scb,l. Stat. Theb, 1, 719 (Achemene:s) non Bachcmun: l'cnore dcti\'a cb 

una falsa divisione Ji parole: JJ 13acbemeni: invece che ah Arhemenc: ii che ha 

port.,Ho Tcodonzio a sJoppi:ulo con un Ad,fmenide nd sq;uente co-
me figlio di Bachcmonc.: e è: invece Achcmcncs /_questa la corretta), fon-

datore Jella dinastia persiana degli Achc::mcnidi (LANUT 25-2(), per il qu,1le que

sta è prova che l'upern di TeodonLio era sL·ritta in latino). 

87. Qui come ,1ltrovc (II 41, n. 103 e V 5) Lurinw11cs per Furinomfs; m,1 
corre11amentc in 1:11 2, da 11nm. 11. 18, 399. 

88. Ov. mct. 4, 20.S ss. 
89. Sol. 35, 1 (chç cita Varroncl: ivi, naturalmente, ost11w,1. 

90. Plin. nat. 7, 56,201: citazinnc in calce di A. 
91. Schol. Stai. Thcb. 1. 33; e cfr. X 24. 
92. Jlnm. Il. 16, 717-718 (PJ·.l<TUSJ 252J. J1 B. traduce imrobéqwto ,,hdlirn-

so>> am:iché ,:;domalorc Ji cavalli». 

93. Ov. mct. 11, 761-763. 
94. Horn. Il. 21, 189 (PE1n1:s1 254). 
95. C:fr. VTJ 'i7, 2. 
%. Ov. mct. 7, 472-471. 
97. Cfr. XJ lì, 2. 

NOTE, XII 

98. Ov. Met. 7, 476-477. 
99. Serv. Aen. 1, 619. 

100. Horn. Il 6, 6 ss .. Per Aiace Telamonio, Esp. D VII (2) 123. 
101. Serv. Aen. 1, 619. 

102. Ov. met. 13, 395-96: «Purpurem viridi genuit de caespite florem / qui 
prius Oebalio fuerat de vulnere natus». 

103. Horn. Il. 8, 284. 

104. Ov. met. 11, 217-218. Per Peleo, Esp. D., V (1) 116 e 127. 
105. Cfr. XI 18, 1. 
106. Per il precedente giudizio di Paride, cfr. VI 22, 3-4. 
107. Horn. Il. 16, 173-76. 

108, Fulg. m,~h. 3, 7, 120 (ma non puntualmente). Per Achille (Acchille), 
Esp. D., V (1) 116-123. Più sopra, per il riferimento al tempio di Apollo Tim
breo (e per la derivazione da Leonzio), anche De 111011/., s.v. (PERTUSI 307). Al
l'inizio del cap. LII, l'etimologia proposta per Achille, da Leonzio, risale ad 
Euforione (PERTUSI 422). 

109. Serv. Aen. 2,263 (e cfr. Esp. D., XII (1) 130-133. Il cap. LVI termina 
con il riferimento a Alessandro d'Epiro e ad Olimpiade, per i quali cfr. De mu
/ier. LXI e De cas. IV 8, 7-14. In Esp. D. cit., è detto che il regno dei Molossi, 
occupato da Pirro, prese il nome dei Pirridi e poi degli Epiroti, Nel cap. XII 55 
Ji Geneal. è invece scritto che Molossi furon detti dal figlio <li Pirro, Molosso. 

l 10. Sm•. Aen. 9, 4. 
111. Macr. sat. 1, 7, 25. V. le nn. 19 e 75 del cap. VIII, 
112. Verg. Acn. 10, 76. Per Dauno e Tnm,, (cap. LX), Esp. D., I (1) 14!

H2-4Ci; IV (1) 135, 182, 184,216,217,218. 

113. Vcrg. Aen. 10, 618-619. In 10, 76 lo aveva detto soltanto 11v11s di Tur-
no; e :1 9, 4, pt1dre., nw in scn~o lato. 

ll4. J,,j 12, 8%-901. 1\ll'inizio del 
poree ... >) a «arbitrari possumus>> è in 
sodio trapanL~c di lV (i8, 5-10. 

il lungo tratto Ja <<tante fuit COl'·· 

dì A. Poco sopra si riferisce all'epi-

115. Aug. civ. 15, '.I ,C.C Xl.\111, p. 465: e cita Acn. 12, 899-900). 
116. !vlartinus Oppiavicnsis, Chro11. in ìvl.G.lf. Script. 467, 19 (e cfr. Xll 67 

e n. 1)9). La statur<1 di Pa\Lrnk ~ prcl'isata in XVII 1 Su i'vlartino Polono, v. 
A.i\1. CosLmtin( Stndi sullo 1:ba!donr! ,\Ia,gliahechlano, I\\ Lr presenzd di 
JLirti110 P(1/0110, "Studi sul B.)>, XI, 1979, pp. J6-3-5ì0. 

117. V erg. ùen. Hl, 489 s:-,. 
llS. Ivi 12, 941-952. 
l 19. Cfr. VJ 5 l, 1-1- 1 5 
12ll. \'erg. Acn. 12. 141 e 878-800. Per Iuturna, Esp. D., IX ,2ì 18. Conservo 

yui, anche in traduzi()nc, il 1\'tt.ni!Òts di Virgilio. 
121. Cfr. II 7 e 12; III 20: \11 3-1 e 36. 
122. Ov. mct. 15, 871-872. 

12). :\lludc alle ol'c1zioni ciu.~rnnianc Pro .1.\Ii!one, Pro Popi!io Lenatc (pcrdu
t,t, dr. V,11. tvlax. _), 5,, -f4ì; l' a qudlt.~ pt:rdute di Catone, per personaggi Ji cui a 
Ci,·. C1til. l, 3, 8 e: 3, -1, 10. 

124. Lurnn. I, 280-281 le cfr. In/ XX\'!11 99-102). 
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125. Cic. Deiot. 
126. Horn. Il 16, 179-181, citato poi con parafrasi latine, per i w. 181-186 

(PERT\iSI 252). Il ;mgftévLO; non è tradotto dal B.; qui significa «figlio divergi. 

ne» cioè bastardo. 
127. Schol. Stat. Theb. 4, 244 e 306. 
128. Cfr. XII 3: il mare Mirtoo, nel quale Mirtilo fu gettato, è oggi il mare di 

Mandria, cioè la parre del mare Egeo tra Eubea, Peloponneso e Creta. Il B. in 
De div. nominib11s maris, s.v.: «Myrtoum mare [ ... ] sic a Myrtilo Mercurii fillo 
dictum,> etc.. 

129. Ov. fast. 2, 599-616 (ma senza paternità e maternità). 

130. Lact. inst. 1, 20, 35. 
131. Ov. fast. 2, 535 ss. Nella spiegazione successiva del mito, il rinvio «ut 

alias dixi» è a II 7, 8. 
132. Cens. 3, 1. 
133. Ivi, 2-3: vi si cita il De indigitamentis di Granius, non Gaius Flaccus, 

(di cui l'unico frammento è indicato in Thesaurus ap. Macr. sat. 1, 16, 30) ed 

Euclides Socraticus. 
134. Fior. 2, 17, 8 (per il B. 4, 7, 8. L'Epitome di Flora nel cod. VII 2 della 

«Parva libraria,>, appunto con la divisione in quattro libri): «tuus genius ac sub 
oculis». Un curioso errore nell'indice degli autori dell'edizione Ros1AKO cita a 

p. 8ì3 F!orus Anneus per questo rinvio; ma poi inserisce) a _P· 880,. si~ pur per 
errore, dopo Orc:ti11s F!acms, un Oratius F!oms i lui. Florus). con r~iv10 a XIV 
11 (712, 21 e 30) dove è citata due volte l'epistola II 2 d1 Orazio diretta a 

Floro. 
1.35. Plaut. Aul. 1 ss. Più sotto (§ 6) sono detti I.ares gli alari che peraltro si 

indicherebbero con divnso termine !ferrum /ocmiumì. 
136. Serv. Acn. 8, 564 (Erylum a testo, ma Yceril/11m è lezione tràdita). 
137. Ivi, 51. Per Evandro, Lsp. D., IV (lJ 182 e 216. 
138. Vcrg. Acn. 8, 104 ss. e 10, 11, passim pct Pallante; e v. anche Esp D., I 

(1) 146. 
159. Cfr. 11 , 116 e LX 2. Ivi è dcttu <(<l lancca Turni apparcrc hyatum longi-

tudi.nem quattuor pcd.um exccdcntcm)>, qui <(I lyatus a Turno \'ulm:ris app,uc-
bat permaximus ut longitudincm quattuor peJum cxcc:ckrtt,>. . . 

140. Scrv. Acn. 8, 51 (vi si cita Varro ling. 5, 53). Per P11/la11t1a, Lsp. D. IV 

(1) 216 
141. Cic. nat. dcor. 3, 56. Per l'altro Pan, arcade e figlio Ji Dcmogorgone1 

cfr. II 4. 
142. Cfr. V 44 n. 157 e X 5~, n. U7. 
143. Vcrg. ed. 4. 62-63. Più avanti(§ 51 sarù spiegato il rapporto trn Vl1lca-

no (il fuoco) e il verso citato. 
144. Macr. sat. 1, 12, 18. 
145. Pisone citato da Macrohio I.e. Altra la ,\Jaiestas di III 2. 

146. Horn. Od. 8, 26(,-267. 
147. Vcrg. Aen. 8, 370-372. 
148. Cic. tusc. 2. 23. 
149. Cfr. IX 5, ]3: e Esp. D., XII (1! 12 e XIV 11) 39. 

NOTE, XII 

]50. Cfr. XII 71. Il periodo precedente «in Lemnos autem ... fulmina» è in 

margine di A. 
151. Isid. orig. 19, 6, 2-3 (con alcune varianti). 
152. Virr. 2, 1, 1-2 (con qualche differenza). In particolare, all'inizio crebri

tatibus per un errato crepitantib11s. Inoltre traduco «indicando,> il significando 
di Vitruvio contro il segregando del B. 

153. Gn. 2, 19-20 (e cfr. anche Pd. XXVI 124 ss.). II successivo cenno a Cai-

no è da Gn. 4, 17. 
154. Cfr. X 16, 4. 
155. Serv. Aen. 8, 414. 
)56. Raban. De 1miv. XV 6 (PL CXI 429B: «quasi volans candor, quod per 

aereum volet»). 
157. Myth. 3, 10, 4; ,,. par. 2 e n. 148. 
158. Horn. Il. 2,547 (Egezfti10;). 
159. Verg. georg. 3, 113-114. 
160. Aug. civ. 18, 12 (C.C. XLVIII, p. 603). Erittonio, figlio diEfesto e Gea 

(qui Minerva), diverso da Erittonio figlio di Dardano (VI 2). Di questo, Horn. 

I/20, 219. 
161. Honor. August. Dc imagine 1, 117 (PL CLXX] 144 C). 
162. Ov. met. 6, 679-682. Il B. usa la forma Pocris anche in De mulier. 

XXVJII e relative note: capitolo che è da confrontare con questo e con De Ce
phalo (v. n. 163). 

163. Cfr. xm 65. 
16-1. Eus.-Ifar. Chr01:. 50, 5-7: ,,Ercchtei filiarn Orithyan Boreas [ ... ] ra-

puii»; e cfr. Esp. D. lV i 1) 210 ima è altra Orizia). La gnifia (qui e al-
trove). come in De m11/ier. XlX-XX, diversa dalla normale Per Zeto e 
Ca\Ji, IV .59. 

165. Schol. Sun. Theh. 2, .32U e Fsp. D. JV (li 332 (per Pandione). 
166. Eus.-Hicr. Chrcm. 47, 18. 
167. Cfr. IX 8. 
168. Ov. mct. 6, 424 ss. 
169. Cfr. IX 8. 
170. V erg. Aen. 8, 19_3 199 (!t'neb,,,t a testo, per legebat. che tuttavia è lezio-

ne mìdita). 
171. Scrv. Acn. 81 190. 
172. ,\l\'th. 3, l3. 1. 
173. SoL 1, 8-9 (cita Cellius, rwn Crlius1 che per21 0 lczione tràdita). 

1ì4. \'erg. i\cn. 7, 678-681. Spil'ga Scrv. ad I. che Ccculo fu trovato sul fo
colare Jallc \'ef~ini, che cc:rca\·;:1no acqua, e ch1._• perciò fu creduto figlio di 

Vulcmo. 
175. Clr. \TIIJ 19. 
lì(). Ov. fost. (), 626-()28 e 6_13-63-t (ma Ocresid a testo; l,res::z t" lezione trà

ditai. Si noti d1c nella seconda citalione Ji Ch,idio, Scrvi!ius è detto corretta

mcnh..' Sen'!!ts ( e così più a\·cuni dallo :-;tcs~o :B: mancano nelle cd[;,;ioni1 per una 

L!cuna, i Yèr:-;i subito sotto ciLHi dal R. Anche manca il v. 578, al quale rinvia 

!10,10m,1slicon, per la porta 1-'cnes!r(:lc :-;,\'. Fcnestc!!al. 
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177. Liv. 1, 39. IlB. oscilla fra Tarq11i1111s e Tarq11i11i11s (sempre Tarq11i11iine) 

genitivo I. 
lì8. Ov. fast. 6. 635-636 (ivi comis per omnis; arsi/ per egil). 
!ì9. Ps Plin. D.e vir. ili. 7, 1: T111/ii Comirnlani; ma P11blii è lezione ttàdi-

ta. 
180. Liv. 1, 42. 

Libro tredicesimo 
1. Plaut. Amph. 1135-1136. Nella rubrica il Dyodorus corrisponde a Dydo. 

ms, forma del testo di G. Flavio (v. n. 76). 1 • • 

2. Schol. Stat. Theb. 9, 424 (che cita il Catacoto11m111 di Lucano). 

3. Horn. Il. 19, 96-98. Il rinvio ad Euristeo è a XII 34. 
4. Sol. 1, 88: ,,intra mensuram istam Hercules fuerit». . . , . 
5. Sen. Herc. f. 215-217 {reptavit e re111isso pectore sono leziom tradite: ma 

le lezioni a testo sono reptabat e remisso l11111i11e). 
6. Ivi f. 241-242. 
7. Ov. met. 9, 197. . 
8. Stat. Theb. l, 48.5-487 {armis è lceione tradita, per al/llÌS, lezione a testo: 

questa traduco). 
9. Scn. !!ere. f. 228-229. Il nostro Cleonen è lo stesso leone Nemeo della ter. 

za fatica di Ercole. 
10. Schol. Stat. Theb. 4, 298. 
J 1. Sen. Herc. f. 222-223. 
12. Ivi f. 243-244 (pi11nis.. peti!). 
13. Cfr. IV 10, 6 ss. 
14. Scn. Jkrc. f. no. 
15. Cft. \11 ]9. 
16. Ov. met. 9, Jk() (cioè di Achc!oo, trasformato in ton)J. 
17. Sen, Ht:tT. f. 226 (ivi stahu!a [ .. .] dira; e ,gregis; ma anche rqJs è: kziom: 

tràdita_l. Traduco, acccttandl) le lezioni del B. 
18. Ov. met. 9, 182-183. 
19. Schol. Stat. Theb. (>, 869 (\'im1)·hu a testo: e mi adeguo nella trndm:ionc: 

Summi1:m1 ~ pcrt'l trùdito). 
20. Ov. mcl. 9, 183-184. 

21. Cir. I, U. 
22. :v!cLi ], 5, 27 (prealtus in qucml. . 
23. Scn. Herc. f. 2J7-23.S (11 hmptC1 e e/ iam sono k;,.ioni nàd11c, per 11c rupto 

e !at1w1, a testo: e mi adeguo nella trnduzionc). 

24 [vi f. 239-240. 
25. Ivi f, 231-234 (Carcesii, Cnchesù sono 1-_,zioni tràJite, PL'r T1n!csii J 

tcstu!. 
26. Ivi f. 245-246. 
27. Boet. cons. 4_, 7, 26. 

28. Ov. mei. 9, 191. 

NOTE, XIII 

29. Cfr. IX 31. 
30. Mela 2, 5, 78-79 (sempre con Alebio11a et Dercy11011, v. X, n. 42). 
31. Cfr. VI 6, 2. 
32. Horn. Il. 5,392. 
33, Honor. August. De imag. l, 111 (P.L. LXXII 144 BJ. 
34. Qs,. met. 9, 198. 
35, Horn. Il., 5, 395-397. Più sotto(§ 31/ traduce Alchista per A!cestis da 

'A).x,jcmJ. 
36. Cfr. DC 33, 2 e 4. 
37, Sen. Herc. f. 895-896 {A[egera è da correggere in Megara; e cosi nel cap. 

Il; ma Megera è anche in Esp. D \11 (2) 123). 
38. Sm'. Aen. 8, 291. 
39, Stat. Theb. 10, 646-649 {perdere, non pendere o pa11dere, lezioni tràdite, 

rna ho preferiro mantenere la lezione pendere per la traduzione, perché mi pare 
dia senso migliore). 

40. Ov. fast. 2, 305 (non dunque «in maiori volumine»), Onfale è Lydia 
puella (come in Stazio). 

41. In De 11111/ier. XXIII e XXIV (v. n. 4) ampio racconto su Iole e Deianira 
(e in alternativa alla prima, 011((1/e, che qui è bcn Jistinta <la Iole). 
· '42. IIerc. Oet. 1549 e Oct. 210-211. In Herc. Oet. 1648-1649 Poeantes è il 
padre di Filottete. 

43. Horn. Od. 11, 600-626. 
44. Raban. Dc 1111/v. XV 6 (P.L. CX[ 430C). La prima etimologia di Eracle 

(,1'-:1 ehi quod est tcrm el mtribuita) poco a Lconzio, coincide con 
qudfa più comune di <1tlra)> dcal e c!eos «flr,i» <1cra>> (Genea!. IX 
1 e PEIZTUS! 422/. 

45, Varro, Serv. Aen, 8, .564. Più sntto fa testimonianza di un Pompdus è 
cb R,1bano passo ç[tato alln nota precedente. 

46. 5. 4 (C.C. Xl.Vlll, p. 1.11 ). Occorre subito dopo coneggcre la 
svista «ipsam [ ... ] rntionem'> in <<ips~1 [ ... -] rntim>. 

47. 1\ly1h. 3, Ll, 4. 
../8. Eus.-Hicr. Chron. 57, 13-1...J-: l·he cita Plnt. Thèet. 154,, dove sophhtam 
corn~tt(1 in sop/i/strl/ui;. 
49. C.:lr. \Tll 19, 4. 
50. Or. I Ll. 
5L Cfr. I\' 50 1F,g/r..'. 1-ferc!tnd, Hes,ocre/11.r,1). 
52. Sct-v. Acn. 7, 6()2 1Balc',1rk,1el. 
53. J(aban. l),. 1111il!. \'JJ 7 iPL CXL 197DI. 
_'i4. Ju;:.1. ...J---1, 4, 14 1crir1 poche varianti: manca tuttavia, dopo trcs) il nccessa-

:io /r(l/h'Si. 

55. C:fr. XII 76. 
5(1. Cfr. X 61. 2 e -l. 
l7. Cfr. XI 26. 
58. U1. JX 27-32. 
59. Or. IX ll: X 12; Vl 8. 
60. rulg, myth. 1, :22, 6.3. Naturnlmcnte tutto il passo1 fino al par. 48 1 è tra-

1.focto :-,cccmdo i dic:cutibili significati attrihuiti cb Fnlgenzio :1J Alcesti. 
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61. Cfr. IX 33. 
62. Eus.-Hier. Chron. 60, 1-3 ma non nell'anno LXIII del regno di Atteo 

(sotto il quale è scritto che Ercole uccise Anteo), bensì nel I o II di Agamenn0 _ 

ne. Per Ercole, cfr. Esp. D. Access. 65; IX (1) 35; XII (1) 46-53, 56. 
63. Horn. Od. 11, 269 (ma non si dice dei figli di Megara, né della loro 

uccisione). 
64. Cita Seneca, ma è Sebo!. Stat. Theb. 10, 891. 
65. Sebo!. Stat. Theb. 7, 221. 
66. Stat. 'lheb. 7, 330-331 e 2, 721: non c'è Ithoneos nel testo. 
67. Schol. Stat. Theb. 2, 721. 
68. Ivi 6, 324 (con qualche variante). 
69. Stat. 'lhcb. 6, 346 e, subito dopo, 479-80. 
70. Sebo!. Stat. Thcb, 6, 324 (ma non dà Agilis). 
71. Scn. Herc. Oe. 984-987 e 996 (natus Alcidac Ttines?). 
72. Raban. De 1111/v. XlI, 5 (PL CXI, 357D). 
73, Honor. August. De lmag. 1, 36 (P.L LXXII 1320; «a S11rdi110 tege,,, 
74. Sol. 4, 7 (Crislppo per Crispo e \l1111i11a per lchmm1; e cfr. PASTORE 

STOCClll 158, n. 24). 
75. Rahan. Dc 111,lv. Xll, 5 (PL. CXl, 358B): Cyrne. 
76. los. Plav. Antiq. iud. I, 15 (nella u-aduzionc latina:·1: C<Testem habco Alc

xandrum Poliystorem qui sic loquitur: f ... ] "Ahraham natos esse dicit plurcs 
ex C:hetura libcros [ ... ]. A duohus Aphcra et Iaphra mhem Aphram et tegio
ncm Africam nornen accepissL. Hos porro J lcrculi conti-a Lisyan1 et Antheum 
militantcm auxilium tulissc; l Icrculcm ctiam cum Aphrac filiam uxorcm du
xisset, ex il1a genuisse Didorum, ex hoc Vl'TO Sophoncm prognatum> a quo So
phaccs intcr bar6aros nomen habent>>. Derivazione dunque inesatta. 

77. Ilom. lt. 2, 653 ss. (,\l1'l'flVlOV, zio dd padre, 663 l. 
78. Ivi, 679-680. 
79. h·i, 678-679 (PERTUSI 241 omette il testo greco per l'impossibilità di 

cnntrollarlo con Mare. gr. ]X 29, nel quale mancano i w. 494-877 di Il. 2, I.a 
tr-adu;.,ione latina è inesatta. «Thessali filii Jum, corrisponde ali' omerico 1iY~oU
olJ11v HEaoui-,où ufo òUw, diversa dalla trascrizlonc greca <ld B. 

80. Verg. Acn. 7, 656-657 (ho corretto la svista viclorqtu.· in uictoresquel. 
81. Schol. Stat. Theh. 4, 298. Il B. usa qui Chite11sih11s, nel cap, XVI invece 

Chilit\. 
82, Hom. Od. 11, 519-521 (cfr. Pmnusr 197). Il B., che trascrive male Ome

ro, traduce solmn ofov del v. 519, che significa come (e cosl traduco), 
83. Schol. Stat. Theb. 4, 460 (ma non lo dà figlio di Tdefo). In Ov. mct. 10, 

121 ss. è lo stesso Cyparissus che ucciJe il cetvo ed è fcho che In trasforma in 
cipresso, li gema/ finale è appunto tratto da Ov. met. 1(), 134-135 («gc111tit i/
le ... ul lempore lugeat omni>>). 

84. Scrv. Acn. 3, 680, 
85. Plin, nat. 7, 56, 203 («Acolus I !cileni filius,,), Lr citasionc è in margine 

di A. 
86, Verg, Acn, I, 52-55. 
87, lvi, 78-80. 

NOTE, XIII 

88. Horn. Od. 10, 5-7 e 19-25. 
89. Sol, 6, 3: «Strongyle ad exortus solis». 
90. Cfr. XI 40, 6. 
91. Verg. Aen, 1, 52 ss. 

92: Ari'.t._ De ~1etheor. _l, 6_, ~• nel testo aristotelico non vi 
e det dod1c1 figh (1 venti pnnctpali ivi sono undi · 
Aeolus). cr, ma v. ( 

93, Ov. epist. l!, 5_ ss. Per Macareo, Esp. D., Xfl (1) 13 
94. 1nst. 17, 3, /: «mter altaria dei interiit». 5· 
95, Ov. mct. 11, 430-432, 

96. Cfr. XI 18. Ivi l'ablativo è Ceo· ma Ceyce • ]· { 
glia di Eolo, moglie di Ceice, re di T;achin~.- e a orma con 

97. Vctg. Aen. 6, 164-165. Alphenor in V 31 (J () 
1. f N b · d · a v. mct 6 

g' '1,1, rn e, ucciso a Apollo, diverso da Alpe11or di e' .'. ' 
pare I Elpenore di Od. 10, 552 ). I iesto 

98. Horn. Od. ll, 23 7 (i nomi dei figli di Crit • Il 
Amfraone; Akimcdontc che manca i11 Od. , . , eo) in ' 2_59 

A , ) . . ' , · ' issea e attestato Ja 1 
X){XIIL nche I olunila e dato come figlio di Esone ,er . . 
zio nel cap. XXXI. , I attcs, 

99. Ov. mct. 7, 285-293, 

100. ~vii 84 e passim per la hyxtoria. 
!01. Schol. Stat. Thcb. 3. 516. Si noti 

,,contigit uL.. Iiquissc». ' poco Sotto, il costi 

102. Stat. Thcb. 3, 517-519. 
103. Ov, epist. 6, 32 ss, 

104. Già il Romano corr-eggc Ja forma !Jiberi di A in }-J , . 
sotto Ilystcr), )Slrt {, 

105. Ar·ist. Dc mù-,1b aud//u 105 8_, 96 1 , 
(l:y,illil. , , , ~-840a, 1. Le isole e 

106. Schol. Stat. Theb. Achill. 28. 
107. Sen. Mcd. 817 e 92? 
108. Schol. Stat. Theb. 5~-403. 
109~. P!in, nat. 7, 56,207 (la citazione in margine Ji il) p C 

ne e C,tansonc), cfr. Lsp D I (2) 98· I_V (l) 32 -4 \l! ( · cr_ '_ 1 

110 S Th 6 . ., ' - ; . 2) 123 n 
· tat. e - 6, 340-343 (per Isifik, cfr. V 29 e De mu!icr 

111. Haban, De umv. XII. 5 (l'.L. CXI, 356D) . 
112, Isid. orig, 14 6 29 · 
lB. l'hcrccijcs a;,, è:ic .. tusc. l 16 3" 
114 H ' '· 0 · . , om. _Od. 11, 257-259 anche per la Citazione nel ca1, X 
115. Sut. Iheb. 3, ../51-453. ·, X 
1!6. Schol. Stat. Theb. -', -153. 
117. Cfr. II 30, 2-3. 
118. Stat. Thcb. 8, 278-279, 
119· Hom, Od. 11, 286-87 (Però: 11~'!<,i), 
120. Cfr. X. 44. 

l21. Hom Oc! 15 242 249 ( I I 
XII J5 249·2_0· '_ - - anc 1e per e successive cita~ionl ne-i 
' ' · , , - ) e 2)2-253: l loÀucpe(,)w). 
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122. Stat. Theb. 7, 278-279 iThiodamanta). 
123. Horn. Od.; 15, 256 (anche per le successive citazioni nei capp. XLin 

XLIV, XLV che rinviano a 15,242 e 243-244 'Oixì.~a). Non Biante, ma ìvlelam'. 
po sposa Però e genera :\1antio e Antifate. Da essi Polilide, Clito e Oideo. 

124. Stat. Theb. 3, 619-620: Euridice (per Eriphde) sotto citata e poi nel 
cap. XLVI (cfr. De 11111/ier., XXIX 2 e De cas., I, 18, 19). 

125. Star. Theb. 2, 290 ss. 
126. M 8, 81 ss. (e cfr. naturalmente In/ XX 31-36). 
127. Plin. nat. 7, 56, 203: ignispicia. Il finale del capitolo, con la citazione 

pliniana, è in margine di A. Per Nembroth, v. IV 68, 12 e XIV 8, 3, come in. 
ventore dell'idolatria del fuoco. 

128. Per Almeone la forma greca Ai:1.rt&wv corrisponderebbe ad Alcmaone 
129. «Per non perder pietà si fè spietato», cfr. Pd. IV 105 (e Ck met, 9: 

408), 
130. Horn. Od. 15, 248. 
131. Sol. 2, 8: anche per le citazioni dei capp. XLIX, Le LI. Tib11rti1111s e Ti. 

bur/11s sono la stessa persona (come risulta dalla rubrica del cap. XLIX): e io 
traduco i nomi dati, di volta in volta dal B. Secondo il testo di Solino i tre figU 
di un primo Catillo (figlio di Anfiarao), Tiburto, Cornee e Catillo, danno ad 
una città non lontana da Roma (fondata dagli antichè Sicani di Sicilia, dopo 
averli cacciati), il nome di Tiuoli (Tibur), da quello del primogenito Tiburtus 
(anche in X 63, da Sol. 5,7 la distimionc tra Sicilia e Sìcania). Dallo sresso Ti. 
burrino (o Tiburto) risulta chiamata Tibur anche in Vcrg. Aen. 7, (,70-671. ln. 
vece, secondo la testimonianza di Catone, citato da Sol. nel cap. 2, 7, fondatore 
di Tivoli fu Catillo, prefetto della Ootta di Evandro (ma le 1111. 132 e 134). 

132. Plin. nat. 16, 44, 237 \Tib11r1w conditorcì. 
133. Sol. 2, 8: «Catillus Amphiarai filius [ ... ] tres liberos in Italia procrcavit 

.. .'] Catillurn,:,. 
134. La citazione da Catone è sempre in Sol. 2, 7. 
135. Jhidcm. 
136. Cfr. cap. XLVlll. 
137. l\Lmca in Lac[.: ma è ria Scrv. J\cn. 6, 585. 
UH. Verg. Aen. 6, 585-586. 
139. l lom. Od. 11, 23.5-236. «1''.niphcus The::,salic fluvius cx C)tri monte pro. 

rumpens», in Dr· /!umin., s.v. 
140. Cfr. X 52 e 15. Per lficlo del cap. LIV, v. llom. Od. 11,288 ss. 
141. Ov. rnct. 13, 2ti Per Sisifo, :rsp V 1\1 (l 1 160. 
142. Hor. carm. 2. 14. 2ll. 
143. Schol. Stat. Thcb. 2, 380 lnon due Sisifi, ma due porti intitoLni al suo 

nome). 

1'1-t. ]~us.-llier. Chrnn -t9, 1-2 e 4), 10. ,d:'.gisthi filio,, 0 da intL·thJcrc come 
~,Fgypthi filio,>. 

145. Ov. [a,;t. 4, 175. 

14<,. Schul. Stat. Thc\.. 2. l SO 
147. 1\l.rnca in Ono111,1stù-on !oltre che in Scrvio'i duvc il p,uticobre è detto 

~•ut <1lii ccnscnt>> 

NOTE, XIII 
1701 

148, Horn. Il 6, 152-154. 

149. Ov. mec 4, 460: mit11m111 è lezione tràdita per rediturum, a testo. Non 
è chiara rn Ov1dro la dtstrnzione tra due Sisifi. 

150. Cfr. X 49. Ma ivi non si parla di Sisifo. 
151. Cfr. XI 40, 1. 
152. Macr. somn. 1, 10, 15. 
153. Horn. 11. 6, 152 ss. 

154. h-i, 152-155. Il B. usa ripetutamente la forma Bellorophon come · 1 
ge nei codd. Reg/11. 1567 e G,11dia11us 331 di Fulg. myth. 3, 1 (RoM~No 86~'. ee~: 
10). In Horn. Il. 6, 184 Lo/.uµo,6, ( = S0 /11111). 

155. Schol. Stat, Theb. 4, 589 (Ste11oboe sive Antia). A questo luogo anche il 
rin\'Ìo del par. 2. 

156. Cfr. IV 24. 
157. Serv. ed, 6, 48. 

158. folg. nl)1h. 3, 1, 102 (anche per la citazioni successive). 
159. Plin. nat. 7, 56, 202. La citazione è in margine di A. 
160. Horn. Il 6, 196-197 (anche per le due citazioni successive). Ma in 

Omero non sono nominati né Ariobate del cap. LVIII, né Achemene dal 
LIX. 

161. Hom. I!. 6, 119 ss. 

162. Sen. Mecl. ~_10-512 (ne a testo per 1101:, lezione ttàdita). Per Medea e 
Crcusa \nel cap. LXIV), cfr. De mulier. ì,.'VII. 

163. Ov. met. 7, 6 72. 

164. Sen·. Aen. 6, 445 (ivi i11e1:itabilia1 in luogo cli «omnia que vellct contin-
gentla),1 ma mantengo l'espressione del B.). 

165. qui, come in De muù'er. LX-VIII1 sempre Poct·,'., per Pmcrù. 
J66. (k met. 7, 711-713. La «favola» appare nei versi da 661 a 856. 
167, Non Hon, August., ma H}'g, fab. 48 . 
168. Cfr. IV 29. 
169. V. Il. 167. 
170. Ov. mct. -1, 512. 

171. Cita Strvìo ma è J\lyth. 1, 2.3 ( anche pt:t la cita,jone iniziale di 
LXì'Jll) 

172. Ov. met. -1, 481 ss. 1e dr. ne cm. I, 6, 7-8). 

lì3. Il ricord(\ oltre dic O\'Ìdiano, t naturnlmentc anche damc~co (fil 
X.XX. 4-12!. 

174. Schol. Stat. Thcb. 2,281. 
175 .. ~lei.i l. 19, 108. 
176. Eus.-Hicr. Chron SO, lK-19. 

177. Ivi 12, 16; .51, 2-3: <,qune J1.__, rrixu dicunlur anno IX .Pn.,ti rcgis Argi-

17~. ;\kb L 19,, In...J.: <,citr,1 Pnrthcnius amnis [ ... I a Cytisoro Phrixi filio po-
siu Cyt,\fll'.:>h, 

179, SchoL Stat. Thel:. 2, 283: <,filii dus (Phrixi'1 r:1tcrn ascendnunt, ut ad 
i11;urn Ath,tm,rntem transm::nt,>. 

180. Cita Scn'io, ma i"_, l lyg. fah. 1. Ithsn101· t: lihsn;ù: sianno per fsthmo.r e 
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181. Cfr. De mulier., LXI 3-4; De cas., IV 12, 6-12; E_sp. D., XTI (1) 68. 
182. ll particolare della nascita mostruosa, del quale ignoro la '.o?te, manca 

in De cas., dove peraltro nessun capitolo riguarda direttamente Sc1p1one. 

Libro quattordicesimo 

L In questo libro sono state utilizzate, in buona parte, le note _di P.G, Ricci 
nell'edizione Ricciardi, 1965. Più minuziose note su questo e_sul libro successi
vo _ che non avrebbero trovato spazio nell'economia del m10 commento (cfr, 
Nota al testo) _ si leggono nel fondamentale G. OsGOOD, Boccaccto on Poetry, 
~rinceton 1930, pp. 146-200, alle quali rinvio qui per tut;=e; e, _alcune :'olte, con 
la sigla OsGOOD, seguita dai numeri ~ispettiv~men_te -~' pag_ma ~ ?I n~t~, I~ 
particolare ho rinunciato - tranne che m alcum ~asi P''.1 s1gnifacat1v~ - at rmvu 
alle opere del Petrarca, che si sarebbero dovuti far~ m ':ontmua~1one, cotne 
precedenti di singoli passi dei nostri libri. Basterà qm rmviar_e, 111 hn~a g'.'nera
le, alle seguenti opere: Collatio laureatio,;is, Metr. II 10 ~ Zoilo (BrlZ!o Visc~n
ti); Fam. X 4 al fratello Gherardo, con I ed. I ~e! _Bucoltct,m carme_n; Invectwa 
contra medicum III. Anche si sarebbe dovuto rmviare a precedenti nel_ Mussa
to: In laudem poeticae ad Ioannem de Viguntia; Ad Ioannem grammattcae f'°' 
fessorem docentem Venetiis; Ad f~atre11: Ioa~ninum_ de 1:fantua -~ontra poet1~a~1 
arguentem (in Opere a cura di Pignorrn Osio e Villan~, Venetus 16?6, ~0111; 
Thesaurus antìquitatum et historiarum lta!iae, VI 2, _Letda 1722). I smgoli t<:811 
sono talora citati da O. ZENATTI, Dante e Firenz~, Ftr_enze s.~-, pp. 206-337 (in
dicato con la sigla Zenatti, seguita dai numeri di pagma e di nota). Una b~ona 
sintesi, con l'ordinamento dei testi del Petrarca e del Mussato, qu'.'.lla di G: 
RoNcONI, Le origini delle dispute umanistiche sulla foe~ta, R?m~ _1916. I t~tl 
del Petrarca, con la sola indicazione Prose (sempre rifenta ali ed1z1~ne Ricc1a:
di, Milano-Napoli 1955); quelli del Mussato, con Opere. Per la gra~ta _ho s~gu1-
to il criterio dei libri precedenti, scostandomi talora dahesto del _Ricci. Egli h_a, 
ad esempio, conservato la forma frequentissima drcu!l;ttus-um d1 A, n_ientre m 
Vulg. è costante la forma drct,itus-11111. Nella, ~raduz1one _- nuova nspetto ~ 

Il del Ricc ·1 - ho operato varie modifiche d1 mterpretaz10ne, per adeguarmi que a . " . 
al testo. Naturalmente per il rapporto Petrarca-E. la trattazione pm vasta tlilla-

ne quella di Bn.LANOVICH, Petrarca, 59-294. 
2. Cfr. Proh. I 3; Ov. met. 2, 1-4. 

3. Cfr, Proh. I 40. li XII 
4. Per Eolo, XIII 20; per Atamante, XIII 67; per Learco e Me certe, 

70, 
5. Cfr. Proh. I 42. 

6. Ivi, 40. Il · d d 
7. ll tema già in Trait. 138 ss,; e dr. anche De ~as., ill 14, per10 o . a «que 

quidem peregisse ... » a «labari igitur huic» (§ 6) è m calce d1 A. Le_due righe se
guenti sono scritte su rasura; non serve il cod. Vre per la :icos~rUZl~ne del testo 
precedente, perché vi è già riportata la correzione (v. il m10 Difesa 289, n. 
24). 

NOTE, XIV 

8. Io. Ap. 1, 8; 21, 6; 22, 13. 

9_ Verg. ecl 2, 65. L'inciso «ut iam dixi», nel terzo periodo successivo (§ 5) 
è in margine di A. ' 

10. Macr. somn. 1, 11, 3: «et oroµa, quasi quoddam oijµa, id est animae se
pulcrum». Più sopra il «senatu gnatonicorum» riprende Terent, eun. 2, 2, 
25, 

11. Rm. 16, 18. 

12. Nel passo del De ignorantia, che riguarda lo stesso tema, il Petrarca cita, 
per la terza questione, Cic. nat. deor. 1, 21 (Prose, 738). 

13. Che rappresentano, delle arti liberali, la grammatica (Prisciano e Ari
starco), la retorica (Cicerone), la dialettica (Aristotele), la geometria (Euclide) 
l'astronomia (Tolomeo). ' 

14. Esp. D., I (1) ì1. 
15. Apul. fior. 15, 23; Geli. 1, 1-4. 

16. Questa accusa ai legisti - dopo il Petrarca, Fam. I 1; XIV 2; XX 4; 
XXIV 1; Sen. XIV 1 - anche in De cas. ID 10 e in Epist. XX a Pietro Piccolo. 
Poche righ': più sotto(§ 3), con alcuni Vulg., adotto la lezione/ieri mentionem, 
che pare più corretta di fieri mentio di A e del testo Ricci, Poche righe più 
avanti il tratto «ob hoc pauperrìmos ( ... ) abscondita conclusione» è in calce di 
A: e in queste righe si noti il costrutto anomalo «ex his intelligi [ ... ] nullius pre
di eorum existimanda/acu/tas sit». 

17, Cfr. XIV 11. Più sotto (§ 11) per la frase «vatum poemata ( ... ) scripta», 
cfr. XI 2 e n. 40. 

18. Secondo il sistema tolemaico si riteneva che il firmamento si muovesse 
da oriente a occidente; e i pianeti da occidente a oriente, Qui il B. allude alla 
via che il sole, percorrendo il suo giro intorno ali' emisfero australe della ter
ra, si credeva percorresse per condursi dall'oriente (ab Yndis) all'occidente 
(Hispanos) (Ricc1). 

19. Il possesso enfiteutico, nel diritto romano, comportava un diritto reale 
sul fondo altrui; il possesso precario era invece esercitato senza l'intenzione di 
comportarsi verso la cosa come se fosse propria (Digest. 43, 26). Dei nominati, 
Titus (in A e Vulg.) deve essere corretto in Titius (come Sempro11it1s e Gaius in 
XIV, 13). 

20. Indictum iustitium è, secondo Livio 9, 7, 8, la sospensione della giustizia 
per lutti o feste. Per la successiva dichiarata differenza tra scientia e /acultas, 
HoRTIS 178 rinvia al Philobiblion di Riccardo Bury e altri riscontri propongo
no OsGOOD 150, n. 12 e ZENATTr 216, n. 1, dove è citato il Mussato e, dopo il 
B., Coluccio Salutati (Epist. I 255). 

21. Cfr. Esp. D. XV 91 e Bucc. cam,, XII. Poco sopra (alla fine di § 12) la 
frase «et sic non idem semper sunt ut comperta poesis» è in margine di A. 

22. Ivi IV (1) 99-100, la fonte dell'aneddoto è indicata in Curzio Rufo, al B. 
noto, come in XIV (1) 28; ma la vera fonte è Plin. nat. 7, 29, 107-108. In Curzio 
Rufo non si trova il particolare (Esp. D,, p. 326, n. 115). 

23. La notizia su Plauto deriva da Gell. 3, 3, 14 (tre volte citato in Esp. D., 
IV 1). 

24. Hìer. Chr. 1777: «habitavit in monte Aventino [ ... ] contentus unius an
cillae ministerio». 
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25. Cic. Arch. 9, 22; Liv. 38, 56; Plin. nat. 7, 30, 113. 
26. Vita Donati, in Vitae virgilianae antiquae, Oxonii 1967, pp. 1-2 (e anche 

v. I, n. 159). 
27. Verg. ed. 9, 28 (Vita Donati, p. 22); cfr. Esp. D. I (1) _60 da Eus.-Bier. 

Chron.; W. Burley, Libellus de vita 104; Vine. Bellov. Spec. Htstor. VI 61. Poco 
sotto toto orbi (dativo) come in XIV 11: «toto orbi notissimum». 

28. Vita Donati 39-41; Esp. D. I (1) 117. . 
29. Val. Max. 7, 1, 2; Plin. nat. 7, 46, 151 (e cfr. XV 2). In I 23 la differenza 

tra egestas e paupertas. 
30. Macr. sat. 7, 3, 21; Val. Max. 4, 3, ext: 4 (e cfr. Esp. D., IV (1) 293-

298). 
31. Val. Max. 4, 3 ext. 4 (e cfr. De cas., I 16, 8). 
32. Ivi 4, 3, ext. 3 e Cic. tusc. 5, 32, 91. 
33. Ivi 8, 7, ext. 4. 
34. Ivi, ext. 6. 
35. Lucan. 5, 519 ss. (e cfr. Pd. XI 67-69; e specialmente il v. 69: «colui che 

a tutto il mondo fè paura»). Solita grafia hostium per ostium in A . . 
36. Ivi 1, 584 ss.; e cfr. Inf XX 47: un lungo brano è in calce d1 A alle cc, 

143a e b e 142c: da «nec ut arbitrantur ... » in avanti (§ 25); ma largamente ri-

maneggiato in Vulg. 
37. Per Omero, Ennio e Virgilio, i passi degli autori citati alle nn. 22, 24, 26, 

per Orazio, v. la sua satira (1, 6, 6 ss.); per Esiodo, Ov. Pont. 4, 14, 31; per Eu
ripide, Val. Max. 3, 4 ext. 2; per Terenzio, Suet, '-'.ita_ Ter. 11. 

38. Per Camillo, Hor. carm. 1, 12, 42-44; per Cmcmnato, Val, Max. 4, 4, 7; 
per Curzio (ma Curio; e cfr., per lo stesso errore, De cas., V 4, 5, dove sono 
messi insieme Fabricii e Curtii, come in I 16, 8 e IV 17, 6 e 11: e v. anche Esp, 
D. IV (2) 54) Val. Max. 4, 3, 5; per Fabrizio Luscino, Val. Max. 4, 3, 6; e p~r 
tutti Cons. a Pino de' Rossi, 72, in Tutte le opere dt G.B.; V 2, P· 638, Il B. ri
prende, nella interrogativa, la proposizione g_ià presente in A (ROMANO 6~2, 
26-27, soppressa in Vulg.); e si vedano altre differenze tra A e Vulg. Nel peno
do successivo (§ 26) si noti il costrutto: «non advertentes ( ... ) proruant». 

39, Cfr. XII 1. 
40. Cfr. Comedia Ninfe I 3. 
41. Qui è errata la traduzione di Rrccr 927: «che i vasti seminati non si gua-

stino» (il nimia va riferito a pluvia, non a sata), 
42. Val. Max. 8, 7, ext. 14 e Cic. sen. 8, 26 (e cfr, Esp. D., I (1) 89 e Geneal. 

XIV 19). L'esempio di Solone, anche in Petrarca (Fam. XX 4). 
43, Il Ricci ricorda qui la rappresentazione dantesca del Limbo in In/ N 

112-117 (Opere, 930, n. 1), . . .. 
44. Ps. 68, 10; Io, 2, 17. Poco più sotto (§ 7) il Ricci traduce il '.'comes~tto,m• 

bus interesse» come «essere presenti ai contratti» (e cosl il Betuss1); ma 1 uruc~ 
significato nei lessici per comesationibus (ma commissationibus) è quello dt 

banchetti, inviti ecc. 
45. Mt. 23, 7-8, . . 
46, Dt. 23, 25. ZENATTI 225, n. 1 cita il cap. 21 del libro VII del Poltcrattcus, 

dedicato agli ipocriti religiosi. 

NOTE,XIV 

47, Anticipa i contenuti dei capp. VI-XX in cui confuta le seguenti critiche: 
che, la poesia sia un'arte puerile e ridicola (VI-VIII); che i poeti siano «fabulo
si», anzi «fabulones» (IX-X); che essi siano «rustici» (XI); che i loro poemi sia
no oscuri (XII); mendaci (XIII); pieni delle lascivie e delle inerzie dei pagani 
(J{JV); che siano «suasores criminum» (XV); seduttori delle menti (XVI); o 
scimmie dei filosofi (XVII); che sia peccato leggere i libri dei poeti (XVIII); 
che Plaroae abbia voluto cacciarli dalle città (XIX); che Boezio chiami le Muse 
prostitute (XX). 

48, Giove: fuoco e aria in Serv. Aen. 6, 727; uomo: in Ov. met, 10, 157-158; 
toro e aquila ivi 2, 850 e 10, 159 ss. (e v. poi XIV 14). 

49, Plat. rep. 3, 398a, 607b, 9, ap. Aug. civ. 2, 14 (C.C, XLVII, p. 45) e 8, 13 
(C,C, XLVII, p. 230); (e cfr, poi XIV 14 e 19 e Esp. D., II (1) 71 e 83-84; e Petr, 
Jnvect., III, Prose 664). 

50, Boet. cons. 1, 1 (v. anche XIV 20 e nn. 231-232). 
51, 1 Petr. 5, 8. 
52. Traduco un po' liberamente, come il Ricci, che suggerisce la proverbiali

tà della frase, ripresa dalla tecnica del combattimento, quando si gettano nella 
mischia le truppe di riserva (triarii, appunto, nella legione romana). 

53, 2 Tm. 2, 4 (citazione del Rrcc1). 
54. Verg. Aen, 6, 261. 
55, Ps. 31, 10 e 85, 2. 
56. Plaut. menaech. 247, 
57. Prv. 2, 6. Più sopra, «et post hec suo loco demonstrabitur», il rinvio è a 

XIV 8. 
58. Cfr. all'inizio: «aut nullam aut futilem». 
59, Gli oppositori dimenticano quanto sopra detto: che cioè la poesia è 

sdentia (per la stabilità dei suoi principi immutabili) e non facultas (attività 
umana soggetta al mutare dei tempi). 

60. Questo immaginato gruppo figurativo (forse da Ov. fast. 1, 415-540) po
ne Priapo ali' assalto di Iole (per la quale, e per quanto riguarda il suo rapporto 
con Ercole, v. XIII 1). 

61. Cfr. IX 3 n. 34 dove è citato Horn. Od. 8, 266-366 (per l'elogio di Giot
to, cfr. Am. Vis. 4, 16, 18 e la nota del Branca a p. 569, con i rinvii a Pg, XI 94-
96, Petr. Fam. 5, 17, 6 e, del B., a Decameron VI 5 e ZM 232). Secondo HAu
VETTE 40, il B. poté conoscere Giotto a Napoli, nel 1330-32, Poco sotto, il rin
vio «ut latius post dicetur» è a XIV 19, 21-22. 

62. Il B. allude chiaramente, tra gli altri autori, a Dante, ( Convivio e Divina 
Commedia), All'inizio del capitolo, oltre ovvie aggiunte, per precedenti omis
sioni, l'inciso «si exquirat inventio» è in margine di A. 

63. Cioè delle sette arti liberali (Trivio e Quadrivio), della filosofia morale e 
della scienza naturale (fisica e matematica). Poco sopra (alla fine di§ 3 ), la frase 
«nam si deficiant hec, non nunquam circa excogitata torpescit ingenium» è in 
margine di A. 

64, Già in Tratt. 1 131, sulle orme di Petrarca (Fam. 4) e, attraverso lui, di 
[sid. orig. 8, 7, 1-3, la spiegazione etimologica di poesia è fondata sull'errore, 
nd codice del Petrarca Par. lat. 7595, in cui si leggeva poetés, in luogo di poesis 
(cfr. Esp. D., I (1) 74). 



1706 GENEALOGIE DEORm.1 GENTILIUM 

65. Isid. orig. 1, 39, 22: «Poesis dicitur graeco nomine opus multomm libro. 
rum, poema, unius». 

66. Cic. Arch. 8, 18: già citato da Petr. Invee!. I; e in seguito dal Salutati, De 
fato et fortuna. Per il concetto successivo della poesia, come facoltà di origine 
divina, ZENATTI 230, n. 3 cita i versi del Mussato nelle epistole a Giovanni da 
Vigonza e Giovanni da Venezia (Opere, pp. 40-41 e 62). Alla fine del capitolo il 
Ricci lascia la lezione di A: «componimus et exponitur»; i Vulg. correggono 
«componimus et exquiritur»; tuttavia exponitur dà miglior senso ( e si accoglie); 
si può pensare ad un errore di copiatura da exponitur a exquiritur, per influsso 
del successivo exquisite (exponitur exquisite in margine di A). 

67. Trait. 1132 ss.; e cfr. Esp. D I (1) 73-74. 
68. Isid. orig. 1, 39, 11; Raban., Excerpt. de arte gramm. Prisciani (P.L. CXI 

666 C). 
69. Gn. 4, 3 ss. 
10. Ivi 8, 20. 
71. Ivi 14, 13-20. 
72. Ex. 25-27. 
73. Eus.-Hier. Chron. 41, 1. 
74. Paolino da Venezia, frate minorita, vescovo di Pozzuoli dal 1324 al 1344; 

dalla cui Chronologia magna (Pal. lat. 4939) il B. attinse notizie e dati per il De 
mulieribus e il De casibus; prima le raccolse in ZM, c. 171. ( cfr. la nota a De cas. 
I 1 e la bibliografia ivi citata; ma vi si aggiunga Mostra di manoscritti documenti 
ed edizioni (del B.), I, Certaldo 1975, pp. 124-126). Su Paolino Veneto, oltre gli 
studi citati in De cas. (n. a p. 914), in particolare A.M. CosTANTINI, Studi sullo 
Zibaldone Magliabechiano, II, La polemica con Fra Paolino da Venezia, «Studi 
sul B.», X, 1977-78, pp. 255-27.5. Il Floramo, cit. p. 227 ricorda di Paolino un 
capitolo intitolato De diis ge111ù11•1. 

75, Per esempio, aveva potuto leggerlo nel Chronicon di Eusebio-Gerolamo 
e in Bcda, Temp. («primus bella instituit et armorum instrumenta invenit,>l. 

76. Esp. D. I (1) 75. 
77. Petr. Fam. X 4, 3-5. 
78. Identiche espressioni in De rnr. VI 13, 7. 
79. Aug. civ. 18, 14. 
80. Leonzio, da Barlaam, e questi da Eus.-Hier, Chron. 56, 3 e 6 e Verg. ed, 

4, 55-56 e 6, 67; e cfr. In/ N 141. 
81. Per Orfeo, Lino e Museo, cfr. Geneal. V 7 e 12 e ZM 183v: «Orpheus 

Museus Linus carmina primi reperiere et theologi dicti sunt, a quibus poeta• 
rum ars sumpsit exordium» (da Paolino Veneto). 

82. Eus-Hier. Chron. 56, 3-5: «Museus filius Eumolpi [ ... ) Orpheus trax cla
rus haberur, cuius discipulus foit,.,. 

83. Ibidem, e questo sotto \\mm, XVIII di Egeo, mentre Europa fu rapita 
ndl' anno XXIII di Pandione, che precedette E?eO. 

84. Paolino Veneto in ZM 20, r-,·. 
85. Arist. Metaph. I, 3, 985b 27, ap. o\ug. ci,·. 18, 14 (già citato qui in P,o/., 

Il 4 e in Tratt. 1, 155; poi in /isp. D. J Il 1 75 e ancora in Geneal. XV 8). Prm· 
dcntemente il Petr. Fam. X 4, 2 e lm·. e meJ llI (Prose 674). Per l'identìr) ,1i 

NOTE, XIV 

poesia e teolo~, cfr. Mussato nell'epistola a Giovanni da Vigonza (citato da 
ZE:-IATTI 326, m Opere 44c). 

86. Eus. Praeph. Evang. 9, 10-15. 
87, Isid. orig. 1, 39, 11. 

88, Ivi 8,_ 7, 3: «Vates a vi mentis appellatos, Varro auctor est». Anche Ra
ban, De umv. N 5 (P.L. CXI 92 A). Più avanti (IX 1) fabulones è termine di 
lvfacr. sat. 2, 1, 9. 

89. Ivi 1, 40, 1: «Fabulas poetae a fondo nominaverunt, quia non sunt res 
foctae sed tantum loquendo fictae». Si noti alla fine del par. 1: «doleo quod [ ... ] 
e/ferre». 

90: Le. 24, 1_4· 1?, Si ~~ti - ma è dello stesso Luca - il costrutto «factum est 
[ .. .J 1bat». La clta.zJ.one e m calce di A. 

91. Isid. orig. 1, 40, 6. Cosi citato, insieme con Aug. de mend. 13, 28 in Rrc-
CI, Opere 958, n. 3. 

92. La distinzione in quattro specie, da i\lacr. somn. 1, 2, 7-11. 
93. Esopo nel passo di Macrobio citato. 
94. Arist. rhet. 2, 20. 
95. Ov. met. 4, 1-54 e 389-415. 
96. Cfr. XIX, 21. 
97. Verg. Aen. 1, 81 ss. e Horn. Od. 12, 158 ss. 

~~-. Plauto, più volte citato in Gen~al. (v. Elenco Autori), in Esp. D., I (2) 96 
e gia m De multer. XXIII e LVII. D1 Terenzio (la citazione in IX 1 ROMANO 
437, 26 è soppressa in Vulg.) il B. possedeva, da lui trascritto, l'a~uale cod. 
Laur. XXXVIII 17, nella «Parva libraria» (MAZZA 19-20). La citazione del 
Pbormio, attraverso Act. Ap. 9, 5 è anche in Esp. D., I (1) 104; in De nmlier 
XXIII: XXN, forse da Hier. Fpist. 54, è eitaw l:.ll!luchus 4, 5 {e già in Chios; 
di I eS 1. 50, 1). 

99. Rhet. Her. 1, 8, 13 e Cic. inv. 1, 19, 27 (e v. Fsp. D., ace. 22) Seguiva in 
rr.argr\e di A, la frase, soppressa in \ 'u/_g.: <,Nec fa~tìdiant obiectores [. .. ] u~us 
est» (hrntANO 707, 17-18). 

100. hid. 9, ~-15 {e~&. Isid. orig. 1, 40, 6 e Aug. de mend. 1, 13, 28). 
101. C.,. Balbi Catholzcon, s.v. /!:~11r,1 le cfr. Aug. In psalm. 77, 3). Più sopra, 

pet la documentazione dei miti nella Sacra Scrittura, v. Geneal. II 14; VII 20, 
X 1, e moltre Esp. D., Ace. 47. 

102. Mt. 13, 35 (che cita Ps. 77, 2). Cfr, Petr. Fam. X 4 e Esp. D. I (1) 103 e 
T~a/t. 150. ZENATn231, n. 3 cita anche le epistole del Mussato a Giovanni da 
Vigonza e da Venezia ( Opere, 41 e 44). 

103. Liv. 2, 32, 8 Memnio è grafia errata dal B. per Menenio. 
104. Apul. met. 4, 23-27. 

, 11),. Li fav_ola è esposta e cornmentat,1 in V 22. Subito sotto: lapsus, non 
t.!'['sos, I come m RrccI). 

_ 106. Iacopo di Sanseverino ehbc d.tl\a moglie ,'vlargherita il titolo di conte di 
Unarnmonte; dalla madre aveva quello Ji Tricarico. Alla fine del periodo ho 
corrl'.tto, col Ricc1, un errato nemo in nw'luin. 

107. Richiamo ad Hor. ars 33,. 
!OS. lo. 8, 7. 
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109. Quint. inst. 5, 12, 17 (citato dal Rrccr). 
110. Verg. ed. 6, 31. 
111. Verg. georg. 4, 220 ss. 
112. Verg. Aen. 6, 724 ss. 
113. Verg. georg. 4, 415 ss. La lezione Climenes di A e Vulg. va corretta in 

Cyrenem (come nello stesso Geneal. V 13). 
114. Verg. Aen. 6, 235 ss. 
115. Già in Trait. 26 (per l'epitafio di Giovanni del Virgilio ivi citato: 

«Theologus Dantes nullius dogmatis expers» ). 
116. Dante, Pg. XXIX 108 ss. 
117. Petr. Bue. cann. IV 38 ss. 
118. Ivi VI. 
119. Il De vita solitaria fu invitato a Filippo di Cabassolle nel 1366; il De n

mediis utriusque fortunae, finito il 4 ottobre 1366, comprendeva nel 1354 la 
parte dell'opera fino a II 92 (FORESTI, Aneddoti, 315) e, forse, con il titolo De 
remedti's ad utramque /ortunam: cfr. XV 6 e il mio Presenze 261. Il cod. V 2 del
la «Parva libraria» conteneva il De remediis (MAZZA 38). Dovrebbe trattarsi 
della prima redazione, già licenziata nel 1366 e favorevolmente accolta (Petr. 
Sen. VIII 3, del 9 novembre '67) perché la seconda redazione, secondo l'ipotesi 
del Rrccr, Prose 1170, fu frutto di ritocchi successivi (v. la n. 20 del libro 
XV). 

120. Il senso spiegato - ma in modo sfuggente - nella lettera a Martino da 
Signa (Tutte le opere di G.B., V 1, pp. 712-723). 

121. Cfr. XIV 11. L'elogio della solitudine, oltre che in De v11a solitaria, è in 
Fam. III 5, IX 4, XVII 5 e in Invee/. contra medie. IV. In generale per una «c0• 

mendatio poesis» del B., v. De cas. III 14, 5-13. 
122. Cfr. XIV 4, n. 42. 
123. La notizia proviene certo da Leonzio, ma anche da Val. Max. 9, 12 ext, 

4 e da Gell. 15, 20, 1. 
124. Le fonti già citate alla n. 25. 
125. Vita Donati, 27 e 3 7. 
126. La testimonianza dell'amicizia di Dante con Federico d'Aragona, re di 

Sicilia è anche nell'epistola di frate llaro (Zib. Laur. XXIX 8, c. 67r); e in Trait. 
193 è detto che a lui poté essere dedicato il Paradiso; mentre frequenti sono gli 
attacchi a quel re dello stesso Dante in Conv. IV 6, 20; Dv. e/. I, 12, 5; Pg. VII 
119-20 e Pd. XIX 130. Per Cangrande, naturalmente, bastavano l'epistola XlII 
e Pd. XVII 71 ss. (cfr. Trai/. I 183 e 194). 

127. Per Carlo IV imperatore, v. le Fam. X 1; XVIII 1; XIX 1; XXI 7: ami
cizia peraltro spezzata, come da Fam. XV 8, 13. Per Roberto, esaminatore del 
Petrarca prima della incoronazione in Campidoglio, v. la Posteritati (Prose, 14, 
16). I papi furono Clemente VI e Innocenzo VI. Il Ricci osserva che il/uùseal
lude ad amicizie non più esistenti, essendo Roberto morto nel 1343, Giovanni 
II nel 1364, e avendo il Petrarca già rotto con Carlo IV nel dicembre 1364, data 
della Fam. XXIII, 21. 

128. Hor. epist. 2, 2, 65-66; 76; 79-80; 84-86, citati anche in De vita solita· 
ria, II 7, 2. 

NOTE,XIV 
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129. Qui il B. ricalca - come sopra - nella citazione d' . . . 
del De vtla solttana (Prose 406-408) p I . 1 versi e nomi, il II 1 
Arsenio e Macario, (sec. V). · ao O eremita e Antonio Abate (sec. IV); 

130. Ancora riprende la descrizione del D 't l' 
cfr. anche Invect. c. med. IV e Fam. III 5; d ;;.\~~~aria, I 7 (PrOJ:e, _369); e 
Geneal. XI 2). ' 5 (v. anche il finale di 

131. Caturcenses (di Cahors) è sinonim d' . " . 
Pd. XXVII 58. o 1 usurai, gia m Dante, Inf XI 50 e 

132. Il capitolo è stato steso utilizzand ( . 
med. III (Prose, 668-672). 0 spesso ripetendo) Petr. Invect. c. 

133. Arist. Rhet. III 2; Cic. inv. 1, 20, 28· Rhet Her 1 9 
134. Ancora Invect. c. med. III (Prose 670) · · ' ' 14· 
135. Le citazioni di Aug. conf. 4, 16, 28 e Énarr . p 126 

da Invee/. c. med. III (ibidem). · m s. , 11 sono ancora 
136. Sap. 7, 21. 

137. Mr. 3, 29. All'inizio del par. 10 ho omesso . 
zione, longe magis: onde è da aggiunge 1 • : pe~ una svista, nella tradu-

An • . . re mo,to Pttt pnma di abbia 
138. cora c1taz10m agostiniane (ci 11 19. E . · 

Cc XL 1865 . v. , , narr. m Ps. 126 11· 146 12· 
. . , p. e 2130), nprese da Invect d , , , . 

concetto, Tratt. 1, 139; inoltre Geneal. I 3 ~ ~t\j ~I (Prose; 672);_ e ~fr. per il 
cr. somn. 1, 2, 17. Delle Enarr. in Ps. i codd ~ 12 (i3) 8d-9ll, dove e c1t~to Iv.!a
(MAZZA 18). · e e a «Parva librana» 

139. Rhet. III 2 e Hor. ars 48 ss. 
140. Eph. 4, 22-24; 3 Col. 3, 9-l0. 
141. Petr. Invee/. c. med. III (Prose, 672). 
142. Mt. 7, 6 _(e ancora Jnvect. ibidem). 
143. Come N10be, qui xrr 2 e De mulier. XV. 

da 1~:~t!~;~. conf. 1, 13, 22, citato dal Ricci, per la falsità della venuta di Enea 

145. Cfr. cap IX· «C m · f b I . . o posmsse a u as apparet utile potius quam d sum». amno-

146. Aug. de mend. 14, 25 (P.L. XL 505) 
147. V. anche cap. IX. · 

148. V. cap. VII· «quid sit p · d d' 
149. Ap. passim (e cfr. Isid. o~;s1s8 un e . icta et quod eius officium». 

st. LIII: «Apocalipsis Ioannis tot hg.b,t7, 3), OSGooo 171, n. 12 cita Hier. epi-
5 a e sacramenta quot v rb 

1 O. Petr. fovect. c. med. III (Prose, 674_676) e a». 
151. Verg. Aen. 2, 689 (e cfr. Es D A · . 

poeti, come i dotti devono gi'ung p. ll;' . c~. 5 ). Anche per il concetto che i 
' ere a opm1one d ll' · d' 

cfr. Petr. Invee/. c. med. III (Prose, 676). e esrntenza 1 un solo dio, 

152. Cfr. Plat. ap. Aug. civ. 7 28 (C C XL VII 
6. Nella nota al passo di Agostin, L A· · 'p. 210) e Dante, Conv. IV 4-
rinvia a diversi testi platonici Il0p.: Lic_r, traduttore di De Civ. (Milano 1984) 

, . · 1u pertmente sembra R p 508 il ,r . 
mento e pmttosto approssimativo ll d' e. a; ma rueri-
avanti, sono in margine di A le p ' clo~eDque d~ 1 Apul. m XI 1 n. 16. Più 

. aro e. « lcen 1 sunt s d . . b I 
ment1entes», che seguono a <<hi non mend ' e p~opr10n voca u o, 
sotto, per la distinzione dei diversi t' . d' . aces tantum», scritte su rasura. Più 

1p1 1 ignoranza, v. Esp. D., IV (2) 23 _ 
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153. Io. 1, 9. 
154. Ap. 19, 9. Due periodi più oltre, il lungo tratto «Dicent scio ... nolentes 

cesserint» (§ 11) è in calce di A. 
155. L'esame dell'episodio virgiliano di Didone (Aen. 4 passim), dal punto 

di vista storico, in Petr. Se 11. IV 5. Cfr. Geneal. II 60 e VI 53; De m11/ier. XLII e 
la n. 15, p. 515; De cas. II 10: cfr. anche Aug. conf. 1, 13 (e cfr. Introduzione, p, 
16), 

156. Serv. Aen, 1, 382; Isid. orig. 8, 7, 10; Raban, De 1111/v. À'V, 2, citati in 
Esp. D. IV (1) 130; e sull'argomento, G. NlARTELLOTTI, La difesa della PDes,a 
11el Boccaccio e un giudizio SII Luca110, «Studi sul B.,>, IV, 1967, pp. 265-279, 

157. Horn. Od. 7, 207 ss. 
158. Verg. Aen, 1, 1-158. 
159. Attraverso Petr. Se11., il B. risale a Fulg. De co11/. virg., Bernardo Silve. 

stre, De 1111111di 1111iversitate (in Zib. Laut. XXXIII 31) e Giovanni Salisbury, 
Policmtic11s. 

160. Non ha visto il Ricci che il costrutto in V11lg. è spostato, con l'anticipa
zione della frase «civitati sue et populo imperantem>>, 

161. Verg. Aen. 6, 755-892 (e Serv. ad 1.: «ut celebret Romanos et precipue 
Augustum»), Poco sopra, al par. 16, Verg. Aen 4,265 ss, 

162. Ivi 4, 590-629 (e Serv. ad l.l. 
163. Cfr. Pruh. I, 42: «sensus absconditos sub duro cortice enucleando pro. 

cedanM. Subito sotto, l'inciso qcomicis potissime» (in Fulg. cade l'inutile a: e 
dr. XIV 19) è in margine di A, veramente indicato dopo 111odo. 

1(,4, Cic. rep. IV 10, ap. Aug, civ. 2, 13: ,,cum artem ludicrnm """·"""""·<uc 
totam in probro ducerent, id hominum non modo honore Clvium 
quorum carere, se<l ctiam moveri notatlonc censoria voluerunt1;, Il lungo 
tratto da ({enormia canebantur,> a ,.ifesponsum ('.)'.) 4-6) è in calce di A, 

165. Costantino, imperatore dal 306 al 337; SUvestro l, papa dal 314 al 

335. 
166. Cfr. n. 49 e XIV 19. 
1()7. Si noti Li. forma anomab altere pi:.:r alteri, Jocumenlata in autori tar-

di. 
168, C:fr. Il. 48. 

169. Sole: Sap. _5 1 6; fuoco: Le. 12., 49; leone: Amos 3, 8; scrpLntc: Num, 21, 
8; agnello: Ex.od. 12) 5; verme; Ps. 26; pietra: Ezech. 3, ~ (ma sempre: da Petr. 
Fam. X 4; e v. anche I'r,111. 1541. 

170. Amicta sole: Ap. 121, l; carro, Pg. XXIX lllk ss.; nave; 1\lt. 8, 24; arca 
Ps. 131_, 8; casa: h. 92, 7: tempio: Ps. 28, 9, Il passo Jantcsco citato, più che J,1 
vaghi spunti in Ps. 67, 18 e in altri luughi hihlici, dr:rÌ\'a da ricorJi dei trionii 
romani) come pochi vusi dopo si legge (JJ,~. XXIX 115-11()). 

171. ìvlaria 1 come regina. Ps. 44. 10; come aurora., luna e snlt, Cn. 6, 9; co

me vcrgine-maJrc, Is. 7, 14, Gcr. 31, 22; Satana, come serpente, L. C,_5. 25_: co
me leone, l Pctr. 5 1 8. 

172, Secondo il R1cc1) Opere, 1006, n. 1 \,C pri.nrn HEcK Uì.. 251. n, _) l L]nèsto 
,:.vi1· vcncrahilis,> fu forse 1-'ranccsco di Bi,mconc, Je' Ncrh1 prnfc":;sot-c di teolo

gia nello Studio fiorentino dall'ottobre 1364. Nel l'angelo di c;iuvanni nnn ri• 

NOTE, XIV 

corre la parola poeta, che si legge invece 1·n Aci. 1 
7, 28. A questo passo si riferi

va il B.? 
173. Per Foraneo, cfr. Vll 23; per Minosse XI 26· E - , 

curgo, Val. Max. 5, 3, ext. 2. ' 'per aco, XII 4J; per LJ. 

_174, ~i !ife~isce~ nell'ordine~ ai seg_uenti passi: Verg, Aen, 1, 198-207· 2 657-
610; 2, !O! ss,, 3,_J90 ss.; 4, 2;9 ss.; J, 104 ss.; 6,236 ss: 6 752 . 10 '-1'0 , 
11, 29 ss.; 12, 43J ss. ' ' 85 •1 , J ss., 

175. I tre poeti, già più volte citati ancora in quest'ordm' I, , 
,cnT 19 ( · · E D T ' e sono racco tl m 
"-"' e poi m sp. ., I\ (1) 131, con riferimento a Inf IV 89) 

176. 1 Reg. 16, 23. · · 

177. Hier, praef ad Eus, Chron. II (cfr. in XI 2 li 40 l . , 
pleta; v. XIV n. 242). e a a n. a crtazrone com-

178. Verg. ecl, 3, 90; Hor, epod. 10, 2. 
179. Il terzo, ben noto al B · il prim l · d' 

4 (, al . , . ·, 0i so O 1n 1rettamente, attraverso Macr 
sar. 6, 1, 2 m cum cod1c1 Catuli per Catu!lt). e Petr Fan IX 4 14 ,, · 
30, D re, d .. l 69· il d ' · 1• , , ; metr. 3 ' e 11e 1/S ' ' secon o attraverso Quint 10 1 93 f ' XXIV 4 9-10 Po 1 f · ' ' e, orse, Petr, Fam, ' , ilm , fu co ;o?ra a orma appla11de11t per applaudunt (non essendo :'ft{r;. ente turo ' e vero errore del B. Così anche nel titolo di De cas, I 16 

180. Per febo e Dafne, v. v1I 29; per Ercole, Xl!I 1 
181. Horn. Ud. 12, 165 ss. . 

182. Io1: 7, l2; Mt. 27, 6.3 (e cfr. Lettera a Pino de Rorsi 149 p 647) 
183. C r. IV 42. L'incis ' · . · , !' . ' ' . · 

'f· , t 1 1~ ? ,o e m margine' I A. Lo spumo al capitolo è tratto da ;, acr. sa . , ; ) -· 
184. Tra!/. 154. 
18.5. Cfr. XIV 7, 1. 

186._ llicr-. Epist, 21, 13, 4 (,id Damasuni)·. l 
J d stessa citazi,me in Esi, D., I (1) 72 e 92. ,a citazione è in margine di A. 

187. Eco ,fantesca: Pd. XXI 135. 
188. Echi oraziani: carm 2 10 lo ss 4 4 1 . '[' . 
1X9 Cf· XV ) I : ' ' è • e 1 ' e vtrgr rnrn: Acn. -4, 208. 

.". , r. ., -- : pro -:i,1h1lrncntc atttavcr::,u Pccr lnuxt f,, ! 
Ricn Roma 1950 1 79. J. . _ . , . .· r · •· me(· quuulam, 

, 1 • • - > J. -. · a ~enten?a attribuua a D10genc: in J il /, 1·. ·. · 
,J/iO.IWìl p,1_,rfusophomm (in 7ihald L-mr XXIX 8) I E , Jcr ( l • lc/11 Jn/t
. XV ' 2 ., ·h · , · ' · " ' ' · 11 .sp. /J., IV (I) 264 come 
m .-' J'. . e attn UHJ. a Socrate, Nei JJrovrrhi toscani di G e· . ·. -, . , ... 
J_ Cl medtcl ~onu ricoperti J·1LI·t lern 11· l . . l . J . . 1ust1. <<Crh u ron 

11 e _1. - . ' ' '-, que 1 <Cl ncc l1 <.uu denari>> Più •1,· · 
1,1 ,1 unr: l ! 6! il pl'O\'erbio 'C'rt·- I · 1 . . ,\antt 
: , .· , . . (, l . .-1mcn api(_ um non mtrarc quihu~ e ·t -,, I" 

i,1tre,1>,; non s1 è rmtracu;1to Ill'i r 'f , t .· . l , f . ~ g,1 ca 
1'n molte ling11è', In it,d[;rno: ,,Chi ~-1;

1
1c~e~J~'~l~~:t1\~ ~- C', I~lec te\'ah,;, nw è ben (lif:fus? 

rnsi)> 1Jkr:1<.EH 244
1 

n. -5,I. t \ctro, non \aJa a b;Htaglia dt 

190. Cfr. xv 10, (Ì 

191. 1\lludc, con i tre fondatori . . 
' . ·. , .· , . . . ai nspctli\·i movimenti ereticali: rnanichd-
mo_, afLll1lS!!llO l pcbgianestn10 !cioè· d 'r l ' . ,. ,' ' ' J' e ' . ' . ' ' < Ud 1srno )ent:-mak· fl('O'l?tonc Jc!L1 

u11.m~ta I - __ n.:to, ~l,1...'ga1.ione dd pr:cctto oriµ-inak:). ' o• . 

19 ... , Pci~~1hilè' rilcrimenro al G'iud/.,.·, ,· , . . ·(-, d' -.. 
J,;gli Scrm'è'gni n J)aJm,a· J •U'O. .. ,___,u,- t~.mus_,1 f . l \Jwtto, ndla cappella 
;rnto Ji Pisa. , e i ugna 111, anta i\,Lina !\·oveHa,; e del Campo-
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193. Act. 9, 15, 7; Rom. 7, 5-23. Per il Vas elect/011is, cfr. Esp. D., II (1) 61 e 
Inf, II 28. 

194. Cfr. XIV 5, 8 e 11, 4. 
195. Cfr. XIV 18, 2. Qui la citazione da Hier. Epist. 21, 13, 4 è parafrasata 

in modo più ampio della precedente (n. 186); e, così tradotto, in Esp. D., I Ili 
92. Il lungo tratto «Nunc autem superest•> fino a «horum protervia» (§§ 14-21) 
è scritto in calce di A da c. 15 lc a 1526. Il contenuto del capitolo. nel suo noc. 
ciolo, appare in Vine. Bellov. Spec. doctr. l, 8 e 2, 35. 

196. Dt. 21, 11, 13 e Hier. Epist. 21, 13, 6. 
197. Fulg. (v. n. 60 del libro I): qui, come in Esp. D., I (1) 96, confuso con il 

vescovo di Ruspe, Claudio Gordiano Fulgenzio. 
198. Aug. civ. 1, 3: «poeta magnus omniumque praeclarissimus atque opti

mis teneris ebibitus animis»; e v. 5) 12; 9, 4; 10, 21; 10, 2ì ecc. Altri autori cita
ti in questa opera: Orazio) Persia, Terenzio) Lucano, Seneca e Claudiano 
(HECKER 247, n. 3). 

199. Hier. Quaest. Hebr. /11 G11., Proh.: «Qui in principiis librorum debe. 
bam secuturi operis argumenta proponere1 cogor prius respondere maledictis 
Terentii quippe sustinens, qui comoediarum prologos in defensionem sui sce'. 
nis dabat». Per gli altri poeti, Epist. passim: ma in particolare Adv. Iovin. (P.L. 
XXIJl 211-358). 

200. Secondo Rrccr, non nella lunghissima CXII ad Agostino (CSEL LV, p. 
368), nella quale non si parla di poeti; ma ±orse nella LII al prete >Jepoziano (in 
C.S.E.L. LJV, 413-141 e specialmente 1, 2; 2, 5-6J. Per le <lue citazioni, cfr. 

D, 1 (1) e le nn. 100-101, 783. 
Act. 17, 28: ivi è citato, in rrnm1z1r,ne latina, Arato, Phacn .. 5: <<in 

Dco enim vivimus, movcmur et sumus)>. Inoltre: 1 Cor. 15, 33, <love è 
Menandro (del cfr. Rellq11i,1e 187, Koertc, 1959); per Epimenide 
(V! scc. a.C. ). c. 1, 12 in cui è citato il dcttu: ,,,,rc,cuscs scmper mordsces, 
malac bcs,iae, ventres pigri». Per le stesse citazioni, Esp. D., 1 (l) 101 e le reb
tivc note a p. 783, con rinvio ,1 Burlcy, L:'hc/!us de l'ila Xll e LXXVI. 

202. 2 Cor. 12. 2-4. 
205. Cit,1 De celesti /cmrchia Il 11-' G JJI 138), nella tradmione dc Sento 

Eriugcna (P,L CXXII 103~)_ 1044\ ripdendu l'errore: del J\kdiuevo, di atLri• 
huirlo ,1 Dionigi Areopagita, disu . .:polo di Paolo !)\et, 17, '14), mcntn:'. è Ji autu. 
re ben più tardo (fine sec. Vì. Cfr. anche Pd X 115-117 e XXVIII 130-112; e 
ancora D., I (l 1 102. 

204. X!V 9, 10 e la 11. 102. 
20.5. 1\ct. 9, 3--.5 e 26, lc.f e Tcrcnt·. phorm. 77--78: («1dvers11m stimulm c1ì

ccs,>, che riprende\'a un antico proverbio. (Jucsta commedia tcrenzian:1 - come 
l'EwwdJus (cit. in XV 9_) - il B. pDssedcv,1 nel codice a11togrdfo lI 2 della ul\u. 
Vtl libraria,>, che giù il Nov,Hi av-:va idl'ntificato C(Hì il l.aur. ;{__,_\..X--vm li 
(J\lAZZA 191; e in margine al è h sua 11otd d1inc Paulus1, Lsp D., I! l; 

l(n .. 104 e n. 106 di p. 783). . anche commento rl.m. \'is., p. 589. 
20/,. Mr. 7, 2; Mc. 4, 24; Le. !,, lK. 
207. V. nn. 4'l e 212. 
20g. Cfr. X]V 11, Dopo hz//cia1:!, a\L1 fine del par. l, si lcggè in margine J, 

A: «·Cui obiectionis [ ... ! rcspondisse1>, 

NOTE, XIV 

209. In Esp. D., IV (1) 195 ss. si dice che Callimaco attraverso Leonzio sia 
Ja fonte delle notizie su Omero (cfr. n. 107, p. 825 del commento di Pad~an· 
ma cfr. ora PERTVSI, 104-111). Per Virgilio, subito dopo nominato, v. XIV 4' 
n. 26. - ' 

2)0. Giovanni _Barrili,. napoletano, funzionario della corte angioina, giurista 
e letterato (m. 13)5): amico del Petrarca Uvfetr. Il 1 e 15, 82-86; Bue. carm. Il; 
Falil. XII 14 e À~ 10) e d:'l B.:. da lui ~onosciuto a Napoli nel 1340 (cfr. Lette
r,111 Fra,zcesco De Bardi, l>, ed121one e1tata, 864 e n. 29). Fu inviato con dele-
ga del re Roberto, all'incoronazione del Petrarca in Campidoglio ' · 1 

~ . } CUI pera tro 
non P?te pres~~z1are1 le~c.hé trattenuto da un'imboscata di predoni presso 
,~nagn1. L~ .notlZle su \ ugil10 - come quelle sul sepolcro di Pozzuoli_ sono at
tinte alla \ 1/a D_o11a11 36, p. 14 (e v. anche BRANCA, Profilo 151 e Esp. D., I (1) 
!18). Sul Barrili, cfr. Diz. biogr. !tal. VI, pp. 529-530. 

211. «Babilone occidenralis» è definita Avignone nella Invect. contra eum 
qlli maled1>:it Italiae (Prose, 772-773); ricorda i famosi sonetti 114. 137 e 138 

del C1111za:1ie:·e. A Va}chiusa (cfr. De./!11mù1ib11s s.v. Sorg1ÌI) il po~ra acquistò 
una propneta nel 133 i; e v1 abito, ad rntervalli, fino al 1353, mantenendone poi 
il ~ossesso. Il servo (villicus) cui allude il B. fu forse Raymond Monct (m. 
13J3), del quale st parla. rn Fa111. XVI 1, 1 (Rrcc!). Descrizioni della casa di Val
chcusa rn Fam. VI 3 e Xlll 8. 

212. Plat. ~ep. 3., 398A ss. e 10, 607B ss.; ma sempre attraverso Aug, civ. 2, 
14. Per la sene dei pom che Platone non può aver inteso cacciare dalle città, 
dr. Esp. D, I (1)_ 89-91 e v. anche Petr. Invee/. li[ (Pmse, 664) e Sen. XV 11 (9 
tebbrnco 1.373 ,1 Benvenuto da Imola. 

213. Omero e i suoi versi (v. k singole cit,ntoni in R1cc1, Opere 1036 e PER
TUSl 109, n. 1) sono citati nel Dixcsto, cut il B. si riferisce (tranne che per il De 
1/Hiitia, non Clmtitnl' versi omerici), 

214 .. il fon:~slJ.cod. J.aur. sccc. Vl-.Vl[, tolto ,;1i Pis,1ni dK lo avevano 
pre,o agli ,\malhtant nel l l35 o ll37 - dai Fiorentini nel 141 I lnon 1-106, come 
~cc~, C_Jpe'.'t\ !_-,· 1036, n. 4.L In fogli agglunti al codice è Li tntduzionc di Lcon
z10 J1 c1taz10111 greche.: inserite nd D/Rt'.1/0 kfr. F. D1 BF8EDETTo, Lconzio _53_ 
112 e ,rnchc P,, 1nus1 ]() 1-1021. 

215. Cic. Arch. 8, 19. 

21t.i. L . (1111l 111 fY1i fl.dtl Il !61 2971 uln v.111,u1t1, h1 ~atto cono 

~~·cr: ,11 B_. .r ,l'0\17[_.o, Lhl:' ne detti: 1111'1 redJLlCJrtc che nl purno pos[n, lfl luogo 
d1 J(1iil:,1s'. 1.nd1c1v~ hy;h'c' (e uJsÌ l(_l lLlSL:rissc ~ 13. nel suo Tetcnzio autogra~}, 

Lrnr. . .X:...\.\_Vl!~ ! 1, c._H...\\'; nu nel niar~rnc in/-criore dl'llo stesso si legge in ca 

rd;t,er: l;;·ec_1. 2..0.!w;l_. L\,_pi~r:11~1m;.1_ _ ancht: in Trait.) 96 C. lisp. D., 
!\ 1 l 1 ,_ J si li O\ a) L0/1 \',1r1.1nn, nt.:1 di Cellio ( Noci es Atticat'J' , 11 / ( , 
' J .. · I I . . . . . ' '" .. e 

~,;: ~~'1 I t'Ssl I H. l trivi) il nome d1 Per tutto il problema, cfr. PFRTUSI 
LÌJ-0{) 

217. 
4'Jl 

218. 

St111prc lLl I .eo111.iu. T p..1ssi omeri(i, citati in Pbt. up. 2, sono da Jl 9
1 

24. 025 Od. l'!, l(JCJ ss. 

Cli-. Lr parte fin,dc di XIV 4. 
219 - .ì.'i!c1 D_o.1.'!lll, I!, 9. ,\nchc lieckcr ,1\'C\'a ritenuto dover~i sostituire il 

Jr /1 e ì/tii\. con un {jili, non riuscerlllo chi,uo il co:,trntro nc,1nche con 
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l'aggiunta di un pingebatur (che si legge in Vulg.) almeno senza un altro sogget. 
to (vu!tus). Occorrerà quindi correggere il cuit1s in qui, facendolo soggetto di 
audiebat (queque minus decentia) e considerando il «frontis rubare» e il «men. 
tis verecundia» come complementi di modo, riferiti al predicato audiebat, )l 
Ricci ha forse inteso di avere risolto il problema, dando però la traduzione del 
Betussi, che presupporrebbe un «cuius vultus pingebatur». 

220. In Anth. lai, 1, 672 i versi di Ottaviano. Prohibitorit1s è aggettivo, da 
Labeone, in Plin. X 14, 37. 

221. Bocc. De f/11111i11. s.v, Mi11ti11s; cfr. anche Trait., 105; Esp. D., Àv 94_ 

95, 
222. Petr, Posteritati (Prose, 4), 
223. Cfr. XV 6, 11, per le opere in versi e prosa del Petrarca. Poco sotto (§ 

17) si noti: «nec dubito 11/ contingat•>. 
224, Claud. De bello gild., 385. 
225. Sen, epist, 6, 6: "moralem phylosophum» è aggiunto in margine di 

A. 
226. Notizie su questi autori in Liber philos. a11tiq. citato e in Zib, Laur, 

X),.'JX 8, cc, 25-35. 
227. Sono i fondatori di scismi e di eresie: Donato, vescovo di Cartagine, 

(scc IV), che iniziò uno scisma africano, detto <<donatismm,; Ì\facedonìo) ve~ 
scovo di Costantinopoli, vissuto, come il successivo, nello stesso periodo, che 
negò la divinità dello Spirito Santo; Paolino, vescovo di Sitmic\ che ncgò 1 con 

Ario, la divinità di Cristo. 
228. Basilio di Cesarea, Giovanni Crisostomo e S. Ambrogio, sec. IV; Leone 

Magno, sec. V. 
229. Esiodo e Euripide, già nominati in XIV 4 In, 37ì; Stazio e Claudiano 

molto spesso citati dal B. nelle sue opere. Due righe sopra la citazione dei poe
ti, all'inizio del par. 22, il <(sed ipsa etiam ahiecit gentilitasi> è scritto in margine 

di A. 
230. L'antro gorgoneo - come in }Jucc. c<1n11. 14, 120-121 è l'antro delle 

ìvlusc cioè la cavità dell'Elicona dalla quale - provocato da un calcio Jel cav:1!
lo l~e~aso_, nato dal sangue ddla Gorgone (Ceneal X 27) - scaturì la fonte di 
lppoctenc, sacra appuntu ,1lle i\lusc L ad Apullo. 

231. J3oct. cons, l, 1, 8. 
232, ,,Sccaicsc 111e1etrirnlac» (e cfr. anche Fsp D, 111) 108-111), 
2l3. Cfr. XI 2. 
234. Castalio, il fonte del Parnaso, sacro ad Apollo e alle ,\!use. 
235. floct. cons. 1, I, 11. La stessa citazi<>nc in Fsp. D., l il I 110 e n. 112, p, 

783 .. Altre citazioni Ji poeti (Omero, Or,1zio, Lucano) in RDct. cnns . .3. 
236. Cfr. XIV 6-7. 
217. lvi, 8. 
238. Ivi, 11. 
239. Cfr. XV 9. Roberto avn·<1 sessantacinque anni nel U41, data cui si rife

risce il R, che ricorda, suhitn dopo, l'incoronazione del Petrarca in C<1mpido· 

glio. 
240. Presa alla lettera, b frase significherebbe che nella ptimavcra del ll41 

NOTE, XIV-XV 

iJB. era ancora a Napoli (cosi B1nA;,ov1cH, Petrarca, I 68 e Rrcc1, Opere 1054, 
n, 2). Ma l'espressione deve forse essere intesa spiegando l'eo come riferito al 
Petrarca, che narrò al B. l'episodio di Roberto in uno degli incontri dal 1350 in 
poi, E di questa dichiarazione parla il Petrarca in Rerum memorandarum I 37 
(BRANCA, Profilo 51), Si ricordi che il B. anche in De cas. IX 21 e 26 riferisce di 
fard e persone come sicuri, pur avendone avuto conoscenza solo indirettamen
te, ;.la quello che fa decidere il problema in senso negativo, è il «nondum visi 
hominis desiderio» cli Fam. XXI 15, 27 riferito al primo incontro fiorentino del 
Petrarca con il B. nel 1350 (così anche ZENATTI 255, n, 1). Per l'interpretazione 
dell'Eneide dichiarata a Roberto, fino a suscitarne lo stupore, v, Se11, IV 5. 

241. Roberto morì il 19 gennaio 1343. 
242, Come in XI 2 (n, 40), si riferisce alla prefazione di Girolamo al II libro 

del Chro11ico11 di Eusebio e a Isid. orig, 1, 39, 11. 
243. Cfr. Trait. 190. 
244. Cfr. XV 6 e Trait. 177. 
245. Cfr. VI 7. Il Bue. carm, del Petrarca fu ritoccato fino al 1364 (v, anche 

Genealogie XIV 10 e nn, 117 e 120). 
246. Di Prudenzio, si riferisce alla Psycomachia; di Sedulio, al Carmen pa

scha/e. 
247, Visse tra il V e il V] secolo, ma non fu cardinale, Scrisse un poema alle

oorico in esametri sugli Acta Apostolomm 
" 248. Giovenco visse nella prima metà del scc, IV e scrisse Fvangc!iomm libri 
(329-3.ìOì. 

249. Origene lm. 25.3-254), inserito nell'elenco degli eretici dal V concilio 
ecumenico del 553. Si deducevano le sue eresie dalle affermazioni da lui pro-
nunciate sul prevalere del Bene. Egli le accuse (v. Rufimrn, 
De ,uf11/ter<1/io11e C!rigt·111s, P.G. XVlI 624; D., Jll (2) 33 e rL 40, 
pp. 818-819'1, 

250. La notizia in Hier. Adl'. R11(im1,11 2 (C.C. LX.XllI, p. \14). V. anche Pc .. 
trnrca 1 Sen. XVII 2. Poco m',rnti uno dei molti casì dì deponente- usato come 
passivu: «yuasi existi.rnt>s ( ... ) Augustinos aut krnnimos (. .. ) arhitmri. 

251. Cic. Arch. 16-17. 1 Io corrctw un q11i (per </ll(U' o q:wdì svista dc! B.; ivi 
il //!Ili sta in luogo di t,m/cn in CicL·ronc. 

Libro quindicesimo 

1. Dn. l, 19. 
2. Vcrg. ecl. Hl) l: «t'X!re,rmm hunc ... mihi conceJc fi.1hore111'>. 

.3. Suèl. Iul. 45. Alla fine del capiLOlo l'espressione (1tediYÌ\'i ... I consur
gcnt·>, riferita ai p()L'ti antichi, ~ pL'.r lo Z1-.. "l"ATTI 264, n. I, un presagio ddl'im-
;ni.ncnte lZinascirnc>nto; e pt>r l'esptessionc <'nDn modicum ... commodi presta-
hitur, ex quo ftlt saltcrn rnlibus Lgli cita \)epistola dd Salutati del 
24 dicembre 1475 ,r da Brossano iLpist. I 226), con l'elogio delle 
Gene/Ì!ogie, definite (,()pera ntìlis et admir,m<la,). 

..J. Pmh. I --ti <,Gon cxpcctl'.s r.,.·1 corpus ciu.'-dcm haberc pcrfcctnm; muti-
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lum quippe [ ... ] et fortasse distortum, seu contractum gibbosumque haben. 
dum ... ». E poco avanti (XV 3, 3) la fiera dichiarazione: «In longum persevera. 

bit hoc opus». 
5. Cfr. XIV 21 e la n. 29. 
6. Ps. 126, 1. 
7. Cfr. XIV 18 e la n. 189. 
8. I Proh. 2: «Quis primus apud gentiles deus habitus sit». 
9. Costrutto anomalo. Occorre togliere ut; oppure modificare i soggetti dì 

videre in eruditi homines (videant); e indocti (viderint). 
10. Hor. ars. 359. Subito dopo, per quanto riguarda Argo, cfr. VII 22, su 

Ov. met. 1, 522 ss. 
11. Cfr. n. 68 del libro I. Andalò del Negro, nato intorno al 1260, morl pri

ma del giugno 1334. Oltre che in I 6, è ricordato in III21 e 22; IV 16; VII2; Il{ 

2 e 4; inoltre in Esp. D., V (I) 162. 
12. Facili i rinvii a Trait., passim, 
13. Trait. 25 e Esp. D. Access. 34 (notizia discussa, ma in generale non accol

ta). Questo e altri passi delle Genealogie (tra cui quello, subito riferito a Fran
cesco da Barberino) sono ripetute quasi testualmente da Filippo Foresti (sac
cheggiatore anche del De mulieribus clart's) nel suo Supplementum chronicarum 

(1485), 
14. Cfr. IX 4 e la n. 46, Francesco da Barberino nel Mugello (1264-1348), 

notaio e giureconsulto. Esule da Firenze nel 1304, soggiornò in Francia fino al 
1315. Scrisse, oltre a rime d'amore, i due poemi didascalici Documenti d'Autore 
e Reggimenti e costumi di donna (v, anche HoRTIS 514-515), 

15. Cfr. la n, 5 del libro I e le numerose citazioni nell'Indice degli Autori). Sì 
noti poco avanti il costrutto: esto composuerit (per composuisse) [ ... ] audìve-

rirn. 
16. Cfr. la n. 4 del libro I. 
17. Cfr. la n. 47 del libro I con la citazione del Pertusi (naturalmente anche 

BRANCA, Profilo, 114-116). Poiché Leonzio Pilato morl nell'estate del 1365, an
teriore a questa data dovrebbe ritenersi questo ritratto, come di persona ancor 
viva («qui... est»), Ciò potrebbe apparire in contrasto con quanto da me di
chiarato in una nota del mio saggio citato alla n, 15 del libro I, secondo la quale 
i libri XIV e XV furono aggiunti ai primi tredici dopo che da A (redatto - CO· 

me pare - nel 1365-1366) era stato tratto l'antigrafo del cod. Bu, il cui copista 
considera «ultirnus» il libro XIII. Ma occorre considerare che i primi tredici li
bri poterono esser fatti circolare prima degli ultimi due, anche se questi furono 
composti entro il 1365-66. E d'altra parte i libri XIV e XV, pur composti di se
guito agli altri, possono aver circolato in momenti successivi, come risulta dal 
fatto, segnalato nella Nota al testo, che i copisti di alcuni codici (come Ch. Vpl 
e Vo) disponevano di un apografo di A di questi libri, fatto circolare prima che 
l'archetipo di Vulg. si diffondesse con le modifiche e i tagli operati su A, pro

prio nei libri XIV e XV. 
18. Per Paolo Geometra, cfr. la n. 29 del libro VIII. Morl tra il 12 e il 19 feb

braio 1367 (C. Salutati, Epist. I, 15 e 345). Diffuse notizie su di esso, in ZENAT· 

TI 280, n, 1. 

NOTE, XV 

19. Il «nuper» ha naturalmente senso lato. Molti anni erano trascorsi dalla 
jncoronazione del Petrarca nel 1341. Lo stesso «nuper» in VI 53 (invece «iam 
pridem» in VII 29), Il precedente accenno all'Inghilterra, per la fama del Pe
trarca, è amplificazione retorica, da Verg. ed. 1, 67, 

20. Per l'elenco e le date delle opere, cfr. il mio Presenze, pp. 260-266 (e ivi 
l'indizio cronologico del riferimento al De remedti's). Si noti che l'espressione 
«emictet in publicum» di A si muta in «legemus in publico» in Vulg. Comun
que ]'elenco è steso prima del 9 novembre 1367 (cfr. Sen. VIII 3); e anzi prima 
del 4 ottobre 1366, quando il De remediis fu finito (v. libro XIV, n. 119), e po
trebbe essere di qualche tempo anteriore, perché l'espressione «paucis diebus» 
non va intesa in senso stretto ( e infatti cfr. la n, 17 di questo libro per l'accenno 
a Leonzio come vivo). 

21. Il cenno non può riferirsi al De vita et moribus Francisci Petracchi, com
posto nel 1347-1348. Sarà invece citato, in modo implicito, l'Apologeticum, 
opera perduta, della quale siamo a conoscenza attraverso la Sen. XV 8 del Pe
trarca, che è del 1369; fu forse scritto in risposta alle accuse dei veneziani, bol
lati dal Petrarca nel suo De ignorantia (1367). 

22. «his caret subsidiis» sostituisce «a se narrata non habet» di A. 
23. È dichiarazione di metodo molto significativa. 
24. Si rinvia a MAzzA 68-69 e a PERTUSI 121 ss. e 199 ss., dai quali risulta 

che il B. non ebbe in mano il Mare. Gr. IX 29 (Odt'ssea) e il Mare. Gr. IX 2 
(Iliade), ma forse due altri esemplari greco-latini dei due poemi, scritti per lui 
da Leonzio. 

25. Citato già nel libro IX (cfr. n. 48). Decimo Magno Ausonio, nato a Bor
deaux verso il 310, convertito al Cristianesimo attorno al 365. Valentiniano I gli 
affidò l'educazione del figlio Graziano a Treviri. Divenuto imperatore, Grazia
no lo compensò nel 3 79 con la carica di console. Scrisse venticinque epistole in 
versi e il poema Mosella (quattrocentoottantatre esametri). Inoltre Versus pa
schales, Ephemeris, Parentalia, Epigramma/a, Eclogae e altre opere in prosa. 

26. Tutto il passo è notissimo ed esaurientemente illustrato da PERTUSI 40 e 
ss. Sono superate le polemiche sul tema, esposte con lunghissima e minuziosis
sima nota da ZENATTI 276-326, n. 1. Sono invece da consultare P.G. Rrccr, La 
prima cattedra di greco in Firenze, «Rinascimento», 3, 1952, pp. 159-165; M. 
PASTORE STOCCHI, Il prtino Omero del Boccaccio, «Studi sul B.», V, 1968, pp. 
99-122; oltre, naturalmente, BRANCA, Profilo 114-18. Come HEcKER 268, nn. 
6-7, conservo il doppio quin (il primo abolito dal ROMANO 766, 31) per analo
gia con XIV 6. 

27. Val. Max. 3, 6, 6. Il particolare già in De cas. VI 2, 9. 
28. Fior. epit. 1, 18, 10 (2, 2). Duellius (anche in De cas., V, 2, 9) è forma va

riata per Dutlius (Cic. orat. 153 ). 
29. Val. Max. 8, 14, 5: «Nulla est ergo tanta humilitas quae dulcedine glo

riae non tangatur». 
30. Aug. civ. 6, 5. Subito sotto si riferisce a quanto detto in XIV 9, 15. 
31. Cfr. XIV, n. 85, con rinvio a Trait. 155 e a Esp. D., I (1) 75. Le righe di 

poco sopra la citazione di Aristotile (§ 3), da «superioribus dictum» a «Deo 
exortum» (per il quale ZENATTI 328, n. 1 cita C. Salutati, lettera a Giuliano Zo
narini in Epist. 1 323-324) sono in calce di A. 
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32. Iud. 9, 8-15 (e cfr. XIV 9 e n. 100). Poco dopo l'inizio del cap. IX(§ 2), 
la citazione è da Prv. 26, 11: «Sicut canis qui re\'ertitur ad vomitum suwn; sic 
imprudens, qui iterat stultitiam suam». 

33, Mt. 3, 17; Le. 9, 35. Per gli eventi della vita di Cristo, cfr. Bucc. carm.XI. 
La frase del par. 4 «omnia intra se continentem et a nullo contentum» riecheg. 

gia Pd., XIV 30. 
34. Io. 2, 1-11. 
35. Mt. 26, 47; Mr. 14, 43; Io, 18, 3; Le. 22, 47. 
36. Summa theol. III qu. 47, art. 1-3: «Sic etiam quando voluit subito ces-

sit ... ». 
37. Ps. Dyon. Areop. Epist. VII in PG III 1082 e P.L. CXXII 1179-1181. 

Le due citazioni figurano in margine di A (la seconda riportata da llicKER283, 

n. 3). 
38. Lo spostamento delle righe di V11/g. rispetto ad A (RoMANO 771, 26-33) 

è do\'uto alla mutata opinione del B. circa la discesa di Cristo agli inferi: nella 
stesura di A (come nel Simbolo Apostolico), non dopo, ma prima della resurre
zione; nella Vulg., dopo la resurrezione; ed è questa altra prova della posterio
rità di quest'ultima rispetto ad A, come hanno dimostrato MARTELLOTTI 10-12 
e Rrcc1, Studi 208-09 (cfr. anche Esp. D., XII (1) 25-29). In A dopo «ohm mor
tali» è aggiunto in margine «iamque immortali», soppresso in Vulg. 

39. Ter. eun. 583-585 (3, 5, 35-37) e Aug. conf. 1, 16. 
40. 1 Petr. 5, 8 (e cfr. XIV 5). 
41. Plin. nat. 25, 2, 3 (e cfr. De cas. VI 5, 6). La frase, al par. 13, «si parva 

quandoque maioribus equare fas est» è tratta da Ov. met. 5, 416-417 e Verg, 

georg. 4, 176 e ed. 1, 24. 
42. S'intende Lattanzio Firmiann (sec. JVJ: africano di nascita, cresciuto alla 

scuola di Arnobio. Costantino gli affiJò l'educazione del figlio Crispo. Olttc le 
Divi1111e mstitutiones, molte volte citate in Gencal., scrisse il De opificio Dei e il 
De ira Dei. Qualche dubbio sussiste sull'autenticità del De mortibus persecuto
rtllil, scritto tra il 318 e il 321, dopo la \'ittoria di Costantino e del Cristianesi
mo. Cli si attribuisce anche il carme Dc ave phoc11icc (ottantacinque distici dc. 
giaci i, che potrebbe aver conosciuto Dante, lllf XXJV 106-111. 

43. Ps. 95, 5. Il rinvio seguente «ut apparet in precedentibus» è a XIV 13 e 

15. 
44. Reg. 3, 11, 7. Ivi Moloch non Maloch (di A e Vulg.). Per il «mons offen, 

sionis» HECKER 285, n. 5 propone la spiegazione di Beda (P.L. XCI 734): 
«Montem offensionis montem idoli dicit quia nimirum consuetudinis est Scrip
turarum offensionem idola nuncupare; quia, ve! in illis offenditur Deus, ve! of, 
fensionem et ruinam suis afferunt cultoribus». 

45. Per la «Egyptiaca coniuge,>, cfr. Dc cas, [ 18, 22 da3 reg. 11, 1-3. Per Li 
facilità delle donne al pianto, già op. cit. l, 18, 1 O: ,,si oportuerint lacrime, yuc 
illis plurimum obsequiose sunt>,. 

46. Il capitolo è molto importantè -- ma del resto ben noto- per i particobri 
rivelati sulla educazione napoletana e mila fnrmacione alle lettere e alla pocsi,1 
(e per essi, v. il Profilo di Branca). Quanto alla Jichiarazione di non essere ,m· 
cora poeta, vedi la sconsolata cunfcssione J Iacopo Pizzinga (ep. XIX), scritt.1 

NOTE,XV 

dopo il maggio 1372: «Vilis factus atque desperans [. .• ] iam canus substiti [ ... ] 
et sìc, ni nova infundetur gratia, inglorius nomen, una cum cadavere, commen
dabo sepulcro». Per le inclinazioni degli uomini alle varie professioni e mestie
ri, di cui verso il centro del capitolo, ZEXATTI 329, n. 1 cita Petr. Fam. XX 4 e 
Dante, Pd., VIII 118 ss. 

47, Eth. Nicom. 3, 7 b 1115, 28-29, Poco più sopra l'opera del B., citata col 
vero titolo, Genealogie deorum (e v. Nota al testo, 5, n. 1, p. 1592). Per HECKER 
290, n. 5 è valido il singolare Genealogia di I Proh. I; ma ivi non si tratta del ti
tolo, sibbene del contenuto dell'opera desiderata ( «summopere cupis genealo
giatJt deorum gentilium et heroum»). 

48. Cic. Arch. 26. Per la vera fama, di cui più sotto si dichiara avido, cfr. lo 
spunto notevole di VII 59, l'epistola XLX 38 al Pizzinga: «ttahente me'perpe
cuandi nominis desiderio» e la XX 9 a Pietro Piccolo, con la stessa citazione ci
ceroniana e con il rinvio a questo passo. 

49. Becchino di Lapo Bellincioni, fiorentino e accasato a Firenze con una Si
gismonda, familiare del re Ugo IV di Cipro (BRAXCA, Profilo 83-84). L'incon
tro col B. dovette awenire a Ra\'enna nell'agosto-settembre 1350, quando il B. 
fu ambasciatore a Forll presso gli Ordelaffi (o presso Astorgio di Duraforte, ni
pote di Clemente VI) con l'incarico di portare a Ravenna a suor Beatrice Ali
ghieri, figlia di Dante, dieci fiorini d'oro, a nome della Compagnia di Orsanmi
chele, o per omaggio, o per risarcimento simbolico, a quasi trent'anni dalla 
morte del padre. Becchino è dunque vivo nel momento in cui è scritto questo 
capitolo ( certamente prima del febbraio 1367); l'ultimo documento che lo ri
guarda è del 1361. Per Donnino da Parma, cfr. I Proh. l e la n. 2 (morto qual
che anno prima del 1350), 

50. Cfr. la n. 29 del libro VIII (e qui la n. 18). La stesura del capitolo è dun
que sicuramente anteriore al febbraio l 367 tma iurse di almeno un anno). 

51. Importante attenzione cirec1 il rapporto del B. con il re di Cipro, morto 
nel 1359) ma sempre interpellato come fo~se vivo, 

52. V. n. 49. 
5l. Secondo HoRTIS 157, n. l yuesto re fu ,,certamente Iacopo dì Maiorca». 

Giacomn III (nominalmente IV1 di i\Liiorca sposò nel 1363 Giovanna I di Na
poli, che, quando fu fatto prigioniero dc1 don Pedro I nella battaglia di Najcra, 
lo riscattò. Condusse poi vita irrequieta in Spagna e Francia; ma nel 1371 dove
va essere a Napoli, dove fece, per conto di Giovanna I, un tentativo di trattene
re il B. che aveva deciso di rientrare a Firenze ( epistola XVIlI a Niccolò Orsi
ni). Morl nel 1375, awelenato forse per opera di Pietro IV il Cerimonioso, re di 
Aragona, che aveva già tolto le Baleari a suo padre (m. 1349). Diverse le propo
ste di Hauvette (Luigi di Taranto) e di Zenatti (Iacopo di Minorca). 

54. Cic. Arch. 24 (e cfr. anche, per Alessandro, De cas. IV 7, 10). 
55. ,-\nche in De cas. VI 9, 17 da V,d. Ma,. S, 14, 3, con la stessa forma civi

!.ìii in luogo cli dvitate. 
56. Personaggi noti come Cato Cen.)mim, I non Censorinus1 forma ripetuta 

,ml'ht altrove dal B.), il famoso Ccnsorc di Tw,ccìlo: questore, edile, pretore e 
cumolc e censore tra il234 e il 149 ,1.C. Per ,\letellus Pius, cfr. De cas., VI 9, 5-
6 e noie. Per Gaio Mario, ancorJ d D(' CdS., VI 2 e ncite; per Cicerone, ivi VI 12 
e note. 0;on ho identificato il Tit11s F11hi11s. 
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5ì. Il B11ccolicum carmen fu dedicato, a sua richiesta, a Donato degli Alban. 
zani da Pratovecchio nel Casentino (perciò detto Appenninigena) (1326-1411), 
maestro di grammatica a Venezia fino al 13ì8, poi precettore ciel figlio di Nic
colò III d'Este e dal 1398 referendario della Corte. Amico del Petrarca e del B 
che gli dedicò forse l'opera, dopo la morte del figlio Solone (estate 1368), eh~ 
però figura ancora vivo nell'ultima egloga (Aggelos) del poemetto. Donato ave. 
va tradotto il De m11/ierib11s claris: e sembra che vi accenni lo stesso autore nella 
voce di Angelo (cioè del nunzio dell'intero poemetto), che lo offre, in cambio 
della versione dell'opera latina: «Nunc ego per dulces, nuper tua cura, Napeas, 
Apennine, precor, parvum ne respuas munus». (Bucc. carm., }CVI 44-45). 

58. La richiesta di Roberto è attestata dallo stesso Petr. Rer. memor. III 96 
3 e Posteritati, in Prose, p. 14. Cfr. ora V. Fera, Antichi editori e lettor/ dei 
F«Africa», Messina 1984. 

59. Ps. 113, L HECKER 299, n. 2 richiama analoga dichiarazione in De cas. I 
27, 7, La citazione, più sopra, «F. Petrarcam insignem preceptorem meum» è 
in margine di A. Per tutto il libro XV, è da vedere A. Mussafia, Le difese di 1111 

tllustre, Vienna 1861. 
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INDICE DEI PERSONAGGI BIBLICI, 
MITOLOGICI E STORICI 

a cura di Marina Covini e Vittorio Zaccaria 



I nomi vengono citati nella forma grafica usata nel testo (rispettando i criteri 
esposti nella Nota al testo, alle pp. 1602-1603). Vengono registrate anche le a]. 
ternative, qualora possano essere non immediatamente reperibili dal lettore 
nella consultazione dell'indice. Le oscillazioni di poco conto (per esempio A/
menai Alcmenes, Aloeusl Alous, Ancus Marciusl Ancus Marcus, Anphion/ Am. 
phion) non vengono segnalate. 

Nei casi in cui di una divinità l'autore riporti due diverse ipotesi di identifica
zione, queste figurano entrambe nell'Indice. Nei casi di eteronimia i nomi diversi 
compaiono sotto una sola voce, separati da seu. Nei casi di identificazione incerta 
da parte dell'autore essi compaiono sotto una sola voce separati da ve!. 

Qualora la stessa divinità sia distinta in personificazioni diverse, la distinzio
ne viene formalizzata nell'Indice (per esempio Apollo, Febo, Sole; Minerva 
Atena, Pallade, Tritonia). ' 

Nei casi in cui i nomi astronomici siano indistinguibili dalle divinità che loto 
corrispondono (per esempio Venere Lucifero), essi vengono compresi nella 
stessa voce, 

Gli appellativi delle divinità non figurano nell'Indice autonomamente, se non 
nei casi in cui essi compaiano nell'opera come nomi a sé sìanti (per esempio 
Rea, Cibele). 

Non compaiono nell'Indice le personificazioni di sostantivi comuni (come 
Credulitas, Errar, Letitia), né i singoli individui dei nomi collettivi (Nereidi 
Centauri, Ninfe) - ad eccezione delle Muse e dei Venti- a meno che non ne si; 
data la genealogia (come Litigi111n, Maiestas, Metus). 

Vista l'impossibilità di distinguere, nei singoli capitoli, l'identità precisa di cia
scuno degli dei olimpici a causa della frequente contaminazione di fonti pagane e 
cristiane, viene segnalato il nome distinto dall'ordinale solo nei casi in cui il Boc
caccio lo indichi esplicitamente (per esempio Giove I, Giove II, Giove III). 

Non sono compresi nell'Indice i personaggi citati nelle rubriche, figurando 
queste ultime già nell'Indice generale dell'opera. Neppure sono compresi Deus, 
Pater. 

In parentesi vengono date tutte le informazioni essenziali ad una appropriata 
consultazione dell'indice (distinzione di personaggi omonimi, rimandi ad ete• 
ronimi del medesimo personaggio). 

I luoghi del testo sono indicati secondo i seguenti criteri: i numeri dei libri in 
cifre romane; i numeri dei capitoli e dei paragrafi in cifre arabe separati dalla VÌt· 

gola. Laddove libro e capitolo siano identici, non vengono ripetuti, e compaiono, 
separati da punti fermi, i numeri dei singoli paragrafi o gruppi di paragrafi. 

Abas: II 28, 2; II 29 1· II 30 1· 
II 32, 1; II 34, 1; Il 63, 7· XIIÌ 
68-5 ' 

Abaster: VIII, 6, 3. 9 
Abel: XIV 8, 1 
Abraham: I.Proh 1, 10; II 4, 2; 

XIII 9, 1; XIV 8, 1 
Absyrthius (seu Egyaleus): IV 

12, 2. 3; IV 13, 1-2 
Acastus: X 32, 4; X 34 1 · XII 

50, 2 ' ' 
Acca Laurentia: IX 40, 5. IX 41 

2-3 ' ' 
Acestes: VI 53, 10; VII 48, 2; 

VII 49, 1-2; XIII 20, 1· XIV 
15, 10 ' 

Achates: II 61, 1 
Achelous: VII 19, 1. 6; VII 20, 1. 

6; IX 17, 1. 3; XIII 1, 12. 42 
Acheron: I 8, 2; I 14, 3. 11; I 33 

1. 4-5; III 4, 1. 3; III 5, 1. 3. 5'. 
6. 8; III 6, 1. 4· III 7 1· III 8 
l; III 9, 1; III '10, 1-3; III 13: 
1. 3; III 14, 1; XIV 18 9 

Achessomenius: VII 52 2 
Acheus: XI 3, 1 ' 
Achilles: I 3, 6; II 17, 2; III 3, 4. 

N58,3;IV61,2·VI11 l·VÌ 
14, 5-7; VI 21, 1\ VI '22' 7. 
VI 24, 3-4. 6; VI 26 2. VI'28' 

VI ' ' ' 1; 30, 1; VI 31, 1. 3-4; VI 
42, 2; VI 47, 2; VI 53 2 4_5 

1-2; X 61, 5; XI 40, 4. 5; XII 
15, 3; XII 17, 1; XII20, 2; XII 
48, 2; XII 50, 2-3; XII 51 1. 
XII 52, 1-6; XII 53, 1-2; .xri 
63, 2; XII 70, 2; XIII 21 2· 
XV13 6 ' ' 

Achimen~s: XIII 58, 2; XIII 59 
1; XIII 60, 1 ' 

Achimenides (Bachemonis fi
lius): XII 35, 1; XII 36 1· XII 
37 1 ' ' 

Achhnenides (Ulixis comes): X 
14, 7; XIV 15, 10 

Ac!dalia --> Venus Magna 
Ac1s: VII 17, 1-3; VIII 14 1_2 . 

VIII152 ' ' 
Acrisius (Abantis filius)· II 30 

2; II 32, 1-3; II 33 1· Il 62 5: 
II 63, 7; V 25, 10; :xÌ 26, 4XIÌ 
3, 3; XII 25, 1. 3. 6-7· XII 33 
2; XII 57, 2; XII 58 Ì ' 

Acrisius (Lyncei seu Lyni filius 
frater Abantis): II 38, 2 ' 

Actheon (seu Yanthius): II 66, 1· 
V Proh 6; V 13, 6; V 14, 1. 4 ' 

Actheon (Solis equus): IV 3, 11 
Actor: IX 10, 1 
Actorion: X, 23, 1 
Adam: XII 70, 10 
Admetus: V 3, 3. 5-6. 12; V l6 

2-3; XIII 1, 31. 47-48 ' 
Adon: II 51, 2; II 52, 4; II 53, l-

5; XI 4, 1. 3 
24; VII2, 3; VII 14, 1.'viI 16. 
2-3; VII 54, 1; VII 57, 2; VII 
63, 2; VII 64, 1; VIII 8, 1; VIII 
9,2;IX19,5;IX22 l·X45 

Adrastus: II 39, 1-2; II 41, 1_2 . 
II 42, 1; II 43, l; II 74 1-2· V 
5, 1; v 29, 3-4; IX20,2; IXÌl, ' ' ' 
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3. 5; XIII 4, 2; XIII27, 2; XIII 
37, l; XIII 45, 1-2 

Adriana (Arianna): IV 10, 11; V 
25, 5. 23; V 28, 1; X 48, 2; X 
49, 3; XI 29, 1-4; XI 30, 1; XII 
70,2 

Aegyptus -> Egysthus 
Aello: X 61, 1. 3 
Aeos: IV 23, 1 
Aer: IV 16, 4; IV 17, 1 
Àferas: XIII 9, 1 
Affricus (seu Affer seu Lybs, 

ventus): IV 54, 7-8. 10-11; IV 
61, 2 VII Proh l; XIV 5 

Agamenon: VI 6, 3; VI 16, 2-3; 
VI 22, 5; VI 33, 2; VI 53, 23; 
X 59, 3; X 60, l; XI 8, 3. 5-6; 
XI 9, 1; XI 34, 2; XII 7, 2; XII 
10, 2-3; XII 11, l; XII 12, 1-4; 
XII 13, l; XII 15, 1-5; XII 16, 
1-2. 4; XII 17, 1-2; XII 18, 1-
2; XII 19, 1; XII 20, 1; XII 33, 
l; XII 52, 2 

Aganon: VI 42, 1 
Agaton: VI 42, 1 
Agaves: II 65, 1 
Agenor (Beli Prisd filius): II 44, 

l; II 45, l; II 46, 1; II 47, 1; II 
49, l; II 55, 1-2; II 62, l; II 63, 
1-2; II 68, 1; II 68, 1; IV 38, 1; 
V 36, 1 

Agenor (Thestii filius): IX 19, 
4 

Agesilaus (ve! Aydoneus): VIII 
6, 14 (Orcus, Pluto); XI 6, 2 
(Orcus) 

Agilis: XIII 5, 1 
Aglaosi: VII 20, 1 
Aglaus Sofidius: XIV 4, 21; XV 

2,6 
Agrippa Silvius: VI 64, l; VI 65, 

1; VI 66, 1 
Agrius: IX 11, 3; IX 12, 1 
Aiax Telamonius: II 17, 2; VI 

24, 3-4; VI 41, l; IX 22, 1; XI AJixiroe: VI 32, l; XII 42, l; XII 
37, l; XI 40, 1. 5; XII 47, 1; 44, 1 
XII 48, 1-2; XII 49, 1 A]ma-> Ops 

Alabandus: III Proh 6 A]mathea: X 29, 1; X 30, 1 
Alba Silvius: VI 59, l; VI 60, l· A]meon: II 391. 3; XIII 46, 1 

VI 61, 1 ' A]mon: XII 65, 1 
Albion: X 12, 1; XIII 1, 23. 43 AJoeus-> Aloy 
Alceon (Atrei filius): XII 6, 1 AJous -> Aloy 
Alceus (Gorgophonis filius): XII AJoy: IV 62, l; X 47, 1-3. 

26, l; XII 29, l; XII 30, 1 AJpenor: XI 40, 7. 14; XIII 23, 
Alchataon: VI 52, 2 2 
Alchista (Alcestes): XIII 1, 31. AJphenor: V 31, 2 

47-48 AJpheus: VII 18, 1-3; VII 44, 1; 
Alchyroe: V 19, 2 VII 45, 1-2 
Alddes-> Hercules Altanus (ventus): IV 54, 9-10 
Aldnous: X 17, 2; X 19, l; X20, Althea (Thestii mater): IX 13, 

l; X 21, 1; X 22, l; XI 40, 5. 1 
10; XIV 13, 14 AJthea (Thestii filia, Meleagri 

Alcmena: I 9, 2. 5; IX 17, 1; XII mater): IX 13, 1; IX 15, l; IX 
4, l; XII 27, 1; XII 28, l; XII 16, l; IX 19, 1. 4-5; IX 21, 1 

XII 1 1 XII 34 Althey (ma Alte): VI 30, l; VI 30, 1; 3 , ; , l; l 
XIII 1, 1. 37 31, 

Alcymedon: XIII 24, 1; XIII 32, Alyos: X 22, 1 
Amadriades: VII 14, 7 

AJ~~!1~~\,1~rsippa Amalea: V 31, 2; V 33, 1 
Amalthea: XI 1, 3 

Alcyone (Pleias): IV 34, 2; IV VII 
9 1 X 31 1 

Amata: I 17, 4; VIII 18, 1; 
3 , ; , XII 59 1 

Alcyone (Eoli et Alcyones Pleia- ' 
d fili XI 18 1 3 5 XIII Amazones: XI 24, 1; XIII 1, 19. 

is · "a): ' - · ; 43; XIII 58, 2 
22, 1 Ambroxia -> Hyades 

Alecto: III 7, 1-2; III 8, 2; X 61, Amicis: X 3, 1; X 4, l; XI 7, 3 
2 Amiclas (pauper nauta): XIV 4, 

Alector: XII 14, 1-2 23 
Alesus (Agamemnonis filius): Amiclas (Lacedemonis filius): V 

XII 19, 1 37, l; V 38, 1 
Aletius: XIII 56, 2 Amicus-> Amicis 
Alexander Epyrota: Ili 5, 3; XII Amimon: II 25, 1; X 59, 1. 5 

56, 2 Amon (Hammon): XII 25, 2 
Alexander Macedò: VII 10, 5; Amon lybicus: IV 6, 3 (luppi-

XII 25, 3; XII 56, 2; XIII 26, ter); XIII 71, 2 
6; XIII 71, 1-2; XIV 4, 15. 22; Amor (Herebi): I 15, 1-2 

XV 13, 6 , I 'm' a,,,;, ct Veoctis filiw), 
Abmdrt ➔ P""' ~ 22, 2; XI 5, I 

Amphion (rex Thebarum, lovis 
secundi et Anthiopae filius): 
Il 63, 5; Il 68, 1; IV 7, 2; V 12, 
15; V 30, 1-3. 5; V 31, l; V 32, 
1; V 33, 1; IX 37, 4; X 29, 2; 
XII 2, 2 

Amphion (rex Orcomeni, lasii 
filius): Il 36, 1 (et Argus); Il 
37, 1; Il 38, l; X 35, 2-3 

Amphitrites: X 1, 3. 7; X 9, 3. 
10; X 16, 1. 4 

Amphyaraus: II 39, 1-3; Il 74, 2; 
V 5, l; XIII 37, l; XIII 41, 1; 
XIII 44, l; XIII 45, 1-4; XIII 
46, 1; XIII 47, l; XIII 48, l; 
XIII 49, 2; XIII50, 1; XIII51, 
1 

Amphylocus: II 39, l; XIII 47, 
1 

Amphytrion: V 15, l; XII 28, 2; 
XII 29, 1; XII 30, 1-2; XII 31, 
l; XIII 1, 1. 38. 40. 49 

Amulius: VI 70, 1-2; VI 71, 1; 
VI 72, 1; VI 73, l; IX 40, 2. 
7 

Amythaon: Il 30, 2; XIII 24, 1; 
XIIl35, 1; XIII 36, l; XIII 38, 
l; XIII 53, 1 

Anchiale -> Cantilena 
Anchises: IV 68, 11; VI50, l; VI 

51, 1. 4. 6-7; VI 52, 1; VI 53, 
1. 3. 9-10. 21-22; VII 49, 2; 
VIII 9, 2; IX 22, 3; XIV 15, 
10 

Ancus Mardus: XII 78, 3 
Androgeus: IV 10, 2; XI 26, 1; 

XI 27, 1 
Andromaca: VI 24, 1; VI 25, l; 

VI 26, 2; XII 13, l; XII 53, 2; 
XII 54, l; XII 55, 1 

Andromeda: XII 25, 2-5; XII 
26, 1; XII 33, 1; XII 35, 1; XII 
39, 1 
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Andronicus Cirrestes: IV 54, 
10 

Angeus: XI 23, 1 
Angitia (seu Angeronia): IV 15, 

1-2 
Anna: II 61, 1-2 
Anp hianasta; II 31, 1 
Antenor: VI 18, 1; VI 19, 1; VI 

24, 7-8 
Anthea: II 31, 1 
Anthegorus: V 31, 1-2 
Antheus: I 13, 1-3, 5-6; II 8, 1-2; 

VII 32, l; VII 33, 2; XIII 1, 
15, 42 

Anthiclia (seu Auctolia): II 15, 
2; II 17, l; XI 38, 1; XI 40, 1-
2, 7 

Anrhigonus (Thesei filius): VIII 
13, 5; X 52, 1; X 53, 1; XI 25, 
1 (Mnesteus) 

Anthilocus (Nestoris filius): VI 
45, 2; VII 47, 2; X 37, l 

Anthilocus (Thcsci ex Phcdra fi
lius): Xl 30, 1 

Anthilocus (ma Auctolius, Mcr
curii cx Lychionc filius): XI 
17, 2 

Anthiopa (Amazonum regina): 
x 49, l; xm 1, 19 

Anthiopa (Nichtci filia): lV 7, 1-
3; V 30, 1-2. 5: V 32. l: V 34, 
l; X 28, 1; X 29 .. I 

Anrhiope (Priti coniuxJ: Il 30, 
l 

Anthiphon: V1 35, 2; VI 42, 1 
/\nthiphus (Priami filiusi: \1 ll, 

l 
Anthiphus i'fhcssali filius): XTII 

13, 12 
Anthva: XllI 58, 1-3 
Anth;.phates (Biantis filiusJ: X 

44. 3; xrn l8, I; XlH 39, I; 
XlH 43, 1; XTll 44, 1 

Anthyphates (Sarpedonis filius): 
XI 35, 1 

Anrigona (Edipi filia): II 43, 1· 
II71,l;II74,3 ' 

Antigona (Laomedontis filia): 
V1 7, 1-2 

Antonius eremita: XIV 11, 6 
Aon (Iovis filius): XII 41, l; XI! 

42, 1 
Aon (Neptuni filius): X 24, 1 
Apelles: I 3, 6; XIV 6, 7 
Apis: II 4, 1-3, 4 (Soron). 6-ì;Il 

5, 1-2; II 19, 2; IV 46, 3-5; vn 
22, 3. s. 13; VII 24, 1. 4; vn 
25, 2 

Apollo (v, Phebus, Sol): I Proh 
3, 7; II 9, 1-2; II 12, 1-2. 3; Il 
14, 1-3; II 25, 2; III 20, 3, 6: 
IV 3, 18; IV 3, 19; IV 20,1-2. 
4-5. 8; IV 21, 6; IV 58, 2. 4; IV 
68, 3. 25; V Proh 5; V 2, 1; V 
3, 1. 2-4 .. 5 (NomiusJ. 6, 11-12 

Cynthius); V 4, 1-2: 
V.5, l; 6, l;V7, l.3-4;Vs: 
1-2; V 9, 1-2; V 10, 1. 4, .5; V 
11, 1-2; V 12, 1. 3-5; V 13, I 

4; V le-i, 1. 2 (Ì\o
mius). 3: V 17, I; V 18, 1: V 
19, 1. 3. 5-7; V 22, l. 2; 1 L 12: 
V 2o, 1; V 24, 1-4; V 25, 22. 
2l; V 3U, 4; V 31, 1. 3; V16, 1. 
34; VI 16, 1. 3; VI 22, 1. 7;Vl 
24, 5-(1; VI 2G, 2; Vl 4\ 1: VII 
28, 2; VII 29, 1-4. 8-9; Vll 48. 
l; VII 5 1, 2; VII 5 8, 1. 4; Vll 
65, l; IX 2, l. 4 (Soli; lX 3, 6; 
lX 4, 2; lX 25, 2: lX 26, 1: X 
1, 5; X li'ì, '5; X lS, 1: X47,2-
3; Xl 2, 2. 7: XI 17, 1: Xl 18 
l; Xl54, 2; Xll2, 2; Xll20,2; 
Xll l5. 2: XII 52, 2. 5: XH53 
3; XlII J, 31. 47 Xlll 21, 2 
Xlll 67, 2; XlV 4, 21 

Apollo Prinrns (primi Vulcrni fi. 
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!ius): III 18, 1; III 19, 1; V 48, 
1 

Apuleius: IV 14, 8 
Aquila --> Boreas 
/1.fabs: V 23, 1 
Aragnes: II 3, 2 
Arcas: IV 67, 2. 4; V 49, 1-3;. 5-

7; V 50, 1; X 58, 2 
Arcas --> Iuppiter 
Archelaus: XIV 11, 2 
Archemorus: V 31, 1-2 
i\.rchisius: XI 37, 1; XI 38, 1 
Arerhusa (Nerei et Doris filia): 

VII 18, 1-3; VII 44, l; VIII 4, 
2; 1.'1 6, 1 

Arethusa (Corachis mater): VII 
18, 4-5 

Arevania: IH 21, 6 
Argentea --> Luna 
Argeus: V 13, 4; V 18, l 
Argia: II 39, 2; II41, 1. 3.: II 43, 

1; Il 74, 2-3; II 75, 1; LX 21, 3; 
xm 45, 2 

--> Chorus 
--> ;\Jercurius 
(ma Argirotoxus I .____,, 

Ar~onaut,ie: IV 59, l. 6· V 12 
Ì6; v 29, 2: x J, 1: x'4, I: x 
5, 1_: Xl 7, 3; Xl 8, 5; XI 23, l; 
XII 47, 1: Xllf 26, 2; XIV 8. 
8 

Atgos !na\'isl: Xlii 26, l 
V 38, 1-2: V l'!. 

Argus (Aristidis Hlitis ccnrum 
uculisl: Vll 22, l-l. 5. 8; IX 1, 
3:X\14,l 

Argus (navis 1\rgos Ctctor): XITL 
26, I 

Argus ! rex I\' -14, 
19; I\' -16, 2-3 

meni i 
Arianna---; Adriana 

Ariarches --> Dyonisus, Ebuleus, 
T ritopatreus 

Aricia: X 50, 4; X 51, 1 
Arida --> Terra 
Aries: XIII 67, 4; XIII 68, 3 
Arisbas: VI 46, 1. 3 
Aristeus; II 66, 1; V 13, L 4-6; V 

14, l; V 15, 1; V 12, 1. 7; V 16, 
1-2; VII 9, 2; VII 28, 1-2; VII 
65, 1; XIV 10, 2 

Aristides --> Argus 
Arithis: X 18, 1; X 19, 1; X 20, 

1; X 21, l; X 22, l; XI 40, 
10 

Arithus: X 40, 1 
Armais --> Danaus 
Arogilus --> Argulus 
Arpagiges: XII 8, 1-2 
Arpyae: 1 14, 2; III 6, 3, 6; IV 

59, 5: X 61_, 1. 3. 5; XIII 1, 10. 
4.3 (Stynphalides avcs) 

Arrius: XIV 18, 8 
Arnms: Xli 79, 1-2 
Arscnius eremita: XIV 11, 6 
Arsinoc: V l9, 9; 
Ancrius Rufus: I 31, 13 
Anhcmis --> Luna 
Arthos --> Calisto 
:\rvalcs frntrcs: IX 41, 3 
1\ ryuhas; Xlii 58, 1-2 
Ascalaphus (Achcrontis filius): 

rn 13, 1-2: vrn 4,3 
Asc·alaplws IÌl'Lmis cx Astyochia 

filiusJ IX: Hl, 1 
Ascanius iuc/ lulus): VI 15, l; 

Vl 24, 7; V! 25, I: VI 48, 1; VI 
51, l; Vl 53, 3, 13- 14. 16- 17; 
Vl 54, 1-5_ 8: VI 55, 1-2; VI 
56, 1; \ 11 57, 1-2; Vlll 18, 2; 
xn GO,-+ 

Asclcpius (?vlncaonis /'ilius): V 
20. 3; V 21, 1-2 

Asclcpius: TTI 20, 4: VII 34, I 
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Asopus: VII 55, l. 3; VII 56, l; 
VII 57, l; IX 36, 1 

Assaracus: VI 3, 2; VI 49, 1-3; 
VI 50, l; VI 51, 1 

Astarces: II 53, 4 
Asteries: IV 11, 1; IV 19, 2; IV 

21, 1-4; V 46, 1 
Asterius: II 62, 3 (Xantus). 4; XI 

26, 2-3; XI 34, 2 
Asteropius: VII 53, l; VII 54, 

1 
Astiages: I 31, 12 
Astianactes (seu Camander): VI 

24, 1. 7; VI 25, l. 2; XI 40, 5 
Asticratia: V 31, 1 
Astyochi (ma Astyochia, mater 

Ascalaphi et Ialmeni ex Mar
te): IX 10, 1 

Astyochia (mater Tlipolemi ex 
Hercule): XIII 11, 1 

Astogirus: IX 8, 3 
Astrea: I 31, 2; IV 52, l; IV 53, 

1-2 
Astrelus: XII 7 3, 1 
Astreus: IV 52, 1-2; IV 53, 1-2; 

IV 54, 1-2 
Astylus: IX 30, 1-2; IX 31, 3 
Asya: IV 28, 2; IV 29, l; IV 31, 

1. 3; IV 42, 1; IV 44, 1 
Asyppus: V 19, 9 
Asyus: XII 42, 1; XII 43, 1-2 
Ataburius: XI 1, 7 
Ataburius -> Iuppiter 
Athalas (Cenei ve! Iasii filia): II 

35, l; IX 14, l; IX 19, 2-3; IX 
20, 1; X 57, 1 

Athamas: II 67, 1; IV 11, 2; XIII 
67, 1-4; XIII 68, l; XIII 69, 2; 
XIII 70, lXIV Proh 3 

Athena -> Minerva 
Athis (Ysmenis vir): II 72, l; 
Athis ( a Terra dilectus): III 2, 

6-7 

Athis Silvius: VI 60, l; VI 61, 1· 
VI 62, 1 ' 

Athlanta -> Athalas 
Athlas (Arcas, Thessalus, Mau

rus): I Proh 1, 19; I 8, 1; II 7, 
2; II 26, l; IV 28, 2; IV 29, 1; 
IV 30, 1; IV 31, 1-5. 7; IV 32, 
l; IV 33, 1-3; IV 34, 1; IV 35, 
1. 2; IV 36, l; IV 37, 1; IV 38, 
l; IV 39, 1; IV 40, 1; IV 41, 1-
2; IV 52, l; V Proh 2; VI 1, 1; 
VII 4, l; VII 5, l; IX 11, 1; :X 
6, l; X 28, 1; X 31, l; XII 25, 
2. 4; XII 62, 1; XIII 1, 28. 44; 
XIII 56, 2 

Athys: II 72, 1 
Atreus: IX 7, 3; IX 19, 7; Xl26, 

5; XII 5, 1-3; XII 6, 1; XII 7, 
1-2; XII 8, l; XII 10, 2; XI] 
11, 1; XII 12, 1-3; XII 15, 1; 
XII 34, l; XIII 1, 49 

Atropos (v. Parcae): I 5, 1. 6-7; I 
32,3.5 

Auctolia -> Anthiclia 
Auctolius (secundi Mercurii fi

lius): II 14, 1-3; II 15, 1-2; XI 
17, 2 (Anthilocus); ~ 38, 1 

Auctonoe (mater Gratlarum ex 
love): I 16, 1; V 35, 1 

Auctonoe (filia Cadmi Aristei
que mulier): II 66, 1; V 13, 6; 
V 14, 1 

Auctous: V 13, 4; V 17, 1 
Auges: XIII 15, 1 
Augustus (Octavianus Caesar): 

VII 14, 9; XIV 4, 17; XIV 11, 
2; XIV 13, 17; XIV 19, 4. 12-
13 

Aura (ventus): IV 54, 9 
Aura (femina): XIII 65, 4; XIII 

66, 1 
Aurora: IV 27, l; IV 52, 1; IV 

53, 3; IV 54, 1-2; VI 10, 1; VI 
11, 1; X 37, 1; XI 15, 1-2; XIII 
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40, l; XIII 65, 1-2; XIII 66, 
1 

Auster (ventus): IV 54, 6-7. 10-
11; IV 57, 1; XIV Proh 5 

Austroaffer (ventus): IV 54, 7; 
IV 56, 3 

Authonoes -> Auctonoe 
Auxonius: XI 43, 1-2 
Avarvarea: VI 13, 1 
Aventinus (Herculis filius): XIII 

14, 1 
Aventinus Silvius: VI 66, 1; VI 

68, l; VI 69, 1 
Avernus: I 14, 4. 13 
Axius: VII 52, 1; VII 53, 1 
Aydona: V 33, 1 
Aydoneus -> Pluto 
Azeus: IX 10, 1 

Babillonia (mater Arabis): V 23, 
1-2 

Bachemon: XII 35, 1; XII 36, 
1 

Bachus (v. Dyonisus, Liber): II 
64, 2; II 65, 2; III Proh 4; IV 
33, 1. 5; IV 68, 3. 26; V Proh 
6; V 12, 3. 11; V 25, 1. 3. 5. 6-
7. 11. 15. 18-19. 21. 24. 26-27. 
29-30. 36; V 26, 1. 5; V 27, 1; 
V28, l; V29, 1. 4; V 42, 1. 4; 
IX 8, 2; XI 22, 1-3; XI 29, 3-4; 
XII 24, 1-2; XIV 9, 6 

Balameus (Assirorum rex9: VII 
21, 2 

Balius (Achillis equus): IV 61, 
2 

Baratrum: I 14, 4. 13 
Barnaba (vir sanctus): XI 1, 12 
Bassareus -> Bachus 
Bathillus: X 7, 1 
Bathus (filius Cyri, conditor 

Cyrenae): V 13, 2-3 

Bathus (rex Corysae insulae): II 
61, 1 

Bathos (testis Mercurii rapinae): 
II 12, 1. 3-4 

Becchinus Bellincionus: XV 13, 
3-4 

Belides -> Danaides 
Bellona: V 48, 1; IX 3, 5. 12 
Bellorophon: IV 24, 2-3; X 27, 

2. 5; XI 34, 1; XIII 58, 1-4; 
XIII 59, 1; XIII 60, l; XIII 61, 
1; XIII 62, 1 

Belocus: VII 23, 1 
Belus (seu Mettes, pater Dido

nis): II 56, 2; II 57, 1; II 58, 1; 
II 59, 1; II 60, 1; II 61, l; II 
67, 2; II 68 1 

Belus (pater Nini syriaci): II 21, 
3 (sub nomine Saturni) 

Belus Priscus (Agenoris et Danai 
pater): II 21, 1-3; II 22, 1; II 
27, l; II 29, 1; II 44, 1. 2 

Berecynthia -> Opis 
Berecynthia-> Terra 
Beroe (luno): II 64, 1; V 25, 1 
Bianor -> Cithconus 
Bias: X 44, 1-2; XIII 35, 1; XIII 

38, 1; XIII 43, 1; XIII 54, 1 
Biblis: IV 8, 2; IV 9, 1-3; VII 61, 

1 
Biella: XV 6, 8 
Bisalpis: XI 11, 1 
Bona (Danai filia): II 26, 1 
Bona dea-> Maia (Pleias), Senta 

Fauna, Terra 
Boreas (ventus): IV 54, 6. 8-9. 

10-11; IV 57, 2; IV 58, 1. 3-6; 
IV 59, 1. 8; IV 60, l; IV 61, 7; 
VII Proh 1; XII 73, 1; XIV 
Proh 5 

Borgion: X 12, 1; XIII 1, 23. 
43 

Borion: VII 63, 1; XII 51, 1 
Brancus: V 10, 1; 4-5 
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Briareus (Centumgeminus, Ter
rigena): I 13, l; I 14, 2; IV 18, 
1-4. 6-7; IV 26, 1 

Brictona (nynpha cretensis): IX 

35, 1-2 
Briseis: :1.'1115, 3; XII 19, 1; XII 

52, 2 
Brontes: X 16, 1. 5 
Brutus: XII 65, 4 
Brutus (Silvii Postumi filius): VI 

57, 3-4 
Bucolion: VI 12, l; VI 13, 1 
Busiris (N eptuni ex Libya fi. 

lius): II 20, 1; X 26, 1-2; XIII 
1, 14. 43 

Buthes: IV 68, 10; X 4, 1-2; X 5, 
1-2 

Buziges: VIII 4, 16 
Bystonis (nynpha): IX 8, l 

Cacha: XII 76, 2 
Cachus: XII 66, 2; XII 76, 1-3; 

xm 1, 20. 43 
Cadmus: II 39, 2; II 47, 2; 1155, 

1-2.: II 63, 1-4. 6-8; II 64, l; II 
65, l; II 6G, 1; H 67, 1; V Lì, 
6; V 25, J. Hl; V 30, 2. 5; IX 
37, l-3; Xlll 45, 2; XIII G7, l; 
XIII 70, 1 

Caieta: VI 53, 11 
Calathus (Iovis secundi filius): V 

30, 2 
Calavs: IV 58, 2; IV 59, 1. G. 8; 

x·61, 2: xn n, 1; xm 2G, 

2 
Calcas: VI 21, 2 
Calciopes: IV 13, 1 ; XITT 68, 2 
Caliopcs: V 12, 1. 4-5; VJT 20, 1. 

7;XI2,l.9 
Calisto ILycaonis filia): IV 66, 7; 

IV 67, 1. 3 (Eliu:, Cvnosura, 
Phenix); V 30, 2; V 34, 1. 4; V 

Proh 2; V 49,_ 1. 3-6 (Ursa); 
VII 14, 11; X )8, 2 

Calisto -> Calypso, nynpha 
Calpes: X 19, 1 
Calydo (nynpha, Thestii mater): 

IX 13, 1 
Calypso (nynpha): IV 41, 1; X. 

19, 1 (Calisto); XI 40, 9 
Camander -> Astianact~s 
Cambises: II 19, 2 
Camene -> Musae 
Camilli: XIV 4, 25 
Canaces: XIII 21, 1-2 
Candavia: VI 1, 2; VI 2, 1 
Candiope: XI 19, 10. 11; XI 20 

1 , 

Canis della Scala: XIV 11, 2 
Cantilena (ma And,iale): V 8, 1-

2 
Capaneus: LX .36, 1-2 
Capis: VI 50, 1; VI 51, 1 
Capis Silvius: VI 61, 1; VI 62, l; 

VI 63, 1 
Carites -> Gratiac 
Carithes XIV 9, 13 

Caronos -, Cronos 
Carpentus Silvius: VI 62, 1; VJ 

63, I; VI 64, I 
Cartago: V 46, 1; V 47, 1 
Carutius: IX 41, 2 
Carybdis: l V 6, l; V Proh 5 
Casius -> luppitcr 
Cassandra: VI 16. l; XT 9, \-2;; 

XII 15, 4-5; xn lY,.1 
Cassiopia: II 19, 3; TI 20, l; Xll 

25, 3 
Castiamira: Vl 37. 1-2 
C:astor ( lovis et Leda e filius): V 

19, 3; V 40, l; VI 22, 5; X 49, 
3; Xl 7, 1 (Tyndari filiusJ. 24. 
6. 9-10; XI S, 1; XII 6, I; Xli 
12, 2; XIII 2fi, 2 

Cath -> Mcrcurius V 
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Catillus (Amphiarai filius): XIII 
48, 1; XIII 49, 1; XIII 51, 1 

catillus (Catilli filius): XIII 50, 

1 
Cato (Uticensis): I 23, 1 
Catones: XIV 4, 25 
Caunus: IV 8, 2; IV 9, 1-2; VII 

61, 1 
Caurus -> Chorus 
Caym (Cain): XII 70, 10; XIV 8, 

1 
Cebrion: VI 38, 1 
Cecias (ventus): IV 54, 10 
Cecrops: II 19, 3; V 1, 4; V 48, 

6. 9; VI5, 1; VII22, 9; VII 41, 
3; VIII 1, 31; X 11, 4; XI 13, 
l;XII25, 7 

Ceculus -> Preneste 
Celeno (Arpya): X 61, 1. 3 
Celeno (Pleias): IV 34, 2; IV 37, 

1; X 28, 1 
Celeus: VIII 4, 6. 15 
Celius (se11 Cclus): I Proh 2, 11-

13; II 1, 2 (Uranus); II 2, 7; Il 
76, 2; III Proh 7; III I, 1-2; TII 
2, l; 1H 3, l-2; IIr 4, l; III 18, 
I; IU 20, 1-5; III 22, 1. 6; ITI 
23, 1-2. 6; IlI 2.5, 1-2; IV 1, 1. 
8; V I, l; V 48, 1; Vl 1, 1; VII 
Proh Cl; VIJ Proh 3; VII 1, 1; 
VII J, 2VJII Proh 3; VIll 1, 1. 
3. 5-6, 31 

Ccneus (111<1 Scheneus, Athalan
tac pater, sc11 lasius,): IX 20, 1 
IX 19, 2; X 57, 1 

Centenni I 14, 2; IX 27, 1. 4-5. 
7.9;IX28, l; IX29, 1-2;1X 
30, 1; IX ll, l; DC 32, 1; IX 
13, 1-2; X 36, 2; X 49, 3; XII 
50, 1; XIII 1, 21. 43 

Centumgeminus -> Briareus 
Ccphalus: XII 72, I; À'1II 65, 1-

4XJII 66, 1 

Cepheus (rex, Andromedes pa
ter): XII 25, 2-4. 6 

Cephysus: VII 58, 1-4; VII 59, 
1 

Cerberus: I Proh 2, 5; I 14, 2. 
10; VIII 6, 4-5. 11. 13. 15; IX 
33, 2-6; X 49, 3; À'1II 1, 32. 
48; XIV 18, 9 

Ceres Prima (filia Celi et Veste): 
III 4, 1-3; III 5, 1-2; IV 1, 3 

Ceres (Saturni et Opis filia): I 8, 
3. 5 (Terra); Il 51, 2 (Luna); 
III Proh 4; III 13, 1. 3; IV 16, 
5; V 25, 34; V 26, 2 (Ceres 
Eleusina); VIII 3, 1; VIII 4, 1-
2. 4-8, 10-11. 14-16; VIII 6, 
13; X 62, 2; XI 6, 1-2; XI 13, 
2; XII 1-3 

Cesar, Gaius Iulius: V 19, 5; V 
2.5, 32-33; VI 73, 2; VII 36, .5; 
VIII 2, .5; XII 62, 4; XIV 4, 23; 
xv 1, 4; xv 13, 9 

Cethcgus: XTI 62, 4 
Ccthura: XIII 9, l 
Ceus (Titani filius): I I.O, l; IV 

19, 1; IV 20, 1. 2; IV 21, 1-2; 
IV 25, 1; V 1, 3 

Ceus (Luciferi filius): lV 39, 1; 
Xl 15, 1. 3; XI 18, 1-3. 5; XII 
50, 2: xm 22, 1 

Ccvs -> Ccus (Luciferi filius) 
Cl;aon: VI 27, 1 
Chaos: l Proh 3, 1(); 12, I; I 3, 

1-3. rn. 14; 11 1, 2; lV 18, 5 
Charon: I 14, 3; I 33, 1-2 (Cro-

nonl. 4-5; XIV 18, 9 
Chcdria: IV 24, 1 
C:hcloris: V 31, I 
Chcrca: XV 9, 12 
Chimera: I 14, 2; IV 24, l; X 27, 

2; XTII 58, 1. 3 
Chiron: III 19, 2; V 19, 1-2. G; 

VII 16, 2-3; VIT 62, l; v1II 8, 
l. 3 . .5; VIII 9, l; XII 50, 3; 
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XII 52, l; XIII 32, 1; XIII 33, 
1 

Chorus (se11 Camus se11 Arge
ston, ventus): IV 54, 8; IV 54, 
10-11; IV 61, 2 

Christus: I 3, 8; I 14, 13; XI 1, 
12; XIV 9, 3. 12. 15; XIV 16, 
8; XIV 17, 5; XIV 18, 5; XIV 
18, 20; XV 8, 4; XV 9, 11; XV 
11, 4; À'V Conclusio 3 

Chrvtheus: X 32, 2; XIII 24, l; 
XÌII25, l;XIII32, l;XIII34, 
1; XIII 35, l; XIII 53, l; XIII 
56, 2 

Cignus: X 45, 1-3; XI 40, 9 
Cilix: II 47, 1-2; II 48, 1; II 49, 

l; II 54, 1; II 63, 2 
Cill.enes: III 20, 1 
Cipseus: VI 14, 4 
Circes: IV 6, l; IV 14, 1-2. 9. 12; 

IV 15, 1; VII 3, 1; VII 14, 11; 
'iIII 10, 1-3; vm n, 2; x 9, 
1. 5-6; Xl 40, 6-7. 11; XI 42, 
1 

Circius (ventus): IV 54, 8. 10; lV 
57, 2 

Cithconus (ma Ocnus): Vll 50, 
2; VII 51, J (Bi,mor vocatus) 

Clarius (Apollo): V 6, 2; VI 26, 
l; Xl 18, 1 

Cleodoxe: V 31, 1 
Cleoneus: XIII l, 7 
Cleopatra (Meleagri uxor): IX 

19, 5 
Clio: XI 2, l. 8 
Clitio: VI 9, 1 
Clitonius: X 22, 1 
Cloris (Amphionis fili a): Il 36, 

l;lI37, l;X35,2;X36, l;X 
42,l;X43,l;X44,1 

C]oris -e> flora 
Cloro (v. Parce): I 5, 1. 6-7 
Clustimena: XI 21, 2 

Clymenes (Athlantis mater): IV 
31, 1-3 

Clymenes (Oceani filia): IV 3) 

1. 3; VII 6, 1. 3; VII 14, 11'. 
VII 40, l; VII 41, 1. 6; VII 43' 
2 ' 

Clymenius (pater Eur:dicis): X 
36, 3) 

Clytemestra: V 40, 1; VI 16 } 
X 59, 3; XI 7, 2-3; XI 9, dai 
7, 2; XII 10, 2-3; XII 15, 2. 4. 
5; XII 17, l; XII 18, 1-2; XII 
19, 2; XII 20, 1 

Clython: XIII 39, l; XIII 40, 1 
Clytia: XII 38, 1 
Cocitus: I 14, 3. 11; I 21, 2; ffi 

5, 8; III 15, 1; III 16, 1; VIII 6 
2 ' 

Codrus: XllI 56, 2 
Collatinus: À1I 79, 3 
Corax (Catilli filius): Xffi 48 l· 

XIII 51, 1 ' ' 
C:orax (venator): VII 18, 4 
C:orebus: V 7, 3 
Corebus Migdonius: Vl 16, 2 
C:oribantcs: III 2, 2. 6 
C:orinthus: Xll 22, l; XTII 56, 

2 
Corithus: IV ,4, l; VI 1, 1-3; X 

63, 2 
Cornelii (gens Cornelia): XJV .J, 

17 
Cornicularius Publius: XII 78, 

4 
Corniveus: VI 57, 4 
Coroni----, liyadcs 
Coronis (Athlantis filia): V 19, 1 

3. 5. 8; VTT 3!i, 6; lX 25, l; IX 
26, 1 

Coronis (Phlcgyae filiaJ: TX 26. 
1 

Coruficcs: Vll 12, 1 
Corvmosa: Xl 13, 1 
Costantinus Cesar: XIV 14, 5 
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Crassus: XIII 2 O, 3 
Creon (Sysiphi filius, rex Corin

thiorum): IV 12, 5; IV 40, 1; X 
24, 2; XIII 26, 5; XIII 56, 2; 
XIII 63, 1-2; XIII 64, 1-2 

Creon (frater Iocastae, rex The
barum): II 43, 1; II 69, 1; II 
70, 5; II 71, 1; IV 12, 5; X 49, 
2; XIII 2, 1 

Creonthiades: XIII 2, 1-2 
Cresa: XII 78, 1 
Cresia --> Cresa 
Creta (nynpha): XI 1, 10 
Creteis (nynpha): X 9, 1 
Cretis (rex Cretensium): XI 1, 

2 
Creusa (Creontis filia): IV 12, 5; 

XIII 26, 5; XIII 64, 1-2 
Creusa (Priami filia): VI 15, 1; 

VI 5.3, 3. 24; VI 54, l-3 
Crinisus: VII 48, 1-3; VII 49, 1 
[Criseide]: XII 2 
Crito: VII 45, 1; 46, 1; VII 

47, 1 
Crocalus: Xl 26, 1 
Cromenon: V1 36, 1 
Cromis (Ilerculis filius): XIIl 4, 

1-2 
Cromius: X 35, 2; X 43, 1 
Cronis !Saturni filia): VI11 2, 1-

2 
Cronis (Solis uxori: IV 4. 1; IV 

5, J 
Cronon (Charon): l 33, 2 
Cronos (Saturnus): 111 2l, 4. 6 
Crotopus: V 7_. l; V 36, 1 
Crvsothcmis: XII 17, 1 
Cthimcnis: Xl 39, 1 
Cupido IV encris Magnae et 

ìvlartis filius, \'. Amor): T .J, 1. 
5; 111 22, 8. 14. 16; lii 2l, Ol 
IVcneris secundae filiusl; TTT 
24, 1; V 22, 2. 5. 7-11; IX 4, l. 
46. 9; lX 5, 1 

Cupido primus (filius Mercurii 
secundi et Diana e): II 6, 2; II 
13, 1 

Curbas (ventus): IV 54, 10 
Curetes (Iovis Cretensis filii): XI 

1, 10 
Curio: XII 62, 4 
Curtii (ma Curii, familia): XIV 

4, 25 
Cyane: IV 8, 2; IV 9, 1; VII 60, 

1; VII 61, 1 
Cybeles (v. Terra): I 8, 3; III2, 8 

(Opis); IV 68, 4. 29; X 57, 3-
4 

Cyclopes: IV 68, 11; V 3, 3. 5; V 
16, 3; X 8, 1; X 14, 1; X 15, 1; 
X 16, 1-2. 4; XI 19, 6; XII 70, 
2. 10 

C:yclops: IV 63, 1; X 9, 11; XI 
40, 9 (Poliphemus) 

Cycorus: IV 13, 1 
Cylenis (nynpha): II 7, 1. 10 
C:yllabarus: IX 22, 2; X 59, 3 
Cymodoce (Nereis): Vll 15, l; 

X I, 3 
Cynara \filius Paphi, pater Myr

rnc): Il 51, 1-2; II 52, 1-2; 11 
53, l; III 23, 8 

Cynara (rex Assyrorum): Il 51, 
I 

Cvnosura----> Calisto 
Cynthia ----> Diana 
Cynthius ----> Apollo 
Cyparissus: Xlll 17, I 
Cypria -e> V cnus 
Cvrenes: V 13, 1. 4-5; V 16, l; V 

17, 1; V 18, 1: VII 9, 2; VII27, 
1; Vll 28, l; XIV 10, 2 

Cvrnus: XIII 8, 1 
Cyrus: V 13, 2 
C:vtherea -e> Venus Magna 
Cyrhoros: Xlll 69, 1 
Cyus: V 1(), 1 
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Damasyton (Xemarcus): V 31, 
2 

Danaides (ve! Belidesl: il 22, 1. 
3-4; II 23, 1-2; II 24, 1; II 25, 
1; II 27, 1 

Danaus: I 13, 7; II 22, 1. 3-4 
(Armais); II 23, l; II 24, 1-2; 
II 25, 1; II 26, 1; II 27, l; II 
28, 1-2; II 44, l; II 55, l; II 62, 
4; II 63, l; V 25, 9-10; VII 22, 
9; V1II 1, 11; L'{ 25, 2; L'{ 27, 
9; X 26, l; X 59, l; XI 26, 3; 
XI, 34, 1; XI 36, l; XIII 56, 
2 

Danes (Danaes): II 32, 1-3; II 
33, 1-2; VII57, l; :XII25, 1.3; 
XII 57, 2; XII 58, 1; XV 9, 
12 

Danes (Daphne, Pcnci fili a): VII 
27, 1; VII 29, 1-2; L'{ 4, 2 

Dantes Aligerii: XIV 10, 3; XIV 
11, 2 

Daphnis (Paridis filius): VI 23, 
l 

Daphnis (Mercurii quarti filius): 
VII 3.5, l 

Dardanus: II 26, l; IV 34, 1; IV 
58.. 3. 6: IV 61, 7: V 51, 4; Vl 
l'roh 3; VI 1, 1-3; VI 2, l; VI 
15, 2; Vl 34, l; VI 4'>, l: VJ 
53, 8-9; VI 73, 2; X 63, 2: xn 
3, 3 

IJarius: XIV 4, 15. 27 
D,wnus (Pilurnni filiusl: XII 57, 

2; xn 58, I: Xll 5'). 1-2 
Daunus (Turni p:ltcr): Il 3 3, l; 

VIII 17. 4: XTI 58, 2, Xll 59. 
1-2; Xll 60, l; XII 61, l 

Da\'it: lV 68, 12; lX Proh lU 
Dedalion: II 14, l; V 11.1; Xl 

15, !; XI 16, I. 3: XI 17, l 
Dcdalus: T Proh I, 40: lV 10, 2. 

-l; V Lì, 6: XI Proh -l; Xl 26, 

1. 3. 5; XII Proh 2; 1.1:V Proh 
3 

Demogorgon: I Proh 2, 14-15; I 
Proh 3, 1. 4. 8. 11; I 1. 1· I2 
2; I 3, 2-3. 10-11. 14; I '4, 1'. 
15;15, 1-2.11;16, l.3-4•Iì 
l; I 8, l; I 14, 1. 5; II 1, 2; IV 
1, l; XIV Proh 3 

Demophon: X 52, l; X 53, 1; XI 
25, 1-2; XI 30, l; XII 20, 3 

Deucalion (Promethei filius): IV 
43, 1-2; IV 44, 8; IV 47, 1-4 
IV 48, l; IV 49, l; IV 50, 1; IV 
51, l; VII 58, 2 

Deucalion (Minois filius): XI31 
l; XI 32, 1 ' 

Devanira: VII 19, 4; IX 17, 1-3· 
L'{ 29, l; IX 31, 1-.3; XIII 1'. 
22. 3.5; XIII 1, 22. 35: XIII 6, 
l 

Devdamia: XII 52, l; XII 53, 1 
Deyphehus: VI 29, l; VI 42, 1; 

XI 8, 3 
Deyphiles: II 41, I. 3·, IX 21, 3. 

5;1X22,1 
Diana (Io\'is et Latonc filial: lI 

31, 1-2; ll 35, I; Hl 22, 3 1Vc
nus i\lagnaj; l\' 16, 5. 13-14 
(Luna); 1\1 20, 1-2. 4'i. 7; IV 
6 7, I; V Proh 2; V 2, 1. 8 
(Cynthia): V ì. l. 4; V 14, 2 3; 
V 19. 2: V 30, 4; V 31, 1: V 49, 
12: VJT 18, l; IX 17. 1 (l.atui
da1; IX 19, 2; IX 20, 1. IX 35, 
1-2; X 511, 4: Xl lh. I, xr 17. 
25; XI 1LJ . .3. 5. S: Xl 21, 2: 
XTT 2, 2; Xli lei. I (Triviai. 2--l 
!DictinnaJ; Xll 20, 21C:vn
thial. 3; XU 63, 2: Xffl 26. -l: 
xm 65, 3; XIV 6. ì 

Diana Prima !lovi Primi et Pro
serpina,: fili,11: TI 6, I: II 13. l; 
V2,l.4.68 

Dian,1---; Vcn11s Ì\lagna 
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Dictinna -> Diana 
Dido: I 31, 8. 11; II 53, 5; II 57, 
z (Elyssa); II 58, 1; II 60, l; II 
61, 1-2; V 35, 6; VI 40, 2; VI 
51, 4; VI 53, 9. 14; XI 11, 4; 
XIV 13, 1. 12. 15-16. 18 

Dies: I 34, l; II 2, 1. 3-4; III 1, l; 
fil 20, 1. 3; III 22, 1. 6; IV 1, 

1 
Diicohontes: XIII 2, 1 
Dimocoontes: VI 35, 1 
Diomedes: VI 36, 2; VI51, 4.5; 

IX 11, 3; IX 21, 5-6; IX 22, 1. 
4-6; X59, 3; XI 4, l; XI 40, 3-
4: XII 59, l; XIII 1, 13. 43; 
XIII 4, l; XIU 57, l; XIII 58, 
1; XIII 62, 1-2 

Dirne: 1lI 6, 1. 3. 6 
Dis ----> Herebus 
Ditis: I 14, 2--l. 12; Ill 13, l; IV 

18. 7; VIII Proh 5; VIII 6, 1. 
5. 11-12; Xl, 2; XI Proh 2; 
XIII 1, 29. 46: XIH 45, .3; XIV 
18, 9 

Dispitcr (Pluto): IV 1, 5; Vll! 6, 
I. l(i 

Dolon: XI 40, 4 
Dolus: T 20, 1. 3; T 21, 1.4 
Domninus: I Proh l. 1-2. 2'5. 3'!: 
xv 13. 3-5 

Do!13tiste (hcrctici i: Xl V 19, 
20 

Don,nus Appc:nninigena: XV 
13. 7 

Lloriclon: VI -11. l 
Doris 10ccc,mi et Thctidis filial: 

VII S. l; \'[Il l. I. l: \![I l-1, 

1: VII 17, I; Vll !S, 1. 4 
llnris -, Thctis Ì\[agna 
llmus: X 2. l 
llrvadcs: \711 14. 6 
llm1s 1L1pithaJ: JX 30. 2 
llrrns I Ypplllogi (i]iusJ: Xl 211, 

l; XI 21, 1; XI 22, 1; XI 23, 
1 

Duellius (Duilius) Caius: XV 7, 
6 

Dygones (meretrix): III 22, 17 
Dymas: VI 32, l; XII 41, 2; XII 

42, 1; xn 43, 1; xn 44, 1 
Dyocleus: VII 45, 1; V11 46, l; 

VII 47, 1 
Dyodorus: À1II 9, 1-2; 1.'TII 10, 

1 
Dyogenes: XIV 4, 22 
Dyone: IX 22, 3; XI 4, 1. 3 
Dyonisius (Deucalionis filius): 

IV 50, 1 
Dyonisius (Iovis Primi filius, 

Ariarches appellatus): II 8, 1 
Dyonisius (Nyli filius): VII 33, 

Dvonisius Theheus (1-Iercules 
·dictus): I U, 4 

Dyonisius (Syracusarum tyran
nus): V 19, 11; XfV 4, 22 

Dvonisus (11111 Dionysus, v. Ba
chus, Liber) 11 8, l (Ariar
chcs). 2; II 9, l; 1111, 1; Il 12, 
.l; V 25, 5. 10. 14. ìG; XII 24, 
12 

Dyosconcs: XI 7, 6; XII 6, l 
Dvrccs: 1\/ 7. 1-3: V 30, 2; VII 

'5X, l: X 29, 2 

Facides: Xl 23, l: XII 56, l; VII 
57. 2 

Fa,·us: I 14, 3; Vf 14, 5: Vll 16, 
2: VIT 57. I; Xl 13, 2; XU 45, 
I; XIT 4(,, l; Xll 47, l; xn 50, 
I; Xl\' 15, 8 

Ehulcus (cognominc Ariarchcs): 
li 8, l 2 

l:chca: XTTI 9, 1 
Echemon: Vl Vò, I 
Echcphron: X 40, l 



INDICI 

Echion: Il 65, 1 
Echo: VII 59, 1. 3 
Edipus: Il 70, 1; Il 71, 1; Il 72, 

l; Il 73, 1; Il 74, 1 
Egeon: IV 26, 1-2 
Egeria: X 51, 1 
Egesta: VII 48, 1 
Egestas: I 14, 2; I 23, 1 
Egeus: I 13, 7; IV 12, 5-6; V 12, 

17; X 48, 1-2; X 49, 1; X54, l; 
XI 26, 3-4; XIII 26, 6; XIII 56, 
3 

Egina (mater Eaci): VII 55, 1. 3; 
VII 57, 1-2; XII 45, 1 

Egisthus: I 3, 6; VI 16, 3; X 59, 
3;XI9, l.3;XII5,3;XII7,2; 
XII 9, 2; XII 10, 1-2. 4; XII 
12, 4; XII 13, 1; XII 15, 4-5; 
XII 20, 1. 3; XIII56, 2 

Egla (Panis mulier): IV 68, 2. 4. 
17-18 

Egle (Hesperi filia): IV 30, 1 
Egyales (Egyalea, Diomedis co-

niux): IX 22, 2; X 59, 3 
Egyales (Gratia): V 35, 1. 4 
Egyaleus - Absyrtius 
Egyaleus (rex Achaiae): Il 4, 2; 

VII 23, 2; VII 24, 1-3 
Egysthus (ma Aegyptus): II 22, 

1-4; II 27, 1; Il 28, 1; II 44, 
1 

Eiumolphus: XIV 8, 8 
Eiuneus (Marpissae pater): IX 

19, 5 
Electrio --+ Yphymedia 
Electrion: XII 4, 1; XII 26, 1; 

XII 27, 1; XII 28, 1 
Eleps: X2, 1 
Eletta (Agamenonis filia): XII 

18, 1; XII 20, 1 
Eletra (Pleias, filia Atlantis et 

Bonae): Il 26, 1; IV 34, 2; VI 
1, 1-2; X 63, 2 

Eletra (Oceani filia): X 61, 1 

Eleusinae deae: III Proh 1 
Eleusius: VIII 4, 4-5. 15 
Eliades: VII 6, 1-2; VII 43 
Elice --+ Calisto ' 
Ellanus: IV 48, 1 
Elyssa --+ Dido 
Encheladus: I 10, 1; IV 19, 

25, 1-3 
Endelichia (Entelechia): 

11-12 
Endimion: IV 16, 4. 9-10, 
Eneas: I 11, 1; II 60, 3; II 6i'i, 

IV 58, 3; IV 68, 11; V 3f6; 
VI 5, lVI 15, 1-2; VI 24, 7; VI 
26, 3; VI 29, 1; VI 30, 2; VI 
40, 2; VI 48, l; VI 51, 1.3-7; 
VI 53, 1-5. 8. 13-19. 24-25; VI 
54, 1. 3. 6-7. 9; VI 56, 1; VI 
57, 1; VII 47, 2; VII 49, 2; 
VIII 6, 1; VIII 17, 4; VIII 18 
1.3; IX22, 1. 4. 6; IX41 Vi{ 
25, 1; X 51, l; XI 4, 1; Xl 35 
1; XII 19, 1-2; XII 60, 1-4; XU 
66, 3; XII 67, 1; XII 70, 2; XII 
77, 3; XIII 14, 1; XIII23 1-2· 
XIV 9, 7; XIV 10, 2; XIV 13' 
15-17; XIV 15, 10 • ' 

Eneas Silvius (Silvii 'Postumi fi
lius): VI 57, 3. 5; VI 58, 1; VI 
59, 1; XIII 56, 2 

Ennosigens - Neptunus 
Enomaus: IX 6, 1; IX 7, 1-3; XII 

2, 2; XII 3, 1-2; XII 64, l-2 
Enopio: XI 19, 5-6. 9-10 
Enson: IV 12, 4. 8; X 33, 1; XIIÌ 

24, 1; XIII 25, 1-2; XIIl 26, 

1.5; XIII 31, 1; XIII 53·•·.•·i.·.•·.•.· .. t.; 
XIII 69, 2 

Entellus: IV 68, 11 
Eolus: I Proh 1, 14; II 67, l;JY 

Proh 1; IV 54, 1. 4; V ProhJ;i 
XI 40, 1. 6. 13; XIII Pro 
XIII 20, 1-4; XIII 21, 1; 
22, 1; XIII 23, 1-2; XIII 2 
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52, l; XIII 53, 1; XIII 54, 
1· XIII 56 1-4· XIII 65 1· 
' 61, 1; xni 68, 2; xrv 
roh3 

e (Solis et Cronis filiae): I 
1, 6; IV 5, 1 
us: IV 3, 5. 10 
aphus: Il 19, 1-4; II 20, 1; II 
1, 1; IV 7, 1; IV 46, 1; IV 54, 
; V 30, 2. 5; VII22, 3. 8. 13; 

41, 2; X 26, 1; X 29, 1 
'genia: XI 40, 3; XII 16, 1-4; 

17, 2; XII 20, 2 
,lo (ma Spio, Nereis): X 1, 4 
ous (Epeos): I 20, 2 
hyaltes: IV 62, 1; X 47, 1-2 

eida: X 47, 1 
eteus: IV 28, 2; IV 42, 1-2 

Symia); IV 43, 1; IV 44, 8; IV 
6, 1; IV 47, 1 
ynichos: V 31, 1 

esia: VI 39, 1 
~pytropus: XIII 32, 1; XIII 33, 

;:c} 
~,tho: XI 2, 1. 8 
W'gaste (ventus): IV 54, 10 
Jwchthonius (Erichtheus, Dar-

,aani filius): VI 1, 4; VI 2, 1; 
VI 3, 1; VI 34, 1; VI 49, 2 

~chthonius (seu Erichtheus, 
Vulcani filius et rex Athena-

•fum): II 3, 6; IV 58, 2. 5; VIII 
6, 16; XI 6, 2; XII 1, 1; XII 70, 
6; XII 71, 1; XII 72, 1; XII 73, 
1} XII 74, 1; XIII 65, 1; XIII 
68,5 

Étìcto: I Proh 3, 6 
us- Pheton 

nes: V 41, 2; V 42, 1. 3 
iois (v. Furie): I Proh 3, 6. 9; 

18, 9 
iphyle - Euridices 
,1treus (seu Eritra): II 22, 2; 

39, 1-2 

Eritreus (Solis equus): IV 3, 11 
Ermias: XII 15, 1 
Erycina --+ Venus, Venus Ma

gna 
Erysithon: I 25, 1; III Proh 4 
Eryx: IV 68, 10; X 4, 2; X 5, 

1-2 
Esacus: VI 32, 1. 4; XII 44, 1 
Esau: XIII 1, 38 
Esculapius (Apollinis et Coroni

dis filius): I Proh 1, 50; V 19, 
1. 2. 5. 7. 11-12; V 20, 1-3; V 
21, 1-2; VII 36, 6; VIII 8, 1; 
VIII 9, l; IX 26, 1; X 16, 5; X 
50, 2-4 

Esculapius (Valentis et Coroni
dis filius): V 19, 7 

Esculapius (filius Asyppi et Ar
sinoes): V 19, 8 

Esipius: VI 12, 1; VI 13, 1 
Eternitas: I Proh 3, 10; I 1, 1-3. 

5; I3, 2. 10; IV 5, 1. 5 
Ether: I Proh 2, 12-14; I 34, 1-2. 

11; Il Proh l; II 1, 1; II 2, 1. 3; 
II 76, 2; III 1, l; IV 1, 1; VII 
22,8 

Ethesias (ventus): IV 54, 9-10 
Etholus: IX 39, 1 
Ethon: IV 3, 5. 10 
Ethra (Egei uxor, Pyctei filia): X 

48, 1; 
Ethra (Oceani filia, Atlantis 

uxor, Hyadis Hyadurnque 
mater): IV 32, 1; IV 33, 1; VII 
4, 1 

Ethyocles: I Proh 3, 7; II 39, 1; 
II 41, 3; Il 73, l; ; II 74, 2; VII 
56, 1; VIII 15, 2; IX 21, 2-4; 
XI 21, 1; XIII 3, 1 

Ethyops (Vulcani filius): VII 39, 
1; VII 40, 1 (Sol); XIII 70, 2-
3 
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Ethyops --> Sysiphus 
Eudora --> Hyades 
Eudorus: XII 63, 1-2 
Eumenides (v. Furie): I 14, 2; ID 

6,2.5 
Eumilus: V 43, 1 
Euneus --> Bachus 
Euneus (Bachi filius): V 29, 4 
Euneus (Iasonis filius): XIII 27, 

1 
Euprosyne (Gratia): V 35, 1. 5 
Euriale (v. Gorgones): X 10, 1. 

5 
Eurialus (graecus): VI 13, 2 
Eurianasse: VII 6, 2. 4 
Euriboea: IX 21, 1 
Euriclia (Ulixis nutrbc): XI 40, 

10 
Euridices (Orphei coniux): V 

12, 1-2. 7. 10 
Euridices (Nestoris coniux): X 

36, 3; X 37, 1; X 38, l; X 39, 
l; X 40, 1; X 41, 1 

Euridices (ma Eriphyile, rnniux 
Arnphyarai): II39, 1-3; V 5, 1: 
xm 45, 1-2; XIII 46, 1: XllI 
47, l 

Eurilocus: IV 6, 1. 5; XI ..\O, fi 
Lurimedon: VID 15, 1; VIll 16, 

1-2; X 17, 1 
Eurimes: X 14, 6; X 15, 1 
Eurimones (Orcami coniux, 

Leucothoes mater): XII 37, 1; 
XII 38, 1 · 

Eurinomes (Thalaonis coniux, 
mater Adrasti et Eriphyles): II 
41,l;V5,1 

Eurinomi (Occeani filia): Vll 2, 
l. 3 

Euripilus: XIII 16, 1-2 
Euristeus: I 3, 4. 12; IV 30, 1; X 

49, 1-2; XII33, 1-2; XII 34, 1-

2; XIII 1-3. 8. 19. 27. 39; XJ.rr 
6, 1 

Euritus (Yssionis filius): IX 29 
1-2 ' 

Euritus (rex Etholyae, Yolis pa. 
ter: )XIII 1, 34; XIII 18, 1 

Euroaster (ventus): IV 54, 7; IV 
56, 3 

Europa: II 47, 2; II 55, 2; II 62 
1. 4-5; II 63, 2. 8; IV 16, 10'. 
XI 26, 1. 2. 4; XI 34, 1; XI 36, 
l; XIV 8, 10 ' 

Eurus (ventus): IV 54, 6-7. 10-
11; IV 55, 3; XIV Proh 5 

Euterpe: XI 2, 1. 8 
Evander: V 51, 1-2; VI 53, 11. 

12; vm 11, 4;XII60,2-3; XII 
66, 1; XII 67, l; XII 68, 1; XII 
76, 1. 3; XIII 1, 20; XIII 50, 
1 

Evannes: IX 36, 1 
Eviolus: XII 6, 1 
Exacus: XII 44, 1 

Fabius 1Romuli dux)\ IX 4U, 9 
hibritii: XIV 4, 25 
Fam,r: I 10, 1-3. 5-6. 8. 11; I 11, 

l; lV 1, 9; IV 44, 18; IX 3, 5. 
13 

farnes: I 14, 2; I 25, 1. 3. 6 
Fantue, Fatue, Fatui, Fones: 

vm 13, 6 
Fatua--> Terra, Maia 
Fatuclus (Faunus): VII 11, 2 
Fatum (v. anche Parce): I 5, 2--

5. 7-11. 14; I 32, 3. 5; IX 15, 
1 

1-'aurnr: Vill 11, 2 
Fauna--> Terra, Maia 
Fauni Semones: Vill 13, 2 
Faunus: V 12, 16; Vill ](I, l; 

vm 11, 1. 2; vm 12. 1. 1 
V1ll 13, 1-2; V1II 14, 1. l; 
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VIII 15, 1-2; VID 17, 1. 3-4; 
:x:III 14, 1 

faustulus: VI 70, 2; IX 40, 5. 7; 
IX 41, 2 

favonius --> Zephyrus 
februus --> Pluto 
pjçarii --> Satyri 
Flavianus: VII 10, 3 
Flegeton: I 14, 3. 11; ID 5, 8; III 

16, 1-2; III 17, 1; VIII 6, 2 
f]egeus: II 40, 1 
F!egias: V 19, 1; IX 25, 1-3; IX 

26, 1; IX 27, 1 
Flora: IV 61, 2-4; IX 3, 1-2. 7 
fones --> Fantue 
fortuna: I 5, 7 
Fotini (heretici): XIV 19, 2 
Fragor (ventus): IV 54, 9 
Franco (Hectoris filius): VI 24, 

8 
Fraus (v. Gerion): I 21, 1 
Fredericus Aragonensis: XIV 

11, 2 
FrLxonides nynphe: XI 1, 4 
frìxus: IV 11, 2; IV 13, 1; XIll 

67, 1-2. 4; XIII 68, 1-3; xm 
69, J-2 

Furiae (v. Erinis): I Proh 3, 'J; 
111 Ci, 1-2. 5; III 7, 1; llT ~. l; 
JlJ 9, l; III 10, 3; III22, 3 11 
13; IV 54, 1. 3; Vill 6, 2; X 61, 
2; XIII 67, 3 

Galathea: VII 17, 1-3; VIII 14, 
1-2; X 14, 1 

Gallicus (ventus): IV 54, 10 
Ganimedes: VI 3, 2; VI 4, 1-2; 

L'\ 2, 2. 6; XII 1, 1. 3; XIll 16, 
2 

Gararnas (Apollinis filius): V 9, 
l 

Gararnans (Iarbae mater/: À'l 
11, I. 4 

Gelanor: II 22, 3 
Genius (v. Lares): XII 65, 3-4 
Genuinus: VII 41, 12 
Geon--> Nylus 
Gerion: I 14, 2; 121, 2-3; VID 1, 

10; VIII 17, 1; IX 33, 3; X 9, 
3; XII 66, 1-2; XIII 1, 18. 42 

Germanicus Cesar: XI 1, 3 
Gigantes: I 13, l; I 14, 3. 7; III 

10, 1; IV 1, 15; IV 18, 6; IV 
57, 4; IV 62, l; IV 68, 1. 4-5. 
12-13. 19-20; V25, 7. 23; VID 
16, 2; XI 1, 5; XII 71, 1; XIII 
1, 28 

Giges: XIV 4, 21 
Glauca: IV 1, 5; VIII 5, 1; VIII 

6, 1 
Glauces: XIII 26, 5-6 
Glaucus: IV 14, 4. 9-10; X 1, 3; 

X 9, 1. 5-6 
Glaucus (Glauci Sisiphidis ne

pos): XIII 57 1; XIII 58, 1 
Glaucus (Labicus, Minois fi. 

lius): XI 28, 1-2 
Glaucus (Sysiphi filius): IV 40, 

l; XIII 56, 2; XIII 57, 1; xm 
'i8, 1 

c;Iaucus (Yppoloci filius): XTII 
<,I. 1: XIII 62, 1-2 

Golias: IV 68, 12 
Gopherius: VI 57, 4 
Gorges: IX 17, l; IX 18, 1 
Gorgition: VI 37, 1 
Gorgo --> Medusa 
Gorgones (Phorcidae sorores): I 

14, 2; IV 30, 4; X 10, 1-4; X 
27,3 

Gorgophones: XII26, 1; XIT 27, 
l; XI129, 1 

Corgothia: VI 37, 2 
Grmia IHerebi filia): I 16, 1. 3 
Grmianus Cesar Augustus: Vl 

24, 8 
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Gratie (seu Carites, Veneris fi
lie): I 16, 1. 3; III 22, 2. 8. 19; 
V 35, 1-3 (Pasythea, Egyales, 
Euprosyne). 5; XV 1, 4 

Grisaor: X 46, 1 

Halesus: XII 19, 1. 3 
Hannibal: IV 6, 7 
Harpalyce (Boreae filia): IV 59, 

8; IV 60, 1 
Harpalyce (Lycurgi filia): XI 24, 

1 
Hebes: IX 1, 4; IX 2, 1-2. 5-6; 

IX 24, l; XIII 1, 36 
Hecates: I Proh 3, 7; IV 16, 5 

(Luna); VII 3, 2 
Hector: VI 5, 1; VI 14, 5; VI 22, 

4. 6-7; VI 24, 1. 4. 7-8; VI 25, 
1-2; VI 26, 2; VI 31, 2. 5; VI 
32, 3VI 42, 2; VI 53, 7; IX 22, 
1. 6; XI 8, 4; XII 13, l; XII43, 
1-2; XII 48, 1-2; XII52, 3; XII 
53, 2; XIII 23, 1 

Hecuba: I Proh 1, 10; VI 14, 4; 
VI 15, l; VI 16, l; VI 17, 1; VI 
19, l; VI 21, 1; VI 22, 1-2. 7; 
VI24, l; VI26, l; VI28, 1; VI 
29, lVI 30, 1; VI 33, 1; VI 46, 
lVI 47, 1-2; VI 53, 3; XI 8, 4; 
XII 43, 1-2; XII 52, 4 

Helena: V Proh 6; V 40, l; VI 
14, 5; VI 16, 1; VI 22, 5-6; VI 
29, 1; VI 53, 3. 7; VII 9, 4; IX 
33, 2; X 49, 3; XI 7, 1-3; XI 8, 
1-2. 5-6; XI 9, 1; XI 40, 3-4; 
XII 10, 2; XII 12, 2-3; XII 13, 
l; XII 14, l; XII 15, 2; XII 20, 
l; XII 50, 2; XII 52, 1 

Helenus (pater Epaphi): II 19, 

2 
Helenus (Priami filius): VI 24, 

7; VI 26, 1. 3; VI 27, 1; VI 42, 

1; VI 53, 9; XII 13, l; XII 53, 
2 

Helicaonius: VI 18, 1 
Hellenus: XIII 20, 1 
Hellare: V 24, 1 
Helles: XIII 67, 1-2. 4; XIII 68, 

1. 3 
Hemonius: V 19, 1. 5 
Henricus tertius: XII 60, 2; XII 

67, 2 
Herceus ----> Iuppiter 
Hercules (Iovis Tertii et Alcme

nae filius): I Proh 1, 19 (Alci
des); I3, 4. 12; I 13, 2-5; II 8, 
1 (Ebuleus); II 30, 2; II 41, 2; 
II 56, 1; II 60, 1; II 68, 1; ID 
Proh 6; III 9, 1; IV 21, 1; IV 
29, 2; IV 30, 1. 3. 4 (Perseus); 
IV 68, 10; V Proh 6; V 47, 1·, 
VI 6, 2; VI 7, 2; VI 8, 1; VI 14, 
1. 3. 5; VII 13, 2; VII 19, 4. 6; 
VII37, l; VIII 1, 10; VIII8,2. 
5; VIII 17, 1; IX2, 3 (Oeteus). 
7; IX 17, 1-3; IX29, 1; IX31, 
1-3; IX 33, 3-6; X Proh 1; X5, 
2-3; X 9, 3. 11; X 12, 1-2; X 
26, 2; X 42, l; X 43, 1; X 47, 
1; X 49, 1. 3; XI 40, 4; XII 4, 
l;XII28,2;XII30, l;XII31, 
l; XII 34, 1-2; XII 47, 1; XII 
66, 1-2; XII 68, l; XII 76, 1-3; 
XIII Proh 2; XIII 1. 3-4. 14. 
16. 21. 28-29. 31. 35-42. 45. 
47. 49; XIII 2, 1-2; XIII 3,1; 
XIII 4, 1-2; XIII 5, 1; XIII 6, 
1; XIII 7, 1-2; XIII 8,1; XIII 
9, 1-2; XIII 11, 1; XIII 12, 1; 
XIII 13, 2; XIII 14, 1; XIII 15, 
l; XIII 18, 1; XIII 20, l; XIII 
26, 1-3, XIV 16, 7 (Alcides) 

Hercules (Nyli filius): VII 32, 1 
Hercules Primus (Iovis et Lysi

toe filius): II 9, 1 
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IIercules Quartus (Secundi Io
vis et Asteries filius): V 46, 1 

IIerebus (v. Tartarus): I 5, 1-2. 
11-12; I 9, l. 5; I 14, 1. 3-4. 6-
7. 11-12 (Dis); I 15, 1; I 16, 1. 
3; I 17, 1-2; I 18, 1. 3; I 19, 1; I 
20, 1. 3-4; I 21, 1. 4; I 22, 1-2; 
123, 1-2; 124, 1-2; I25, 1-5; I 
26, 1; 127, 1; 128, 1-2; 129, 2; 
130, 1; I 31, 4; I 32, 1. 4; I 33, 
1-2; I 34, 1. 11; II Proh 1. 2 
(Orcus); II 1, l; IV Proh 1; 
VIII 6, 2; IX 4, 4 

Heretusa: IV 30, 1 
ffermes (seu Hermias) ----> Mer

curius Tertius 
Hermes Trimegistus -> Mercu

rius Quartus 
Hermiona (Menelai ex Helena 

filia): VI 22, 5; VI 26, 2; XII 
12, 2; XII 13, 1; XII 14, 1; XII 
20, 1-2. 4; XII 23, 1; XII 53, 2; 
XII 54, 1 

Hermione (Armonia, Martis fi
lia et Cadmi uxor): II 39, 2; II 
63, 4-5; II 64, l; II 65, l; II 66, 
l; Il 67, 1; IX 37, 1-3; XII 70, 
2; XIII 45, 2 

Hermis (puer): VII 10, 5 
Hermofroditus: III 20, 2. 10; III 

21, l; III 23, 3 
Hesperetusa: IV 30, 1 
Hesperie (Hesperides, v. Egle, 

Heretusa, Hesperetusa): IV 
30, 1-2. 4; X 57, 2; XIII 1, 17. 
42 

Hesperies: VI 32, 2 
Hesperos (sidus): XIII 1, 1 
Hesperus (Cephali filius): XIII 

66, 1 
Hespetus (Iapeti filius): IV 28, 

2; IV 29, 1 (Philotes appella
tus); IV 30, 1; IV 31, 1 

Hesperus ----> Venus Magna 

Hesyona: VI 6, 2; VI 7, 2; VI 8, 
l; VI 14, 5; VI22, 4; VII 48, 1; 
XI 8, 2; XII 47, 1; XII 49, l; 
XIII 1, 24. 43 

Hipervius: IX 38, 1 
Hippocatia: IX 33, 1 
Hippodamia (Adrasti filia, Piri-

thoi uxor): IX 29, 2; IX 33, 1-
2; (Hippodamia); IX 34, 1; 
XIII 1, 21 

Hippodamia (Anchisis filia): VI 
51, 7; VI 52, 1 

Hippodamia (Enomai filia, Pe
lopis coniux): IX 6, 2; IX 7, 1; 
XII3, 1-3; XII3, 1-3; XII 4, 1; 
XII 5, l; XII 7, l; XII 11, 1; 
XII 64, 1 

Hippothous: VI 42, 1 
Homerus: I 31, 9 
Honor: III 10, l; III 11, 1-2; III 

12, 1-2; VIII 7, 1 
Hore: IV 3, 6; IV 4, 1 
Horestes (Agamemnonis filius): 

VI 26, 2; XI 9, 3; XII 10, 3; 
XII 13, 1-2; XII 16, 3; XII 17, 
1; XII 18, 2; XII 20, 1-2; XII 
21, 1; XII 22, 1; XII 23, 1-2; 
XII 53, 2-3; XIII 21, 2; XIII 
56,2 

Horestes (Horestis ex Hermio
na filius): XII 13, 2; XII 23, 
1 

Horus----> Sol 
Humus----> Terra 
Hyades: IV 33, 1. 4; IV 34, 3-4; 

VII 4, 1 
Hyas (Athlantis filius): IV 32, 1; 

IV 33, 2; VII 4, 1 
Hymeneus (Bachi filius): V 25, 

4; V 26, 1-4 
Hymnides (nynphae): VII 14, 8 
Hyonia: VIII 4, 4 
Hyreus: XI 19, 1 
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Iacob: II 4, 2; Vll 21, 2; XIII 1, 
38 

Iacobus de Sancta Severino; 
XIV 9, 14 

Iafras: XIII 9, 1 
Ialmenus: IX 10, 1 
Ianus: VIII 1, 22. 24-26. 29 
Iapetia: VII 43, 1 
lapems: IV 1, 1; IV 28, l; IV 29, 

l; IV 31, 1. 3; IV 42, 1; IV 44, 
1. 6. 8 

Iarbas: II 61, l; XI 11, 1-4 
Iasio (Cereris amator): VIII 4, 7. 

16 
Iasion (seu Iasius, Iasonius, 

Electre filius): IV 34, 2; VI 1, 
2VIII 4, 7. 16 

Iasius (Abantis filius): Il 28, 2; 
II 34, 1; Il 35, 1; II 36, l; Il 
38, 1-2; IX 19, 2; IX 20, l; X 
57, 1 

Iasius --> Ceneus 
Iason (Ensonis filius): IV 11, 2; 

IV 12, 1. 4-6. 8; IV 59, l; V 6, 
l; V 12, 16; V 29, 2; X 32, 3; 
X 33, 1-2; X 48, 1; X 54, 2; 
XIII 25, l; XIII 26, 1-4. 6-7; 
XIII 27, 1; XIIl28, l; XIlT 31, 
1; xm 64, 1; xm 69, 2 

Icarus (dedali filius): XI 26, 1 
Icelon (Ytathon seu Phabetor): I 

31, 19 
Icetaon: VI 9, 1 
lcction (pater Andromachae): 

VI 24, 1 
Iligi (syrenaJ: VII 20, 1 
Imbricitor --> Sol 
Incubones --> Satyri 
Infernus: I 14, 4. 13; III 5, 3; III 

16, 1; III 17, 1; VIII 6, 1.3; XI 
1, 6 

Invidentia seu Invidia: I 18. 1-3 
Ioctus: XIV 6, 7 

Iohannes (Francorum rex): XIV 
11, 3 

Ionas: XV 9, 9 ··: 
loseph (Iacobi filius): I 31; 12. 

14 
Ioseph (Mariae sponsus): 131 

14 .: ' 
Iouces (ma Patronus): V 10/ 1-

3 
lpsea (ma Idya, Oerae conh.tx): 

IV 12, l; IV 13, 1 
Ismenus: V 31, 2 
Israel: IV Proh 4 
Iubal: I 4, 8 
Iulia, familia: VI 54, 9; VI 67 

1 ' 
Iulius Cesar: XII 62, 4 
Iulius Proculus: VI 67, 1; IX 41, 

G 
Iulius Silvius (Ascanii filius): VI 

54 9· VI 55 1· VT 57 ì 

Iuliu~ Silvius '(R~muli Silvii fi. 
lius): VI 66, 1; VI 67, l; VI73. 
2 ' 

Iulus -+ Ascanius 
luno: I 3, 4; I 8, 3 (Terra); Il2, 

lll; II 3, 1. 5; II 30, U; IIH 
1-3; IV 1, 5; IV 18, 3. 6; IV20, 
1. 7; IV 35, .3; TV 54, 1. 3; IV 
68, 27; V 24, 1. 3; V 25, 1-3. 
16; V 49, 2-3. 7; VI 7, 1; VI 
22, 2-3; VI 53, 5. 15-16. 25; 
VII 1, 2; VII 22. I. 3 4. 6; vlI 
23, 2; VIII 3, 1; VIII 12, 2; 
Vill 19, 2; lXProh2. 9; IX 1, 
1-2. 4-12 (Lucina, Cynthia, 
Proserpina); 14-15. 18-22; IX 
2, 1. 3-4; IX 3, 1-3. 7. 9; IX~7, 
1-5. 7-8; X 47, 2. 4; Xl 1,L6; 
20. 23; XI 10, l; XI 12, l;J{I 
18, 2; Xll 34, 1 1Luci~,1) 
Lythia); XII 50, 2-3; XII59;2; 
XII 65, 1; XII 70. 1. .3. 5;.:qjl 
1. 3-4. 26-27. 36. 39. 45•46. 
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49; XIII 20, 1. 4; XUI 67, 2-3; 
},.'1\T 5, 10 

Juppiter: I Proh 2, 12- 13; I3, 4; 
I 3, 8; I 4, 11. 16-17; I 5, 4; I 9, 
2. 5; I 10, 1. 11; I 16, l; II 2, 3. 
8-11; II 2, 7. 10; II 3, 1-3. 5. 
10; fil 4, l; II 5, 2; II 7, 10; II 
19,1-3;Il26, 1;1131, l;II32, 
l; II 33, 1-2; II 45, l; II 62, 1-
4; II 63, 2; II 64, 1 (Beroe). 2-
3; II 76, 1; III 1, 2; III 2, 1; III 
3, 3; III 5, 1; III 6, 3. 7; III 10, 
l; III 22, 2; III 23, 6; IV Proh 
3; IV 1, 4-6. 15; IV 3, 1-2; IV 
5, 1. 4, IV 6, 1. 5; IV 7, 1-3; IV 
8, l; IV 10, 3. 6; IV 16, 1. 7; 
IV 18, 1. 3-4. 6; IV 19, 2; IV 
20, 1. 7; IV 21, 1-3; IV 22, 1. 
.3. 6-8: IV 26, 2; IV 31, 3-4; IV 
34, 1-2. 4; IV 35, 3; IV 37, 1; 
IV 38, 1; IV 42. 1; IV 46, 1-5; 
IV 52,1; IV 54, 1. 3; IV 59, 2. 
7, IV 63, 1-2; IV 66, 2-3. 7; IV 
67, l; IV 68, 2-3 (Amon lybi
cus). 4. 16-17. 19. 23. 29; V 
Proh 1, V 1, 3, V 19, 2-4; V 22, 
10; V 24, l. l, V 25, 1-2. 9. 12-
13. 15- 16; V 30, 1-3. 5; V 31, 
2: V 32, 1; V 34,1; V 35, 1-2; 
V 36, 1; V 40, l; V 45, 1; V 46, 
J: V 48, 9; V 49, 1. 3-5; VT 1, 
l; VI 4, 1-3; VI 11, 1; VI 14, 7 
(l-lerceus); VI 22, 2. 9; VI 24, 
5; VI 53, 16. 18; VII 1, 6; VII 
11, 1; VII 16, l; Vll 22, 1--1. 8-
9. 11. 13; VII 24. 1-2. 4; VII 
25,2; Vfl41,2. il; \71155, 1-
3; VII 57, 1-2; VIII 1, 1. 11-
15. 2-1 n; vm 3, 3; vm 4, 1. 
3-4. 8-11. 13. 16; VIII 6, 14-
15; VIII 19, 2; L'-;,Proh 9; IX 
l. 1. 4 6-8. 18. 22; IX 2, 1-4; 
IX 3, 1-2. 7; IX 4, 8; lX 11, 2 
(Archas); IX 27, 1. 45. 7-8; 

IX33,2;IX34, l;X 1,2. 6; X 
12, 1; X 16, 1. 5; X 29, 1-2; X 
47, 2-4; X 58, l; X 62, 2; Xl 
Proh 1. 3. 5-6; Xl 1, 3-5. 7-8 
(Ataburius, Casius, Labrian
dus, Laprius, Mollo). 10. 12. 
14. 16-18. 20. 22-23; Xl 2, 1. 
3-4;Xl3, 1-2;Xl4, 1.3;Xl5, 
1; Xl 6,1; Xl 7, 1. 4-5. 7-8; XI 
8, 1; Xl 9, l; Xl 10, 1. 4; Xl 
11, 1-4; Xl 12, 1-2; XI 13, 1-3; 
Xl 14, 1-2, Xl 15, l; Xl 19, 1-
3. 7; Xl 26, 1-2; Xl 33, 1; Xl 
34, 1-2; Xl 36,1 ; Xl 37, 1; Xl 
43, 2; XII Proh 4; XII 1, 1. 3; 
Xli 12,2;XII 15, 1; XII24, 1-
2; XII 25, 1. 3; XII 28, 2; XII 
30, l; XII 34, 1, XII 41,, 1; 
XII 45, 1-2; XII 50, 1-3; XII 
57. 1; Xli 61, 1-2; XII 62, 1. 3; 
XII 65, 1-2; XII 70, 1-5. 8; 
XIII 1, 1. 2_3. 36 .. 38. 40; XIII 
16, 2; XIII 20, 1. 4; XIII 52, 2; 
XIII 59, l; XIII 71, 2-3; )DV 
Proh 3; XIV 1, 6; XIV 5, 10; 
XIV 6, 7; XIV 13, 8; XV 9, 
12 

Iuppiter Primus: II Proh 2; II 1, 
2; II 2, 1-2. 5. 7 (Lysanias); II 
3, 10; [15, !;Il(,, l;lf7, l;ll 
8, l; II 9, 1; II 10, 1; IV 66, 6; 
V 1, 3 (Lysanias) 

Iuppiter Secundus: II 2, 7. 11; II 
3, 4; 111 4, 2-3; m 18, 1; III 
25, 2; V Proh 7; V 1, 1-4; V 2, 
1.4; V 3, 1. 45; V 25, 9; V 45, 
l; V 51, 4; VI 1, 1 

Iuppiter Tertius (C.:retensis): II 
2. 7. 10; II 21, 2; IV 68, 15; V 
3, 4-6; VI 4, 3; VII 22, 10; 
VIII 1, 11; Xl 1, l; Xl 7, 6; 
XII Proh 1; XIII 71, 1; XIV 8, 
10 



Il'·mICI 

Iuturna: III 6, 3; XII 61, l; XII 
65, 1-2 

Karolus: XIV 9, 14; XIV 11, 3 

Labdacius: II 68, 1-2; II 69, 1 
Labicus ---> Glaucus (Minois fi-

lius) 
Labor: I 14, 2; I 17, 1-2 
Labriandus: XI 1, 7 
Labriandus---> Juppiter 
Lacedemon: II 45, l; IV 38, 1; V 

Proh 6 (Taygetae Athlantis seu 
Agenoris filia); V 36, 1; V 37, 
l; V 45, 1 

Lachesis (v. Parcae): I 5, 1. 3. 
6-7 

Lacinius: XIII 1, 26. 44 
Lacoon: VI 43, 1 
Ladon: I 4, l. 8-9 
Laers: II 17, 1; IV 40, 1; Xl 37, 

lXI 38, 1; XI39, l; XI 40, 1-2. 
ll 

Laìus: II 68, 1-2; II 69, 1-2; II 
70,1.3,5 

Lamech: II 76, 1 
Lamirus: XIII 18, 1 
Lammìc: VII 14, 11 
Lampctie ----> Salernpetii 
Lampethusa: V1I 43, 1 
Lampsacius: II 47, 1; Il 48, 1 
Lampus (Laomcduntis filimJ: 

VI 9, 1 
Lampus (Solis equus): lV 3, 11 
Lanius: XIII 18, 1; XIII 19, 1 
Laodarnas: X 22, 1 
l.aodices (Priami filiaJ: Vl 18, 

1 
Laodices IAgamcnonis filiaJ: 

XII 17, 1 
Laodomia: XI 34, 1; XIII 58, 2; 

Xlll 59, l 
Laomedon: IV 27, J; V 12, ltì; 

V1 5, 2; V1 6, 1-3; VI 7, 1-2· 
VI 8, l; VI 9, 1; VI 10, 1; VI 
12, l; VI 14, 1-2. 4; VI 49 1· 
VII 48, 1-2; IX 2, 2; X 1' 6'. 
XII 47, 1; 1.'11 49, l; XIlI 1' 
24-25; XIV 8, 8 ' 

Laothoy: VI 30, 1; VI 31, 1 
Lapis: VIII 1, 11 
Lapitha: V 4, 1 
Laprius ---> Iuppiter 
Lara (seu Larunda, Stygia nyn-

pha): XII 65, 1-2 
Lares: XII 65, 1-3. 5 
Larissa: X 58, 1 
Latinus: IV 14, 3; V 12, 16; VI 

40, 2; VI 53, 11. 13; VI 54, 7: 
V1 57, l; VIII 15, 2 (Lauren: 
tum rex); V1II 17, 1-4; VIIl 
18, l; VIII 19, 1; XI 43, 2; :X..1I 
59, l; XII 60, 2; XII 61, 2; XII 
68, 1; Xll 77, 3; XIII 14, 1 

Latinus Silvius: VI 58, 2; VI 59. 
1-2; VI 60, l; VIII 18, 3 

Latona: III Proh 4; IV 11, 11; V 
19, 2; IV 20, 1. 3. 5-6; IV 21, 
1-2; V 1, 3; V 2, 1. 3; V 3, 1. 4. 
6: V 24, 2-3; V 31, l; V 46, 1; 
VII 6, 3; Xl 19, 4; XII 2, 2 

Lausus: Vl 70, l; VI 72, !; IX 
40, 7 

Lavinia: VI 53, 11; VI 54, 1-2. 9; 
VI 57, J. 3; VI 59, 2; vm 17, 
4; VIII 18, 1; XII 60, 2 

J.earcus: li 67, 1-2.: V Proh 6; 
XJJI 67, 3; XIII 70, l; À1V 
Proh 3 

Leda: V 40, l; IX 33, 2; Xl 7, I. 
6-7; Xl 8, 1; Xl 9, 1 

Lentul us: Xll 62, 4 
Leo papa: XIV 19, 20 
Lcucippus (Pliche pater): Xl 7, 

4 
Lcuconothus (ventus): IV 5.J, 

10 
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Leucosia (Syrena): VII 20, 4. 9 
Leucothoe (O reami filia): XII 

37, l; XII 38, 1-2 
Leucotoe (Ulixis adiutrix): XI 

40, 9. 15 
Leucotoe ---> Y no 
Lerneus (Amimonis pelex): X 

59,5 
Lerneus (serpens): I 14, 2; IV 

18, 1 
Letes: I 31, 3; II 7, 7; III 17, 1 
Leucus: VI 35, 2 
Liber (v, Apollo, Bachus, Dyo

nisius, Sol): I 16, 1; II 6, 2; II 
8, 2; IV 34, 4; V 3, 11; V 12, 
12; V 25, 6. 9-10. 13- 14. 23. 
31-33-34; V 41, l; XII 25, 3; 
XIII 67, l; 1-'V 7, 6 

Libcr (pater Amoris): III 22, 2 
Liber Primus (seu Dvonisus 

Primi Iovis filius): II i 1, 1; IÌ 
19, 1 

Libonothus (vcntus): IV 54, 10 
Ligia: V1I 20, 4. 10 
Liriopes: VII 59, 1 
Litigium (Discordia, Lis I: I 3, 1-

4. J0-11. 14; I 5, 1; IV 54, 1. 
3 

Loxias -> SDI 
Lucifer---> Venus Ì\fogna 
Lucifcr: V 11, 1; Xl 15, l; Xl 16, 

l; XI 18, 1. 3; Xlii 22, 1 
Lucina lv. luno): I 3, 3; I 11, 1; 

IV 16, 5; IX 1, 4. 12; XII 34, 
J 

Lucina -> Luna 
l.ucius: X1I 79, 1-3 
Lucretia: Xll 79, 3 
Luctus: I 14, 2; 111 8, J 
Luna (Yperionis filia, v. Argen

tea, 1\nhcmis, C:eres, Diana 
Herntes, Lucina, Mena, Phe'. 
be, Prnserpina, Tri1·ia): IV 2, 
1; IV 16, I. 2-46. 13. 14. 15-

16; IV 17, l; IV 68, 3, 27; V 2, 
3; VII 3, 2; VIII 4, 8; XII 24, 
1 

Lybia: II 20, 1; IV 1, 3; X 26, l; 
XIII 1, 14 

Lybicus ( ventus): ìlII Proh 1 
Lybs -> Affricus 
Lycaon (Priami et Laothoy fi

lius): VI 31, 1 
Lycaon (Titani filius): IV 66, 1-

8; IV 67, l; V 1, 2; V 49, 1. 
4 

Lycastes (meretrix, Erycis ma
ter, Venus vocatus): X 4, 1-2; 
X5, 2 

Lycastes (Priami filia): VI 19, 1 
Lycemmon: XIII 11, 1 
Lyccus: I 4, 15-17 
Lychion: II 14, l; V 11, 1-2; XI 

16, 1. 3; XI 17, 1. 3 
I ,\·cius --> Sol 
Lycomedes: Xl 40, 4; XII 52, 1-

2 
Lycus (Thebarum rcx): II 68, l; 

lV 7, 1-2; V 30, 2. 5; X 29, 1-
2; xm 1, 33. 48; xrn 2, 1 

Lydus: XIII 18, 1; XIII 19, 1 
I.ygurgus (]cgislator): V Proh 6; 

XIV 15, 8 
Lvgurgus (Dryantis filius): X 52, 

1: Xl 21, 2; Xl 22, l; XI23, I; 
Xl 24, l; XI 25, 1 

Lvgurgus (Nerncus Opbeltis pa
tcrì: V 28, 1; V 29, 4: XJTI 27, 
12 

Lygus (se11 Lygur): Vll 41, 13; 
VU 42, 1 

Lynceus (srn Lvnus, Aegypti fi
lius, rex Argivorurn): If 22, 3-
-l; II 24, 1; 1127, l; lI28, 1-2; 
1129, 1; II 55, 1; II 63, 2; V 
25, 10; V 30, 6; VII 22, 10; 
VIII 6, 16; Xl 26, 4; XII 3, 2; 
XIII 44, 1; Xlll 56, 2 
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Lynceus (Scytharum rex): VIII 
4, 7. 15 

Lynceus (Ydae frater): V 19, 3; 
XI 7, 4 

Lynus (Psamates filius): V 7, 1. 
4 

Lynus (musicus): V 7, 4; V 12, 
15; XIV 8, 6. 8-9. 11 

Lysanias - luppiter Primus 
Lysidices: XII 4, 1 
Lysito: II 9, 1 
Lythia - Iuno Lucina 

Macaon: V 20, 1. 3; V 21, 1 
Macareus: XII 20, 2; XII 53, 3; 

XIII 21, 1-2 
Macarius eremita: XIV 11, 6 
Macedones (heretici): XIV 19, 

20 
Maia - Maiesta 
Maia - Terra 
Maia (Pleias, Athlantis filia); IV 

34, 2; IV 35, 1. 5 (Bona dea, 
Fauna, Fatua, Ops, Terra); IX 
1, 1; XII 62, 1 

Maiesta (Vulcani uxor): IV 35, 
2; XII 70, 2 

Maiestas (Honoris Reverentiae
que filia): ill 11, 2; ill 12, 1; 
VIII 7, 1 

Maloch: XV 9, 14 
Manes: I Proh 3, 9; I 31, 11. 16; 

I 34, 5; VIII 6, 13; IX 33, 4; 
XI Proh 2; XI 40, 14; XII 53, 
2 

Manichei: XIV 18, 8 
Mantho: V 6, 2-3; VII 51, 1-2; 

XII 2, 2 
Manthyon: X 44, 3; XIII 38, 1; 

XIII 39, 1; XIII 40, 1; XIII 41, 
1 

Marathius: XIV 8, 3 
Marcomannus: VI 24, 8 

Mare - Occeanus 
Maria virgo: XIV 14, 8 
Marica: VIII 17, 1-4; XI 43, 2 
Marius (Caius): XIII 20, 3; XV 

7, 6; XV 13, 6 
Mars: I 19, 2; I 32, 4; I 34, 9;U 

8, 1; II 63, 4. 6; ill 22, 2-3, U: 
12; IV 34, 2; IV 36, l; V 48, 1; 
VI 9, 1; VI 73, 1-2; VIII 2, 6; 
IX Proh 9; IX 1, 4; IX 3, 1,3_ 
6-9. 11-13. 15; IX 4, 1. 5. 9; iX 
6, 1; IX 8, 1; IX 10, 1; IX 11, 
1-2; IX 20, 2; IX 21, 1. 6; Ix: 
22, 1. 6; IX 24, 1; IX 25, 1. 3; 
IX 28, 1. 3; IX 33, 1; IX 35, 1-
2; IX 36, 1; IX 37, 1. 3; IX 38, 
1; IX 39, 1; IX 40, 1. 6; IX 41, 
1. 4. 8; X 47, 2. 4; XI 4, 1; XII 
10, 2-3; XIII 11, 1; xm 68, 2: 
4; XIV 6, 7; XV 1, 4 

Marsippa (ma Marpessa): IX 19; 
5 

Marsya (Silenus): V 25, 5; 22. 
32 

Marsya (rex): XII 76, 3 
Mater Magna--+ Terra 
Meander: IV 8, 2; IV 9, 1; 

VII60, 1; VII 61, 1 
Medea: IV 11, 1; IV 12, 1. 7; N 

13, l;X32,4;X33, 1-2;X34, 
2;X48, l;X54, l;Xill25,1; 
XIII 26, 3-7; XIII 63, 1:2; 
Xill64, 1-2 

Medea - Terra 
Medesicastis: VI 20, 1-2 
Medus: IV 12, 5. 7; X 48, -1; X 

54, 1-2 
Medusa (Gorgo): I Proh 3, 6. 8-

9; I 3, 8; II 32, 2; IV 31, 4:5; 
IV 68, 4. 17; X 10, 1. 5; X 11, 
1-4; X 27, 1. 7; XII 25, 1:4, 
6-7 

Megalis: XII 76, 3 
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Megapentis: XII 14, 1-2 
f,1egareus: X 55, 1; X 56, l; X 

57, 1 
Afegera (ma Megara, Creontis 

fì]ia): XIII 1, 33-34; XIII 2, 1 
Megera (Acherontis filia): m 6, 

1; m 9, 1-2 
Melamon (ma Melanius, Parthe
. nopaei pater): IX 20, 2 
Nfelampus (Atrei filius): XII 6, 
. 1 

}A:elampus (Latini Silvii pater): 
.VI 59, 2; VIII 18, 3 

Melampus (Amythaonis filius); 
II 30, 2-4; X 44, 1; XIII 35, 1; 
Xill36, 1; Xill37, 1; XIII 41, 
1; XIII 45, 1; XIII 54, 1 

Melanippe: IX 20, 2 
Melantho: VII 10, 1. 6; X 3, 2 
Melas: IX 11, 3; IX 12, 1 
Melcisedech: XIV 8, 1 
Meleager (Oenei et Altheae fi. 

lius): II 35, 1; II 41, 2; IX 14, 
1-2; IX 15, 1-2; IX 16, 1; IX 
17, 1; IX 19, 1-5. 7; IX 20, 1; 
XII 50, 1 

Meleager - Parthaon 
Melentho: XIII 56, 2 
Melicertes (v. Palemon): II 67, 

1-2; XIII 67, 3; XIII 70, 1-2; 
XNProh3 

Melion: X 23, 1 
Melissa: XI 1, 3-4 
Melisseus: XI 1, 3 
Melite (nynpha Nereis): X 1, 3; 

X3, 1 
Melo- Nylus 
Melpomene: XI 2, 1. 8 
Memnius (Menenius) Agrippa: 

XN9, 12 
Memoria: XI 2, 1. 3-4 
Mena (Iovis filia): XI 12, 1 
Mena --+ Luna 
Menades: V 12, 11; XIV 8, 9 

Menalippes: X 49, 1 
Menalippus (Tydei frater, Oenei 

filius): IX 21, 2; IX 23, 1 
Menalippus (occisor Tydei po

stremo ab eo occisus): IX 21, 
5 

Menelaus: VI 14, 5VI 22, 5-6. 9; 
VI 39, l; VII 9, 2. 4; VII 11, 1-
3; VII 47, 2; X 37, 1; X 38, l; 
XI 8, 1-4. 7; XII 10, 2; XII 11, 
l; XII 12, 1-3; XII 13, 1; XII 
14, 1-2; XII 20, 1; XII 53, 2 

Mennon: VI 10, 1-2; VI 11, 1-4; 
X 37, 1; XI 2, 1 

Mentor: VI 20, 1 
Meran: II 31, 1 
Mercurius: I Proh 1, 14 (Argi

phontes); II 7, 1-3. 7-9; II 62, 
1-3; m 11, 1-5; m 20, 5; m 
21, l; ill 23, 3; IV 14, 3; IV 
35, 3. 5; IV 37, 1; IV 44, 5. 18; 
IV 46, 3 (Stilbon); IV 68, 3. 
28; V Proh. 2; V 3, 3. 7; V 11, 
1-2; V 12, 1. 5; V 21, 2; V 30, 
3. 6; V 51, 1; VI 14, 5; VI 39, 
1; VII 22, 2. 6; VII 35, 1. 4; 
VII 36, 1. 3; VIIIl, 5; VIII 2, 
2; IX 1, 1. 3. 6; IX 3, 3. 6; X 
47, 2. 4; XI 1, 12; XI 16, 1; XI 
17, 1-2; XI 19, 1. 7; XI 40, 7; 
XII 1, 1, XII 5, 1; XII 15, 1 
(Argiphontes); XII 25, 1. 4; 
XII 62, 1-4; XII 63, 1 (Argi
phontes). 2; XII 64, 1; XII 65, 
1-3; XII 66, 1. 3; XII 69, 1-2; 
XIV 13, 16 

Mercurius Secundus: II 6, 1; II 
11, 2, II 12, 1-4 (Liber, 
Nysus); II 13, 1; II 14, 1-3; V 
19, 8 

Mercurius Tertius: II 12, 5; III 
20, 1-3 (Hermius seu Her
mias) 

Mercurius Quartus (Nyli filius, 
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Hermes Trimegistus): VII 34, 
1; VII 36, 1 

Mercurius Quintus (Cath): VII 
36, 1. 6 (Trophon); VII 37, 1 

Meroes: II 70, 3 
Meropes (Atrei coniux): XII 5, 

2; XII 8, 1; XII 12, 1 
Meropes (Etola virga, Parthao

nis mater): IX 11, 1-2 
Meropes (Pleias, Sysifi uxor): IV 

34, 2; IV 40, 1; XIII 56, 2 
Merops egyptius: VII 6, 2. 4; 

VII 40, 1 (Sol) 
Mesappus (Cephysus): VII 58, 

3 
Mesappus (Messapus, Neptuni 

filius): X 25, 1 
Mesenus: VI 53, 11. 27; XII 

Proh 2; XIII 23, 1-2 
Metellus Pius: X:V 13, 6 
Metheus: VIII 6, 3. 9 
Metus (Pavor, Terror, Timor): I 

14, 2; I 19, 1-2. 3; III 8, 1 
Mezentius: VI 53, 12-13; VI 54, 

4, 6-8 
Mezsetulius: XI 11, 4 
Mida: I 23, 1; V 25, 3. 17 
Miletus: IV 8, 1; IV 9, 1; VII 61, 

1 
Mila: XII 62, 4 
Mimas: IV 25, 3 
Minerva (Athena, Bellona, Pal

las, Tritonia): II 3, 1-3. 8; III 
18, 1; III 19, 1; IV 18, 3; IV 
44, 3. 13; IV 63, 2; IV 64, 1; 
IV 68, 4. 18; V 48, 5-6. 8; VI 
22, 2-3. 6, 9; VI 46, 2; VII 11, 
1; IX 3, 1. 12; X 1, 5; X 11, 1-
2; X 19, l; X 27, 1-2. 4; X 30, 
1-2;XI 13, 2; XI 40, 10. 15; 
XII 25, 1. 4; XII 50, 2-3; XII 
71, 1-2; XIII 3, 1-2 (Ythone) 

Minerva (lovis secundi fili a): II 
3, 4 

Minerva (Nyli filia): VII 31, 1 
Minerva Prima: II 3, 4. 8-9 
Minerva Quinta: IV 63, 3; IV 

64, 1 
Mineus (ma Mynias, pater .M.i

neydum): XIV 9, 6 
Minos: I 14, 3; II 62, 2. 5IV 8 i, 

IV 10, 2-4. 6; V 25, 5; V2s\'. 
VIII 6, 2; IX 35, 1; X 48, (j 
49, 3; XI 26, 1-2. 4-5; XI 27 
1; XI 28, 1-2; XI 29, 1; XI 3o' 
1; XI 31, 1; XI 34, 1; Xl36 2'. 
XII 45, 1; XIII 1, 43; XIV'15' 
8 ! 

Minotaurus: IV 10, 4. 8; X 48 • 1· 
X 49, 3; XI 26, 5; XI 29, 1/xi 
30, 1 

Minyus: VII 6, 2. 4 
Misenus ----? Mesenus 
Miseria: I 24, 1 
Mistor: VI 44, 1 
Mitridates: X:V 9, 12 
Mnesteus (Polydoris et Sperchii 

filius): VII 63, l; VII 64, 
XII 51, 1 

Mnesteus ➔ Anthigonus 
Mnosys: XII 41, 1 
Molorcus: XIII 1, 6 
Molossus: IV 66, 4; VI 26,.2; 

XII 53, 2; XII 55, 1; XII 56, 
1 

Mopsus: V 6, 1-3; VII 51, 2 
Morbus: I 27, 1 
Morphea (Morpheus): I 31, 

XI 18, 3 
Mors (Atropos, Parca, 

Nex, Fatum): I 14, 2; 
3-4 

Moyses: IV 14, 8; IV 50, 1; 
4; XII Proh 4; XIV 
11 

Mulciber----? Vulcanus 
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Muse: V Proh 5; V 3, 3. 10; VII 
14, 5; X 27, 2. 5. 7; XI 2, 1 
Thespiades). 5 (Camene). 8. 
10-14; XIV 3, 5; XIV 4, 9; 
XIV 10, 7; XIV 11, 7; XIV 20, 
1-4. 6-8; XIV 22, 4 

Museus (Eiumolphi filius): XIV 
8, 6. 8-9. 11 

Myrmidon: XI 13, 1. 3 
Nfyrmix: XI 13, 2 
Nfyrra: Il 51, 2; II 52, 1. 4; II 53, 

1 
Myrtilus: IX 7, 1-3; XII 3, 2; XII 

5, l; XII 64, 1-2 

Naiades: III 21, 1; IV 9, 3; VII 
14, 3; XII 65, 1 

Napee (Naptee, aquarum nyn
phae): VII 14, 5 

Narcissus: VII 58, l; VII 59, 1 
Nauplius: Il 25, 1-2; IX 22, 2; X 

59, 1-3; X 60, 1; XI 9, 1; XII 
10, 2 

Nausithaa: X 19, 1; X 20, 1; X 
21, 1; XI 40, 10 

Nausithous: VIII 16, 1-2; X 17, 
1; X 18, 1; X 20, 1 

Neera (Amphionis ex Niobe fi
lia): V 31, 1 

Neera (nynpha): IV 6, 1-2 
1'/eleus: Il 37, 1; X 32, 1; X 35, 

1; X 36, 1; X 42, 1; X 43, 1; X 
. 44, 1-2; XIII 38, 1; XIII 53, 1; 

XIII 54, 1 
Nembroth: IV 68, 12; XIII 45, 

4; XIV 8, 3. 11 
l'/eoptholemus ----? Pyrrus 
Neptunus; I 12, 4; II 3, 2. 4; II 

20, 1; Il 25, 1; II 67, 2; III 23, 
2; IV 1, 5; IV 18, 3. 6; IV 34, 
2; IV 39, 1; IV 62, 1; V 48, 5. 
8; VI Proh 3; VI 6, 1. 3-4; VI 
53, 4-5; 24-25; VII 7, 1-2; VII 

9, 1. 8; VII 10, 1. 6; VII 11, 1; 
VII 48, 1; VIII 16, 1-2; VIII 
19, 2; IX Proh 9; IX 1, 1. 6; IX 
3, 6. 14; X Proh 6; X 1, 1-2; 5. 
7. 9 (Ennosigeus). 10; X 2, 1-
2. 4-5; X 3, 1-2; X5, 1; X 6, l; 
X 9, 3. 10; X 11, 1-2; X 12, l; 
X 13, 1; X 14, 1. 5. 8; X 15, 1; 
X 16, 1. 3-4; X 17, l; X 23, 1; 
X 24, 1-2; X 25, 1-2; X 26, 1; 
X 27, 1. 4. 6; X 28, 1-2; X 31, 
1; X 32, 1.4; X 35, l; X 42, 1; 
X45, 1. 3; X46, 1; X47, 1. 3; 
X 48, 1-2; X 55, 1; X 56, 1; X 
58, l; X 59, 1. 5; X 61, 1-3; X 
62, 1; X 63, 1-2; Xl Proh 1; XI 
1, 6; XI 19, 1. 7. 11; XI 40, 9; 
XII 41, 1-2; XIII 1, 14; XIII 
23, 2; XIII 26, 1; XIII 53, 1; 
XIII 70, 1-2; XIV Proh 1 

Neptunus ➔ Occeanus 
Nereides: VII 14, 1-2. 4. 9-10 
Nereus: IV 18, 3; VII 8, 1-2; VII 

13, 1; VII 14, l; VII 15, 1; VII 
17, 1; VII 18, 1 

Nereus ➔ Occeanus 
Nessus: IX 17, 2; IX 30, 2; IX 

31, 1-3; XIII 1, 22. 35. 43 
Nestor: II 37, 1; VI 45, 2; VII 

47, 2; X 23, 1; X 35, 2; X 36, 
1; X 37, 1; X 38, 1; X 39, 1; X 
40, 1; X 41, 1; XII 12, 2; XII 
52, 2 

Neyphiles: XIII 67, 1-2; XIII 68, 
1 

Nicteus: IV 7, 1; X 28, 1; X 29, 
1; X 30, 1 

Nictimen: X 28, 1-2; X 30, 1 
Ninus syriacus (seu Ninia): II 

21, 3; II 44, 1 
Niobes (Tantali filia): III Proh 

4; V 30, 4; V 31, 1; XII 2, 1-
3 
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Niobes (Phoronei filia): II 4, 1; 
VII 22, 8; VII 23, 2; VII 24, 1. 
4; VII 25, 1 

Nisee (Nereis): X 1, 4 
Nisus: XI 26, l; XI 27, 1 
Noe: V 25, 19; VII Proh 3; XIV 

8, 1 
Nomius (Apollinis et Cyrenes fi-

lius): V 14, 4; V 16, 1-2 
Nomius----> Apollo 
Norax: VII 37, 1 
Nothus (ventus): IV 54, 7; IV 

56, 1-2; VII Proh 1 
Novius: VIII 6, 3. 9 
Nox: I 5, 1-2. 11-13; I 9, 1-5. 8; I 

14, 1. 3; I 16, 1. 3; I 17, 1-2; I 
18, 1. 3; I 19, 1; I20, 1. 3; I20, 
1. 4; I 22, 1-2; I 23, 1-2; I 24, 
1-2; I25, 1-5; I26, l; I27, l; I 
28, 1-2; I 29, 2; I30, l; I31, 4; 
I 32, 1. 4; I 33, 1. 3; I 34, 1; II 
1, 1; III 6, 1. 4; III 7, l; III 8, 
1; III 9, 1 

Nubes: IX 28, 1 
Numa Pompilius: VIII 2, 4; VIII 

11, 1 
Numitor: VI 69, l; VI 70, 1-2; 

VI 71, l; VI 72, l; VI 73, l; IX 
40, 7 

Nycostrata (Carmenta): V 50, 2; 
V 51, 1; XII 66, 1-2 

Nyda: III 21, 6 
Nylus: VII 30, l; VII 31, 1-2; 

VII 32, 1-2; VII 33, l; VII 34, 
1. 3; VII 36, l; VII 38, 1 

Nynphe: VII 14, l; VIII 13, 2. 
16; IX 1, 13 

Nysa: VII 33, 1 
Nyseus ----> Bachus 
Nysus (Mercurius Secundus): II 

12, 3 

Oaxes (Phylistenes): V 8, 1 
Occeanus: I Proh 2, 11; I 8, 2; 

III 3, 1-2. 4; III25, 2; IV 11, 1; 
IV 32, 1; IV 33, l; VII Proh 3. 
VII 1, 1-2; 7-10; VII 2, l-2'. 
VII 3, 1-2; VII 4, 1; VII 5, 1; 
VII 6, 1. 3; VII 7, 1-2; VII 8 
1-2; VII 9, 1. 6. 8; VII 12, l-2'. 
VII 13, l; VII 19, 1; VII 21, 1; 
VII 27, l; VII 30, 1; VII 44, 1; 
VII 48, l; VII 50, 1; VII 52, 1; 
VII 55, l; VII 58, 1; VII 60, 1; 
VII 62, l; VII 63, 1; VII 65, 1-
2; VIII Proh 5; IX 3, 1. 7; XI 
14, 1-2 

Occipite (Arpya): X 61, 1. 3 
Ochyroes: VIII 8, 2; VIII 9, 1 
Ocnus ----> Cithconus 
Ocreatia: XII 78, 4; 
Oebalus: V 39, 1; V 40, 1; V 41, 

1. 3 
Oeneus: VII 19, 4; IX 11, 3; IX 

14, l; IX 15, 1; IX 16, 1; IX 
17, 1. 3; IX 18, l; IX 19, 1-2. 
5; IX21, 1. 6; IX23, 1; IX29, 
l; IX 31, 1 

Oenon: VI 22, 2; VI 23, 1 
Oeta: IV 11, 1-3; IV 12, 1. 3; IV 

13, 1; IV 14, 12; IV 21, 2; VII 
3, 1-2; XIII 25, 1; XIII 68, 1-
2 

Oetus: IV 1, 1 
Ogime: V 31, 1 
Ogygius: II 3, 11; IV 20, 4; VIII 

4, 16 
Olympias (Alexandri Magni ma

ter): XII 56, 2; XIII 71, 2 
Onchestus (Aonis pater, Peri

chiae vir): X 24, 2; XII 41, 2 
Onchestus (Neptuni filius, Me

garei pater): X 55, 1; X 56, 1 
Onphales: XIII 1, 35 
Opheltes: V 28, l; V 29, 3; XIII 

27,2 
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Qps (seu Opis, Celi filia): I 8, 3 
(Terra); III 1, 1; III 2, 1. 5. 8 
(Alma, Berecynthia, Cybeles, 
Pales Magna, Rhea); III 4, 2; 
IV 1, 3. 5-6; IV 35, 6 (Terra); 
VIII 1, 1. 6-7. 12- 13. 30-31; 
VIII 3, 1; VIII 4, 1. 8; VIII 5, 
1; VIII 6, 1. 6; VIII 8, 1; VIII 
12, 2 (Fauna); IX 1, 1. 5. 22; X 
1, 1; XI 1, 1 

Ops-> Vulcanus, Nyli filius 
Orcades (ma Oreades): VII 14, 

8 
Orcamus: XII 36, 1; XII 37, 1; 
XII 38, 1 

Orcomenus: V 24, 1 
Orcus (Molossorum rex): VIII 

4, 14; XI 6, 2 
Orcus (v. Pluto): I 14, 4; II Proh 

2; II 7, 1. 7-8; III 20, 7; IV 1, 
5; VIII 6, 13;. 15; X 49, 3; XV 
9, 6 

Orgia: XII 24, 1 
Orinthia (ventus): IV 54, 10 
Orion: VII 41, 9; XI 19, 1. 3. 7-

10; XI 20, 1 
Orna: III 13, 1. 3 
Orpheus: I 7, 3; V 7, 4; V 12, 1-

2. 5-6. 9-12. 14; XIII 26, 2; 
XIV 8, 6. 8-11 

Orsilocus (Alphei filius): VII 44, 
2; VII 45, 1-2; VII 46, 1 

Orsilocus (Dyoclei filius): VII 
45, 1; VII 46, 1; VII 47, 1 

Orsilocus (Ydomenei filius): XI 
33, 1; XI 40, 5 

Ocythia: IV 58, 2. 5; IV 59, 1; 
XII 73, 1 

Oschyra: VII 3 7, 1 
Osiris: II 4, 5; IV 22, 7 
Osyntes: X 52, 2 
Othus: IV 62, 1; X 47, 1-2 
Oxeas: XIII 2, 1-2 

Oycleus: XIII 43, l; XIII 44, 1; 
XIII 45, 1; XIII 48, 1 

Palamedes: IX 22, 2; X 59, 2; X 
60, 1-3; XI 9, 1; XI 40, 3-4; 
XII 15, 3 

Palemon (Portunnus, alias Meli
certe, filius Ini): II 67, 2; X 1, 
4; XIII 70, 1 

Palemon (filius Phynei et Steno-
boes): IV 59, 8 

Pales Magna ----> Ops 
Palici: XI 10, 1. 4 
Palinurus: VI 53, 10 
Pallantes (Pallas, Evandri pa

ter): V 51, 1; XII 66, 2 
Pallantes (Pallas, Evandri filius): 

XII 60, 2-3; XII 66, 3; XII 67, 
1; XIV 15, 10 

Pallantia (Evandri filia): VIII 
17, 4; XII 68, 1 

Pallas ----> Minerva 
Pallas ----> Pallantes 
Pallas ----> Pallene 
Pallene (Pallas, Titani filius): IV 

63, 1; IV 64, 1 
Pallor: I 29, 1 
Pammon: VI 42, 1 
Pan: I 3, 3. 14; I 4, 1-2. 4-5. 8. 

10. 15-17; I 5, 6; IV 16, 2-3. 8; 
IV 68, 2. 4. 30; V 49, 4 

Pan (Mercurii et Penelopis fi
lius): V 44, 1; XII 69, 1-2 

Pandarus: VI 22, 6, 9 
Pandion (Cecropis filius): II 62, 

5; V 25, 23; VII 22, 10; X 48, 
1; XI 26, 4 

Pandion (Ericthonii filius): IV 
58, 5; IX 8, 1; XII 74, 1; XII 
75, 1-2 

Pandora: IV 44, 4; IV 45, 1-2 
Pandrasius: VI 57, 4 
Panes: VII 14, 8; VIII 13, 1. 6 
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Panopea (nynpha): X 1, 3 
Panthus: I 31, 20 
Paphia: XIII 3, 1 
Paphus: II 49, .3; II 50, 1; II 51, 

1; IV 2.3, 1 
Parce (v. Atropos, Cloto, Fa

tum, Lachesis): I .3, .3. 15; I 5, 
1-2. 5. 11. 14; I.32, 3. 5; IX 19, 
1 

Pareantes: XIII 29, 1; XIII 30, 
1 

Paris: VI 14, 5-6; VI 22, l(Ale
xander) . .3-4. 6. 8-9; VI 2.3, 1; 
VI 29, 1; VI 42, 1; VI 53, 3. 7; 
XI 7, .3; XI 8, 2-.3. 5 (Alexan
der). 6; XI 40, .3; XII 12, 2; 
XII 50, 2-.3; XII 52, 1. 5; XIII 
20,3 

Parthaon (Martis vel Meleagri 
filius): IV 36, 1; IX 11, 1-3; IX 
12, 1; IX 1.3, 1; IX 16, 1 

Parthenopeus: Il .35, 1; V Proh 
2; IX 19, 7; XI 21, 2 

Parthenopia (syrena): VII 20, 4. 
8 

Pasiphes: IV 8, 1; IV 10, 1. 4-5; 
XI 26, 1. 6; XI 27, 1; XI 29, 1; 
XI .30, 1; XIII 1, 11 

Pasythea (Gratia): V .35, 1. 3; 
Patroclus: VI 24, 4; VI 38, 1; 

VII 16, 2; VII54, 1X2.3, 1; XI 
.34, 2; XII 52, 2-4 

Patronus ➔ Iouces 
Paulus (anacoreta): VIII 1.3, 5; 

XIV 11, 6 
Paulus (sanctus): XI 1, 12 
Pausania: XII 2.3, 2 
Pegasus: X 11, 1. .3; X27, 1-2. 6-

7; XII25, 1. 4 (navis); XIII58, 
1. .3 . 

Pelagius: XIV 18, 8 
Pelagonius: VII 52, 2; VII 53, 1; 

VII54, 1 
Pelasgia: X 58, 2-.3 

Pelasgii: XIV 18, 8 
Pelasgus: X 58, 1 > '. 

Peleus: VII 16, 2; VII 6.3, 1; ·'lJì·. 
64, l;XII45, l;XII46, l;:x)J 
50, 1-3, XII 51, 1; XII 52,J 

Pelias: IV 12, 1. 5. 8; X 32; 1,+ 
X .33, 1-2; X 34, 1; X 35,.{ 
XIII 25, l; XIII 26, 1. 5; XIÙ 
.32, 1; XIII .3.3, 1; XIII 5.3, J 

Pellius M.: XI 4.3, 1 
Pelopea (Thyestis filia, lll~t,rr 

Egisti): XII 7, 1; XII 9, 1; ~I 
10 1 .... 

Pelopea (mater Chironis): VllJ. 
8, 1 

Pelopia (Amphionis ex Niobè.fi. 
lia): V .31, 1 

Pelops: V 45, 1; IX 6, 2; IXi,;i. 
3; XII 2, 2; XII .3, 1-.3; Jçi:(J, 
1, XII 5, 1; XII 7, 1; XII 10(?; 
XII 11, 1; XII 15, 1; XII 64,J-
2; XIII 1, 33 .·· t 

Penelopes: V 41, 3; V 44, 1:20( 
59, 3; XI 40, 3; . 10-11; :X} 
41,1; XII 2, 1; XII 69, 1~2 

Peneus: V 1.3 1; VII 27, 1; Vl:r 
28, 1-2; VII 29, 1-2 

Pentheus: II 65, 1-2; III Proq\~; 
VProh 6 

Peonius: XI 16, 3; XI 17, 1 
Perhibia: VII 52, 2; VII 53, 1 
Perichia: X 24, 2 
Pericles: Il 2, 7 

Periclimenon: X 35, 2; X 42···•·.•· .• · •.•.•. •.•·1.·.•.·•.•••·•·• .. ·.· ... Periereus ➔ Borion 

Peripeleus: XII 53, 2; XII 5 .. ··.·.·4 ... ·.•.·.'. •... ·•.•••.· .• •.·1••·•·•••· Peristera: III 22, 14-16 
Perithous: IX 28, 3; IX 29, ?!~! 

32, 1; IX .3.3, 1-3. 5; IX 34,J; 
X 36, 2; X 49, .3; XI 30, 1:it. 
50, 1; XIII 1, 21. 30. 48 ,;. 

Perivia (nynpha): VI 45, t;•:yw.•;.è 
16, 1; X 17, 1 <f 

Persa (mater Oetae, Oceanì;4· 
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. /Jia): IV 11, 1; IV 14, 1; VII 3, 
:1.2 

p~es (Persei filius): XII 40, 1 
.Pttseus (Iovis ex Danae filius): I 
\ J, 8; Il 19, 3; Il .32, 2-.3; IV .30, 
· 4;IV31,3-5;V25,23;VII.33, 

l; X 11, 2. 4; X 27, .3. 5; XII 
?5, 1..3-6; XII 26, 1; XII 33, 1; 

·;• ~ 35, 1; XII 36, 1; XII 39, 1; 
~ 40, 1; XII 57, 2 

•pe~eus (Nestoris ftlius): X 40, 

i:) 
]?etseus ➔ Hercules 
pertinacia: I 22, 1-2 

•.p~~ca Franciscus: I Proh 1, 
,;::~~- 24; XIV 11, 3 
'p~trus: XIV 22, 8 
Phsbetor: I31, 19 
'~h~dimos: V 31, 1 
Phalantus: X 1.3, 2 
ph~nes ➔ Phiton 
Phanetes ( compositor celi) III 1, 

1 
ph11netes (pastor): I 9, 1. 4 
J:>hantus (ma Phantasos); I 31, 

20 
~hataon: I 25, 1; IV 14, 8 
p4ebe (Leucippi filia): XI 7, 4 
Phebe ➔ Luna 
Phebus (v. Apollo, Sol): I 31, .3; 

II 9, 2; IV 3, 5. 17 (Sol); IV 44, 
4; VI 26, 1; VII Proh 1; VII 
•29, 1; VII 58, 2; IX 3, 4; IX 4, 
l;XI16, l;XI17, l-2;XII38, 
1; XIII 63, 1; XIV 3, 5; XIV 
16, 7; XIV 20, 5 

Phedra: IV 10, 1; X 49, 3; X50, 
1; X 52, 1; X 53, 1; XI 29, 1-2; 
XI30, 1 

llliegous: VII 26, 1 
~erux (Agenoris filius): Il 44, 
•· 1; II 55, 1-2; II 56, 1; II 58, 1; 
II 63, 1; II 68, 2; II 69, 1 

Phenix (Amintoris filius): IX 19, 
5 

Phenix ➔ Calisto 
Phentrates: IV 51, 1 
Pheryta: XIlI 24, 1; XIII 34, 1; 

XIlI 5.3, 1 
Pheton (seu Eridanus): VII 6, 1-

2; VII 40, 1; VII 41, 1-3. 5-7. 
9. 12-14; VII 42, 1; VII 43, 1 

Phetusa (Solis filia): IV 6, 1; VII 
43, 1 

Phias: XIII 1, 35 
Phidippus: XIII 13, 1 
Philomelus: XIII 28, 1; XIII 29, 

1 
Philotes ➔ Hesperus 
Phlegon: IV 3, 5. 10 
Phocus: XII 46, 1; XII 50, 2 
Phorbas (Priami filius): VI 39, 1; 

VI 40, 1 
Phorbas (rex Argivorum): V 38, 

2; VII 22, 8; XI 18, 1 
Phorcus: X 1, 4; X 6, 1-2; X 7, 

1; X 8, 1-2; X 9, 1. 11; X 10, 1. 
3; X 11, 1; X 14, 1 

Phoron: Il 12, .3-4 
Phoroneus: Il .3, 9. 11; II 4, 1; 

VII 22, 8; VII 2.3, 1; VII 24, 1-
2. 4; VII 25, 1-2; XIV 8, 8; 
XIV 15, 8 

Phydias (sculptor): I 3, 6; XIV 
6, 7 

Phyladelphus: I Proh 1, 27 
Phylanxis: XII 63, 1 
Phylas: VII 6, 2; VII 41, 14 
Phylegeus: IV 3, 11 
Phylemon: II 14, 2-3; V 11, 1; 

XI 17, 2 
Phylippus (rex Macedonum): 

XII 23, 2; XIII 71, 2 
Phylistenes (Phenicis ftlius): II 

56, 2; Il 57, 1 
Phylistenes (ma Oaxes): V 8, 1 
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Phyllira: III 19, 2; VII 62, 1; 
VIII 8, 1. 3 

Phyllis: X 52, 1-2; XI 25, 1. 3 
Phylomena: IV 58, 5; IX 8, 1; 

XII 74, 2; XII 75, 1-2 
Phylon: III 20, 2 
Phylotetes: VI 14, 3; XI 40, 4; 

XIII 1, 35 
Phyneus (antea Andromedae 

sponsus): XII 25, 3-4 
Phyneus (filius Phinei et Steno

boes): IV 59, 8 
Phyneus (rex Arcadiae, Steno

boes et Harpalycis vir): IV 59, 
1. 3. 7-8; IV 60, 1 

Phystenes (ma Plistenes, Pelopis 
filius): IX 7, 3; XII 11, 1; XII 
12, 1; XII 15, 1 

Phystenes (Thyestis filius): XII 
8, 1-2 

Phytia (Amphionis filia): V 31, 
1 

Phyto (Hias): IV 33, 1 
Phyton (ab Apolline necatus): 

IV 20, 1-2. 6. 8; V 3, 9; V 7, 1; 
VII 6, 3; VII 29, 3; IX 4, 2 

Phyton (seu Phanes, filius De
mogorgonis Terraeque): I 7, 
1. 3-5 

Pictagora: II 62, 5 
Picus (Saturni filius): IV 14, 5. 

12; VIII 10, 1-3. 5-6 (Stercen 
filius; Sterce,Stercutius); VIII 
11, 1; VIII 12, 1 

Pidasus: VI 12, 1; VI 13, 1 
Pierides (Musae): XI 2, 1. 12 
Pierius: XI 2, 1 
Pilumnus: II 32, 2; II 33, l; XII 

57, 1; XII 59, 2 
Pireneus: XI 2, 2. 13 
Pisinoi: VII 20, 1 
Pisistratus: X 37, 1; X 38, 1 
Pitumnus (Sterculinius dictus): 

XII57, 1 

Piydile (Hyas): IV 33, 1 
Plato: I 3, 6 
Pleione: IV 34, 1-2; IV 36, 1; IV 

37, l; IV 38, 1; IV 39, 1; IV 
40, 1; VII 5, l; VII 41, 9 

Plexippus: IX 13, 1; IX 14 1· 
IX 19, 4 ' ' 

Plotes: XII 1, 1 
Pluto (v. Dites, Dispiter , Fe

bruus): I 5, 6; III Proh5· ID5 
3; III 6, 6; III 7, 1-2; m' 13 1'. 
IV 1, 5; VIII 4, 2-3. 9-10; VIII 
5, 1; VIII 6, 1-4. 6. 13. 14 (co
gnomine Agesilaus). 15 (Or
cus). 16 (Aydoneus); VID 7, 1-
2; IX 33, 2. 5; X 1, 2; XI 1 6-
XI 6, 1-2; XIV 18, 9; XV 9' 
9 ' 

Pluto (Cereris et Iasionis filius): 
VIII 4, 7. 16 

Plutus (Philomeli filius): XlJI 
28, 1; XIII 29, 1; XIII 30, 1 

Plyades (Pleiades seu Virgilie): 
IV 34, 2-4; IV 40, l; VII 5, 1; 
VII 2, 1; XII 2, 1 

Pocris (Procris): XII 72, 1; XlII 
65, 1-3 

Podarces: XIII 54, 1; XIII 55, 
1 

Polibus (Tuoris): XI 8, 7 
Polidetta: XII 55, l; XII 56, 1 
Polites: VI 14, 6; VI 42, l; VI 

47, 1-2; VI 48, 1; XII 53, 1 
Polixo --'> Hyades 
Pollux (v. Polus): V 40, 1; VI22, 

5; X 3, l; X 49, 3; XI 7, 1-6. 8-
10; XI 8, 1; XII 6, 1; XII 12,2; 
XIII 26, 2 

Polus: I 6, 1. 3. 4 (etiam vocatus 
Pollux); I 7, 2 

Polybus (Corinthiorum rex): II 
70, 2-4 
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p0lycastis: X 41, 1 
polydamas: VI 19, 1 
p0lydectes: IV 31, 3; XII 25, 1 
p0lydoris (Pelei filia): VII 63, 1; 

VII 64, 1; XII 50, 2; XII 51, 
1 

polydorus (Agenoris filius): II 
46, 1 

polydorus (Priami ex Hecuba fi
lius): I Proh 1, 10; VI 30, 1-2; 
VI53, 7. 26 

p0lydorus (Priami ex Laothoy 
filius): VI 30, l; VI 31, 1-2. 4 

Polymilas: XIII 31, 1 
Polymiles: XII 63, 1-2 
Polymnia: XI 2, 1. 8 
Polynestor: VI 17, 1; VI 30, 1 
Polynices: II 39, 2; II 41, 1-3; II 

43, l; II 71, l; II 73, 1; 74, 1-3; 
II 75, l; VII 56, 1; IX 21, 2-5; 
XIII 45, 2 

Polyphemus: IV 68, 11; VII 17, 
1. 3; VIII 14, 2; X 8, 1-2; X 14, 
1-9; X 15, 1; X 16, 1; XI 40, 6. 
9 (Cyclps) 

Polyphides: XIII 39, 1; XIII 41, 
l; XIII 42, 1 

Polyippus: VI 20, 1-2 
Polypites: IX 34, 1 
Polyxena: VI 21, 1; VI 22, 7; XI 

40, 5; XII 52, 4; XII 53, 2 
Pomona: IV 14, 5; VIII 10, 1-2 
Pompeius Magnus: XV 13, 6 
Popilius Lenas: XII 62, 4 
Porphyrion (seu Purpureus): IV 

25,3 
Praxiteles: XIV 6, 7 
Preneste: VIII 19, l; XII 77, 3 
Pretides: II 30, 1; XIII 36, l; 

XIII 58, 2 
Pretus --'> Pritus 
Priamus: II 18, l; V 12, 16; VI 6, 

4; VI 7, 2; VI 8, 2; VI 9, l; VI 
11, 1; VI 14, 1. 4-6; VI 15, 1-2; 

VI 16, l; VI 17, l; VI 18, 1; VI 
19, 1; VI 20, 1; VI 21, l; VI 
22, 1. 4; VI 24, 1. 4-6; VI 25, 
2; VI 26, l; VI 27, l; VI 28, 1; 
VI 29, 1; VI 30, 1; VI 31, 1-2. 
4; VI 32, 1. 3; VI 33, 1; VI 34, 
l; VI 35, 1-2, VI 36, 1; VI 37, 
1-2; VI 38, l; VI 39, 1; VI 41, 
1; VI 42, 1-2; VI 43, l; VI 44, 
1; VI 45, 1; VI 46, 1. 3; VI 47, 
1-2; VI 53, 3. 7. 23-24; X 60, 
2; XI 8, 2; XI 9, l; XI 40, 4; 
XII 15, 4-5; XII 43, 2; XII 44, 
l; XII 52, 4; XII 53, 1-2; XIII 
16, 2; XV 2, 6 

Priamus (Marcomanni pater): 
VI 24, 8 

Priamus (Politae filius): VI 48, 
1 

Priapus: VIII 3, 4; XIV 6, 7 
Pritus seu Pretus: II 30, 1-2. 4; 

II 31, l; II 32, 1; VI 4, 4; XII 
3, 2; XII 25, 3. 6; XIII 36, 1; 
XIII 58, 1-3; XIII 68, 5 

Procas Silvius: VI 68, 1; VI 69, 
l; VI 70, l; VI 71, 1 

Procella (ventus): IV 54, 9 
Procuste: X 49, 2 
Prognes: I 31, 3; IX 8, 1-2; IX 9, 

1; XII 74, 2; XII 75, 1-2 
Prometheus: II 19, 1; IV 28, 2; 

IV 44, 1. 3. 6-8. 10- 12. 16- 19; 
IV 45, 1; IV 46, 1; IV 47, 1; IV 
49, 1; VII 22, 7-8. 11 

Proserpina (Liberi uxor): II 6, 1; 
II 11, 2; II 12, 1 

Proserpina (Primi Iovis et Cere
ris filia): I 8, 3 (Terra); II 8, 1; 
II 10, 1; II 11, 2; II 12, 1; II 
53, 2; III 13, 1. 3; III 20, 1-2; 
V 12, 2; VII 20, 2. 12; VIII 4, 
1. 4. 8. 10. 12-14; VIII 6, 3. 10. 
13. 15; VIII 7, 1; IX 1, 2; IX 



INDICI 

33, 2.5; X49,3; X62, 2; XI6, 
1-2; XI 30, 1 

Proserpina ➔ luno, Luna, Senta 
Fauna, Venus 

Prothesilaus: VI,24, 2 
Protheus: VII 1, 7. 9; VII 9, 1-2. 

5-6; VII 10, 1; VII 11, 1-3; VII 
16, 1. 3; X 3, 2; XII 12, 4; XII 
50, 1; XIV Proh 1 

Psamates: V 7, 1 
Psyces: V 22, 1-2. 4-6. 8-9. 11. 

13. 15; IX 5, 1; XIV 9, 13 
Psytacus: IV 49, 1-2 
Pyctheus: X 48, 1 
Pygmalion (Beli filius): Il 57, 2; 

Il 59, 1; Il 60, 1-2; II 61, 1 
Pygmalion (Cilicis filius): II 47, 

1; II 49, 1. 3-4; II 50, 1; IV 23, 
1 

Pylades: XII 16, 3; XII 20, 2 
Pyragmon: X 16, 1. 5 
Pyreneus: VII 37, 1 
Pyro: X 35, 2; X 44, 1-3; XIII 

38, 1; XIII 39, l; XIII 43, 1 
Pyrodes: Il 54, 1 
Pyrois: IV 3, 5. 10 
Pyrra: IV 43, 1; IV 47, 1-3; IV 

48, 1; IV 49, l; VII 58, 2 
Pyrrus (Achillis filius): IV 66, 4; 

VI 14, 3. 6 (Neoptholemus); 
VI21,2;VI22, 7;VI26,2;VI 
27, l;VI47, 1-2;VII57,2;XI 
8, 3; XII 13, 1; XII 20, 1-3; 
XII52, 1; XII53, 1. 3; XII54, 
1;XII55, 1;XIII16,2 (Neop
tholemus); XIII 21, 2 

Pyrrus (rex Epirotarum): XII 
56,2 

Querela: I 26, 1 
Quindi (familia): XIV 17, 25 
Quirinus (Romulus): IX 41, 7 

Radamantus: I 14, 3; II 62 2· 
VIII 6, 2; Xl34, l; XI36;i_2: 
XII 45, 1 ' 

Remulus (seu Remus): VI 71,t, 
VI 73, 2; IX 40, 1. 3. 8-9/JX 
41, 2. 6 

Reverenda (seu Venerado):; Dì 
11, 2; m 12, 1-2; vm 6, 4; 
VIII·7, 1 ' 

Rethus: IV 25, 3 
Rhea (Opis et Terra, v.): I 2, 8;1 

8, 3; ill 2, 8; X 1, 2 
Rhea (Numitoris filia, v. Ylia): 

VI 70, 1-2; VI 73, 1; XIII 14 
1 . ' 

Rhesus: VI 14, 3. 6; IX22, l;XI 
40, 4 

Rhoma (Ascanii filia): VI 56, 1 
Rixinor: X 17, 2; X 18, 1; X19; 

1 
Robertus (Karoli Regis filius): 

XIV 9, 14; XIV 11, 3; XI\T22, 
5; XV 6, 8. 11; XV 13, 7 

Romulus (seu Romus): VI 53, 
18; VI 66, 1; VI 67, 1; VI 71; 
1; VI 73, 2; VIII 2, 4; IX 40,1 
3-4. 8-9; IX 41, 1-3. 6-7 

Romulus Silvius (seu Aremulùs): 
VI 65, 1; VI 66, 1; VI 67, 1; Vl,' 
68, 1 

Romus ➔ Romulus 
Ros: IV 16, 4; IV 17, 1 
Runcus: IV 65, 1 

Salada: VII 7, 1 
Salempetii (ma Lampetie): 

1 
Salmacis: ill 21, 1-2. 5-6 
Salmeon: I 14, 3 
Salmoneus: X 32, 1; XIII 

XIII 52, 1-2; XIII 53, 1; 
54, 1; XIII 56, 2 

Salomon: XIV 9, 14; XV 9, 
15 
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Saniindis: XI 39, 1 
Sl)lllÌOll: VI 24, 8 
sardus: VII 37, 1; XIII 7, 1-2 
sarpedon: II 62, 2, XI 34, 1-2; 

XI 35, 1:; XIII 59, 1 
Saturnus: I Proh 2, 12; II 2, 7; II 

21, 3 (Belus pater Nini); III 1, 
1-2; IIl 2, 1; III 4, 2; III 18, 1; 
III19,2; ill23, 1. 4. 6; III25, 
2;IV 1. 3-6; IV 68, 16; VII 3, 
2; VII 62, 1; VIII Proh 3; VIII 
1; 1. 3-13. 15-16. 19-20. 22. 
24-25. 27. 28 (Sterculius). 30-
32; vm 2, 1; vm 3, 1. 3. 5; 

• VIIl 4, 1. 8. 14; VIII 5, 1; VIII 
6, 1. 6. 15; VIII 8, 1. 3. 4; VIII 
10, 1. 5-6 (Stercutius); VIII 
11, 1; VIII 13, 1-3; VIII 19, 2; 
IX Proh 1; IX 1, 1. 5. 22; X 
Proh 6; X 1, 1-2; X 47, 4; XI 

, Proh 1; XI 1, 1. 5. 9. 23; XII 
j7, 1 (Sterculinus dictus) 

Satyri (Incubones seu Ficarii): 
VIII 13, 1. 3-6 

Saul: XIV 16, 2 
Sèamander: VI 34, 1; VI 53, 8 
Scaurus M.: XII Proh 3; XII 25, 

5 
Scipio Africanus: VI 53, 2; XII 

Proh 3; XIII 71, 1. 3; XV 6, 
11; XV 13, 9 

Scipiones (gens Cornelia): XIV 
4; 17; 25; XIV 11, 2; XIV 19, 
11; XV 13, 7 

Sdtha: II 76, 1 
~cylla (Phorci filia): I 14, 2; IV 

14, 4. 10-11; X 9, 1-3. 5-6. 9-
'll 

Scylla (Nisi filia): XI 26, 1 
~cyro: X 49, 2 
Selene: V 50, 1 
Semacus: IV 50, 1 
Semeles: II 45, 1; II 64, 1; IV 38, 

l; V 25, 1-2. 5. 9-10. 12. 14-16. 
33; V 36, 1 

Semones ➔ Fauni 
Senectus: I 14, 2; I 28, 1 
Senta Fauna: VIII 11, 1-2; VIII 

12, 1. (Bona, Fatua, Fauna, 
Maia, Ops). 3 (Proserpina). 4 
(Terra) 

Septentrio (ventus): IV 54, 8. 
10-11; IV 57, 1; IV 58, 1 

Serapis: II 4, 3-4. 7 
Sergeste (mater Boli): XIII 20, 

1 
Sergeste ➔ Egesta 
Serpentarius ➔ Cronis, Erictho-

nius 
Sextus Tarquinius: XII 79, 3 
Silvani: VIII 13, 6 
Silvanus: I 4, 4; XIII 17, 1 
Silvester pontifex: XIV 14, 5 
Silvius Postumus (Laviniae fi-

lius): VI 54, 2. 8. 10; VI 55, 2; 
VI 57, 1-2. 5; VI 58, 1; VI 59, 
2; VIII 18, 1-3 

Smicrus ➔ Sucron 
Socomas ➔ Sol 
Sol (Oceani filius): VII 65, 1 
Sol (Vulcani egyptii filius): VII 

40, 1 (Merops nuncupatus) ; 
VII 41, 1-2. 5. 12; VII 43, 1-
2 

Sol (Yperionis filius): I Proh 2, 
13; I 4, 13. 17; I 5. 7; I 8, 4; I 
9, 2-3; I 34, 1. 9; II 4, 7; II 5, 
1; III 22, 2. 13-14; IV 3, 17 
(Phebus); IV 2, 1; IV 3, 1-3. 5. 
7. 13. 17 (Phebus, Loxias, 
Lycius). 18 (Socomas),. 19 
(Argitorosus, Horus, Imbrici
tor); IV 4, 1-2; IV 5, 1; IV 6, 
1-2; IV 7, 1. 4; IV 8, 1; IV 9, 2; 
IV 10, 1-2. 5; IV 11, 1. 3; IV 
12, 1; IV 14, 1-2. 6; IV 15, 1. 
3; IV 16, 1. 6; IV 21, 2; IV 27, 
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l; IV 68, 25 (Apollo); V 3, 11 
(Liber); V 4, 2; V 20, 2; V 25, 
34 (Liber); 3, 1-2; VII 3, 2; 
VII 6, 1. 3; VII 19, l; VII 61, 
1; VII 65, 1; VIII 10, 1; VIII 
17, 2; IX 2, 4 (Apollo); IX 3, 
6. 13; X 9, l; XI 26, l; XI 40, 
8; XII 35, 2; XII 37, 1; XII 38, 
2; XII 70, 2; XIV Proh 3 

Sol Primus (Primi Iovis filius): II 
5, 1 

Sol Rhodius: IV 8, 1 
Solanus (ventus): IV 54, 10-11 
Somnium, Somnia: I 14, 2; I 31, 

3-12 
Somnus: I 14, 2; I 31, 1-2. 4. 16; 

XI 18, 3 
Sophon: XIII 9, 1; XIII 10, 1 
Soron----> Apis 
Sparetus: VII 41, 12 
Sperchius: VII 63, l; VII 64, l; 

XII 51, 1 
Speus: V 13, 5; VII 28, 2 
Spinge: II 63, 3. 6; IX 37, 1-3 
Spinx: (Sphinx) II 70, 3 
Stasyppus Migdonius: VI 39, 1 
Statilius: XII 62, 4 
Stelenus (ma Stenelus, Capanei 

ex Evanne filius): II 23, 3; IX 
36, 1 

Stelenus (ma Stenelus Corin
thius, Scyllae vir): X 9, 11 

Stelenus (ma Stenelus, Persei fi
lius): XII 33, 1-2; XII 34, l; 
XIII 1, 2 

Stelenus (ma Stenelus rex Argi
vorum): II 22, 3; V 3, 4; VI 1, 
4; VII 36, 6; IX 22, 2; 

Stennio: X 10, 1. 5 
Stenoboe (Phynei coniux): IV 

59, 8 
Stenoboe (Preti coniux): II 30, 

1; II 31, 2; XIII 58, 1-2 

Sterculinius ----> Pitumnus, Satur. 
nus 

Sterculius ----> Saturnus 
Stercutius (seu Sterce): VIlI 10 

5. 6 (Saturnus dictus) ' 
Steropes (Cyclops): X 16, 1. 5 
Steropes (Pleias): IV 34, 2; 1V 

36, l; IX 11, 1 
Stilbon: II 12, 3-4; IV 46, 3 (!Jo. 

stea Mercurius appellatus) 
Stratios: X 40, 1 
Strophylus (Strophius): XII 18 

2; XII 20, 1-2 ' 
Stynphalidae aves ----> Arpye 
Styx: I 14, 3. 11; I 32, 3-4; Il 

Proh l; II 4, 5; II 64, 2; ill5 
8; III 10, 1. 3; III 14, 1-2. 4-6: 
III 15, l; V 19,2; V25,2;VIII 
6, 2; IX 3, 2; X 61, 1; XII 52, 
1. 6 

Subsolanus (ventus): IV 54, 7; 
IV 55, l; XI Proh 1 

Subvesper (ventus): IV 54 10 
Sucron (ma Smicrus): V 10, 1-3, 

6 
Sulpitius C.: XI 43, 1 
Superne (ventus): IV 54, 10 
Sybilla (Sibylla) Cumaea: VI 53, 

10 
Sybilla Erithrea: IV 1, 7 
Sybotes (porcarius): XI 40, 10 
Sycanus: III 4, 1; VI 1, 2; Vill 4, 

8. 14; X 62, 1; X 63, 1; XI 6, 
2 

Sycarba ----> Syceus 
Syculus: X 63, 1 
Syceus (seu Sycarba, seu Acer

ba): II56, l; II57, 1-2; Il59, 
2; II 60, 1. 4 

Sylenus: V 25, 3. 17 
Symetris: VIII 14, 1 
Synon primus: il 15, l; II 16, l; 

II 17, 1; II 18, 1 
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Synon secundus: II 16, 1; II 18, 
1; XI 40, 5 

sypilos: V 31, 1 
Syrenes: VII 19, 5-6; VII 20, 1. 

3-4. 6. 14; XI 40, 7; XIV 9, 7; 
XIV 16, 8 

Syringa: I 4, 1, 5-9 
Syrus: XI 4, 3 . . 
Sysiphus (Cormth1orum rex): I 

14, 3. 8; II 17, 1-2; IV 34, 2; 
IV 40, l; V Proh 6; XI 40, 1-2; 
XII 22, 2; XIII 56, 1-4; XIII 
57, 1; XIII 62, l; XIII 63, 1-2; 
XIII 70, 2 (Ethyops vocatus) 

Syssimus: II 15, 2; II 16, l; II 18, 
1 

Tages: I 12, 1-2. 5 
Tanaquil: XII 78, 3 
Tantalus (Amphionis ex Niobe 

filius): V 31, 1 
Tantalus (Iovis Secundi filius): 

V 45, 1 
Tantalus (Iovis Tertii filius, pa

ter Niobis et Pelopis): I 14, 3. 
8; V30, 4; V 45, l; VI3, 1; VI 
4, 3; IX 7, 1; XII Proh 4; XII 
1, 1-2. 4; XII 2, 1; XII 3, l; 
XIV 4, 26 

Tantalus (Thyestis filius): XII 8, 
1 

Tarquinius Priscus: XII 78, 2-3; 
XII 79, 1 

Tarquinius Superbus: XII 78, 3 
Tartarus: I 11, 1-3; I 14, 1. 4. 12-

13; II 7, 1; III 14, 4; III 20, 7; 
IV 22, 1 

Taumas: IX 1, 14; X 61, 1 
Taurus (scriba Minois): IV 10, 

4 
Taygeta (Pleias Athlantis filia): 

IV 34, 2; IV 38, l; XII 2, 1; 
XII 3, 1 

Taygeta (Agenoris filia): II 45, 
l; IV 38, l; IV 38, 2; V 36, 1 

Tegea: XII 20, 4 
Telamon: VI 8, 1-2; VI 20, 2; VI 

37, 2; XII 46, l; XII 47, l; XII 
48, l; XII 49, 1-2 

Telciepi: VII 20, 1 
Tellumon----> Terra 
Tellus ----> Terra 
Tenebra: I 30, 1 
Terra (v. Arida, Berecinthia, Bo

na, Ceres, Cybeles, Humus, 
luno, Maia, Mater Magna, 
Medea, Ops, Proserpina, 
Rhea, Senta Fauna, Tellumon, 
Tellus,Ysis, Vesta): I 8, 1-2. 3. 
5-8; I 9, 1-3; I 10, 1-2. 4-5. 12; 
I 11, 1-3; I 12, 1. 4; I 13, 1. 5-
6; I 14, 1. 5; II 8, l; III 1, 2; III 
2, 8; III 5, 1-2; III 14, 1-2; IV 
1, 1. 9-10; IV 2, l; IV 18, l; IV 
19, 1; IV 22, 1. 7; IV 25, l; IV 
26, l; IV 27, 1-2; IV 28, l; IV 
35, 4-6; IV 52, l; IV 62, l; IV 
65, l; IV 66, l; IV 68, 1-2. 14-
15. 21; VI Proh 3; VII 3, 2; 
VII 19, 1-3; VII 21, l; VII 30, 
l; VII 41, 2. 7; VII 44, l; VII 
48, l; VII 50, 1; VII 52, l; VII 
55, 1, VII 58, 1; VII 60, l; VII 
63, l; VIII 1, 3. 6; VIII 4, 8; 
VIII 12, 2. 4 (Senta Fauna); X 
2, 4; X 47, 3; X 61, 1-2, XIII 1, 
15 

Terrigena----> Briareus 
Teucer (Priami filius): VI 34, 1 
Teucer (Scamandri filius): VI 

34, 1; VI 53, 8 
Teucer (Telamonis ex Hesyona 

filius): VI 8, 2; VI20, 2; VI37, 
2; XII 47, l; XII 49, 1 

Thalaon: II 38, 1-2; II 39, l; II 
40, 1; II 41, l; V 5, 1 
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Thalia (Musa): XI 2, 1. 8 
Thalia (nynpha): X 1, 4; XI 10, 

1 
Thara: XI 13, 1 
Tharco (rex Tyrrenus): XII 76, 

3 
Theano: VI 19, 1 
Thebes (Asopi coniux): IX 36, 

1-2 
Thelegonus (Ulixis filius): IV 

14, 3; XI 40, 7. 11-12; XI 42, 
1 

Thelegonus (Ysidis vir): II 19, 2-
3; VII 22, 13 

Thelemacus: V 44, 1; X 38, 1; X 
60, 1; XI 40, 3. 10; XI 41, l; 
XII 14, 2; XIII 42, 1 

Thelephus: XIII 15, 1; XIII 16, 
1; XIII 17, 1 

Themis: IV 47, 2; VII 58, 2 
Themistagora Milesius: XIII 68, 

2 
Theoclymenes: XIII 41, 1; XIII 

42, 1 
Theodamas: XIII 36, 2; XIII 37, 

l; XIII 41, 1 
Theophanes: XV 13, 6 
Thereus: IV 58, 5; IX 8, 1-3; IX 

9, l; XII 74, 2; XII 75, 1-2 
Thersicore: VII 20, 1; XI 2, 1. 

8 
Theseus: I 14, 3. 8; IV 10-11; IV 

12, 6; V 28, l; VII 9, 4; IX 28, 
3; IX 29, 2; IX 33, 1-5; X 36, 
2; X 48, 1-2; X 49, 1-2. 4; X 
50, 1-2. 4; X 52, l; X 53, l; X 
54, l; XI 7, 3; XI 8, 1. 5-6; XI 
26, 1. 5; XI 29, 1. 4; XI 30, 1-
2; XI 40, 2; XIII 1, 11. 30. 46; 
XIII 56, 3 

Thesiphones: I 14, 3. 9; III 8, 1-
2; VIII 6, 7 

Thespia: XI 2, 1 
Thespiades ➔ Muse 

Thessalus: XIII 12, 1; XIII l3, 
1-2 

Thessander (Polynicis filius): n 
43, 1; II 75, 1 

Thestius: IX 11, 3; IX 13 1· nr 
15, 1 ' >¼ 

Thestorius: VI 45, 1 
Thetis (Achillis mater): ID 3 4. 

IV 18, 3; VI 32, 3; VII 2' 3'. 
VII 14, 1; VII 16, 1. 3; VIIl: 8' 
1; VIII 9, 2X 1, 4; XII50, 1.3: 
XII 52, 1. 3 ' 

Thetis Magna: III 3, 1 (Doris). 
4; IV 33, 1; V 49, 3. 7 (Doris)· 
VII 1, 2; VII 6, 1; VII 7, 1; VJi 
8, 1; VII 9, 1. 6; VII 13, 1; vn 
19, 1; IX 1, 1. 6 

Thienes ➔ Hyades 
Thimoetes: VI 46, 1-3 
Thoas (Bachi filius): V 28 1· V 

29, 1-2; XI 29, 3; XIII 26, 2 
Thoas (Iasonis et Y siphiles fi

lius, Thoantis nepos): V 29, 2, 
4; XIII 27, 1 

Thoas (Tauridis rex): XII 16 3-
XII 20, 2 ' ' 

Thoosa (Phorci filia, Polyphemi 
mater): X 8, 1-2; X 14, 1. 8 

Thoosa (Phorci mater): X 6 1· 
X 8, 1-2 ' ' 

Thoseus: IX 13, 1; IX 14, 1; IX 
19, 4 

Thyella (Arpya): IV 61, 2. 6; X 
61,5 

Thyestes: III 9, l; IX 7, 3; IX 19, 
7; XI 9, 1; XI26,5; XII5, 1-3; 
XII 7, 1; XII 8, 1; XII 9, 1-2; 
XII 10, 1-2; XII 12, 2; XII 15, 
1. 4; XIII 1, 49 

Thyis: V 33, 1-2 
Thylemus: X 14, 6; X 15, 1 
Thyoneus (Bachi filius): V 27, 

1 
Thyoneus ➔ Bachus 
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fhyssamenes: XII 21, 1 
firesias: I Proh 3, 7; V 6, 2; VII 

51, 1-2; VII 59, l; XI 40, 7; 
XII 2, 2 

fitan (Titanus): I 8, 2. 4; I 9, 2; 
III 4, 2; III 5, 1-2; III 25, 2; IV 
Proh 2; IV 1, 1-4. 6. 9. 12. 15; 
IV 2, 1; IV 18, 1; IV 19, 1; IV 
21, 1; IV 22, 1. 7; IV 25, 1; IV 
26, 1; IV 27, l; IV 28, 1; IV 
52, l; IV 53, l; IV 54, 1; IV 
62, 1; IV 63, l; IV 65, 1; IV 
66, 1; V Proh 1; VI Proh 3; 
VIII 1, 7. 13. 14; VIII 8, 4; X 
47, 1; XI 1, 1 

Titanes: I 10, 1; I 11, 3; I 14, 3. 
7; III 5, l; III 14, l; IV 1, 6. 9. 
12. 15; IV 16, 7; IV 18, 1; IV 
19, 2; IV 66, l; IV 68, 14. 16. 
30; Proh 1; VIII 1, 12-13; XI 
1, 5. 23 

Titus Fulvius: XV 13, 6 
Tityon (seu Tytius): I 13, 1; I 14, 

3. 8; V 24, 1. 3-4 
Tlipolemus: XIII 11, 1 
Toxius: III 25, 1 
Trachinia (nynpha): XI 15, 1 
Tracias (ventus): IV 54, 10 
Trasymedes: X 39, 1 
Trimegistus Hermes: VII 34, 1; 

VII 36, 6 
Triptolemus: VIII 4, 4. 6. 15-

16 
Triton (Oceani filius): VII 7, 1-

3; XIII 23, 1-2 
Tritona (Oceani filia): VII 7, 1 
Tritones: VII 1, 7-8; VII 7 4· 

VIII 1, 3; X 1, 4 ' ' 
Tritonia ➔ Minerva prima 
Tritopatreus (Ariarches appella

tus): II 8, 1 
Trivia --> Diana, Luna 
Troilus: VI 14, 2. 6; VI 22, 7; VI 

28, 1; XII 52, 4 

TroiusseuTros·VI2 l·VI3 1· 
VI 4, 1. 3; vi 5, l; 'vì 49, 1-2; 
VI 50, l; XII 1, 1; XIII 16, 2 

Trophon--> Mercurius Vus 
Tubalcayn: I 4, 8 
Tullia iunior: XII 79, 1-2 
Tullia maior (Tullii Servilii filia): 

XII 79, 1. 3 
Tullius Servilius (Servius Tul-

lius): XII 78, 1-3; XII 79 1-3 
Tuoris --> Polibus vocatus ' 
Turbo (ventus): IV 54, 9 
Turnus: II 61, 1; VI 53, 11- 12. 

15- 16; VI54, 6-7; VIII 17, 4; 
VIII 18, 1; X 25, 1; X 51, 1; 
XI 35, 1; XII 19, 1-2; XII 58, 
2; XII 59, 2; XII 60, 1-2. 4; 
XII 61, 1-2; XII 65, l; XII 66, 
3; XII 67, 1; XIII 14, 1 

Tyberinus Silvius: VI 63, 1; VI 
64, l; VI 65, 1 

Tyberis (seu Tybris): VII 50, l; 
VII 51, 1 

Tyberius: VII 7, 4; VII 14, 10 
Tyburtinus (seu Tyburtus): XIII 

48, 1-2; XIII 49, 1-2; XIII 51, 
1 

Tydeus: II 41, 2-3; II 42, 1; II 
72, l; II 73, 1; II 74, 1-2; IX 
21, 1. 3-4. 6; IX 22, 1; IX 23, 
1 

Tymbreus --> Apollo 
Tyndarus: V 19, 3; V 39, 1, V 

40, 1-2; XI 7, 1-2 
Typhon (seu Typheus): II 4, 5; 

IV 1, 1; IV 22, 1. 3-4. 6-10; IV 
23, 1; IV 24, 1; IV 25, 3-4; IV 
68, 3-4. 21; VIII 6, 3 

Tyriomacus: XIII 2, 1 
Tyro (nynpha): X 32, 1-2. 4; X 

35, l; XIII 24, l; XIII 25, 1; 
XIII 34, l; XIII 35, 1; XIII 52, 
2; XIII 53, 1; XIII 54, 1 

Tyrus (pastor): VIII 18, 1 
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Tyton: IV 27, l; VI 10, l; VI 11, 
1 

Ulixes: I 20, 1; II 15, 2; II 17, 1-
2; II 75, 1; IV 6, 1. 5-7; IV 14, 
3. 9; IV 40, 1; IV 41, 2; V 44, 
l; VI 25, 2VI 35, 2VII 20, 5; 
VIII 17, 2; VIII 19, l; X 14, 2-
4. 6-7. 9; X 15, 1; X 19, 1; X 
20, 1; X 21, 1; X 22, l; X 38, 
l; X 60, 1-3; XI 33, l; XI 37, 
l; XI 38, lXI 40, 1-3. 10-11. 
13-15; XI 41, l; XI 42, 1; XI 
43, 1-2; XII 14, 2; XII 15, 3; 
XII 16, 2XII 48, 2; XII 52, 1; 
XII 69, l; XIII 1, 36; XIII 20, 
1. 4; XIII 42, 1; XIII 56, 4; 
XIV 9, 7; XIV 13, 14; XIV 16, 
8 

Urania: XI 2, 1 
Uranus -> Celus 
Ursa -> Calisto 

Valens: V 19, 8; VII 36, 6 
Veneratio -> Reverenda 
Venilia: XII 59, 1-2; XII 60, 1 
Venti: IV 52, 1; IV 54, 1-2 
Venus (Iovis et Dyonis filia): I 5, 

4; I 14, 1; I 16, 1; I 34, 8; II 49, 
3;II50,2;II53, l-5;III20,2; 
III21, l; III22, 7. 13; IVProh 
1; IV 7, l; IV 9, 2; IV 10, 2. 6; 
IV 12, 1; IV 14, 6; IV 47, 4; IV 
68, 3-4. 10. 28-29; V 22, 1-2. 
10; V 26, 1. 5; V 35, 1-2; VI 
15, 2; VI 22, 2-4. 6. 9; VI 51, 
1-2. 6-7; VI53, 1. 3.11.16-17. 
19. 21-23. 26; VIII 1, 5 (Ve
sta); VIII 3, 5; VIII 6, 4; VIII 
17, 4; IX 1, 19; IX3, 6.13; IX 
4, 1-5. 9; IX 22, 1. 6; IX 37, 1-
2; X 4, 2; X 5, 1-2 (Erycina); 
X 57, 2-3; XI 4, 1-3 (Cypria); 

XI 5, l; XI 6, 1; XI 7, 7; XI 
15, 2; XI 19, 10; XI 29, J.4. 
XII 50; 2-3; XII 70, 2-3; x:rri 
70, 1-2; XIV 6, 7; XIV 13, 16; 
XIV 19, 15; XV 1, 4 

Venus (Syri et Cyprie filia): XI 
4, 3 

Venus Magna (Coeli et Diei fì. 
lia: Acidalia, Cytherea, Diana 
Erycina, Hesperus, Lucifet' 
Vesperugo): III 22, 1. 3-4. 9'. 
20; III 23, 2 

Venus Secunda ( ex testiculis Sa
turni et maris spuma): III 23 
1-11; III 24, 1; VII 1, 12 ' 

Vesperugo -> Venus Magna 
Vesta: I 8, 3 (Terra); III 1, 2; IV 

1, 9 (Terra); VI 70, 1; VII 3, 2 
(Terra); XI 1, 10 

Vesta (Celi seu Urani coniux): 
III 3, 1 (mater Thetidis); ill 3 
1 (mater Opis); III 4, 1-2 (ma'. 
ter Cereris); IV 1, 1. 3-5. 8 
(mater Titani); VII 1, 1 (mater 
Oceani); VIII 1, 1 (mater Sa: 
turni); VIII 1, 6 

Vesta (Saturni et Opis filia): 
VIII 3, 1 

Victoria: III 10, 1-4; III 11, 
III 14, 1 

Virbius (Ypoliti filius): X 
Viridescutum: VI 57, 4 
Virtus: III 11, 1 
Volupia: IV 15, 2-3 
Voluptas: V 22, 10. 17; 

2 
Vulcanus (Nyli filius): 

(Ops); VII 39, 1; VII 
Vulcanus Primus (Celi 

III 18, 1; III 19, 1 
Vulcanus (Tertii Iovis 

Proh 2, 13; I 8, 5; II 3, 3. 
39, 2; II 63, 4; III 22, 2; 
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2; V 48, 1; VII 2, 3; VII ;6, 2; 
IX 1, 4; IX 3, 4-6 (Mulc1ber). 
13; IX 4, 4; IX 37, 1. 4; X 16, 
1. 4; XI 4, 1. 3; XI 29, 3, XII 
15, 1; XII52, 3; XII70, 1-3. 6. 
8-10; XII 71, 1-2; XII 76, 1-2; 
XII 77, 1-3; XII 78, 1. 3; XIII 
20, 1; XIII 45, 2 

Vulturnus (ventus): IV 54, 7. 10 
(ventus); IV 55, 3; VII Proh 1 

;{antus (equus Achillis): II 62, 

3 
J(àntus (filius Zephiri et Tyelle): 

IV 61, 2 
X11ntus (Iovis filius): XI 14, 1-2 
Xantus (rex Cretensium, raptor 

Europae): XI 34, 1 
;{11ntus -> Asterius 
Xemarcus (seu Damasyton): V 

31, 1-2 
Xerxes (Assyriorum rex): VII 

21,2 
(Persarum rex): XIII 20, 

58, 2. 4 
Actheon 

karius, Ebali filius): 
V 41, 1-3 (Boothes); 

43, 1; V 44, 1; XI 

II 66, 1 
3;XI7,4.8 
dis filius): VI 23, 1 
s, pater Cleopatrae): 

Van~or,ono cretensis: VI 52, 2; 
XI 31, 1; XI 32, 1; 

I 9, 2; VII 11, 1. 3 
VI 6, 2; XII 47, l; 

Ylia (Rhea): VI 73, l; IX 40, 1. 
3. 7; IX 41, 1 

Ylion (ma Ilus): VI 3, 2; VI 5, 1-
2; VI 6, 1; VI 8, 1 

Yliona (Priami filia): VI 17, 1 
Ylioneus (Amphionis filius): V 

31, 2) 
Ylioneus (Eneae comes): V 35, 

6; VI 40, 1 
Ylioneus (Phorbantis filius): VI 

40, 1 
Ylus (Hyllus, Herculis filius): 

XIII 6, 1 
Ylus -> Ascanius 
Ymanto: V 6, 1-2 
Ynacus: II 19, 1. 3; V 50, 2; VII 

21, 1; VII 22, 1. 4. 8-9; VII 23, 
1; VII 25, 1; VII 26, 1 

Yno (v. Leucotoe): II 67, 1; V 
25, 3. 6; XIII 67, 1-4; XIII 68, 
1; XIII 70, 1-2 (seu Amatuta) 

Yo: II 19, 1-3; V 50, 2; VII22, 1. 
3. 7-9. 12 

Yocasta: II 69, 1; II 70, 1. 3-5; II 
71, 1; II 74, 1 

Yolaus: V 15, 1; XII 32, 1 
Yoles: IX 17, 2; IX31, 3; XIII 1, 

34-35; XIII 18, 1; XIV 6, 7 
Yonius (Arcadis filius): V 50, 1-

2; V 51, 1 
Yperion: I Proh 2, 13; III 22, 13; 

IV 2, 1; IV 3, 1. 7; IV 10, l; IV 
11, 3; IV 14, 6; IV 16, 1. 6 

Ypermestra: II 22, 3; II 24, 1-2; 
II28, 1; II29, 1; VII22, 9-10; 
XIII 44, 1 

Yphathes: VI 45, 1 
Yphianassa (v. Ephigenia): XII 

16, 1; XII 17, 1-2 
Yphideus: V 15, 1; XII 30, 2, 

XII 31, l; XII 32, 1-2; XIII 1, 
1. 4. 38 
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Yphiclus (Clymenis filius): VII 
6, 2; VII 41, 14 

Yphiclus (Eoli filius): X 44, 1-3; 
XIII54, l;XIII55, l;XIII56, 
2 

Yphilus: XIII 65, 1 
Y phtima: V 43, 1 
Yphymedia: IV 62, 1; X 47, 1 

(Electrio et Epymeida) 
Ypocrates: V 20, 1 
Ypolites (mater Ypoliti): X 49, 

1-2; X 50, 1. 3 
Ypolitus: I Proh 1, 50; IV 10, l; 

V 19, 2-3. 7. 12; V 28, 1; X 49, 
2. 4; X 50, 1-4 (Virbius); X 51, 
l; XI 29, l; XI 30, 1-2 

Yppodamus: XIII 4, 2 
Yppolocus: XIII 58, 2; XIII 61, 

1; XIII 62, 1 
Yppologus: XI 19, 10; XI 20, l; 

XI 21, 1 
Yppomenes: X 56, l; X 57, 1-3 
Yppotades: XIII 22, 1 
Yppotes: VII 48, l; XIII 20, 1 
Ypseus (Asopi filius): VII 55, 1; 

VII 56, 1 
Yrceus: X 31, 1 
Yris: IV 59, 2; IX 1, 3. 14. 16 
Ysaias: II 53, 5 
Ysander: XIII 58, 2; XIII 60, 1 
Ysiphiles: V 28, 1-2; V 29, 1-2; 

XIII 26, 2; XIII 27, 1 
Ysion: I 14, 3. 8; IX 25, 1; IX 

27, 1-2. 4-5. 8-9; IX 28, 1. 3-
IX 32, l; IX 33, 1 ' 

Ysis: I 8, 3 (Terra); II 4, 1. 3. 5 
7; II 19, 1-3; II24, 1; IV 46,1: 
4; VII 1, 6; VII 22, 3. 6-11· 
VII 41, l; VIII2, 2; XIV 44 a'. 
XIV 46, 1-4 ' ' 

Ysmenes: II 72, 1 
Ysus: VI 33, 1-2 
Ytalus: VI 1, 2 
Ytathon (seu Phabetor, ma Ice. 

lon): I 31, 19 
Ythis: IX 8, 1-2; IX 9, 1; XlI75 

1-2 ' 
Ythone ➔ Minerva 
Ythoneus: XIII 3, 1 
Ytilus: V 33, 1-2; 

Zephyrus (seu Favonius): IV 54 
6-7. 10-11; IV 61, 1-2. 5; V22' 
3. 5-6. 13; VI Proh 4; VII5a: 
1. 3-4; IX 3, l; XI 25, 3; Xlil 
20, 1 

Zesius: IX 24, 1 
Zethus (Boreae et Orythiae fi. 

lius): IV 58, 2; IV 59, 1. 6. 8; 
X 61, 2; XII 73, 1; XIII 26, 
2 

Zethus (filius Iovis et Anthio. 
pae): II 63, 5. 7; IV 7, 2; V 30, 
2; V 32, 1; V 33, l; IX37, 4;X 
29,2 

Zoilus: IX 4, 4 
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Absyrthius (Colchidis flumen) 
IV 13, 2; 

Abyla (promontorium) VII 
Proh, 1; VII 13, 2; X Proh, l; 
XIII 1, 16; 

Acarnania VII 19, 6; 
Acesta (Segesta) VI 53, 10; VII 

49, 2 (Egesta); 
Achaia I Proh 1, 5; II 4, 2; II 35, 

1; IV 20, 4; VII 18, 2. 3; VII 
20, 6; VII 24, 1. 3; XI Proh, 1; 
XI 3, 2; XII 22, 1; 

Acheron I 8, 2; I 14, 3. 11; I 33, 
1. 4. 5; 

Acherusia (specus) IX 33, 4; 
Acidalius (fons) III 22, 19; V 35, 

1. 7; 
Acrocerauni I 7, 1. 5; 
Adtiaticum mare VII 20, 4; XII 

23, 1; XIII 26, 3. 4; 
Affrica II 3, 8. 9; II 20, 1; V 13, 

2. 3; V 17, 1; VI 53, 9; VII 10, 
3; XIII 1, 15; XIII 10, 1; 

Agellia (Agylla, Caere) VI 53, 
12· 

Alba'Longa VI Proh, 1; VI 54, 8. 
10; VI 59, 2; VIII 18, 2; IX 

41, 6; 
(v. Britania, Cornubia) 

57, 4; 
-Tyberis; 

>ru.exauur1a II 4, 7; VII 11, 2; 
VII 52, 1; 

·.·••·••AJ1npc:lusfa (promontorium) I 
IV 29, 1; 

An1ph1'isìum (flumen) V 3, 5; 

Anaurus (flumen) XIII 26, l; 
Andes (v. Piectola) XIV 4 n, 
Anglia XV 6, 11; ' ' 
Antedone (civitas) X 9, 1; 
Aonia (v. Boetia) X 24, 1; XII 

41, 1; XIII 3, 1; 
Aphesanta (Aphesantus mons) 

XII 25, 1; 
Apia - Grecia; 
Appenninus VII 20, 4; VII 50, 

l; 
Apulia II 33, 1; IX 22, 3; X 24, 

1; XII 41, 2; XII 57, 2; XII 58, 
1 (Daunia); 

Arabia XII 39, 1; 
Arcadia I 4, 4. 16; II 2, 1; II 7, 

10; II 30, 2; IV 14, 8; IV 16, 2. 
3; IV 31, 1; IV 36, 1; IV 37, 1; 
IV 59, 1. 2. 8; IV 60, 1; IV 66, 
1. 7. 8; V 1, 1; V 13,5; V 19, 9; 
V 51, 1; VII 44, 1; IX 20, 1. 2; 
X 58, 2 (v. Pelasgia); XII 66, 
2; XII 69, 1; XIII 1, 8; 

Ardea II 33, 1; VIII 17, 4; XII 
57, 2; XII 61, 1; 

Arethusa VII 18, 2. 4. 5; 
Argos/Argi-orum (urbs) II 4, 1; 

II 22, 1. 3; II 24, 2; II 32, 2; II 
41, 1. 3; II 43, 1; II 62, 5; II 
63, 7; II 74, 1; V 3, 4; V 25, 9. 
10; V 30, 6; V 38, 2; VII 36, 6; 
VIII 1, 11; IX 21, 2; XI 26, 3. 
4; XI 36, 1; XII 3, 2; XII 5, 3; 
XII 15, 1; XIII 42, 1; XIII 68, 
5; XIV 19, 9; 
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Arida (oppidum) X 50, 3; XII 
20, 3. 4; 

Ariminum XII 62, 4; 
Armenia Il 63, 2; 
Arnus VII Proh, 1; 
Arpi (civitas) IX 22, 3; 
Ascanius (flumen) VI 54, 4; 
Asplido (civitas) IX 10, 1; 
Assyria IV 44, 8; 
Asya IV 28, 2; VI Proh, 3; VI 1, 

4; VI 14, 4; VII Proh, l; VII 
10, 5; X54, 2; X58, 2. 3; XIII 
1, 42; XIII 26, 6; XIII 71, 1; 
XV2, 6; 

Athene I 13, 7; II 2, 1; II 3, 2. 3; 
II 8, 1; II 19, 3; II 62, 5; IV 12, 
5; IV 54, 10; V Proh, 3; V 1, 3; 
V 12, 17; V 25, 23; V 26, 3; V 
48, 5. 7. 8. 9; VI 5, l; VII 22, 
9. 10; IX 8, l; X 1, 5; X 11, 4; 
X 49, 1. 3. 4; X52, 1; X54, l; 
XI 6, 2; XI 25, 1. 3; XI 26, 4. 
5; XI 27, l; XIIl, l; XII 20, 3; 
XII 74, l; XII 75, 1; XIII 56, 
3; XIII 68, 5; XIV 19, 9; 

Athlantia -> Ethiopia 
Athlanticus (oceanus) I 13, 3; 
Athlas (mons) VII 5, 1; VIII 13, 

4; 
Attica II 3, 11; IV 50, 1; VIII 1, 

31; IX 33, 5; X 49, 2; X50, 3; 
X 51, 1; XI 13, 2; XI 25, 3; 
XIII 1, 11; 

Aulatia (oppidum) III 1, 2; XI 1, 
10· 

Aulide XII 15, 2; XII 16, 1. 2; 
Auxonia VIII 10, 1; XI 43, 1. 2; 

XII Proh, 2 (auxonicum li
tus); 

Aventinus VI 68, 1; XIII 1, 20. 
43; XIV 4, 16; 

Avernus (lacus) VI 53, 27; XI 
40, 14; XIII 23, 2; 

Avernus (v. Herebus) I 14, 4. 
13; 

Babila VII 20, 14 (nova); XIV 
19, 5 (occidentalis); XV 7, 5 
(occidua); 

Babilonia (civitas) V 23, 2; 
Babilonia Caldeorum II 21, 3; 
Babilonia Egyptia II 19, 2; II 21 

1. 3; ' 
Baiae IV 22, 3; VI 53, 10. 27; xt 

40, 14; XIII 23, 3; 
Baleares I 21, 3; XIII 1, 42; 
Baratrum (v. Herebus) I 14, 4, 

13; 
Bebritia (postea Bithinia) X 3 

2· ' 
Bebritie silve, Bebritium nemus, 

VI 34, 2; X 3, 1; 
Berecyntius (mons, seu oppi

dum Frigiae) III 2, 8; 
Bithinia (prius Mariandina) II 

55, l; 
Boetia (Beotia) II 63, 2; III 22, 

19; V 12, 12; V 35, 1; VII 55, 
1. 3; VII 58, l; IX 33, 5; XIII 
70, 2; 

Bragada (Bagrada) XI 11, 1; 
Branchiadon (templum v. Phile, 

sia tempia) V 10, 4; 
Britania (v. Albion e Cornubia) 

VI57, 4; 
Brundisium XIV 19, 4; 
Byrsa (arx Carthaginis) II 60, 

2· 
' 

Caieta IV 14, 1; VI 53, 11; 
Calabria XI 32, 2; 
Calenus XII Proh, 3; 
Calpe 

Proh, 1; 
XIII 1, 16; 

Calydonia II 41, 2; IV 36, 
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19, 4; IX 11, 1. 2; IX 15, l; IX 
16, 1; IX 17, 3; IX 19, 1. 5; IX 
21, 2; IX 29, 1; IX 31, l; 

Camander (flumen) VI 7, 2; VI 
31, 3; 

Camarinum (oppidum Syciliae) 
XI 26, l; 

Camere II 61, l; 
Campania IV 14, 1; VI 62, l; 

XII Proh, 3 (Campanus ager); 
XII 19, 2; XII 76, 3; XII 79, 3; 
XIV 19, 4; 

Capenus (lacus) X 25, 1; 
Caphareus (mons) X 59, 4; 
Capitolinus V 51, 3; XII 20, 4; 
Caprea (insula) VII 20, 3; 
Capree (paludes) VI 53, 18; IX 

41, 5; 
Capua VI 62, 1.; 
Caralis V 13, 6; 
Carchesium (litus) XIII 1, 18; 
Caria III 21, 1. 5. 6; IV 9, 3; VII 

60, 1; 
Carmentalia (Capitolino monti 

loca adiacentia) V 51, 3; 
çarpatium seu Egyptium mare 

fil 5, 6; VII 1, 9; VII 9, 1; 
Cartago II 60, 2; II 61, 1; V 47, 

1; VII 49, 2; 
Carybdis/Caribdis IV 6, 1; V 

Proh, 5; XI 40, 8; 
Casilinum (oppidum) XII Proh, 

3; 
Caspium mare I Proh 1, 7; 
Castalius (fons) V Proh, 5; X 27, 

2. 5; XI 2, 2. 14; XIV 3, 5; 
XIV 20, 5; 

Caucasus I Proh 1, 7; I 7, 1. 6; 
IV 44, 5. 8. 18. 20; X Proh, 
3; 

çaycus (flumen) VIII 9, 1; 
çaystrus (flumen) V 6, 2; 
çea (insula) II 30, 2; IV 19, 1; 

IV 21, 2. 3; V 13, 6; V 16, 2; 

Celene VII 60, 1; 
çenith (Zenith) III 14, 4; 
Cephysus (flumen) X 49, 2; 
Certaldus I Proh 1, 40; 
Chana XV 9, 6; 
Chaonia VI 26, 3; VI 27, 1; VI 

53, 9; 
Chimera (mons Lyciae) IV 24, 2; 

XIII 58, 4; 
Chyus/Chyos (insula) V 28, 2; V 

29, l; XI 29, 2. 4; XIV 19, 9; 
Ciclades I Proh 1, 5; 
Cilicia II 47, 1; IV 22, 5. 7; VI 

24, 1; 
Cilicium mare I Proh 1, 5; 
Ciminus X 25, 1; 
Circeus (mons) IV 14, 1. 9; X 9, 

6· 
' Clitoris (Arcadiae civitas) II 30, 

2· 
' Cocitus I 14, 3. 12; I 21, 2; 

Colcus XI 7, 3; XII 47, 1; 
Colophon V 6, 2; VII 51, 2; XIV 

19, 9; 
Columnae Herculis II 56, 1; X 

Proh, 1; XIII 1, 16. 43; 
Coramis (insula) V 13, 2; 
Corinthus (antea Ephyra) II 70, 

4; IV 51, 1; XII 22, 1; XIII 56, 
2. 3; 

Corisa (Cosyra, Cossura, Pantel
leria) II 61, 1; 

Corithus (civitas) VI 1, 2; 
Corniculanum (oppidum) XII 

78, 2; 
Cornubia (v. Albion e Britania) 

VI 57, 4; 
Corsica X 6, 1; XIII 8, 1; 
Corycus (civitas) IV 22, 5; 
Creta II 62, 2. 3; III 4, 1. 2; III5, 

5. 6; IV 1, 6; V 8, 1; VI34, 1; 
VI 53, 8; VIII 1, 14; X 16, 4; X 
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48, 1; XI Proh, 6; XI 1, 10; XI 
26, 2. 3. 4; XI 29, 1; XII 12, 3; 
XIII 1, 11; 

Cume XII Proh, 2; XII 79, 3; 
Cures (oppidum) IX 41, 7; 
Cyane palus VIII 4, 2; 
Cyanee (insulae) XIII 26, 4; 
Cybalus (oppidum) III 2, 9; 
Cylene (Cyllene mons) II 7, 10; 

XI 17, 1 (Cyllenus mons); 
Cynosure (promontorium) V 19, 

8· 
Cy~thius (mons) V 2, 8; V 3, 

12· 
Cyp:us I Proh 1, 5; II Proh, 2; II 

49, 1; II 50, 1. 1 (postea Pa
phus); II 53, 4. 5; II 58, 1; III 
23, 7; IV Proh, 4; IV 23, l; XI 
4, 2. 4; XII 47, 2; XII 49, 2; 
XV 6, 11; XV 13, 3. 5; 

Cyrene (civitas) V 13, 2. 3. 4; V 
17, l; 

Cyrus (mons) V 13, 3; 
Cytherea (insula) III 22, 19; XII 

12, 2; 
Cythereus (mons) III 22, 19; 
Cytheron II 70, 5; IV 7, 2; V 12, 

12; X 29, 2; XIII 1, 18; 

Damiata III 5, 5. 8; 
Danubius VI 24, 8; 
Dardania (v. Troia) VI 1, 4; XII 

1, l; 
Daunia ➔ Apulia; 
Delos (alias Ortygia) IV 20, 3; 
Delphi V 3, 4. 6; V 13, 2; V 24, 

4; V 25, 23; IX 25, 2; XI 17, 
1· 

Del~hus ➔ Delphi; 
Dicteus (mons) XI 1, 4; 
Diomedia (insula) IX 22, 4; 
Dis I 14, 3. 4. 7. 12; 
Dorcadae (insulae) X 10, 1. 3; 

Drepanum III 23, 1. 6; IV 68 5. 
VI 51, 3; VI 53, 9; X 4, 1; X 
14, 9; 

Ebenus (fluvius) IX 31, 1. 3; 
Ebusus (insula, Ibiza) XIII 1 

42; ' 
Ege (insula) IV 26, 1; 
Egeria X 51, 1; 
Egesta ➔ Acesta, Segesta; 
Egeum I Proh 1, 5; III Proh, 7; 

III 5, 6; IV Proh, 4; IV 20, 4; 
IV 26, l; IV 48, 1; IV 63, 1; 
VII Proh, l; IX Proh, 1; X 1, 
4; XIII56, 3; 

Egina (insula antea Enopia) VII 
57, 1; XII 45, l; 

Egyptiacum mare I Proh 1, 5; 
Egyptus I 31, 14; II Proh, 2; II 

4, 2. 3. 6. 7; II 19, 4; II 20, 1; 
II 22, 3. 4; II 44, 1. 2; III 20, 3; 
IV 46, 4; IV 54, 9; IV 68, 2, 
21; VII 22, 7. 9. 12. 13; VlI24, 
1. 3; VII 30, 1; VII 38, 1; Xl 
Proh, 6; XI 8, 7; XII 12, 4; 
XII 39, 1; 

Elea (civitas) V 25, 29; 
Eleuxinum mare I Proh 1, 5; 
Elis (Elys), Elidis VII 18, 1. 2. 3. 

4; VII 44, l; IX 6, 1; XII 2, 2; 
XII 3, 1; XIII 52, l; XIII 53, 
l; 

Ellas ➔ Grecia; 
Elsa VII Proh, 1; 
Elyopolis VII 40, 1; 
Elysii campi II 7, 7; III 14, 4; IlI 

17, 1; VI 53, 10; 
Emalius XII 70, 8; 
Emathia XII 23, l; 
Emaus XIV 9, 3; 
Eneas (civitas) VI 53, 7. 8; 
Enypheus (fluvius) XIII 53, 1; 
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Eolia XI 40, 6; XIII 1, 34; XIII 
20, 1; 

Eolides (insulae) IV 54, 4; IV 55, 
2; XIII Proh, 2 (Eoliae insu
lae); XIII 20, 1 (Eoliae). 2 
(id.); 

Ephyra (civitas) ➔ Corinthus 
XIII 56, 2. 3; XIII 57, 1; XIII 
58, 1; 

Epydagmon (Apidanus flumen) 
VII55, 1; 

Epydaurus V 19, 6. 11; 
Epyrus VI 26, 2; XII 55, 1; 
Eridanus (Nylus, Occeanus, Pa-

dus) VII 41, 10. 13; 
Erimantus XIII 1, 8; 
Eryx (mons) VI 51, 3; VII 49, 

2; 
Etheria ➔ Ethiopia; 
Ethiopia (antea Etheria, Athlan

tia) VI 11, 3; VII 22, 13; VII 
30, l; VII 39, l; X 28, l; XI 
11, 3; 

Ethna (mons) I 2, 15; IV 22, 1 
(Trinacria); IV 24, 2; IV 25, 2. 
4; VIII 6, 13; X 47, 2; XI 10, 
4; 

Etolia/Etholia VII 19, 6; VII 20, 
7; IX 39, 1; 

Etruria XV 7, 5; 
Euboea X 24, l; X 59, 2; XIII 

Proh, 2 (Euboicum sai); 
Europa II 62, 2; III 5, 6; IX 

Proh, 8; 
Euxinus (sinus) IX 33, 4; 

Faliscum (terra Falisca) XII 19, 
3; 

Pere (civitas) V 43, 1; 
Fesulae IV 31, 2; 
Flegeton I 14, 3. 11; 
Flegra IV 68, 16; VIII 1, 13; X 

47, 4; 

Florentia XV 6, 6; 
Formie XII Proh, 3; 
Frigia III 2, 8; III 21, 1; VI 1, 3; 

VI 3, 2; VI 4, 3; VI 34, l; VI 
54, 4; XII Proh, 4; 

Fucinus IV 15, 1; XII Proh, 3; 

Gabii XII 79, 3; 
Gades II 56, 1; 
Gaditanus occeanus VII 14, 10; 
Galilea XV 9, 6; 
Gallia Cisalpina V 6, 3; 
Gallia VII 14, 9; XIV 19, 5; XV 

6, 11; 
Ganges I 7, 7; 
Garamas (oppidum) V 9, 1; 
Garganus (mons) IX 22, 3; 
Gargaphia (vallis) V 14, 2; 
Genezaret II Proh, 2; 
Genua VII 41, 12; 
Germania VI 24, 8; XV 6, 11; 
Gortina (insula) V 44, l; 
Grecia (Ellas) I Proh 1, 12; II 4, 

2 (Apia appellata); II 22, 4; II 
63, 4; II 68, l; III 5, 4; IV 30, 
3; IV 46, 3; IV 48, 1. 1 (Ellas); 
V Proh, 6; V 12, 12; V 17, l; V 
25, 30; V 30, 5; V 38, 2; V 50, 
l; VI 22, 4. 5; VI 53, 3. 7; VI 
57, 4; VII 19, 6; VII 41, 3; 
VIII 1, 15; IX 14, 1; IX 27, 9; 
X2, 1; X58, 2. 3; X59, 2; XI 
3, 2; XII Proh, 4; XII 15, 2; 
XII 25, l; XIII 1, 18. 36; XIII 
25, 1; XIII26, 1; XV 2, 6; XV 
7, 4; 

Gryneum (nemus) V 6, l; 
Gyaros (insula) IV 21, 7; 

Halicarnasus III 21, 6; 
Hebrus V 12, 1. 3. 12; XI 24, 

1; 
Helenus (oppidum) XII 12, 2; 
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Hellespontiacum mare I Proh 1, 
5; 

Hellespontus II 22, 2; VI 1, 4; 
XIII 26, 3; XIII 68, 1; 

Helycona XI 2, 2; XIV 3, 5; 
Hemus IX 3, 4; 
Heraclea IX 33, 4; 
Herebus I 5, 12; I 14, 3. 4. 6. 7. 

11. 12; I 17, 2; I 20, 3; I 29, 2; 
I 32, 4; I 34, 1; 

Hesperia IV 29, 1; XIII 1, 18; 
Hesperie (insulae) IV 30, 2; 
Horestia (terra) XII 23, 1; 
Hoson (civitas) XI 1, 2; 
Hyspania IV 6, 7; IV 61, 6; VII 

13, 2; VII 37, 1; VIII 17, 1; IX 
33, 3; X 5, 2; XII 66, 2; XII 
76, 1; XIII 1, 16. 42; XIII 71, 
1· 

Hy~ter XIII 26, 3. 4; 

Ianiculus (oppidum) VIII 1, 26; 
Ierusalem IX Proh, 6; XIV 9, 

14; XIV 11, 3; XIV 22, 5; XV 
6, 8. 11; XV 13, 7; 

Infernus I 14, 4. 11. 13; 
Ioppe/en (oppidum) XII 25, 4. 

5; 
Iordanes IV Proh, 4; XV 9, 5; 
Ipideon (Pedeum) VI 20, 1; 
Israel IV Proh, 4; 
Ithsmos (mons) XIII 56, 3; 
Iudea XII 25, 5; XV 9, 6; 
Iulie aque XII Proh, 2; 

Lacedemon/Lacedemonia 
(Sparta) V Proh, 6; V 36, 1; X 
37, 1; X 38, 1; XI 7, 3. 4; XI 8, 
7; XII 12, 4; 

Laconia XIII 11, 1; 
Ladon I 4, 1. 8. 9; 
Lamius seu Latinius (Latmus 

mons) IV 16, 4; 

Langia V 29, 4; 
Laryssa V 19, l; 
Latium VIII 1, 24; VIII 11 1· 
Laurentum /Laurens VI Pr~b 

l;VI53, 17.26;VIII10,5;D( 
Proh, 1; 

Laurolavinium ( civitas) VI 53; 
13; 

Lavinium VI Proh, 1; VI 54, 8, 
10· 

Lele~es (Lelegeis, urbs) IV 9 
3; . ' 

Lemnus VI 31, 1; VII 38, l;I:X 
3, 6; XI 29, 3; XII 70, 1. 3. 6; 
XIII 26, 2; 

Leogrecia (insula) VI 57, 4; 
Lerna IV 18, 1; XIII 1, 5. 41 

lus Lernea); 
Lerneus (fons et provincia) ,X 

59,5; 
Lesbos IV 8, 1; V 12, 3. 13; 
Lethe I 31, 3; 
Leucotea XIII 67, 3; 
Libya, Libye I Proh 1, 6; I 13,J, 

4; II 20, l; V 21, 1; X 10, l;X 
11, 2. 4; XIII 1, 15; XI117, 
1; 

Lilibeus (promontorium) III 23; 
1· 

Lin~ernum XII Proh, 3; 
Liris/Lyris VIII 17, 3; XI 

XII Proh, 3; 
Lugdunensis provincia VII 

10; 
Lune (montes) XIV 4, 23; 
Lusius (flumen) V 19, 9; 
Lybedos V 6, 2; VII 51, 2; 
Lycaonia XI 1, 12; 
Lycia IV 9, 3; IV 20, 3; 

XI 34, 2; XI 36, 1; XIII 
XIII 58, L 4; XIII 59, 

Lygustinus sinus VII 41, 
Lypara/Lypare/Lyparis 

INDICE DEI LUOGHI GEOGRAFICI 1775 

lae) X 16, 1. 4; XII 70, 2; XIII 
20, l; XIII 56, 4; 

Macedonia XIII 3, 2; 
N[acedonicus sinus XII 23, 1; 
N[aliacus sinus VII 19, 6; 
N[antua VII 51, 1; XIV 4, 17; 
N[arathon V 41, 1; X 49, 2; 
Mariana Fossa X 12, 1; 
N[ariandina - Bithinia; 
N[assicus (mons) XII 19, 2; 
Mauritania I 13, 3. 4; VII 13, 

2; 
N[ecene V 6, 3; 
N[edia X 54, 2; 
Mediterraneum I Proh 1, 6; IV 

54, 11; VII Proh, 1; VII 8, 2; 
XProh, 1; XI Proh, 2; 

Melita X 3, 2; X 4, 1; 
Melos (insula) X 52, 1; X 53, 

1; 
Menalium nemus XIII 1, 9; 
!vlenphis II 4, 2; 
Meonium (litusEtruria) VI 

Proh, 4; 
Meonium mare I Proh 1, 5; 
Meros (mons) V 25, 13; 
!v[esaulon (locus) VI 22, 3; 
!vlkalessus (promontorium) X 

55, 1; 
Micene IX 19, 7; XII 5, 3; XII 

12, 2; XII15, 1; XII 20, 1; XII 
23, 1; XII 25, 7; XII 33, 1. 2; 
XIl 34, 1; 

/Yliletus VII 60, 1; 
MUitene/Mitilene IV 8, 1; 
Minerva (promontorium Sur-

renti) VII 20, 4; 
Misenus (mons) XIII 23, 3; 
i\1iturne (civitas) XI 43, 1; 
i\1yconos/Myconus (insula) IV 

21, 7; 
/Ylyrtilum mare XII 64, 1; 

Naxus (insula) XI 1, 23; XI 29, 
2. 4; 

Neapolis (in Campania) XIV 19, 
4; 

Neapolis Calchidiensium VII 
20, 3; 

Nemea silva V 29, 3; 
Nemeus (flumen) V 7, 1; 
Nerithus/os (insula) IV 18, 6; 
Nore (Nora, oppidum) VII 37, 

l; 
Nuceria VII 20, 4; 
Numicus II 61, 2; VI 53, 14. 15. 

16. 17. 27; VIII 18, 1; XII 60, 
4; XII 61; 1. 2; 

Numidia I Proh 1, 6; 
Nylus I Proh 1, 7; II 44, 1; IV 

68, 3; VII 41, 10 (Eridanus). 
12; X Proh, 3; XI 11, 2; XIII 
1, 14; 

Nysa (urbs) II 8, 2; II 12, 3; V 
25, 9. 10. 13. 14. 29; XI 22, 1; 
XII 24, 2; 

Nysa (vertex montis Parnasi) V 
25, 29; 

Oaxis/Oaxes (oppidum) V 8, 1. 
2; 

Occeania (regio apud Occea
num) ili 1, 2; XI 1, 10; 

Oeta (mons) XIII 1, 35; 
Ogygia IV 41, 2. 2 (Calypso de-

nominata); XI 40, 9; 
Olbia XII 32, 1; 
Olenei campi IX 3, 2. 7; 
Olisbo (Olisipo, Lisbona] IV 61, 

6; 
Olympus ili 12, 1; ili 22, 19; IV 

Proh, 4; IV 16, 2; IV 18, 2; IV 
32, 1; VIII 1, 24; IX 4, 8; X 
47, 3; XI 1, 6. 8. 16; XIII 1, 1; 
XIII 52, 2; 

Onchesta (civitas) X 55, 1; 
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Orcomenus (Beotiae civitas) fil 
22, 19; V 35, l; IX 10, l; X 35, 
2· 

Or;omenus (Minyus) II 36, 1; 
Orcus I 14, 4. 13; XII 62, 4; 
Oriens I 7, 7; 
Ortygia IV 20, 2. 3 (Delos po

stea). 4; IV 21, 2. 5. 6. 7; VII 
18, 1. 3; XI 19, 5; 

Pachinus X 9, 2; XI Proh, l; 
Padus (flumen) VII 41, 2. 10. 12. 

13 (Eridanus); VII 43, 1. 2; 
Palatinus (mons) V 51, 2; XII 

66, 2; XII 68, 2; 
Palepaphos (Cypri oppidum) fil 

23, 2; 
Palestina XII 25, 5; 
Pallenes (insula) IV 63, 1; VII 9, 

4; 
Pamphylium mare I Proh 1, 5; 
Panormus XI 10, 4; 
Panphylia V 6, 2; 
Paphus (insula et oppidum) II 

50, 1; III 23, 7 (Paphos); IV 
Proh, 1; IV 23, 1; 

Parisius XV 6, 5. 10; 
Parnasus II 15, 2; II 63, 2; IV 47, 

2. 4; V Proh, 5; V 25, 29; VII 
59, 1; XII 24, 2; 

Paros (insula et oppidum) XIII 
30, 1; 

Parthenius (amnis) XIII 69, 1; 
Parthenope VII 20, 3; 
Pegasus (sinus) VII 63, 2; XIII 

26, 1. 2; 
Pelasgia (Asia) X 58, 2; 
Pelasgia ( civitas; antea Arcadia) 

X58, 2; 
Pelius (mons) V 13, 4; 
Peloponnesus XII 5, 1; 
Pelorus VII 20, 3. 4; 

Pelusiacum (h)ostium XII 39, 
l; 

Peneon (flumen Thessaliae) Dc 
28, 2; 

Persepolis XII 25, 3; 
Persia VI 11, 4; 
Pharos (insula) VII 11, 2; 
Phaselis (civitas) V 6, 2; 
Phasis (flumen) IV 12, 3; XlI:[ 

68,2; 
Phasis (oppidum) Xill 68, 2; 
Phebi nemus XIV 3, 5; 
Phenicum mare I Proh 1, 5; 
Phenicum urbes XV 9, 6; 
Phere VII 45, 2; VII 47, 1; 
Philesia tempia --> Branchia, 

don; 
Phocis II 69, 2; II 70, 2. 3; 
Phyale (locus Egypti) III 14, 
Piectola -> Andes; 
Pilos (v. Pylos, Pylus) XIV 19, 

9; 
Pindus VII 19, 6; 
Pisa (Elidis) VII 44, 1; IX 6, 1; 

XII 2, 2; XII 3, 1; 
Pitilia (civitas) XI 32, 2; 
Piote (insulae, postea Stropha, 

des) IV 59, 2. 8; 
Pola (oppidum) XIII 26, 4; 
Pontus XV 9, 12; 
Posilipus (promontorium) XIV 

19, 4; 
Preneste (civitas) VIII 19, 1; XII 

77, 1 (Prenestina urbs). 2; 
Priene VII 60, 1; 
Prochita (Procida) IV 22, 3; 

Proh, 2; 
Propontides XIII 26, 3; 
Purgatorius (mons) III 17, 2; 
Puteali XIV 19, 4; 
Pylos VII 45, 1; X 35, 1; XII 

2; XIII 42, 1; 
Pylus II 36, 1; Xill 38, 1; 
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pytacuse (Pithecusa, Ischia) IV 
42, 1. 2; 

Ravenna XV 13, 3; 
Rhenus VI 24, 8; 
Rhodopes I Proh 1, 7; 
Rhodos xm 11, 1; 
Rodanus X 12, 1; Xill 1, 23; 
Roma I Proh 1, 8; III 5, 1. 5. 8; 

V 19, 11; V 25, 32. 33; V 51, 3; 
VIProh, 2; VI 49, 3; VI53, 2; 
VI56, 1; VI 66, 1; VI 67, 1; VI 
68, l; VII 50, 1; IX 40, 8; IX 
41, 6; X 50, 3; XII 20, 3. 4; 
Xll25, 5; XII 60, 2; XII 66, 2; 
XII 67, 1 (Urbs); XII 76, 3 
(Urbs); XIII 1, 36; XIII 49, 1; 
XIII 51, 1; XIV 11, 5; XIV 19, 
4; XV 6, 11; 

Rllbrum mare I Proh 1, 8; II 22, 
2; X Proh, 3; XI Proh, 6; XII 
29, 1. (Eritreum) 2; XIV 81 

2; 

Sabea (Sabeorum) nemora X 
Proh, 3; 

Sacer mons XIV 9, 12; 
Salamina (in Cypro) XII 47, 2; 

XII 49, 2; 
Salamina VI 8, 2; 
Salentinum (promontorium) XI 

32,2; 
Salete (Saitae-Sais urbs Aegypti) 

VII 31, l; 
Saline (Cachi locus) XII 76, 3; 
Samaria XV 9, 6; 
Samus/Samos VI 1, 3. 4; IX 

Proh, 1; IX 1, 22; Xl 23, 2; 
XIV 19, 9; 

Sardinia V 13, 6; V 15, 1; VII 37, 
1; X 6, 1; X 9, 11; X 10, 3; X 
14, 8; XII 32, 1; XIII 7, 1. 2; 

Saturnia (oppidum) VIII 1, 26; 

Schyron/Schyrus (insula) X 49, 
4; XII 52, l; 

Scylla IV 6, l; IV 14, 10. 11; X 
9, 2. 6. 9. 10. 11; XI 40, 8; 

Scyrus (civitas) X 57, 1; 
Scythia IV 54, 6; VIII 4, 7; 
Segesta (antea Egesta) VII 49, 

2· 
Sidicinum (oppidum) XII Proh, 

3; 
Smirne XIV 19, 9; 
Soracte X 25, 1; 
Sorgia XIV 19, 5; 
Sparta VI 22, 5. 6; Xl 8, 2; XII 

14, 1; 
Sperchius VIII Proh, 2; 
Stelenates ( agri) XII Proh, 3; 
Strogiles (insula) XIII 20, 2; 
Strophades (v. Piote) IV 59, 2. 7. 

8; X 61, 1; 
Styx I 14, 3. 11; 
Suessa (oppidum) XII Proh, 3; 
Summittus (dvitas) Xill 1, 15; 
Sur (flumen) VI 11, 4; 
Surrentus VII 20, 4; 
Susis (Susa) VI 11, 4; 
Sycambria VI 24, 8; 
Sycania-Sycilia (v. Trinacria) III 

4, 1; III 23, 6; IV 6, 1. 3. 6; IV 
22, 10; IV 68, 5; VI 51, 3; VI 
53, 9. 10; VII 17, 3; VII 18, 2. 
3. 4; VII 20, 3; VII 44, 1; VII 
48, 1. 2; VII 49, 2; VIII 4, 8. 
14; X 3, 2; X 4, 1; X 5, 2; X 
14, 2. 8; X 62, 1. 1 (antea Tri
nacria et Sycania); X 63, 1. 2; 
XI 6, 2; XI 10, 1. 2; XI 19, 10; 
XI 26, 1. 5; XI 40, 6; XIII 20, 
1; XIII 48, 2; XIV 9, 14; XIV 
11, 3; XIV 22, 5; XV 6, 8. 11; 
XV 13, 7; 

Sycilidum fretum VII Proh, 1; 
Sydon Il 55, l; II 63, l; 
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Syenes III 14, 5; 
Sygeum VI 25, 2; XII 52, 5; XV 

13, 6; 
Symeons VI 51, 1; VI 53, 3; VII 

50, 1 (Symois); XI 14, 1 
(Symois); 

Symetus XI 10, l; 
Sypilus V 31, 2. 4; XII 2, 2. 3; 
Sypontum IX 22, 3; 
Syraguse 131, 13; VII 18, 2; VIII 

6, 3; XI Proh, l; 
Syria Il Proh, 2 (Syrium litus); II 

55, 1. 2; II 68, 1; III Proh, 7; 
III 5, 5; 

Syrte I Proh 1, 6; 
Syrthis VII Proh, 1; 
Syrum mare I Proh 1, 5; 

Tanais I Proh 1, 7; 
Taprobane I 7, 1. 7; X Proh, 3; 
Tarentum X 13, 1; 
Tartarus I 11, 2. 3; I 14, 1. 4. 12. 

13; XIV 18, 1. 9; 
Taurìca (regio) XII 16, 3; XII 

53, 3; 
Taurinum VII 41, 12; 
Tauromentanum (lìtus, Taormi-

na) X 9, 8; 
Tegea XII 20, 4; 
Tempe XIII 1, 7; 
Tenedus XII 53, 1; 
Tharsasus VII 3 7, 1; 
Theanum XII Proh, 3; 
Thebais VIII 13, 5; 
Thebe (Aegypti) I Proh 1, 7; II 

55, 1; II 63, 1. 2; V 30, 2. 5; 
VII 18, 5; X 29, 1; 

Thebe (Beozia) Il 36, l; Il 43, 1; 
Il 63, 2. 4. 7; II 65, 1; Il 68, 2; 
II 69, 1; Il 70, 1. 3; IV 7, 1. 2; 
V Proh, 6; V 6, 2; V 12, 12; V 
13, 6; V 25, 10; V 30, 2; VII 
18, 5; IX 20, 2; IX 21, 5; IX 

36, 2; IX 37, l; XII 2, 2;XJI 
30, 1; XIII Proh, 2 (Cacliµ~ie 
Thebe); XIII 1, 33. 37; XfiI 
37, l; J-...'III 48, l; XIII 49,2; 

Thebe (Cilkiae) VI 24, 1; ;'yJt 
18, 5; 

Thelesie (oppidum) XII Prob 
3· . ' 

Th;spontius (sinus) III 5, 3; 
Thessalia IV 12, 4; IV 68, 16;iV 

3, 3. 5; V 4, l; V 13, 4. 5; V16 
2; VII 27, 1; IX 28, 1; X 32,2; 
X 35, l; X 54, 2; XIII 1,31; 
XIII 25, 1; XIII 26, 1. 6; 

Thessalonica VI 53, 8; 
Thetyos (insula) VII 16, 3; 
Thynnide (insulae) VII 19, 
Tinge I 13, 3; 
Tomithania IV 12, 3; 
Trachìnia IV 39, l; XI 15, 2;XI 

18, 1; XII 50, 2; XIII 22, 1; 
Tracia I Proh 1, 5; V 12, 15;Vl 

14, 4; VI 17, l; VI 18, 1; VI 
30, l; VI 53, 7; X 52, 1; X60, 
2; XI 19, 11; XI 25, 1. 3 (in 
Tracas); XI 40, 4; XII 75, 1; 

Trenarus (Taenarus) I Proh 2, 
15; IX 33, 3. 4; 

Treviris IX 4, 4; 
Trinacria (v. Ethna, Sycilla) IV 

25, 2; VIII 6, 3; X 62, l;XI 
Proh, l; 

Triton II 3, 8. 9 (Tritonia 
seu lacus). 11; 

Troas X 3, 2; 
Troezen III 21, 6; X 48, 1; 
Troia (v. Dardania e Yliofi/ 

Ylium) II 17, 2; III 10, 3;1V 
34, 1. 2; V 44, 1; VI 3, 1; VI§, 
1; VI 14, 4. 5; VI 22, 1. 4; VI 
24, 4; VI 26, 2. 3; VI 37, 2;.iv'I 
38, 1; VI 40, 1; VI 46, 1. 2; \TI 
49, 2; VI 51, 5; VI 52, 2iVI 

INDICE DEI LUOGHI GEOGRAFICI 
1779 

5.3, 6. 7; VI 54, 2; VI56, 1; VII 
9, 2; VII 48, l; VII 49, 1; VII 
54, 1; VIII 17, 4; IX 2, 2; IX 
10, l; X 1, 5; X 36, 2; X53, 1; 
X59, 2; X 60, l; XI 7, 3; XI 8, 
2; XI 40, 3. 4. 5. 9; XII 12, 3; 
XIl 13, 1; XII 15, 1. 3; XII 16, 
2; XII 18, l; XII 48, 1; XII 52, 
t 5; XII 66, 3; XIII 1, 25. 44; 
XIII 13, 2; XIII 16, 2; XIII 57, 
1· XIV 13 14· 

Tu;ingia VI 24, 8; 
, Tuscia X 63, 2; 

Tusculum XI 42, 1; 
fyberis V 19, 11; V 51, 2; VI 

Proh, l; VI 53, 11; VI 64, 1 
(antea Albula). 2; VI 70, 2; IX 
40, 2; XIII Proh, 2; 

'fybur Xl 42, l; XIII 48, 2; XIII 
49, l; XIII 50, 1; XIII 51, 1; 

Tyles X Proh, 3; 
Tvrenum VII Proh, 1; VII 20, 

'4; 
'fyrus/Tyros II55, 1; II59, 1; II 

63, 1; 

-> Roma; 

Vallis Clausa XIV 19, 5; 
\Tenetie XV 7, 5; 
Vestina (civitas) XI 43, 1; 
Vulcanie (v. Eolie insulae) XIII 

20, 1; 
Vulcanus XII 70, 2. 8; 
Vulturnus XII Proh, 3; XII 76, 

3; 

Xantus \Il 14, 3; VII 50, l; Xl 
40, 4; 

Ycareum mare I Proh 1, 5; III, 
5, 6; 

Ydaill5, 1. 6; III21, 1; Vl4, 1; 

VI 22, 2; VI 32, 1; XI Proh, 6 
(Ydeus mons); XI 1, 1. 2. 4; 
XII 44, l; XII 50, 2; 

Ylion/Ylium (v. Troia) I Proh 1, 
10; VI 5, 1; VI 6, 1. 2; VI 11, 
3; VI 14, 1. 5. 6; VI 15, 1; VI 
16, 2; VI 21, 2; VI 24, 4. 7; VI 
26, 2; VI 29, 1; VI 31, 1; VI 
40, 2; VI 45, 2; VI 49, 3; VI 
51, 3; VI 53, 4; VI 54, 1. 4; VII 
47, 1; VII 48, l; X 14, 2; X51, 
1; X 52, l; X 59, 4; XI 8, 3. 5. 
7; XI 9, l; XI 14, l; Xl 25, 1; 
Xl 32, l; XI 33, l; Xl 35, l; 
XI 40, 4. 5 (Troia); XII 3, 3; 
XII 10, 2; XII 15, 4; XII 47, l; 
XII 48, 2; XII 52, 4; XII 53, 1. 
2; XV 2, 6; 

Ylliricum I Proh 1, 5; VII Proh, 
l· 
' 

Ynarime (Inarime, Ischia) IV 22, 
3. 4. 10; XII Proh, 2; 

Y ndia II 12, 3; II 52, 4; V 25, 9. 
14; 

Yndus V 25, 10; 
Yonia IV 16, 4; VII 60, l; 
Yonium mare III 5, 6; V 50, l; X 

61, l; Xl 4, 2; XIII 56, 3; 
Yperborei (montes) IV 54, 8; 
Yppo VII 10, 3; 
Yppocrenes II 63, 4; 
Yscla IV 22, 3; 
Ysmarus (civitas) XI 40, 6; 
Ytachia (Ithaca) II 17, l; VII 18, 

4; Xl 40, 3. 6. 10. 11; XII 14, 
2; XIII 42, l; 

Ytalia III 5, 4. 5; IV 14, l; V 6, 
3; V 19, 11; V 28, l; V 51, 2; 
VI 40, 2; VI 51, 4; VI 53, 5. 9. 
10. 11; VI 54, 7; VI 57, 4; VII 
20, 4; VII 49, 2; VII 51, 3; 
VIII 1, 3. 15. 24; IX 22, 4; X 9, 
8; X25, 2; X50, 3; XI 4, 4; XI 
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28, l; XI 35, 1; XI 42, l; XI 
43, 1. 2; XII Proh, 4; XII 19, 
2; XII 20, 3; XII 66, 2; XIII 1, 

26; XIII 20, l; XIII 48, 1; XJ:v 
4, 23; XIV 13, 15; 

Ythone (civitas) XIII 3, 1. 2; 

INDICE DEGLI AUTORI, DELLE OPERE, 
DEI LUOGHI CITATI 

a cura di Vittorio Zaccaria 



I nomi degli autori vengono indicati nella forma grafica usata nel testo. Nei 
casi di oscillazione viene adottata la forma normale, che sempre si trova in pa. 
rentesi quando in A sia data una forma diversa. Le opere, e gli autori citati non 
esplicitamente, sono dati secondo le abbreviazioni usate nel commento: in ton. 
do quelle registrate nel Thesaurus e i testi scritturali, in corsivo le altre (greche 
e medievali). 

Quando il B., citando, dà indicazione erronea di un autore o di un'opeta, sì 
rimanda(➔) dall'indicazione erronea all'autore e al luogo effettivamente cita
to, qui indicando tra parentesi e in corsivo l'indicazione boccacciana. Dagli au. 
tori citati indirettamente si rimanda (ap<ud>) alla fonte effettiva, indicando il 
luogo delle Genealogie soltanto accanto alla citazione originaria, ad eccezione 
dei casi in cui sia necessaria una distinzione: in tal caso, in parentesi, si segnala 
il luogo delle Genealogie anche accanto alla voce relativa alla citazione indiret: 
ta. 

I luoghi del testo sono indicati secondo i seguenti criteri: i numeri dei libri in 
numerazione romana; i numeri dei capitoli e dei paragrafi in numerazione ara, 
ba separati dalla virgola. Laddove libro e capitolo siano identici, non vengono 
ripetuti, e compaiono, separati da punti fermi, i numeri dei singoli paragrafi 0 

gruppi di paragrafi. 

j\.ccius, Baccis ap. Macrobii sat. 
6, 5, 11-12 

ap. Macrobii sat. 5, 6, 11 (ma 
Vergili Aen. 10, 215-6) 

J\.gathodes (ma Agatocles) ap. 
Solinum 1, 3 

Aglaostes ap. Lactantium Firm .. 
41, 11, 64-65 

A]bericus (ma Albertus Marius), 
nat. anirn. IX, 5: III 21, 4. 

A]bericus (myth. 3): V 30, 6 
- 2, 5: VIII 3, 3 

4, 3: IX 1. 11. 19-20 
'-- 4, 4: IX 1, 1 
- 3, 7: XI 7, 8 

4, 3: IX 1, 2. 19-20 
- 5, 1: X 1, 3. 11 

6, 2: III 5, 5; III 15, 1 
- 6, 3: III 14, 5 
- 6, 4: III 14, 1 
- 8, 1: V 3, 9 
- 8, 7: N 3, 6 
- 8, 10: N 3, 12 
- 8, 16: V 3, 11 
- 9, 2: III 21, 3 
- 10, 1: II3, 8 
- 10, 4: XII 70, 10 
- 10, 5: X 16, 5 
- 10, 6: V 48, 6 
- 11, 2: V 26, 1 
- 11, 9: X 14, 9 
- 11, 10: IX 3, 15 
- 12, 1-2: V 25, 29 

12, 2: V 25, 7 
- 12, 4: V 25, 14 
- 12, 5: V 25, 24 

- 13, 1: XII 76, 3 
- 13, 4: XIII 1, 47 
- 14, 1: X 10, 3 
- 14, 3: X27, 1. 6 

Albumasar, Introd. maior in 
astron. VII, 9; II 2, 6; II 7, 4; 
III 22, 4; VIII 1, 16 

Alcinous (ma Alcmaeo Croton.) 
ap. Ciceronis nat. deor. 1, 27 

Alcina (ma Alcman) ap. Macro
bii sat. 7, 16, 31 

A]y, comm. quadr. N 4: IX 4, 
7 

Ambrosius, hex. 6, 13, 40: XI 
18, 4; XIV 19, 20 

Anaxagoras: ap. Valerium Max. 
8, 7 ext. 6 

Anaximander Lampsacenus: ap. 
Fulgentii myth 1, 15, 47 

Anaximenes ap. Ciceronis nat. 
deor, 1, 26 
ap. Fulgentii myth. 3, 3 

Andalo, theor. planet.: I 6, 4; II 
7, 5; III 21, 4; III 22, 4. 6. 7. 
11; N 16, 11; VIII 2, 9; IX 2, 
4; IX 4, 6; XI 11, 1; XV 6, 4 

Annales Grecorum: IX 7, 3 
Anselmus (ma Honorius Augu

stod.) 
➔ Hygini fab. 48 
Imago mundi (P.L. CLXXII) I 
36: XIII 7, 1 
- I 92: XII 22, 1 
- I 104: N 33, 3 
- I 105: N, 34, 3 
- I 111: XIII 1, 28 
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- I 114: XII 25, 3 
- I 117: XII 71, 2 
- I 118: X27, 3 
- I 672: XIV 19, 12 

Anthol. Palat., II 16, 197: XIV 
19, 9 

Apollonius Rhodius, Argon. III 
200-202 ap. Leontium (IV 12, 
1) 

Apollophanes ap. Fulgentii 
myth. 1, 2, 35 

Apuleius: XV 7, 3 
flor. 15, 23: XIV 3, 7; XV 7, 
3 
met. 4, 23-27: XIV 9, 13 
- 4, 28-6, 24: V 22, 1 
- 5, 22: IX 4, 3 
- 6, 24: IX5, 1 
mund. 38, 373-374: I 5, 7.11 
Plat. 1, 11: XI 1, 19 
- 2, 14: I 15, 2 

Arator: XIV 22, 9 
Aristarcus: XIV 3, 4 
Aristotiles: XIV 3, 4; XIV 12, 3; 

XIV 13, 11; XIV 18, 13 
ap. Servii Aen. 10, 551 
ap. Servii Aen. 1, 372 
metaph. I 3, 983B, 27-30: XIV 
8, 11; XV 8, 3 
- I 3, 983B, 27-30 ap. Augu
stini civ. 18, 14 
eth. l, 5-7, 1096 a: VI 22, 8 
- 3, 6, 1115 a: I 32, 1 
- 3, 7, 1115 b, 28-29: XV 11, 
2 
- 8, 3, 1155 a: I 15, 3 
- 8, 3, 1156 a: III 22, 8 
de mirab. 57, 543 b, 8 ss.: XI, 
10, 2 
- 79, 836 a 8, 15, 16: IX 22, 
4 
- 103, 839 a 26 ss. VII 20, 4 
- 105, 839 b: XIII 26, 4 
phys. 14-240a, 1: XIII 26, 4 

- 2, 2, 194 b 13: VII 22, 4 
meteor. l, 6: XIII 20, 4 
- 1, 13, 350 b 10-15: V1I 30 
2 ' 

- 1, 14, 353 a, 15-25: V1I 30 
2 , 

meteor. ap. Censorinum 18 
11 ' 
De anima III 4, 429a 17. 29: 
IX 4, 8 
Po!. II 10, 1271 G 40: Xl 26, 
1 
reth. II 20: XIV 9, 5 
- IIl2: XIV 12, 1 

Augustinus, civ. 1, 3: XIV 18, 
16 
- 2, 13: XIV 14, 4 
- 2, 14: XIV 5, 11 
- 4, 10: II 53, 5; VIII 3, 5; XI 
4,2 
- 5,4: XIII 1, 38 
- 5, 5: XII 31, 2 
- 5, 9: 15, 14 
- 5, 12: XIV 18, 16 
- 6, 5: I Proh 1, 18; XV 8, 2 
- 7, 2: XI 12, 1 
- 7, 9: III 3, 3 
- 7, 21: V 25, 35 
- 7, 25: III 2, 7 
- 7, 28: XIV 13, 8 
- 8, 2: I Proh 2, 5. 7. 11 
- 8, 13: XIV 19, 6 
- 8, 26: III 20, 4; V 21, 1-2; 
VII 34, 1 
- 9, 4: XIV 18, 16 
- 10, 21: XIV 18, 16 
- 10, 27: XIV 18, 16 
- 11, 19: XIV 12, 10.10 
- 15, 9: XII 60, 2 
- 16, 2: IV 68, 22 
- 18, 3: I 13, 7; VII 22, 13; 
VII 26, 1 
- 18, 4: VII 58, 3 
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- 18, 5: II 4, 3. 4; VII 22, 
13 
- 18, 8: II 3, 11; II 4, 4 (Var
ro); IV 31, 6; IV 44, 19 
- 18, 12: II 62, 3; X 26, 1; XI 
.34, 1; XII 71, 2 
- 18, 13: I 13, 7 
- 18, 14: I Proh. 2, 4; XIV 8, 
8. 11; XV 8 
- 18, 15: VIII 10, 5 
- 18, 16: IX 22, 4 
- 18, 17: I 4, 16 

conf. 1, 13, 22: XIV 13, 1 
- 1, 16: XV 9, 12-13 
- 4, 16, 28: XIV 12, 4 
- 9, 5, 13: XIV 12, 4 

in psalm. 126, 11: XIV 12, 4 e 
10 
- 146, 12: XIV 12, 11 

de mend. 13, 28: XIV 9, 8; XIV 
12, 4; XIV 22, 50 
- 14, 25: XIV 13, 3 

Auxonius 
ed. XIV: IX 4, 4 
opuscula: XV 7, 3 

Barbarino (Franciscus), Tract. 
Am. 409; 411; 414: IX 4, 3 XV 
6, 6 (vulgaria) 

Barlaam: I Proh 1, 12; I 11, l; I, 
20,1; II 29, 1; III 20, 2; IV 20, 
4. 9; IV 21, 2; IV 46, 4; IV 48, 
1; VI 34, 1-2; VII 10, 2; ; VIII 
2, 1; VIII 8, 3; IX 1, 5; IX 7, 3; 
IX 8, 3; IX 19, 6; X 47, 3; X 
53, 1; X 59, 5; XI 15, 1; XII 3, 
1-2; XIII 67, 4; XIII 68, 3-4; 
XIV 8, 8; XV 6, 7-9 

Basilius Cesariensis: XIV 19, 
20 

Bavius ap. Vergilii ed. 3, 90 
ap. Horatii epod. 10, 2: XIV 16, 

3 

Beda 
De temp. XIX (P. L. XC 289 
A): II 4, 2 
De nat. rer. XXVII (XC, 247 
AB): IV 55, 1-3 
De temp. rat. LXVI (XC, 530 
C): VI 24, 7 

Boccaccius 
Bucc. carm.: XIV 10, 6; XV 
13, 7 
De mont. s.v. Ladonis: I 4, 9 
- s. v. Asopus: VII 55, 1 
- s. v. Alpheus: VII 44, 1 
- s. v. Crinisus: VII 48, 1 
- s. V. Nyli: VII 30, 2 
- s. v. Tybris: VII 50, 2 
- s. v. Carpatii maris: VII 1, 
9 
Zib. Laur. XXIX 8, 3: XIV 
19, 20 (Liber de dictis) 
ZM c. 171: XIV 8, 3 (Paulinus 
ireneus) 
- c. 183v: XIV 8, 8 ( Orpheus, 
Linus et Museus) 
- c. 203 r-v: XIV 8, 11 (Pauli
nus Venetus) 

Boetius Torquatus, cons. 
- 1, 1: XIV 5, 11 
- 1, 1, 7: XI 2, 10 
- 1, 1, 8: XIV 20, 1. 2. 6 
- 1, 1, 11: XIV 20, 7 
- 3, 8: I Proh. 1, 50 
- 4, 6, 5-6: I 5, 10. 11. 14 
- 4, 7, 26: XIII 1, 20 

Calcidius, Sup. Thim. Plat: V 22, 
12 

Cato, Pro Cethego, Pro.Lentulo, 
Pro Statilio ap. Ciceronis Ca
til. 3, 3, 8; 3, 4, 10 

I orat. ap. Servii Aen. 4, 620: VI 
51, 4 

Catulus ap. Macr. 6, 1, 42 
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Celsus (lulius Caes.), gall. 6, 17, 
1: VII 36, 5 

Censorinus, De die natali 3, 1: 
XII 65, 3 
_ 3, 2-3: XII 65, 3; XIV 3, 4 
- 17, 5-7: IV 5, 2 
- 18, 11: VIII 2, 7-8 
- 19, 2-4: VIII 2, 3 

Cicero (Tullius): XIV 3, 4; XV 
1, 5; XV 6, 4; XV 7, 3; XV 13, 
6 
Arch. 8, 18: XIV 7, 6 
_ 8, 19: XIV 19, 8 
- 9, 22: XIV 4, 17 
- 16, 17: XIV 20, 11 
- 24: XV 13, 6 
- 26: XV 13, 2 

Catil. 3, 3, 8; 3, 4, 10: XII 62, 
4 
Deiot. XII 62, 4 
div. 1, 125-126: I 5, 8. 11 
_ 1, 21, 42: VI 22, 1 
inv. 1, 20, 28: XIV 2, 2 
- 2, 1, 1: Xl 8, 1 
Lael. 8, 27: XI 5, 2 
Mil.: XII 62, 4 
nat. deor. I, 25: I Proh 2, 5. 7. 
11; VII 1, 1 
- 1, 26: I Proh. 2, 7, 12 
- 1, 27: I Proh. 2, 9-10. 13 
_ 1, 39-40 (Crisippus): I 
proh. 1, 8. 12; I 14, 1; 126, 1; I 
27, l; I 29, 2; I 32, l; I 33, 1; 
III 3, 1-2; XIII 7, 2 
- 2, 51-53: VIII 2, 8 
- 2, 53: III 22, 20 
- 2, 62: V 25, 33 
- 2, 64: VIII 1, 8; IX 1, 8; IX 
1, 18 
- 2, 66: IX 1, 8; IX 1, 18 
- 2, 69: III 22, 19 
- 3, 11: Xl 7, 4 
- 3, 37: VII 6, 3 

- 3, 42: II 9, 1; V 46, 1; VII 
32, 1 
- 3, 44: 15, 1. 2. 5; 15, 12;1 
15, 1. 3; I 16, l; I 17, l; I 19, 1; 
120, 1;121, l; 122, l; 124, l;l 
25, 1;127, 1;128, 1;131,4;1 
32, l; I 34, 1; II 1, 1-2; ID 1, 
1 
- 3, 48: IV 11, 1; IV 13, 1 
- 3, 50: III Proh. 6 
- 3, 53: Il 2, 3; II 8, 1; II 11, 
1; V 1, l; V 48, 1; XII 6, 1 
- 3, 53-56: Xl 7, 6 
- 3, 54: II 5, 1; VII 40, 1 
- 3, 55: III 18, 1; V 48, 1; VU 
38, 1 
- 3, 56: III 20, 1; VII 34, 1; 
VII 36, 6; XII 69, 1 
- 3, 57: III 19, l; V 3, 1. 4. 6; 
V 19, 10 
- 3, 58: II 6, l; Il 10, 1; VIl 
33, 1; XII 24, 1 
- 3, 59: Il 53, 4; III 22, 1; IV 
64, 1; VII 12, 1; VII 31, 1; XI 
4, 1 
- 3, 60: II 13, 1; IX 4, 1 
pro P. Lenate: XII 62, 4 
rep. 4, 10: ap. Augustini civ. 
2, 13 
- 6, 10: 131, 9 
- 6, 17: IV 3, 14 
sen. 8, 26: XIV 4, 28; XIV 19, 
12 
tusc. 1, 5-6: I 14, 6 
- 1, 16, 38: XIII 33, 1 
- 1, 21: IV 51, 1 
- 1, 92: IV 16, 4 
- 2, 23: XII 70, 2 
- 2, 23-24: IV 44, 5 
- 3, 63: XII 2, 3 
- 4, 17: I 18, 1 
- 4, 19: I 19, 3 
- 5, 8: XII 25, 6-7 
- 5, 91: XIV 4, 21 
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Verr. 2, 4, 111: VIII 6, 13 
Cingius: XIV 3, 4 
ap. Macrobii sat. 1, 12, 18 

C!audianus, carm.: XIV 19, 22 
_ 2, 1, 74-78: III 9, 1 (Clau
diani De lau. Stil.) 
_ 15, 385: XIV 19, 17. 22 
~ Statii Theb. 1, 103-106 
_ 22, 424-436: I 1, 2-3; IV 5, 

2 
_ 22, 446 - 449: I 1, 2-3 
_ 23, 226-227: II 3, 2 
_ 24, 204 - 207: III 10, 1. 

3 
- 24, 249-254: VII 14, 6 
_ 24, 285 ss.: V 2, 2 
_ 26, 68-69: X 47, 2 
- 27, 228: IV 44, 2. 10 (Epith. 
Archadit) 
- 27, 49-99: XI 4, 2 (Claudia
ni De lau. Stil.) 

Cleantes ap. Macrobii sat. 1, 17, 
36 

' C!odius Crispus (ma Sextus) ap. 
Lactantium Firm. 1, 22, 9-11 

Cod. Iust. Digestum: XIV 19, 7 
Cornelius Labeo ap. Macrobii 

sat. 1, 12, 20 
ap. Macrobii sat. 1, 12, 20-25 
Columella 9, 3: XI 1, 4 

1 
Corvilius ap. Lactanti Placidi 

theb. 4, 482 
Cremutius ap. Solinum 40, 19 
Crisippus ap. Ciceronis nat. 

deor. 1, 39-40 
Crisostomus (Johannes): XIV 

19, 20 
Curtius (Quintus) 5, 6, 4: XII 

25, 3 
- 5, 7, 5: XII 25, 3 

Dantes Aligerii Comedia: XIV 
22, 8; XV 6, 5 

In/ VII 10, 55: I 21, 2 
- IX 55 ss.: VIII 6, 8 
- XIV 94 ss.: III 5, 1. 5 
Pg. XXVIII 127 - 130: III 
17, 2 
- XXIX 108 ss. XIV 10, 3; 
XIV 11, 2 

Dares Frigius 9-10: XII 12, 2 
Democritus ap. Valerium Max. 

8, 7 ext. 4 
Dites Cretensis 

- 1, 1: XII 12, 3 
- 1, 9: Il 26, l; Il 45, 1; V 36, 
1; V 37, 1; V 38, 1; V 39, l; V 
40, 1 

Donatus (Elius) Vitae Verg. 
- 1-2: XIV 4, 17 
- 22: XIV 4, 17 
- 39, 41: XIV 4, 17; XIV 19, 
12 

Donatus (Albanzani) Appenni
nigena, dedic. Bucc. carm. 
Bocc.: XV 13, 7 

Dromocrides (Dormocrides), 
Theogonia ap. Fulgentii myth. 
2, 14, 96 

Duodecim Tabulae ap. Macrobii 
sat. 1, 3, 14 

Dycearcus ap. Ciceronis Tusc. 1, 
21 

Dydimus 
Hist. peregr. ap. Eusebi 

- Hieronymi Chron. 52, 6-
10 
Narrat. pind. ap. Lactantium 
Firm. 1, 22, 19 

Dyogenes (Diogenes) ap. Liber 
de dictis (Zib. Laur. XXIX 8) 
ap. Macrobii sat. 7, 3, 21 
ap. Valerium Max. 4, 3, ext. 
3 

Dyonisius (Ps. Dionysius) Areo
pagita 
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De ce!. ier. P.G. III, 138 (P.L. 
CXXII 1083-1044): XIV 18, 
19 

Epist. VII P.G. III 1082 (P.L. 
CXXII 1179-1181): TI/ 9, 8 

Ellanicus Dyos politichia ap. 
Fulgentii myth. 1, 3, 36 

Emnius. Euhem. Sacra hist.: 
XIV 11, 2; XIV 19, 11 
ap. Columellam 9, 3 
ap. Lactantium Firm. 1, 11, 
14. 34. 35. 45. 55-57. 64-65; 1, 
14, 2. 2-10. 3. 5. 7-8. 10; 1, 22, 
21-22 
ap. Servii Aen. 7, 691 

Empedocles ap. Macrobii 
somm. 1, 19-20 

Ephorion ap. Servii Aen. 2, 32 
Epimenides, Tt. 1, 12: XIV 18, 

18 
Eschilus ap. Ciceronis Tusc. 2; 

23-24 
Esopus: XIV 9, 14 

ap. Macrobii somm. 1, 2, 7-
11 

Euclides: XIV 3, 4 
Euclides Socraticus ap. Censori

num 3, 2-3 
Euripides: XIV 11, 2; XIV 19, 

22 
- Hec.: VI 21, 1 
- 987: VI 30, l; XIV 4, 26 

Eusebius 
- Hyeronimus, Chron. 
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INTRODUZIONE 

Nessun lettore del De montibus può credere seriamente che B. 
abbia atteso alla composizione dell'opera soltanto per ristorarsi, 
come egli stesso pretende nel proemio, con qualche piacevole atti
vità di minor momento dopo il lungo impegno in altra più grave e 
più egregia fatt~a fettera:ta. In effe:tt; qualunque sia ai nostri oc~ 
chi il valore dei rtsultatz ottenuti, e chiaro che egli (per quanto e 
nel suo volere e nelle sue capacità) non si è concesso in queste pa-
gltl/: alcuna disinvoltura o remissione da horae subsecivae, né ha 
badato a procurare sollievo a sé e divertimento al lettore con fret
tolose amenità divulgative. Appare invece ragionevole che abbia 
affrontato il lavoro, in sé tutt'altro che facile e divertente, con en
tiisiasmo di scopritore, e che abbia tratto qualche motivo di orgo
glio dalla coscienza di intraprendere per primo un lungo e difficile 
itinerario attraverso i luoghi del mito, della storia, della poesia. E 
per quanto riguarda chi legge, B. si mostra singolarmente preoc
CII/Jato di rappresentargli l'irrinunciabile utilità dello strumento 
che gli offre per guidarlo in un serio studio della letteratura e della 
storia antiche: si tratta infatti di un repertorio toponomastico del 
/fiondo greco-latino e del!' oriente antico, ordinato in modo abba
stànza razionale per categorie di enti geografici, che aiuta, secon
do 11 programma dichiarato, a localizzare episodi storici (profani e 
anche, in misura minore, scritturali) o mitici di varia importanza, 
ira chiarire menzioni e allusioni dei poeti. 

D'altronde, non è nemmeno lecito porre l'apparente sottovalu
tazione boccacciana del De montibus tutta quanta sul conto di 
ùna retorica modestia auctoris. Si potrebbe invece supporre che 
ton il suo distacco ostentato B. intendesse sottolineare e insieme 
giustificare una notevole peculiarità del trattato, che lo rende uni
co e moderno fra tutte le altre sue opere erudite della maturità: la 
mancanza in esso, magari più per ragioni obbiettive che per deli
berata scelta, dell'inflessione moralistica, sottesa per principio al 
!)e mulieribus claris e al De casibus virorum illustrium o recupe
t~ia attraverso le sottilità dell'esegesi nelle Genealogie. Aver 
proposto un argomento che per sua intrinseca natura obbligava 
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autore e lettore a mantenersi sul piano del mero senso "historia
lis", precludendo ogni possibilità di quella interpretazione che al
trove, nei suoi più organici trattati; smontava e risemantizzava 
eventi mitici o storici, sigmficava certo, per B., abbandonare l'am. 
bizione ermeneutica donde gli altri suoi trattati latini, o il più tar
do commento del poema dantesco, sono nobilitati ma anche in 
qualche modo sopraffatti. E si può capire che, da un punto di vista 
alquanto tradizionale, questa rinuncia si configurasse per lui co
me un ripiegamento su un fronte culturale meno esteso e meno 
impegnativo. Per il nostro giudizio, invece, la totale aderenza al 
dato storicamente e filologicamente attestato, cioè, nel caso del 
De montibus, alla concretezza obbiettiva e letterale dell'universo 
fisico e dei suoi siti particolari quali sono riconoscibili attraverso 
lo spoglio delle font,; al solo scopo di raccordare le memorie del 
passato con il loro ambiente originario, comporta il riscatto della 
tumultuosa erudizione boccaccesca dalla subordinazione a etero
genee finalità moralistiche o comunque trascendenti la letteralità 
delle notizie raccolte. Così quello che forse l'autore considerava 
un arretramento verso ambizioni più limitate lo conduce in realtà 
a recuperare l'autonomia e l'autosufficienza della ricerca filologi
co-erudita, e comporta (almeno per questo rispetto) il guadagno 
sostanziale di un'inflessione umanistica più consapevole e rigoro
sa negli scritti della sua tarda maturità. 

Che anche questo recupero fosse ispirato dal magistero del Pe
trarca, il nostro autore non lo nasconde: anzi; per quanto egli stes
so dichiara nel!' epilogo del De montibus, Petrarca avrebbe addi
rittura avviato la composizione di un analogo lavoro storico-geo
grafico, alla cui inevitabile eccellenza il B., con uno di quei tratti 
generosi che sempre caratterizzano il suo rapporto con l'illustre 
amico, dichiara conclusivamente di rimettersi e rassegnarsi. In ef 
/etti, l'esigenza di localizzare con accurate puntualizzazioni topi
che e onomastiche gli eventi storici e poetici dell'antichità riesce 
molto evidente nell'opera del Petrarca e nelle sue letture di auto
ri; non di rado scelti o recuperati (come è avvenuto per geografi la
tini quali Pomponio Mela o Vibio Sequestre) con la mente rivolta 
alle opportunità che essi offrivano in tal senso. E anche una parte 
notevole delle sue private annotazioni di lettura poste in margine 
a scritti propri e altrui si riconduce appunto a un interesse vigile e 
rigoroso anche verso questo aspetto della scienza antiquaria. Ep-
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pure non mi !embra molto verosimile che egli si sia davvero spinto 
molto ava:itz nel ftogettare, come lascerebbe intendere B., un ap
posito scrttto_ sul! arg_omento. Troppo fine e avveduta la sua filolo
gia, troppo rzg,~1-oso z! suo criterio di giudizio perché egli si avven
turasse m un z"!p~esa ~e_cisam_ente prematura, della quale non 
potevano s/uggzrglz znstdie e_ difficoltà: prima fra tutte quella, di 
indole testuale, che rende~a mcerta: se non impossibile, l'identzfi
caztone delle cor~·ette grafie per un onomastica peregrina e desue
ta, esposta elet~zvamente, presso le /ontt; alle deformazioni e ai 
fraintendzmentt della tradizione manoscritta. Ad esempio, è mol
to probabt!e che zl suo fi·uto lo avvertisse delle condizioni miserri
me in cui versava il testo di Plinio che avrebbe potuto e dovuto 
convocare alla bisogna, ed è anche possibile che un ristretto nove
ro di emend'! hsse già alla portata della sua acribia, sia pure a un 
costo elevattssimo; ma ~li rù~anevano tuttora impraticabili; per 
ti~ mtauro_ e U/1 _uso efficace di quella fonte primaria, gli strumen
lt- tl1 specze tl rtcorso alle fonti greche parallele - che solo un Er
molao Barbaro, quasi centocinquant'anni dopo, avrebbe indivi
dt:ato e messo a /rutto per le sue castigazioni di Plinio e di Pompo-
1110 Mela. Bastava questa consapevolezza per dissuadere il cautis
simo Petrarca dall'avventurarsi in un campo donde c'era da rica
vare molta fatica con poco onore. 

B. no~ era del tutto ignaro di questi stessi problemi. Le pagine 
co~cluszve_ de! su~ ~rattato ge?grafi·co, sekbene _appartengano a 
un opera m~iscu~1bilmente minore, sono zn/attt tra le più felici 
che eglz ~bbia scrttto su_ questionifilologico-erudite, e, almeno per 
questo rzg~ardo, si affiancano con dignità ai capitoli/inali delle 
Gen~alog1~ come te~timonianza di una sua acutezza peculiare nel 
cog!t_e~·e i lmea1:1e11t1 fondamentali di problematiche che solo più 
tardt l umanesimo maturo farà proprie e tenterà di risolvere. Che 
per esempio, la tra4izione del sapere geografico sia tra le più sog'. 
gette a co~rompersi, tanto per la tipica fragilità testuale della to
ponomasttca q~anto per la naturale variabilità nel tempo dei siti 
e dei fen~menz relativi ( esttiizioni di città, mutamenti nel corso 
det /tumz,. sube~tro della toponomastica moderna e volgare a 
quella antzca registrata nelle fonti; e così via) è cosa del tutto chia
ra p~r il B:, c~e tutt~via non la mette soltanto nel conto delle diffi
colta obb1etttve da mvocare a scusa. Al contrario, con la sua tipica 
abnegazione, egli preferisce farne la misura della propria insu//i-
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cienza: ma prende su di sé la responsabilità di avventurarsi, nono. 
stante tutto, in una coraggiosa ricognizione di spazi ardui eppure 
affascinanti. 

Del resto altrettanto precisa è la ma consapevolezza che lo sc0: 

po della co1~pilazione non è per nulla quello di raccogliere infor
mazioni sul mondo attuale. Anche zl solo /atto che la toponoma
stica moderna è per lo più assai di/ferente da quella antica (per ta, 
cere di altre diversità pitì sostanziali) gli preclude ogni ragionev0, 

le speranza che il trattato offra una qualche attendibile immagine 
della realtà presente, cui provvede, come _eg[i ~en sa, un_a sorta 
differente di geografia, ben divers~ dalla dzsczplzna e~senz:almen
te storica attivata per il De monttbus. Certo la cunoszta perg/i 
aspetti esotici o nuovamente scoperti de_l mondo contempora1:eoè 
piuttosto viva in luz; come st~n:10 a _d11nost:ar~, per esempw, la 
ben nota relazione sulla spedizione zspano-ztalzana alle Canarie, 
0 la conoscenza di una aggiornata letteratura di viaggi che egli dà 
a vedere, non sempre con simpatia, in più tratti delle proprie ope
re. Semmai va notato che nel De montibus questo interesse {in 
genere tenuto a freno pitì di quanto, dato l'argomento, ci si aspet
terebbe. Vi si accenna, piuttosto di sfuggita, alla moderna scoper
ta che il Caspio è un mare interno; si/a qualche fuggevole allusio
ne all'attualità geopolitica (soprattutto per gettare ombre sulte 
pretese egemoniche d~ll'in~tsa Venezia}; il corso del Po è i~ part~ 
descritto secondo la srtuazwne tdrologzca del Trecento; det nomi 
moderni alla cui menzione B. fa un'esplicita rinuncia program
matica ;e ne lasciano comparire solo pochissimi di particolare te
nore :ame quando si avverte, assaporando le arguzie della storia, 
che il famoso Rubicone di cesarea memoria è ora chiamato Piscia• 
tello; e, con pochissimo altro, è tutto. . 

Insomma, l'accento del trattato batte, non sulla geografia, ma 
sulla storia e sulla poesia. B. non vuol percorrere luoghi materiali 
bensì luoghi della memoria, rendendo omaggio affettuoso a 1111 

universo affatto letterario di fonti, foreste, montagne percors~ o 
abitate da ninfe e divinità, da infelici eroine del mito e da consoli 
romani, da eroi e da poett;- e spera che con la sua guida e il suo s~p
corso anche altri studiosi di storia e di lettere, possano apprezzatr 
al meglio il vantaggio culturale e in un certo ~e_nso anch~ emotiv9 
di ricollocare ogni evento del passato nella ptu appropna7a corni-, 
ce di boschi e pendici dai nomi illustri, ancorché armar desueti 
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nell'uso. E finché volgarità e sciatterie romantiche non ebbero di
sposto altrimenti, la suggestione di Pindo e del Pelia, dell'Ilisso e 
dell'Idaspe e di Ippocrene, avrebbe, proprio come B. pensava, 
coinpiuto per secoli il proprio dignitoso e amabile u/fiào. 

Da queste premesse e intuizioni notevolmente precoci ci si 
aspetterebbe che B. si accingesse alla composizione del De monti
bus secondo la procedura più ovvia ed efficiente: ma non è così. 
Per tener fede con coerenza a quello che era il suo proposito, sem
brerebbe naturale che egli dovesse ricavare i lemmi o esponenti 
dell'opera da uno spoglio di testi letterari e storiografici, e cheJe
dele anche al programma didascalico di «studentibus poetarum 
i!!ustrium libros aut antiquo rum hystorias revolventibus ... velle 
prodesse>>, dei lemmi così ricavati procurasse un'adeguata illu
strazione. Ciò tuttavia avviene non di regola, ma quasi per ecce
zione (anche se l'eccezione è frequente). E si tratta in parecchie 
occorrenze di voci non troppo felici proprio per la loro natura so
stanzialmente autoschediastica, cioè per il /atto che esse si costi
tuiscono ripetendo il testo letterario da cui provengono, senza 
nulla aggiungervi né spiegarvi. Ad esempio un articolo come 
11Bandusie Jons est limpidissimus» non accresce di molto le cono
scenze di chi leggendo i Carmina si imbatta nell'oraziana fonte 
«splendidior vitro». Sarebbe, per le stesse ragiom; malagevole 
precisare in che cosa giovino al lettore di Livio, che desideri mi
glior contezza dei luoghi, informazioni tautologiche estratte da 
Livio stesso. Non che voci siffatte siano, da un altro punto di vista, 
prive di significato per la fisionomia intellettuale boccacciana: so
prattutto se desunte da poeti (relativamente numerose sono que!-
14/omite da Lucano, poeta ricco di civetterie topografiche, ma più 
interessante e nuovo riesce il gruppo estratto direttamente dai 
poemi omerict), possono dire parecchio sui suoi gusti e sulle sue 
attenzioni di lettore. 

La verità è che la maggior parte del De montibus è costituita da 
toci del tutto sprovvzste di riferimento a un qualsiasi testo lettera
rio, e ricavate dallo spoglio di opere specialistiche. Tra queste fon
lii per tacere del modestissimo dizionarietto di Vibio Sequestre 
éhe somministrò forse la prima idea del trattato boccacciano e la 
prima traccia della sua stmttura, ha il primato la Naturalis histo
tia di Plinio, da cui B. ha tratto, nel modo cui si accennerà fra po
roi tutto quanto la sua avventurosa filologia gli consentiva. Se-
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gue, naturalmente, Pomponio Mela: e poi una costellazione di 
eruditi di variata identità ed epoca, di cui non sarebbe opportuno 
ripetere qui il catalogo che il lettore troverà distribuito nelle note 
ai passi appropriati: cito qui soltanto il cosiddetto Anonimo Ra
vennate, che non mi sembra di aver mai visto ricordato tra gli a11_ 

tori noti al B. Nella maggior parte, i toponimi registrati da fonti 
siffatte non compaiono altrimenti, nell'ambito della latinità_ 
taccio naturalmente dei paralleli grecz; ignoti al B. e messi a parti
to sistematicamente solo da Ermolao Barbaro -, fuor dei confini 
di questa trattatistica specializzata. Trovarli riprodotti con tanta 
abbondanza nel De montibus può voler indicare che la ricognz'. 
zione boccacciana del mondo antico si era, /orse allontanandosi 
dal disegno iniziale, emancipata dalla soggezione alle finalità di 
mero servizio che le avevano dato le mosse, e diventava un fine in 
se stesso, indipendente dal rapporto con vere e proprie attestazio
ni letterarie che le varie voci di questo tipo giovassero a commen
tare. Anzi, in una sorta di inversione di prospettiva, anche le voci 
autoschediastiche ricavate da poeti e storia; di cui si è accennato 
quanto poco conferissero all'intelligenza dei testi donde proveni
vano, si giustificano probabilmente assai meglio se si suppone che 
B. le destinasse non tanto a collegarsi, in una specie di inutile cir
colo vizioso, alla letteratura donde provenivano, quanto a inte
grarsi nel catalogo, sempre più esaustivo e autosufficiente, di tutti 
i siti pertinenti al mondo antico. 

Ciò che emerge da questi rapidi cenni è che, movendo da un'in
tuizione assai felice, e pur senza mai smentire la natura genial
mente umanistica di quel primo concepimento, B. ha peraltro se
guito nell'elaborazione del trattato una procedura incerta fra 
istanze alquanto diverse, realizzando un instabile compromesso 
tra l'intento di fornire una specie di commento discontinuo alla 
topografia degli eventi storici e poetici; e un 'ambizione per così dt'. 
re totalizzante, analoga a quella perseguita con altri metodi nelle 
Genealogie, che lo ha indotto ad arrischiare il catalogo completo 
di tutto quanto gli antichi avevano scritto del loro mondo ormai 
scomparso. 

Ed è naturale che il/ilo in qualche modo si perdesse in un'opera 
così tipicamente aperta, costituita in buona misura di meri excer
pta e cresciuta, per accessione continua di schede, lungo un arco di 
tempo notevolmente lungo da poco dopo il 1350 fin oltre la metà 
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circa degli anni '60 (se mai giunse a una conclusione vera e pro
pria). Sostanzialmente, la cronologia del De montibus coincide 
con quella delle Genealogie ed è scandita da occasioni culturali 
che possiamo supporre analoghe a quelle del trattato mitografico, 
qttale ad esempio l'accessione e l'integrazione in corso d'opera di 
notizie desunte dopo il 1360 dalla lettura dei poemi omerici. Del 
resto questi esteriori parallelismi; e quelli individuabili in taluni 
ritorni dei medesimi argomenti in ambedue i trattati non devono 
far concludere che il De montibus, per quanto evidentemente mi
nore, sia in tutto subordinato alle Genealogie come una specie di 
appendice o di ripostiglio per materiali di second'ordine. Dove è 
possibile il confronto diretto, come per esempio nel rispettivo rac
conto dei medesimi mitt; ci si accorge con una certa lieta meravi
glia non solo che Boccaccio evita di ripetersi e varia la sua narra
zione riscrivendola ex novo, ma che di regola la versione del De 
rnontibus, non preordinata ai/tizi dell'esegesi morale o fisica ora
zionalistica verso cui gravita quella delle Genealogie, riesce più 
sciolta e più chiara. 

Basterebbe questo per suggerire quanto sia opportuno evitare 
di riassorbire tutto il giudizio sul De montibus in quello, certo più 
impegnativo, sulle Genealogie, quasi che la cultura antiquaria e 
la filologia del B. fossero già pienamente attestate nel trattato 
maggiore e nulla restasse da attingere, per disegnarne tutti i con
torni, dall'altra impresa. E invece il De montibus, /ra tutti gli 
scritti eruditt; porge l'occasione unica di seguire l'autore nella mt~ 
nuzia faticosa delle sue letture, immediatamente rispecchiata dai 
materiali schedati quasi senza elaborazione e non dissimulata, 
come avviene negli altri trattati latim; dal rimontaggio in masstc
ce architetture ideologiche e formali. Chi volesse seguire sul cam
po le mosse dell'erudizione boccacciana, senza indulgere a sintesi 
generiche e tiidirette ma cogliendola, per cast' dire, con la penna in 
mano, non può che rifarsi a ciò che ne presenta il De montibus: 
perché le voci del trattato sono quanto di più vicino si possa im
maginare all'immenso complesso di note marginali cui Petrarca 
ha affidato, nei libri che possedette, la testimonianza del proprio 
dialogo umanistico con gli antichi. 

Senza dubbio, i valori assoluti sono ben diversi. Accanto a due 
o tre brillanti intuizioni filologiche anticipatrici addirittura di ri
sultati poi raggiunti assai più tardi dal Poliziano o da Ermolao 
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Barbaro, le voci del De montibus presentano, in numero troppo 
elevato, dei veri disastri scientifici. Gli esponenti in specie, e in ge
nere i nomi propri ne sono spesso gravemente deformati o risulta
no veri e propri verba nihili, un po' perché B. poteva disporre, per 
le fonti più assiduamente spogliate, soprattutto di codici tutt'altro 
che impeccabili quando non deteriori o, come per Plinio, pessimi 
(e di questo è consapevole e se ne rammarica, senza però avere la 
prudenza di astenersi dall'usarle o l'acribia e gli strumenti per 
ammendarli); un po' perché qui egli si scontra con le difficoltà 
non del tutto superate nemmeno da filologi più moderni e aggue; 
riti;· di riconoscere o restituire toponimi esotici e strambi; tant'è 
che dalle sillabe di un elenco di nomi, lette tutte di seguito presso 
la fonte, ricava non di rado, spezzettandone a caso la sequenza, 
altri mostruosi toponimi di sua fattura. Ma la vasta fortuna ma.
noscritta e, tra Quattro e Cinquecento, anche editoriale del De 
montibus dimostra che molte generazioni di lettori non si accor
sero e non potevano accorgersi di queste manchevolezze, e non so, 
spettarono che tanti di quei monti; boschi; fonti; laghz; fiumi; pa, 
ludi e man; così ampiamente e diligentemente registrati dal Boe" 
caccio, non esistevano affatto con quei nomi; né 111 un mondo già 
stato reale né in letteratura, e si riducevano a semplici errori di le
zione o di interpretazione, a meri capricci e mostruosità verbali 
senza soggetto. 

Del resto, che importava? In un certo senso, il Parnaso o l'O. 
limpo o la selva dodonea non erano ormai molto più reali di loro, 
Entro un universo di pure memorie e suggestioni letterarie, il con
fine distintivo tra un toponimo legittimo e uno nato da errore o da 
invenzione tende ùievitabilmente a farsi labile: e per la fantasiao 
per la nostalgia dell'antico l'uno valeva l'altro. Paradossalmente, 
più delle avvedute cautele del Petrarca, che in un'impresa simile 
non si sarebbe messo mai, forse proprio le ingenuità e gli erroriin 
cui è incorsa con il De montibus l'tinperterrita filologia delB: 
hanno dilatato con frutto gli spazi sognati in cui tanti secoli fedeli 
alla classicità hanno lasciato errare la fantasia. 

Manlio Pastore Stocchi 

TESTO 



Contrariamente alle altre opere latine del Boccaccio, per questa - trattandosi 
di un indice non è data la traduzione italiana; e per la stessa ragione non è 
stabilito un indice dei nomi. 

[I.] DE MONTIBUS 

Surrexeram equidem fessus a labore quodam egregio et, ali- r 
quali odo vires restaurare cupiens, 1 venit in mentem Socratem, 
olim divini luminis iubar in tetris, solitum, cum a meditatione 
celestium surgeret, supposita cruribus harundine cum parvulis 
ftliis ludere; ac Scipionem Affricanum et Lelium, insignes Ro-
Ulanorum duces, ab arduis rei publice opportunitatibus paulu
Jum resipiscentes non nunquam maris in litote teretes calculos 
~iectasque conculas consuevisse ritu puerorum colligere,2 ne, 
dum tempus ad recreandam virtutem prestaretur, tacite, nil 
agentes, subintraret inertia. 

Quos ego tanquam inclitum laudabilium exercitiorum speci- 2 

imitaturus, ne omnino tempus inerti odo elabatur assum
loco iocosi laboris studentibus poetarum illustrium libros 
antiquorum hystorias revolventibus in aliquo levi opere, si 

, '"'""'''"'' velie prodesse. Memini quippe tales, et potissime qui 
u,coiu.-.u.v rudes stadium intrant studiorum huiusmodi, 

integrum lectionis sensum impediti plurimum dum non 
·;·,' . .;'.':!"~,"-;..0 .t"'-- montium, silvarum, fontium, fluviorum, stagnorum 

vel maris occurrunt vocabula, aliter scilicet intel
quam debeant: utputa, dum montis nomen pro flumi-

dum paludis pro monte, seu silve dvitatis vel provincie lo
sumitur, facile sensus hystorialis confunditur. Et esto ali

proprie assumatur, existimatione etiam eruditi persepe 
dum montem seu fluvium qui in occiduo est arbi

sub oriente sole consistere. 
evitationem quorum et indebite existimationis amoven- 3 

errores, celebres inter auctores quoscunque et potissime 
montes, silvas, fontes, lacus, fluvios, stagna seu palu-

et maria et quo sub celo effluant et consistant ut comperi 
... ,,cnu•nc mens est. Et ne multum talia scrutantibus evolvere 

sit, per ordinem licterarum alphabeti describam sin-
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gula. Sane, quoniam e montibus excrescere silvas et manare 
fontes et flumina a quibus lacus, paludes et stagna cernimus 
exoriri, de montibus primum scribendum non incongrue ra

tus sum. 
4 Sunt igitur, ut liquido patet, montes terrarum eminentie 

quedam in celum, non tamen eque, surgentes; et ex his aliqui 
saxei, non nulli terrei sunt. Qui in sublime magis efferuntur sa
xei omnes, qui vero humiliores persepe comperiuntur fere 
semper sunt terrei. Ex his colles, quos ut plurimum montiilin 
summitates in longum protensas dicimus, et promontoria, que 
sese in maria propellentia cernimus, oriuntur; de quibus indi, 
stincte cum montibus mentio fiet. 

5 Is tamen ante alia queso faveat operi qui illos ab orbis coridis 
tione constituit et ex excelso eorum altitudines metitur et con, 
spicit. 

6 AA.LAC mons est cuius nomen alii 'dividentem montem' fa, 
terpretantur, alii vero 'levem' idest limpidum seu lubricum;et 
in Syria constitutus eminet.' 

7 ABARIM mons est excelsus dividens terram Amon et Eufratis 
a terra Promissionis contra Ierico, Iordanem usque fluvium ra'. 
dices protendens. Ostenditur quippe ascendentibus de Libia
de in Eston. Insignis autem est morte Moysis incliti atque pri
mi Hebreorum ducis.4 

8 

9 
IO 

II 

12 

ABYLA mons est in Mauritania celsitudine levatus in sidera; 
oppositus Calpe monti qui in Hispania est. Quos ambos Her, 
culis esse columnas aiunt, voluereque ex veteribus quidam hos 
unum et eundem5 iam dudum, colle continuato, fuisse montem 
herculeaque virtute fuisse divisum, et ex Occeano quod ante 
non erat intromissum tetris mare quod postea in hodiernum 
usque diem Mediterraneum dictum est.6 

AcANTIUS promontorium est Magnesie.7 

AcATON mons est Etolie.8 

AcruM Epyri promontorium est, memorabile navalis pugne 
Octaviani Cesaris victoria et clade Antonii et Cleopatre.9 

AcREA promontorium est olim Iunoni sacrum, sese effun-
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dens in mare adversus Sicionem, a Coryntho non amplius . VII. 

inil, p. distans.10 

AcoNTIUS mons est Magnesie11 seu, ut aliis placet, Boe- 13 

tìi:,12 
AcR0CERAUNI montes excelsi sunt inter Armeniam et Hybe- 14 

rialll,n sic dicti eo quod fulminibus sepissime infestentur. Nam 
iceraunos' grece, latine 'fulmen' dicitur; 14 et secundum alios 
'acros' 'ignis', 'ceraunia' 'summitas', quasi 'montes ignitas ha
bentes a fulminibus summitates'. 15 

AcR0CERAUNIUM promontorium Epyri est in angustias 15 
Adriatici sinus emissum, inde dictum quod montibus conter
roinum sit qui et Acrocerauni dicuntur, eadem ratione qua su
periores diximus nominatos. 1• 

AcR0C0RINTHUS mons est altitudinis eximie inter Egeum 16 
~are et Corinthium sinum positus, adeo quod utrumque 
fuumbret mare.17 

Amusrns Magnesie mons est" seu, ut non nullis videtur, 17 
Boetìe.19 

A.DoREus mons est Frigie, ex quo Sangarius erumpens flu- 18 
vius per Frigiam labitur in Bithyniam.20 

APHESANTA sunt qui dicant montem esse Tarso Cilicie.21 Alii 19 

vero dicunt in sinu Argolico positum;22 quod ego magis credo, 
eo quod tam primi quam secundi conveniant in hoc, quod ex 
e6 Perseus ad occidendam Gorgonem iturus volatum arripuit, 
et: Amphyaraus et Melampus vaticinaturi de bello Thebano ab 
Adrasto missi in eum ascenderunt,2' qui, Greci omnes, ob hoc 
irl Ciliciam non ivissent. 

AGA mons est Maioris Armenie, ex quo veteres Eufratem 20 

fli.tvium emanare testantur." 
AGANIPPE mons est Boetie qui primo Enippe dictus est," 21 

Musis sacer. 
AGOLONIUS ex Arcadie montibus unus est.26 22 

AGRAGAS mons est Sycilie haud longe a Gela,27 muro olim 2 3 
èinctus, habens in summitate oppidum. Consuevere quidem 
Yèteres apud eum optimos equos alere et exinde in Greciam ad 
:agones transmictere.28 

· · AGRI SPECULA mons est Moabitarum qui ex eo quod vehe- 24 
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menter preruptus sit a non nullis vocatur Excisus, et haud pro. 
cul ab Arnone mari supereminet Mortuo. In huius summitate 
Balaac filius Beor deduxit Balaam divinum ad maledicendun 
populo Israel.29 

25 AGROSUS mons est ubi nunc Roma, quem Faunus rex Evan. 
dro Arcado exuli concessit, et ipse Palatinum postmodum ap, 
pellavit.30 

26 AGUED mons est Britannie, Albanie propinquus et Castro 
etiam Puellarum.31 

27 AL Affrice promontorium est in Creticum procurrens mare 

29 

33 

34 

35 

non longe a Ptolomaida, que Barce vetusto nomine diceba, 
tur.3' 

ALBANUS mons est in Latio,33 in quo olim Iulius Ascanius d, 
vitatem condidit Albam, sic a sue alba dum a Troia cum patte 
profugo venisset ibidem inventa nuncupatam.34 A civitate de. 
nominatum montem existimo. 

ALBUM promontorium est in Syria haud longe a colonia 
Claudii Cesaris Ptolomais seu Acceon, tendens in mare Syria: 
cum.35 

ALBURNUS mons est in Lucania,36 que hodie Calabrie pars 
est. 

ALcION mons est in Macedonia.37 

ALGmus mons est baud longe ab urbe Roma .XII. mil. pas
suum in quo eiusdem nominis oppidum,3' hodie silva latrod
niis incolarum accommoda.39 

ALIMPUS mons est in insula Mitilena seu Lesbos, a continen
ti distans non amplius .VII. mii. passuum.40 

ALOCRINE mons est in Minori Asya, ex quo Menander flu
vius emictitur.41 

ALPES montes sunt, seu mons pluribus et excelsis cacumini
bus distinctus Togatam Galliam dividens a Cornata, baud lon
ge a Nicea urbe incipientes42 et secundum quosdam in Mace
doniam usque tendentes.43 Hos quidem ex Hispania in Yta
liam veniens Hannibal Penus pervios fecisse creditur, CUll\ a 
quodam eminente atque invio scopulo impeditus illum 
ac igne dissolverit. 44 
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AMALECH mons est in Syria in quo Fraton oppidum, unde 36 
fuit Abdon iudex olim populi Israel. 45 

AMANNUS mons est in quo oppidum Bomite, et in ora oppi- 37 
dfMiriandros incipiens separat Syriam Celem a Cilicia.46 A 
parte altera eius plura effluunt Humina, ut Androchus, Pina-
rus, Lycus et Sinus, qui ab aliquibus Taurus nuncupatur.47 

AMAZ0NIUS mons est in Maiori Asya preter cuius radices 38 

Thermodon labitur amnis.48 Dictus enim hic mons (ut non nul
liarbitrantur) ab Amazonibus, que penes eum primo convene
runt.49 

AMBRII apud Britannos mons est iuxta Salesteriam olim ho- 39 
dle Cercaradoc.50 ' 

AMI silvestres sunt Y ndie montes ea in regione que Dedala 40 
AJexandri Macedonis temporibus dicebatur.51 

BAMMODES promontorium Cilici maris est inter Cydnum 4r 
Pyramumque fluvios, sese protendens in Cyprum." 

AMPELUSIA Occeani Occidui extremum promontorium est 42 
irÌ .Mauritania ultra Herculis Columnas, ubi quondam Lusa et 
Cocta fuere oppida, postea Tingi, a quo Tingitana Mauritania 
dkta, quod oppidum ab Antheo conditum fuisse asserunt.53 

ltòc tamen promontorium Affri aliter nominant, esto idem 
quod apud Grecos Ampelusia sonet. In eo quidem prisci dixe-
fS specum fuisse Herculi sacrum, et inde Tingi oppidum (ut 
dictum est) Anthei opus: cuius in rei testimonium ostendebaht 
i~cole parmam elephantino tergori exectam, adeo ingenti ma
g~itudine ut nulli hominum evo Neronis prindpis usui esse 
p9tuisset, eamque incole ab Antheo gestatam asserebant et ob 
hoc precipuo honore celebrem conservabant.54 

ANCORARIUS mons est Citerioris Mauritanie, cupressibus 43 
l~udatissimis ad quodcunque opus abundans.55 

ANEMURIUM promontorium est a Pamphylia distinguens Ci- 44 
lidam.56 

ANGARIS mons est Iudee et (ut percipi potest) baud longe a 45 
Samaria.57 

ANGINUS mons est excelsus apud Gallos Ligures Frinia- 46 
tès.58 
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47 
ANNASIVI montes dicunt esse Boetie, quos penes aiunt tno-

rari Musas.59 

48 ANTELIBANUS mons est Arabie Libano ad orientem apposi, 
tus,60 in quo eque cum Libano colligi thura dicunt.61 Extendi, 
tur quidem circa regiones urbis Damasci et in sortem cecidit 
tribus Manasse. 62 

49 ANTHIRRIUM promontorium quod penes Corinthiaci sinus 
hostium est, non amplius .M. passuum latitudinis habens.63 

50 AoNAS Helyconis montem dicunt esse Boetie Musis sa-
crum,64 nec deest qui dicat Aonem Thracie montem" et ab eo 
Aonidas dici Musas. 

51 AoTHE mons est insule Samos sese in altum erigens per .x. 
mil. passuum.66 

52 APPENNINUS mons ingens a non nullis is quem paulo ante 
nominavimus Alpes creditus est, et Penninum volunt denomi: 
natum ab Hannibale Peno a quo primo pervium factum pu
tant. 67 Sed opinio longe vulgatior est eum esse Appenninurn 
qui omnem in longum tendens Ytaliam in partes separat duas 
et a dextris Inferum spectans mare, a sinistris autem Superum6s 
in Syculum usque fretum progreditur. Hic autem secundum 
quosdam a promontorio Monichi circa finem Ligustini maris 
incipit, unde et Alpes, et in aquilonem fere tendens una cum 
Alpibus a dextris linquit Bagiternos; et cum ad Nantuanos 
Gallos devenit in orientem flectitur eis a sinistris derelictis et 
Sengaunis a dextris, ubi Albintimilium et Albingaunum et Ia, 
nua et Veliates Galli, cum ex parte alia habeat Cispadanos et 
Augustam Taurinorum. Alii vero putant inter Veneris Porturn 
et Macre fluminis hostium, quod penes (ut arbitrantur q1.iic 
dam) Ligustinus inchoat sinus, eum initium sumere et in bo, 
ream pauxillum tendere ac iam <lieto monti separanti Cispada
nos Gallos a Liguribus in finibus Veliatum Ligurum iungi. Et 
inde in euroastrum vergens Tyrrenum mare, Lunam civitatem, 
Lucam, Pisas, Pistorium et nobilissimam Tuscie civitatem Flo
rentiam ad meridiem sinit, ad aquilonem autem Padum flu
vium, Parmam, Mantuam Virgilii, Regium Lepidum, Mutinatri 
et studiorum matrem Bononiam. Hinc a dextris ad ulterioi:a 
procedens Aritium, Cortonam, Transimenum lacum, Petu\ 
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sium, Fulgineum, Spolitium, Mevaniam, Tudertum, Vulsinas, 
faleros, Narnias et olim rerum dominam Romam conspicit; a 
Jeva autem Cornelii Forum, quod et Imolam dicimus, Faven
tiam et Ravennam Sabinorum coloniam, Forum Livii et Pom
pilii, inde Cerviam, Cesenam, Ariminum, Pensaurum, Fortune 
fanum et Senogalliam, tandem sese in modum cubiti flectens, 

5eu sui potius partem iaciens in Adriacum, promontorium facit 
cuius in extremitate Anchonam veteres condidere Greci; inde 
firmum, Picenum et Esculum et post hos Marsos Pelignosque 
populos, donec alium flexum faciens altissimis verticibus Gar
$anus dictus in Adriacum devehatur iterum, sub quo Sipon
tum vetus Dyomedis oppidum. Demum pretervehens a dextris 
urbem Tyburim Catilli,6' Prenestas, Ferentinum, Fabracteriam 
etAquinum linquit et maximum sui in Tyrrenum protendens 
brachium Volscos pene omnes indudens in Circeum desinit 
montem, quem vetus fama est extitisse iam dudum Circis vene
fice regiam. Hinc Teanum Sedicinum et quas dixisse debue
ram Terracinam atque Caietam,'0 Suessam, Minturnas, Ca
puam atqe Neapolim, et a Samnio atque Lucania Campaniam 
dividens scabrosis culminibus in finem Campani sinus excurrit 
Minerve promontorium fere usque protendens in Capream, 
indudens cum Campania Vesuvium, Pompeios, Noceriam, 
Stabiam, Surrentum, post hec habens fere in visceribus Bene
ventum. Hinc Salernum, Lucanos, Brutiosque omnes quos 

vocabulo Calabros nominant incole spectans, non desi
donec Regium extremum Ytalie oppidum sese evehendo 

relictis a leva Dauni regno, Bardulis, Bario, Brundu-
atque Tarento et suorum saltuum incolis Salentinis, Petilia 

Crotone, Caulone Locrisque atque Stilleo, et Leu
ca,pet:ra1n linquens ubi supra diximus in fretum secus Regium 

facit, divisus, ut creditum est et saxorum ingentium frac-
testantur, terremotu a Peloro primo in Ytaliam verso 

promontorio; et variis multisque vorticibus verti
insignis multa in se continet oppida et pascuis silvisque 

ab1md.ans ex se bine inde flumina emictit maxima et famosa. 72 



1834 DE MONTIBUS, SILVIS, FONTIBUS, LACUBUS, ... [I.] 

53 APOLLINIS promontorium in Affrica est inter Candidum et 
Mercurii promontoria in Sardiniam se propellens." 

54 APR0DISIAS promontorium Minoris est Asye.74 

55 ARACYNTHUS mons est Minerve sacer et celebris cartninibus 
poetarum. Verum veter~s in qua _sit regione,,non_ concordant: 
nam alii dicunt eum Atuce reg1oms montem, qmdam eum es, 
se Thebanum,76 non nulli Ambrachium,77 et alii Arcadum.78 

56 ARARATH mons Armenie Maioris est, in quo veteres omnes 
concordare videntur arcam Noe, cessante diluvio, consedisse 
et eius reliquias consuevere peregrinis indigene demonstrare 
dixeruntque Armeni locum Exitum seu Egressum, eo quod ibi 
Noe arcam egressus sit,79 

57 
ARAxUM Peloponnensium promontorium in Cephalaniarn 

versum.80 

58 ARENTINUS mons est haud longe ab urbe Roma, in quo Pre, 

neste civitas sita est. 81 

59 ARCABRUM seu ARTABRUM promontorium Hispanie Ulterì6, 
ris est vasto se cornu protendens in mare, et, Hispaniam versus 
occiduum finiens, terras, maria celumque disterminare vide
tur. Hoc aliqui Olisponense dixerunt ab oppido ei apposito, et 
quidam vocavere Magnum eo quod maris occupet plutic 

60 

61 

mum.82 

ARC0BARES mons Yndie est quem alii Cacobares dicunt, in-
signis quidem eo quod ex se Gangem profusissimum orienta

lium flumen effundat,83 

ARGEUS Cappadocie mons est arduus plurimum et omni 
tempore pruinis rigens, eumque dei habitaculum veteres acca-. 
le crediderunt. Subiacet ei Mazacà civitas Cappadocum metro
polis.84 

ARIOBARZANES mons est Asye inter Massagetas constitutus 

et Parthos.85 

63 ARIUS mons est in insula Chio in quo nascuntur optima vina, 
a monte ariusia nuncupata,86 esto sint qui dicant eum promon:, 
torium et Ariusium vocitatum.87 

ARPENDUS mons est Pamphylie cuius in radicibus Eurime> 

don defluit fluvius. 88 

ARTAGUS mons est Cappadocum sub quo Maizacum 
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que postea Cesaria nominata: credo idem cum Argeo de quo 
paulo ante dictum est.8' 

ARTEMISIUS mons est Arcadie.90 66 
ARTEMIUS in Argolico sinu mons est. 91 67 
As mons est Macedonum.92 68 
AscREUS mons in Boetia est, a quo et vicus denominatus un- 69 

de poeta insignis Hesiodus oriundus.93 

AsTERION mons est in sinu Argolico. 94 70 
AsTRIXIM mons est Affrice ab aquilone habens litorales Af- 71 

frice populos, a meridie vero harenas iacentes ad Occeanum 
usque, in quibus vagantur Gaulales Ethiopes.'5 Alii vero eum 
Mauritanie montem volunt, esto non multum intersit, nam et 
Affrica et Mauritania iuncte sunt.96 

AsNAUS mons est Chaonie cuius in radicibus fluit Aous flu- 72 

vius.97 

ATER mons est Affrice e regione subatra. Hic quidem longo 73 
!patio ab oriente in occiduum protenditur et a nostris Ater vo
catur eo quod adusto similis sit; nec distat multum a Matelge 
oppido Garamantum.98 

ATHLAS vetustissima fama celeberrimus mons est. Hunc ali- 74 
qui in extremis Mauritanie finibus consistere volunt; aliqui ab 
~thiopibus Daraditis et flumine Bamboto ad montem quem 
Theon Ochema dicunt et promontorium Hesperum decem 
dierum atque noctium navigatione per Occeanum eum lo
cant." Mons quidem supra nubes excelsus vertice, aspectu 
squalidus ea parte qua spectat Occeanum a se denominatum, 
qua vero Affricam prospicit nemorosus atque opacus et fonti-
bus atque fluminibus irriguus et omnium generum fructuum 
abundantissimus. 100 Eius supremum culmen semper asserunt 
esse nivosum, inferiores autem partes a serpentibus, elephanti-
bus et brutis aliis occupatas aiunt. 101 Preterea referunt tanta ta
dturnitate silere per diem ut non absque horrore quodam et 
occulte divinitatis suspitione adeatur. Nocte vero ad instar celi 
crebris lucere luminibus et resonare cantibus atque tinnitibus 
dmbalorum, tibiarum et fistularum Egipanorum et Satyro
rum.102 Sunt insuper qui referant imas eius radices densis alti
sque silvis repletas incognito, ex genere arborum proceritate 
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spectabilium frondesque cupresso similes habentium, virare 
valentes perpetuo easque preter odoris suavitatem abduci la
nugine quadam ex qua si arte exculta sit possint non aliter 
quam ex bombice vestes fieri. 103 Hunc insuper non nulli Thela. 
monem nominati volunt, sicut Nylum flumen Melonem asse
runt nuncupari. 104 

75 
ATHOS Macedonie mons est105 seu (ut quidam perhibent) 

Thracie106 Egeo supereminens et altitudinis mirande. Asserunt 
quidem eum umbram suam in Lemnum usque insulam efferre 
quam aiunt alii .LXX. mil. passuum, alii vero .LXXXVI. ab Atho 
distante. 107 Huius preterea vertex (ut pro comperto demon
strant) ventos nubesque superat, cum relictos cineres annui sa
cri aliquibus caracteribus insignitos anno transacto redeuntes 
in nullo mutatos inveniant.108 Dicunt etiam huius in culmine 
fuisse oppidum nomine Acrothon seu Acrochaon, ibidemque 
etatem hominum dimidio quam alibi longiorem.10

' Extat etiam 
hic mons superbie Xersis Persarum regis perpetuum monu
mentum. Nam adversus Athenienses et Lacedemonas veniens, 
cum inter Sestum et Abidon ponte facto ex Asya in Europam 
pedibus ingentem traiecisset exercitum, Athon superare classe 
disposuit eoque defosso hominum opera a continenti disiunxit 
navigabili facto itinere longitudinis .Lxxv. mil. passuum, cum 
latitudinis esset mil. .D. , et sic Athon non solum montem sed 
mare undique circundatum transductis navigiis insulam dere-

linquit. 

76 ATRITAS Achaie promontorium est haud longe ab Asineo 

sinu. 110 

77 AVENE promontorium Mauritanie occidentale, nam inter 
istud et Calpem Gaditanum coartatur fretum. 111 

7s AVENTINUS ex septem urbis Rome montibus unus est, quem 
aliqui volunt ab avibus e Tiberi ascendentibus nominatum. Alii 
volunt ab Aventino aboriginum rege ibidem occiso atque se
pulto nuncupatum. Sunt insuper et qui dicant eum a Sabinis 
ibidem a Ramulo susceptis a quodam provincie sue monte no
men impositum.112 Aliqui ab adventu hominum, eo quod ibi 
commune Latinorum Diane templum constitutum sit, dictum; 
non nulli alio ab adventu appellatum, nam dicunt eum mon-
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tem paludibus a ceteris fuisse disclusum et eo quod ex urbe ra
tibus ibidem veherentur Aventinum vocitatum. 1n 

AuLON mons est vinetis abundans. 114 79 
AzAN Frigie mons est in quo Iuppiter et Cybeles coli con- So 

sueverant. Alii putant apud Arcades esse et ibidem eo ritu quo 
apud Frigios colebantur coli Iovem Matremque deum. 115 

AzARE Mauritanie montes sunt, disterminantes a Mauritania 81 

Affricam.11
' 

BAAL mons Ermon circa Libanum in finibus Allophilorum 82 
est. Aliqui eum dicunt Baalermon, quem eo sic vocati arbi
tror.117 

BAI.BUS mons est Affrice insignis latebra Massinisse regis a s3 
Siphace superati. Est enim fontibus abundans et pascuis agro
que Carthaginensi propinquus. 118 

BALLISTA mons Gallie Cisalpine situs apud Ligures. 119 34 
BARBOSTENES mons Laconum est non amplius .x. mi!. pas- 85 

suum a Lacedemone distans. 120 

BARGILUS mons Phenicum Syrie conterminus est. 121 86 

BEBIUS Campanie mons est, ignem ad instar Etne Sycule 87 

vaporans. 122 

BEFEGOR et Fegor montes Moabitarum sunt quorum in 88 

summitate Balaam ariolus a Balaac rege deductus est ut male
diceret Israelitis. 123 

BERECINTHIUS mons est Frigie in quo dudum Cybeles mater 89 
deum ritu gentilicio persanctissime colebatur, a quo etiam Be
recinthia dieta est. 124 

BERIS super Miniadam in Armenia mons est, cuius in vertice 90 
arbitrati sunt veteres multos tempore diluvii Noe salvatos. Nec 
desunt qui dicant ibidem arcam applicuisse Noe et diu post 
ostensam ab incolis seu eius reliquias extitisse. 12

' 

BINON promontorium ultra Cyrenem est inter duas Syrtes 91 
protensum, Maiorem claudens. 126 

BLAGNIA mons est Hibernie cuius in radicibus tres nobiles 92 
scaturiunt fluvii Berua, Eorus et Siurus, omnem fere irrigantes 
insulam. 127 

BoREAS mons est Epyri Dyrrachio proximus. 128 93 
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94 BoRION promontorium Numidie, sic a Grecis dictum quod 
a Borea vento infestetur. Ei quidem Hippo Regius superirnpo. 
situs in Hipponis nomen permutavit.12' 

95 BRUTINUM Hispanie promontorium est.130 

96 BRUTIUM promontorium Ytalie in Yonium mare tendens 
baud longe a Caulonia et Cosentia.131 . 

BRACE montes sunt disterminantes Mauros Super1ores et 
97 Etbiopes Perosos, a radicibus Nigrensem fluvium effundentes.132 

BRILESUS Attice regionis mons est. 133 

100 

102 

103 

106 

108 

Buu mons Syrie baud longe a Gari. 134 

CAAS mons est Syrie in tribu Effraim insignis tumulo Iesus 
filii Nave, nam diu apud vicum Thamnam sepulcbrum eius ab 
incolis forensibus ostensum est. 135 

CADISTUS seu CALISTIS Cretensium mons est adeo in vertice 
candens ut a navigantibus nubes potius arbitrentur quam ver, 

tex.136 

CAEMA mons est Alpium dirimentium Togatam Galliarn a 
Cornata, ex quo Varus fluvius emictitur. 137 . 

CAPHAREUS Euboee mons est altissimus, promontormm fa; 
ciens quod in Hellespontum protenditur,138 a?,ud q_uo~ plur!111~ 
Grecorum a Troia redeuntium fraude Naupln cup1ent1s ulcisct 
mortem Palamedis filii sui iniuste perempti periclitati sunt, ll9 

CALDO NE promontorium Y ndie propinquum flumini Salso, 
haud longe a loco ubi quondam Eufratis bos~ium. 140 . 

CALICANDRUM Asye Minoris promontormm est, term1, 
nus navigationis a Romanis positus Antiocho Magno ab eis 

superato. 141 . . 
CALIDROMUS Achaie est promontonum haud longe a smu 

Maliaco. 142 

CALINGON promontorium est in Occeanum orientale ten-
dens.143 

CALPE Hispanie mons est totus fere in mare prominens, 
Abyle, qui in Mauritania est, oppositus, quem, ut de 1?-b_Yla dic.
tum est, alteram Herculis Columnam vetustas cred1d1t, asse, 
rens eum cum Abyla perpetuo iugo iunctum et ab Hercule ab 
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Abyla separatum et inde Occeanum mole montis ante reten
tum in medias exundasse terras angustoque freto Europam ab 
Affrica separasse. 144 Sunt preterea qui velint apud Sycilie Pha
rum Calpem alium esse. 

CALUM seu CmoN promontorium Cretense in occiduum 109 

vergens.145 
CAMBALIDUS Yndie mons est et Caucasi ramus, sub quo no 

Messalene; et inde mollissimus in Bactrios transitus, 146 
CAMENTA Cypri promontorium est solem spectans occi- nr 

duum.14' 
CANASTREUM Macedonie promontorium est, cui Sena proxi- n2 

ma.14s 
CANATUS Citerioris Hispanie mons excelsus est cuius (ut rr3 

aiunt) in vertice lacus profunditatis imperscrutabilis, colore ni-
ger, de quo miranda referunt incole. Dicunt enim si quis lapi-
dem aut aliquid durum in eum iecerit confestim tempestatem 
cidri; eiusque in abdito specu palatium esse demonibus, et alia 
plura meo iuditio fabulosa. 14' 

CANDA VIA mons est Epyri a Dyrrachio distans .LXXVIII. mil. rr4 
passuum. 150 

CAPITOLINUS Rome mons est, eo sic dictus quod, cum in eo rr5 
fondamenta foderentur edis Iovis, humanum caput inventum 
didtur. Antea quidem Tarpeius dictus est a virgine vestali Tar-
peia, que ibi a Sabinis necata atque sepulta est, et adhuc eius 
rtipes saxum Tarpeium appellatur. Rune eundem montem tra
diderunt vetustissimi Saturnium appellatum, et ab eo late Sa
turniam terram; et in hoc antiquum etiam fuisse oppidum cui 
Saturnia nomen, cuius in longum postea tria mansere vestigia. 
Nam Saturni fanum in eius fuit faucibus, et Saturnia por
faquam postea vocavere Pandanam; et quod post edem Satur-
ni in edificiorum legibus privatis parietes postici muri sunt 
Seri pti. 151 

CAPONTES, vel CATOPEN secundum alios, mons est Scithis n6 
proximus, cuius sub radicibus haud longe a Zimara seu Zizima 
dicunt Eufratem oriri.152 

CARALITANUM promontorium puto Sardinie sit, versus Af- n7 
fricam tendens. 153 
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CARDUENNI montes sunt Armenie Maioris in quibus archam 
N e resedisse cessante diluvio a non nulli traditum est.154 

°CANDIDUM promontorium Affrice est Sardinie adver

sum iss 

C~RINA mons Crete insule est ex quo mirabile recitatur. 
Aiunt enim, cum mollis sit nec amplius .rx. mil. passuum am. 
bitus, intra hoc spatium nullas reperiri muscas nec mel ibidem 

factum nusquam attingant.1'' 
CARIOBARZANES mons est inter Massagetas Parthosque.157 

CARIZIM Samarie letissimus mons est, civitati Sicioniorum 

supereminens. 158 
• • • •• 

CARMANIE promontorium puto Pers1c1 maris, cui mnguntur 
populi Armozei; et ibidem portus Macedonum est et are Ale

xandri.1" 
CARMELUS Phenicum mons est Helie prophete spectabilis 

mansione et oleis arbustisque et vinetis conspicuus, per dietas 
circiter duas distinctus. 160 Huius in radicibus palus est Cende
bora ex qua progreditur Belus fluvius arenas trahens ad vitrum 
conficiendum cristalli emulum ceteris prevalentes. 

161 

CARMELUS mons alter a superiori in Galilea est, de quo 

Nabal. 162 
CARTANDRUS mons est inter Persas Medosque positus.

1
'
1 

CASINUS mons est Campanie ubi dudum Apollo colebatur 
b incolis cuius fanum destructum a Benedicto sanctitate in

:igni viro ~ub beati Mattini titulo ad h.onorem veri Dei cele~r!s 
ecclesia constructa est, et eo in loco m quo ara erat Apolhms 
erectum est altare ac sub Ioanni Baptiste nomine consecra

tum.164 
CASIRUS mons Persidi propinquus, cui apposite urbes Seleu-

cia et Susinate. 165 

129 CAsrus Syrie mons est baud longe ~b Antioch~a ~ub quo 
olim Seleucia libera, Pieria appellata. H1c mons alt1ss1mus est, 
nam ambitu ad cacumen .xvmr. mil. passuum dicit~r, ~ltitud~ 
autem per directum .un. mil. passuum, et de eo an:1q~1t~~ ~1-

rabile quoddam refert. Asserit enim quarta n?ctl~ v1g.ilia m 
orientem per tenebras solis globum surgentem v1den et sic par-
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vo corporis flexu hinc surgentem solem, inde profundissimam 
noctem intuetur aspiciens. 166 

CASIUS mons alter a superiori. Hic enim in Arabia est, Pelu- 130 

sio Egypti conterminus, haud longe a loco qui dicitur Ostraci-
ne, nobilis sepulcro Pompei Magni.167 

CASPIUS mons sub boreali plaga constitutus, et ab eo Ca- 131 

spium mare, cui conterminus est, denominatum. 168 

CASTALIUS mons in Delphis est Musis sacer. 169 132 

CATHABATHM0N mons Parethonio propinquus est, cui et 133 

A}exandri castra vicina sunt. 170 

CATACRISEA montes sunt eo in deserto per quod transitum 134 

fecere filii Israel ab Egypto in terram promissionis venientes. 
I{os quidem auro fertiles aiunt eosque penes perhibetur Mo-
ysem librum de Deuteronomio descripsisse. 171 

CATILLUS mons est prope Tyburim civitatem Rame vicina, a 135 
Catillo fratte Tyburti conditoris Tyburis denominatus. 172 

CAUCASUS orientalis mons et famosissimus est. Is quidem se- 136 

cundum quosdam173 inter Oleos, qui sunt ad Cimmericum ma-
re, et Albanos, ultra Caspium sub septentrione iacentes, eleva-
tur primo, et perpetuo iugo usque in orientem extremum pro-
tendi videtur, secundum varias illi nationes adiacentes varia su-
mens nomina. Eumque Taurum montem seu Tauro monti iun-
ctum credidere plurimi, eo quod Parcoatras Armenie mons in-
ter Taurum et Caucasum positus illos iungere vide~tur. Sed 
fluvius Eufrates ex Parcoatra descendens et in meridiem de
fluens et ad sinistram Taurum derelinquens eos esse disiunctos 
ostendit. Et sic a dextris inter Oleos ad Albanos, ubi portas ha-
bet, incipit Caucasus, sic dictus eo quod semper eius vertices 
nive candeant, nam incolarum lingua candor dicitur cauca-
sus.174 A partis autem Caspiis ad Armenas usque pilas seu ad 
Tigridis fontem inter Armeniam et Hiberiam qui vertices Cau-
casi sunt Acrocerauni appellantur, de quibus supra. A fonte 
autem Tigridis usque Carras inter Parthos Massagetasque 
Ariobarzanes nominatur. A Carris usque ad Cadippi oppidum 
inter Bactrianos et Hyrcanos Momarmali dicitur, amomi ibi-
dem nascentis insignis, a quo collis subsequens dicitur Par-
thau. Ab oppido vero Cadippi ad Saffrim vicum inter duas 
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Sarcaraucas et Parthionas mons est Oscobares, ex quo Ganges 
et Lazer exundant. 175 A fonte Gangis usque ad fontem fluminis 
Ortogorre, qui a septentrione est ubi montani Paropanisade, 
Taurus est. A fontibus Ortogorre usque ad Ortogorre civita
tem inter Hyrcanos, Scythas et Gangaridas Caucasus est. Ulti
mus autem inter eos et Passiadras mons Imabus ve! Imavus,17' 

ubi Crisatoras fluvius et Samara promontorium ab orientali 
excipiuntur Occeano, et sic lmavus extremus est Caucasus. 
A1ii177 Taurum hunc totum volunt eumque ab oriente nostrum 
usque mare deducunt, Caucaso huius tam longi monti nil pre
ter particulam orienti propinqua donantes. 

CAULON Calabrie seu Brutiorum mons est in finibus Ytalie, 
freto Sycilie propinquus, Baco fertilis et cui eiusdem nominis 
oppidum fuit. 178 

CELIDONIUM ultimum est Tauri promontorium, in nostrum 
effusum mare. 179 

CELIUS mons Urbis est a Cele Vibenno nobilissimo duce Tu
sco dictus eo quod Romulo adversus Latinum regem cum au
xiliaribus venerit; 180 inclitus quidem multis titulis, sed nec mi
nus insignis est quod in eo poeta Ennius habitaverit. 

CELTICUM promontorium Hispanie in Occeano procur
rens.181 

CENEUM promontorium Eubee in septentrionem direc
tum.182 

CENUS extremum Ytalie promontorium versus Pelo
rum Sycilie tendens, non amplius .XII. stadiorum intervallo 
distantia. 183 

CERASONCHISEON promontorium Propontidis in quo Bizan
tium oppidum, cui postea nomen Constantinopolis. 184 

CERA UNI montes in Epyro oriuntur et ex inde continuo iugo 
Ripheis iunguntur, a parte altera in Euxinum et Meotida atque 
Thanaim cadunt, altera vero in Caspium.185 

CERCIUS mons est haud longe a Thessalia, a Merope quippe 
eunti Thessaliam invenitur.186 

CESPIUS Urbis mons est regione Exquilia apud edem Iuno
nis Lucine. 187 

CmLDARDUS Hibernie mons est. 188 
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CHIMERA (ut videant laici quod aliquid sit) mons est Lycie 
apud Phaselitas Cariam a Lycia disterminans. Huius quidem 
summitates perpetuis flagrant flammis que quidem augentur 
0qua supe_r inf~sa, terra vero iniecta extinguntur. 189 Alit prete
rea mons 1st_e c1r~a summum leones paulo autem infra capreas 
suntque rad1ces e1us serpentum pienissime. Bellerophon autem 
Glauci filius hunc purgavit noxiis et habitabilem fecit, a quibus 
fabule locus adinventus est. 

CYBELUS Frigie mons in quo Cybeles deum mater colebatur 
olim denominata Cybeles ab eodem.190 ' 

CrnoTus olim mons fuit et in eo oppidum nomine Caritate, 
qui terremotu absortus est una cum oppido.191 

CrLBIANI montes sunt Thracie in quibus Cayster fluvius 
oritur. 192 

CrLLENIUS mons est Arcadie celebris nativitate Mercurii. 193 

CrMBRORUM promontorium est sub septentrione et in Oc
ceanum Aquilonarem protenditur. 194 

CrMINUS Etrurie mons est, in quo et eiusdem nominis 
lacus.1,5 

CrNTHIUS mons est insule Deli famosus Apollinis nativita
te,196 cuius tam grandem magnitudinem dicunt ut umbra sua 
Egei maris ambitum tegat. 197 

CIRENEUM promontorium in Asya Minori haud longe a 
monte Mina. 198 

CrncEs seu CIRCEUS mons Ytalie et Caiete propinquus, sic a 
Circe venefica, quam ibidem regiam habuisse volunt denomi
natus; cuius in summitate et oppidum eiusdem nominis fuisse 
pregrande dicunt. Preterea asserunt hunc olim a continenti 
fuisse disiunctum, non quidem freto sed paludibus et 
Eh 199 • b h , t eum antea nommatum a orrore transeuntium creden -
tiumque ibi homines in belluas transmutari. Tandem ex Alba
nìs montibus limus effluens completis paludibus eum fecit ter
re continuum.200 

CIRRA mons est Phocidis seu vertex alter Parnasi montis in 
quo olim celebre toto orbi oraculum fuit Apollinis.201 

CYTHERON Boetie mons est poetarum carminibus celeberri
mus, nec longe a Thebis extollitur.202 Aliqui partem Parnasi 
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putant, a Cytherone quodam denominatum.'03 In hoc enim 
precipue colebatur Bachus,21).j secundum autem alias Venus 
eamque dicunt ab eo Citheream fuisse vocatam.'05 

CrTHORIUS mons est Paphlagonie abundans buxo,'0' in spa. 
tium .LXIII. mil. passuum porrectus, loco Veneto clarus, a quo 
volunt Paphlagonios in Ytaliam cum Antenore transvectos Ve. 

netos appellatos.20' 
CrTRIA promontorium est Carie,'08 esto sint qui dicant illum 

Deli montem.'0' 
CLAREUS mons orientalis est in regione que dicitur Apavor. 

tene.210 
CLARIUS mons est Colophonie in quo colitur Apollo, et ab 

eo Clarius nominatus.211 

CLIBANUS mons apud Calabros est haud longe a Lacinia 

promontorio.212 
CLIMAX Ethiopie mons est secus Rubrum mare, ubi honesti 

homines et Rubri maris tenentes imperium, femine prolixis 
barbis insignes venationibus vacantes tigresque habentes pro 
canibus et pardos etiam nutrientes.213 

CoDREI Medorum sunt montes.m 
CoPHANTUS Bactrianorum mons est nocte flammas emk-

tens e vertice.215 
CoLAICUM Yndie promontorium in Taprobanem insulam 

sese ferentem.216 
CORAMBIS promontorium Paphlagonum in Ponto, haud lon-

ge ab amne Parthenio.211 
CoRAX Etolie mons est altissimus inter Callipolim et Nau-

pactum.218 
Co RAS mons est non longe Tyburim, a Corace fratre Tyburti 

conditoris Tyburis dictus.21' 
CHOREB mons regionis Madian est iuxta sinum Arabie im7 

minens, qui quidem venerandissimus est ob crebram iam du
dum veri Dei apparitionem.220 

173 
CoRrcus Cilicie mons est insigni specu memorabilis qui in 

summa montis vertice Corico oppido supereminente amplo sa
tis hyato patet et in profundum demissus quanto magis demic
titur tanto ampliar efficitur, et undique pubentibus lucis adeo 
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pulcher atque admirabilis sese intuentibus aperitur ut mentes 
admiratione consternat, qui cum etiam assuefactos non satiet 
per de_scensum unicum et angustum atque asperum .MD. pas
suum mter amenas umbras et opaca silvarum, rivis hinc inde 
quoddam agreste sonantibus. Ast ubi in finem descensum est 
specus apparet alter, verum cymbalorum sonus terret adeuntes 
ingressu primo et aliquandiu spectabilis incedenti fit obscurior 
et ingentis _amnis se extollentis frons aspicitur, qui ubi parvo 
cursu maximum demonstravit impetum conditur. lntra vero 
spacium est horribile et incognitum, angustum tamen sacrum
que adeo ut a diis habitari veteres crediderint incole. Alius pre
terea specus ulterius est quem Thiphoneum vocant, angusto 
ore et (ut experti tradidere quidam) pressus et assidua nocte 
suffusus, eumque dicunt aliquando Thiphonis fuisse cubile et 
quod in se demissa confestim exanimat. Memorandus es{ et 
fabula et natura.221 Mons autem extrorsum croci plurimum fe
tax est, adeo ut sint qui credant ob hoc illi nomen Coricus 
positum.222 

CoRIS Thessalie mons est serpentes producens quibus sipas 
nòmen est, non proprium habentes colorem sed loci similem in 
quo morantur sumentes; morsu quidem non aspero sitim inge
runt, et insanabilis est.223 

CORITUS mons creditur Hetrurie a Corito vetustissimo rege 
Electre viro et Dardani patte una cum oppido in eodem exi
stente denominatus.224 

CoRsrcus mons est ultra Hiberiam et Hyrcaniam, ex quo 
nascuntur ex vicinis fontibus Cyrus et Cambyses ingentia flu
mina.225 

CORONE Achaie promontorium.226 

CREON mons est in insula Lesbos.227 

CRIMOCA promontorium Euxini maris arduo supercilio.228 

CRISE promontorium est Occeani orientalis apud Seres.229 

CROCODILLUS Cilicie mons est a parte Amanni fluminis.230 
CRocus mons est in Creta insula.231 
CROTONIUS mons Achaie Pise civitati supereminet.232 
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DADA! montes sunt Y ndie olim Cliopedis regine propin- r84 
qui.233 . 



1846 DE MONTIBUS, SILVIS, FONTIBUS, LACUBUS, ... [I.] 

185 
186 

193 

197 

199 

DARDANUS mons est Apulie.234 
DELPHICUS mons inter Hystriam et Mentoriam esse fertut' 

cuìus in culmine existentes aiunt ex longinquo navigia venie11.l) 
tia cernere.235 

DrcTEUS Crete insule mons est a Dictea nympha que in eti 
colebatur dictus,236 qui quidem adeo in verticibus albet ut a nJI 
vigantibus nubes quam vertices potius existimentur.237 In ho~. 
aiunt Iovem, quem deum stolidi arbitrabantur, abscondituml 
matre et a Curetis nutritum.238 

DrMASTUS mons est in Micono insula.239 
DrNDIMUS mons est Frigie in quo Galli sacerdotes Cybelfs 

et sacra Matris deum celebrare et se abscindere consuevei 

rant.240 
DINARETE promontorium insule Cypri.241 
DroMEDES promontorìum in Dalmatia est.242 

DrPTAMON Crete insule mons est abundans diptamo herh/i; 
a quo et ipsa nomen sortita est.243 

DonoNA Chaonie mons244 in quo et silva eiusdem nomini§; 
et in ea olim fuere quercus e quibus columbe consueverant ti!, 
sponsa dare querentibus.245 

Do1ORosus mons in Anglia est.246 
DREPANTINUM promontorium est Sycilie.247 
DYRRACHIUM Epyri mons est, uhi castrum est quod Pet;a 

dicitur.'48 
DuRrscos promontorium est Attice regionis.249 

EBBITEI montes sunt apud Bathimos ad Occeanum meridio
nale.250 

EBRON mons Palestinorum est baud longe a Gaza Syrie dvi: 
tate, cuius in verticem olim Sanson noctu Gaze ab hostibus in, 
clusus portas vectesque detulit.251 

200 

20I 

EnoN mons est Thracie.252 

EFFRAIM Iudee mons est in quo olim Sicem FugitivorumCÌ• 

202 

203 
204 

vitas fuit.253 

EGIALEUS Attice regionis mons est.254 
ELATUS nobilis Cephalanie mons est.m 
ELEOMNE mons est Macedonie.256 
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!IELYCON Boetie mons est Musis dicatus celebrisque poeta
carminibus, ex quo inter alia flumina Permessus egredi

ur.v1 
::;,;.,, EMIMEDIMNUS mons est Hyberie Pontice.258 

. J);i EMOCHI montes sunt Yndie.'59 

\\( EMODUS mons pars Caucasi creditur,260 quem cum superio
tibus quos Emochos vocant idem credo. 

;;;;\ HEMUS mons aliqui dicunt Thessalie sit et in eo locum de
/~cribunt qui Tempe dicitur,261 alii vero Thracie attribuunt. 
;'?uius celsitudinis adeo grandis fama fuit ut crederetur ex 
,:puius vertice Adriaticum et Euxinum mare posse discerni,262 
xquod experturus Philippus Demetrii filius Macedonie rex il
'J!um conscendit, nec absque labore plurimo. Nam circa me
''ii~ium adeo ramorum arborum innexione densum invenit ut 
,preter impeditum iter non nunquam celum vix cernere posset; 
èt cum post diem tertiam ab incepto a radicibus itinere deve

:,fsset in culmen contecta nebulis omnia comperit et vulgate 
,opinionis omnia falsa, et sic spe frustratus duabus aris Iovi So
',pque in vertice consecratis descendit.263 Hic una cum Rodope 
,et Orbelone sacris Liberi patris et Menadum cetibus, Orpheo 
,vate primum iniciante, celebris fuit;'~ qui, vasto iugo procum
bens in Pontum, oppidum habuit in culmine Aristeum.265 Vo
lunt alii quod Hemus ea in parte quam aratores celebrant 
Scythe ostendat tumulum Polydori ubi Gerania urbs, quam 
vocant barbari Caciton, et ex ea ferunt Pigmeos fugatos a grui
bus.266 

Eos mons est ad Arabicum mare,267 
EPOPON dudum mons Pitecusarum insule Campano fuit in 

sinu, ex quo cum repente flamma emicuisset, in processu cam
pestri solo equatus est.268 

HERACLEUM promontorium est Colcorum.269 
ERCINIUS Germanie mons insignis est.270 
ERIDANUS mons est Dyrrachii.271 

ERIMANTus mons in Arcadie finibus constitutus est, in quo 
Hercules aprum cuncta vastantem vivum cepit eumque Euri
steo detulit regi. 212 

ERix Sycilie mons est Drepiino propinquus,273 cuius in sum-
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mitate fuit olim Ericine Veneris templum ab Erice eiusdem fi. 
lio et a quo denominatus est mons constitutum: in hoc autem 
ab Enea Anchises secundum quosdam tumulatus est.274 

ERMINIUS mons Lusitanie in Hispania.275 
ERMON mons Amorreorum est ultra Iordanem, quem Phe

nices vocant Sanor et Amorrei Sanir, cuius in vertice insigne 
fuisse templum summe celebre apud gentiles dicitur. Distat 
duobus .M. passuum a Tabor et eius est adeo vertex frigidus ut 
ex eo ad delitias nobilium estivo tempore ferantur nives 
Tyrum.216 

EsPERU CERAS promontorium extremum Affrice est adver
sus Dorchadas insulas olim Gorgonum domos, Ethiopum 
Esperorum confine.271 

EsPERUS mons Ethiopum est sub Affrico situs.278 

EsTm promontorium Bosphori est.279 
ETHEODONTIA mons est Grecie Thermopylis superemi

nens.280 
ETNA mons in medio Sycilie orbi toto celeberrimus fama et 

cum sublimis plurimum sit solitusque e culmine celso globos 
ignis emictere, hodie deficiente iam subterraneo sulphure so
lum fumos emictit.281 Cuius in summitate duos esse crateres, ex 
quibus olim eructabat fl.amma, dicunt indigene, circa quos 
eum asserunt esse cinereum et nivium ut plurimum tectum, 
cum circa radices amenissimus montium sit, limpidissimis fon
tibm; et fructetis abundans.282 Et quoniam persepe terremoti
bus regio agitatur, fabulam finxere veteres, eum scilicet a love 
Tiphei capiti super impositum, et hinc quas suspirans gigas 
flammas emictit evomere et tremere omnem dum frustra cona
tur excutere,281 In hoc oppidum ingens et sui nominis olìm 
fuit.284 

EucALEGON mons est haud longe a Sigeo Troianorum pro-
montorio.285 

EuGANEUS mons est Venetiarum, quem (ut quidam putant) 
incole dicunt hodie Paduanum, Fatavo proximus.286 

EuPROSOPON promontorium Syrie est non longe a Sido
ne.287 

EuROTAS mons est Laconie regionis.2" 
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PHALARIUM promontorium est Corcire insule ex quo in ma
re protenditur scopulus quem a similitudine Ulixis navem fuis
se dixere vetusti.289 

FALERNUS Campanie mons est optimi vini ferax. 290 
:PHANEUS promontorium Chii insule, et secundum alios Cili

ci~, vitis consitus et a Phaneo rege olim denominatus.291 
FARACLI mons est seu vertex Y de montis Troiani.292 

FASGA mons est supra Iordanem in terra Moab contra Ieri
çp/93 sub quo Ianna civitas in campo Moab.294 

.• FERRARIA promontorium Hispanie sub quo Hyberus fluvius 
W.~reditur mare. 295 

FESULE mons est biceps Florentie indite Tuscie civitatis su
pereminens, olivetis plcnus, ex quo si lapides qui plumbei sunt 
e:xcidantur brevi tempore spatio novis incrementis restaurati 
~.pipertissimum est. fuit et in culmine huius eiusdem nominis 
v~tustissima civitas, ruinis semesis testantibus.296 

l?HYCONTA promontorium est Affrice importuosum haud 
/iÌrige ab his oris quas dudum testantur alìqui tenuisse Loto
phagos.297 

FIONDIS Thessalie mons est Mempheus vocitatus olim.2" 

u.frsCELLUS Ytalie mons haud longe a Thyberi fluvio."' 
..•• FoGOR Moabitarum mons est ad quem Balaach rex deduxit 
Bàlaam ariolum ut malediceret Israelitis.300 

PHOLOE mons est Thessalie: in eo quondam Centauri nati 
sunt.'01 Alii Arcadie montem dicunt, non nulli Thracie.'02 

FoRGJUS Ethiopic mons excelsissimus.'0 ' 

PHRASUS Etolie mons est, haud longe a promontorio Antir
hdubi hostium Corinthiaci sinus.304 

GAllAA mons est Iudec in tribu Bcniamin haud longe ab 
lcrusalcm. 305 

GAllALO mons est in terra promissionis in quo iussu Moysis 
ilfare constitutum est.306 
e GADGAD mons est in deserto Sin~i, quem penes castrametati 
sunt filii Israel. 307 

GAGE mons est Minoris Asye in quo Coridalla et Rhodiopo
lis site sunt.308 
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GAGUS mons est Minoris Asye haud longe a Patata; credo 
idem cum superiori.'09 

GALAAD mons est ad tergum Phcnicis et Arabie Libano co
pulatus, et in codem civitas codcm nomine dieta guarn cepit 
Galaad filius Machir dc manu Amorreorum et tam monti 
quam civitati nomen suum imposuit, et ab eo olim Galadites 
regio nuncupata est.310 

GALEO mons Attice regionis.311 

GALLICANUS Campanic mons est et imminet.agro Falerno 
et cidem Casilinus.m ' 

GALLIDROMON mons est seu aliud ex cacuminibus immi
nentibus Thermopylis.rn 

GALMAD mons supra ldurneam et Samariam:114 

GARGARA Frigie mons seu surnmus Y dc montis vertex,' 1' 

nam Gargara dictus quasi 'cata caros' quod 'caput capitis' so
nat, idest 'altitudo altitudinis', ubi tcmplum olirn foit Iovis. 11 " 

GAKCANUS Apulie mons est sinistrorsum ab Appennino in 
Adriaticum veniens mare, cius in radicibus Sipontum civitas 
olim a Diomede montis victore condita.517 Secus bune Meta
pontum dicunt, ubi Palladis llclinitis templum fuisse aiunt in 
quo diu servata sunt Epii instrumenta quibus durium equum 
apud Ylionem fabricaverat; et apud eundem asserunt locum 
fuisse Daunie nominatum, in quo Palladis Achaie templum, 
ubi bipennes eree et arma Diomedis sociorum deposita diu 
ostensa sunt. Dicunt preterea ibidem fuissc canes Grecis vc
nientibus leta garrulitate blandientes.rn Sed quod longe maius 
et verius atque venerabilius est, hoc in monte anno ab incarna
to Verbo .ccccLxxxr. Zenone principe imperante Romanis di
vino munere Michaelis arcbangeli specus incolis ostcnsus est, 
in hodiernum usque cclebris et summa a C:hristicolis devotione 
visitatus.rn 

GARI mons est Syrie,"" et sccundum alios dictus Garius in 
Samaria," 1 in quo Cusei populi ab Assyriis in Samariam missi 
relicto lerusalem templo diis suis altaria construxerunt.m 

GAuJ.ALEUS Mauritanie mons est et ab co circurnbabitantcs 
Ethiopes Gaulales dicti sunt."' 
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GAULANNUS Campanie mons est Puteolis Baisque vici- 256 

nus.324 

GAURUS Campanie mons estm propinquus Massico monti 257 
atque Surrento.3' 6 

GAZARIM mons scu GARIZEUS in Iudca est supereminens Si- 258 
cionorurn civitati. 327 

GEBAL mons est Iudee oppositus Gazari, qui et IIebal mm- 259 

cupatus est. 1" 

GEBENNA Gallie mons est inter Arvernos et Elvios mcdius, 260 

et in eo civitas posita cui Genua nomen est. 
GELBOE Syrie mons est .Vi. a Scitopoli lapide. In hoc, quia 26r 

Saul primus Iudeorum rcx a Palcstinis victus, occisis filiis, ah 
Amalcchita iuvcne percuti precibus ohrinuir, malcdictione Da-
vid successoris cius nec ros ncc pluvia postea cecidit. 

GERASENORUM mons est trans lordanem, in quo Alexander 262 
Iudeorum rex monuus est. 

GrmESTRUM Eubce promontorium Atticam spcctans. 
GERIONIS montes in Ytalia propc Lerinatcm agrum 264 

sunt."' 
GnrnL mons est Iudee sub quo lor et Dan fontes ex Libano 265 

prodeuntes lordanem fluvium iuncti fociunt. 
G1Nrnos Minoris Asve promontorium in quo dudum Trio- 266 

pia Libera. m 
G10N mons est Tudce, apud quem Salomon fuit inunctus in 267 

regem Iudeorum et diademate insignitus. 
GrnrM mons est apud Garamantas in quo nasci gcmmas 1·e- 2(1~ 

tustas testata est.'''' 
G01rn1TANU1'vl Sardinic promontorium in conspectu lrnhcns 2(10 

Asulcensim et Anenosim insulas. 
GRTM mons est Citerioris Hispanie mari cuntiguus. ' 11 270 

GRACIIJS mons Frigie est Xanto flurnini propinquus. ,,, 271 

lAcRUS mons est ex Armenia intcr Mcdos Adiabenosquc 1T

nicns supra Param et Cenem. 
lAMBlJS mons est Caucaso iunctus, dividcns Yndiam ,1 

Scythia Superiori et Inferiori Hyrcania. 
IAN1cuws unus cx rnontibus Urbis, in Etruria quidern posi-
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tus et sublicio ponti iunctus,345 a Iano, ut creditur, olim Roma. 
norum deo nuncupatus.346 

HYBLA mons Attice regionis seu Arcadie est, thymo abun. 
dans et melle.347 

Y CARUS mons est Attice regionis.348 

YDA mons est Frigie, haud longe ab Ylione et Hellespontia
co supereminens mari, memorabilis iudicio Paridis. Ex eo qui
dem mirabile quoddam retulere veteres, scilicet solem surgen. 
tem longe aliter quam in aliis tetris conspici. Nam intento ad 
hoc ex summa montis apice, cui Gargara nomen, a media fere 
nocte passim ignes micare plurimi videntur diu; tandem, nocte 
in diem eunte, qui sparsi fuerant in unum convenire, donec in 
unam emicent flammam que, postquam diu grandi incendio si
milis clara visa est, sese in rotundam formam cogi cernitur et 
ingens factus globus tetris apparet annexus, deinde paulatim 
decrescere et lucidior effici donec iam fugatis tenebris sese 
extollat in altum, sol factus. Ex hoc preterea monte Scaman
der, qui et Xantus, et Symois fluvii, longe fama maiores quam 
undis copiosi, et alii scaturiunt plures. 349 

YDALIUS mons in Cypro Veneri sacer est.350 

YDEUS mons est Crete insignis plurimum apud veteres, eo 
quod in eodem Iovem absconditum a matte Rhea et clam nu
tritum credant antiqui, eiusque sepulcrum in eo a priscis diu 
visitatum est.351 

YDRUS Calabrie mons est,352 unde oppido nomen Y drun
tum. 

lGRIS promontorium est Elidos haud longe a Pisa. 353 

lMABUS orientale promontorium ab Emodis montibus in 
mare Occeanum se extollens. Sonat quidem Imabus Iarica lin
gua niveus, extremus quidem Caucasus est.354 

HYMETUS mons inter ceteros Attice regionis obtinet pulcri
tudinis principatum, nam floribus nitet, timo abundans et opti
mo melle,355 et in eo, dicunt, nascitur herba carisia, quam mu
lieres, uti ardentius appetantur a viris, brachiis alligare consue
verunt.356 

YNARIMES mons olim fuit insule Prochyte, ut scribitur, sed 
ego credo eius que hodie Iscla vocatur adversa Miseno; 357 et 

DE MONTIBUS, SILVIS, FONTIBUS, LACUBUS, ... [I.J 1853 

sub eo finxere poete, eo quod altissimus fuerit et ignes more 
Etne evaporaverit, Iovem caput supposuisse Thiphei.358 Hic 
quidem mons, a perpetuo igne introrsum fere consumptus, a 
terremotu excussus et in mare deiectus est fecitque ex se longe 
ab Iscla insulam aliam quam indigene Prochytam vocaverunt 
eo quod ex propinquo ceciderit mons ex quo edita sit.359 

lovrs mons in Hispania est accidenti oppositus, cuius emi- 285 

nentia, quia inter exigua cautium spatia consurgit, Hannibalis 
scala appellata est. 360 

IPPANIS mons Scythie est.361 
2 86 

YPERBOREI montes sunt Scythie in asyatico Occeani litore 287 

sub ipso cardine siderum,362 Yperborei dicti eo quod ultra eos 
flat Boreas. 

YPOPLACUS mons est Lycie seu Cilicie haud longe a Thebis 288 

Lyciis, quibus olim dominabatur Iection pater Andromache 
uxoris Hectoris, 363 

lPPIUS mons secundum quosdam in Bithinia est et sub eo Pi- 289 
copolis fuit civitas,364 alii illum dicunt Ylioni propinquum et 
post eum insidiis latuisse Grecos, et hinc sumptum quod ex 
equo, qui 'ippos' grece dicitur, prodierint. Sane Bithinia Troa-
di contermina est, et is forte mons medius inter eas. 

IPSIZORUS mons est Macedonie, 365 
290 

lRAURANcos mons est Germanie ex quo dicunt Danubium 291 
nasCÌ.366 

lRMINE promontorium est Achaie.367 
292 

lRPINUS mons est Sabinorum in quo optimi nascuntur 293 
equi.368 

IsAINUS mons est Peoniam a Midia separans, in quo nascun- 294 

tur animalia menopem nominata, bovi similia, quibus pregran-
des come a collo pendent et usque in oculos a cervice,369 

IscHINIE promontorium est Thessalie super Demetriadem 295 
civitatem. 370 

IsMARUS Thracie mons est pro parte asperrimus et in resi- 296 
duo vinetis olivetisque abundantissimus.371 In hoc non nun
quam Orpheus cythara canere consuevit.372 

IsPALUS promontorium in ora Ethiopici occeani est, se pro- 297 
tendens in mare quod Azanium appellatur.373 
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ITABIRUS mons est Iudee, apud qucm Alexander Aristobo!i 
rcgis filius et Iudeorum rex a Gavinio Romanorum duce pugna 

superatus est.'74 

IsTHM0S mons in quo sita Corinthus civitas est. Hic ex
Achaia in reliquam Greciam tendcns tenui spatio separat Yo. 

nium mare ab Egeo."' 

LACINHlM promontorium est Y talie intcr Adriaticum et Y 0. 

nium mare in eurum tendcns, insigne quondam Iunonis Laci
nie templo baud longe a Pctilia civitatc. 376 

LAMPEUS Arcadie mons est. 
LAMUS mons est Carie nobilis ob Endimionis fabulam, 

quem aiunt a Luna dilectum in eodem obdormivisse.m 
LATERNUS et hic Carie mons est in quo quidam tradunt 

hospites a scorpionibus non ledi, curn ab cis indigene occidan

tur. 379 

LATINIUS mons est circa Rornam in quo tradunt fuisse Lu
percal ludicrum ab Evandro Arcade instituturn, in quo nudi 
iuvencs per ludum atquc lasciviam dccurrebant.' 811 

LEcTON mons Troadis est, scu Y dc potius vcrtex. 38 ' 

LENTUS Arcadie mons est.'82 

I ,EPETIS mons est Mitilene. 18 ' 

LEPTETERA promontoriurn est Y ndorum ad occcanum Me-
ridianum, haud longe a Malco insula."' 

11•:THJ-:\JM promontorium est Corinthiorum. '" 
LETO mons est Gallie Cisalpine apud Ligurcs.'K<, 
LEUCAL0NIUM promontoriurn est Pamphylie. 387 

LEUCATA mons est altissirnus in promontorio Epyri quod 
Leucopetra dicitur, iuxta Ambrachiam civitatem quam postca 
Octavianus Ccsar supcratibus ibidem Antonio et Cleopatra 
Nicopolim appellavit et templum Actiaco A pollini constituit.11' 

I Junc alii promontorium Leucatem vocant, et non nulli Leuca
tem montem dicunt esse Arabie, alii vero Lcucatas promonto
rium propinquum Bithynie volunt. 189 Possibile Llt ubique sint, 
cum certissimum sit Leucatam montem esse Epyri. 

LrnANUS mons Phcnicurn altissimus a thure dictus quod ibi 
colligitur, in Sacris Licteris mons celeberrimus. ""1 Alii dicunt 
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eum Arabie montem cum sit medius intcr Arabas et Pheni
ces,391 Ex hoc quidern Abana et Farfar et Iordanis flumina et 
alia oriuntur. 392 Muro quondam iunctus fuit Antilibano de quo 
supra.'9J 

LYCABESS0S mons est Attice regionis olivetis conspicuus.'" 
LIBETRAS mons est Etolie''" Musis sacer, a quo et ipse Libc

trides appellantur, 
LYCElJS mons est Arcadie pinetis clarus et templo Panis, in 

quo cum natum asserunt. 
LYCIUS mons est Grccie medius inter 1\ileropum montem l.'.t 

Macedoniam et Thessaliam et Epyrum. 
LJC0R0NIS mons Arcadie est. 
Ln.umus promontorium Sycilie in occasum respicicns, a ci-

vitate ibidem posita nominatum. 
LrnANUS mons est Syrie cx quo Orontcs fluvius oritur. 
LITRICHUS mons seu montes deserti 1\'lauritanic. 
LVRA mons Gallie inter Sequanos et Aluccros. 
LucRETILIS mons est Sabinorum. 
LucRINUS mons est in extremis Yialie, cui et Locris civitas 

imposita, Peloro oppositus et a quo Lucrina palus. 

MACROCENNI montes sunt ab Hyslro flurnine non longin
qui.'w5 

MAC;NAVA mons est in Gallogrecia apud qucm a Manlio 
Vulsone pugnatum est cum 'J'helostobagiis et T ectosngiis et 
obtcnta victoria."111' 

MALEUS seu MALES mons est in Yndia apud Orestas, Moiw
des et Smaros, cuius montis umbra estate in austrurn., hvcmc 
ad septentrioncm vergit, ncc amplius .xv. noctibus ex eo ·vidc
tur septentrio:"17 

MALEA seu MAJ.EUM promontorium Laconic est quod 1. mii. 
passuum infra mare protenditur, adeo undas impcllcns ut nau
tas pcrsequi videatur. Ex quo narratur quod, cum conscen
disset in eo Maleus Tyrrhenorum rex, qui tuham cream primus 
invcnerat et pyrratica mare infcstahat, in eo templurn Apullini 
consecravit eumquc Malcoticurn nuncupavit et rnunt i eque a 
se nomen imposuit. Ali i dicunt Achaic esse muntcrn et quod 
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ibidem veneretur Apollo et quod ex eo Amphyarao vati auxilia 

missa sint. 
MALLUS mons est cui cui proximi sunt Mandei et Malli 

11 . G · 40, ' quorum mons Ma us qui tractus est ang1s. 
MAMBRE mons est iuxta Ebron, ubi credimus ab opifice re

rum Deo parentem primum fuisse plasmatum.
410 

MARATH0N mons Attice regionis insignis Thesei victoria ex 
tauro superato et Y cari regis a rusticis occisi morte et Milciadis 

gloria.411 

MAR0S mons est Epyri.412 

MARPESS0S mons est Paros insule, marmorum candore con. 

spicuus.413 
• 

MASICITUS mons Aricando flumini prox1mus est et Andrie 

civitati.414 

MAssrcus mons est Campanie,415 promontorium olim Mi-
nerve sacrum, Capree insule oppositum faciens, hinc Surren
tum in radicibus habens et inde Amalphiam et Salernum. 

MASTUSIA promontorium est in Chersoneso oppositum Si. 

geo Troiano.416 

MATINUS Apulie mons est.417 

MAUL mons est Britannie, cuius in radicibus lacus est aquis 
suis adeo animalia fessa restaurans ut nullo videantur attrita 

labore.418 

MAXILLUM mons est Etolie.419 

MAXTERIA mons est Hispanie iuxta oppidum Aurone.420 

MEDULLUS Hispanie mons est.421 

MELAM seu MELAMPUS mons est in tertio Europe sinu.422 

MEMPHEUS mons circa Thessaliam.42
' 

MENALUS Arcadie mons est excelsus, sic dictus ab ovibus 

1 ' 1 ' 1 . ' . ' 424 quarum p enus est, nam me a grece, atme ov1s . 
MENETUS mons est in Alpibus.425 

MERCURII promontorium Affrice est, in Syciliam vasto trac-

tu se ferens.426 

MERITUS est mons in tertio Europe sinus.427 

MER0PUS mons est Grecie propinquus Thessalie, 1ns1gms 
Quinti Fulvii victoria et Philippi regis Macedonum fuga. Gran-

f 'b .. t 42a dis quippe mons et an ractl us vat11s preruptus es . 
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MER0S mons est Yndie Iovi sacer, cuius in specu incole Li- 349 
berum patrem fuisse nutritum arbitrantur. Et ex hoc forsan 
habuit fabula argumentum, quod ex utero tractus fulminate 
rnatris patris femori sit appositus.429 Hic autem mons hedera 
plurima et vitibus atque fructetis conspicuus est et irriguus 
fondum, eiusque sub radicibus Nisa civitas est. 

MESIA mons est in Asya Minori mari supereminens, clarus 350 
navali victoria Atheniensium in Persas, duce Themistocle.430 

METAG0NIUM promontorium est Affricam dirimens a Nu- 351 

rnidia.411 

MrcALES0S promontorium civitatis Oncheste in Grecia 352 
est.43' 

M11IT0N mons est Phtiorum.4" 
MrMANTA mons est grandis contra Chion.414 

MrMAS Minoris Asye mons est baud longe a Colophone civi
tate. Hic quidem a mari in campos excurrit .CL. mil. passuum 
et eius caput Sipilus.435 Nubes autem verticibus suis apposite 
(ut aiunt incole) futurarum tempestatum qualitatem osten
dunt.4'' 

MrNDALENSIS mons est insule Sami memoratu dignus 
ob crucem mortemque Policratis Samii tyranni olim felicis
simi.'" 

MINERVE promontorium Campanie est ex Massico monte 
procurrens in Capream insulam.438 

MYONENSUM promontorium est inter Teium et Samum, 
cuius collis in modum mete auctus est, a continenti vero adi
tum habet semita manufacta.439 

MrsENUS mons est Campanus Cumis proximus, a Miseno 
Enee socio ibidem ab eodem sepulto denominatus.440 

MomM mons est non amplius . vr. mil. passuum distans a 
Hierusalem, ea via que tendit Ramata. Ex hoc Mathathia fuit, 
Maccabeorum pater.441 

Mo1us mons Meonie qui prius Tmolus dicebatur, ex quo 
Pactolus effluit fluvius aureas trahens harenas, cuius in radici
bus Cadieni, Loreni Philadelphinique appositi.442 

MoNACHUS Arcadie mons est.443 

MoNICHUS promontorium est in sinu Ligustini maris baud a 
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Nicea distans,444 Ianuensium pyrratarum potissimum et insigne 

receptaculum. 
MoNOETES mons est Illyrie.445 

MoRIN seu MoRIAN mons est Iudee, cuius in culmine, iussu 
Dei Abraam filium suum Isach eidem Deo voluit immolare 
ub/ David postea templum construxit insigne.

446 
' 

MoRMALUS mons est inter Bactrianos et Ryrcanos, in quo 
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amomum nascitur.447 

Mossrucos promontorium est Ethiopie, in quo cinnatno-
mum devehitur. Ad hoc usque Sesostrim dicunt duxisse exer
citum, cum sint qui dicant nil ulterius esse preter oppidum 
unum Ethiopum in litote Baragaza.

448 

MuLELACA Affrice promontorium est, propinquum flutnini 

Asusabe.449 

NABAUTH mons est qui hebraice dicitur Nabo, supra Iorda
nem contra Ierico, in quo quidam aiunt mortuum Moysem 
Rebreorum ducem.4' 0 Rie tamen alibi Abarim nominatur.

451 

NAUSTATHMOS promontorium litoris Cyrenaici."' 
NAZARE montes sunt meridionales Numidie.

453 

NEBRODES Sycilie mons est cui damarum copia notnen 

dedit.454 

NEMEUS Cleonensium mons est.455 

NEPTALIM mons est Galilee super quo olim fuit sacerdotalis 

civitas.456 

NEPTUNUS mons est Sycilie cui specula superest in Tuscum 

et Adriaticum mare prospectans.
457 

NERIS mons est apud Argos.458 

NIGER mons est Garamantum.
459 

N1MAVI mons est orientalis ubi deficit Caucasus.
460 

NYMPHEUM promontorium est Dalmatie quod accolunt 

Amantes et Bullones.461 

NroN mons est apud Rithreum portum.
462 

NIPHATES Armenie mons est.463 

NIRITUS mons Ithace, a quo Ulyxes Niritius denominatus 

est.464 
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NrsA mons est Y ndie, in quo Liberum patrem aiunt fuisse 
nutritum. Rune eundem supra Meros diximus vocitatum. 465 

NrsA mons est Phocidis seu vertex alter Parnasi montis in 
quo dudum colebatur Bachus.466 

' 

NISUS mons Megarensium, a Niso qui purpureum habuit 
crinem et Megarensium rege ibidem sepulto dictus.467 

NuLO seu NILO mons est in quo ferunt homines habitare 
aversis plantis, octonos digitos in singulis pedibus haben
tes.468 

NuMORDIS mons est Mitilenensium.469 

NuMASTICUS Mitilenensium mons est.470 

OAXES mons est Scythie.471 

OcYLA mons est Armenie, cuius in summitate, deficiente di
luvio, arcam Noe fuisse delatam ferunt et diu ibidem lignorum 
reliquias perdurasse. In multis quidem montibus hactenus dic
tum est hanc consedisse: quod sane intelligendum est aut eum 
montem plura habuisse nomina aut plura cacumina diversimo
de nominata, quorum aliud memini pro alio ponitur seu pars 
pro toto, ut scribentium moris est. 472 

ODORI montes in regione Thasie sunt.473 

OENIPHILE Dyrrachii mons est. 474 

OETA mons inter Thessaliam et Thraciam insignis morte 
Herculis, in eo quippe rogus eius conditus et ipse consumptus 
est.475 

OFFENSIONIS mons Rierusalem fere continuus est in accu
bitu montis Oliveti, sic dictus eo quod in eo Salomon adorave
rit ydolum Moloch.476 

OGYGIUS mons apud Thebas est, ab Ogygio rege sic dic
tus.477 

OLENEUS mons Arcadie qui et Nemeus dictus est.478 

OLYMPUS mons est altissimus Macedonie.479 Rune olim cre
diderunt aliqui unum et idem fuisse cum Ossa monte Thessa
lie, et tandem terremotu disiunctos peperisse Peneum fluvium 
et ~aludibus quibus laborabat Thessalia exitum prestitisse.480 Is 
qmdem adeo verticem in celum extollit ut nubes argumento 
cognoscatur excedere, nam cinere sacrorum characteribus lic-
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terarum signato consueverant sacrilicantes discedere et inse. 
quenti redeuntes anno uti liquerant signatum inveniebant: ,eir 
quo apparet nec ibi ventos effl~re nec aves ~clan; n~c pluvias 
cadere aut aliam ullam alterat1onem causar1, qmn uno, quia 
subtilissimus sit aer, sunt qui dicant solitos cum spongiis aqua 
plenis et olfactui appositis ascendere ut a~rem attraher~nt cras
siorem. 481 Videtur quidem 0lympus quasi Ololampus, 1dest ée
lum, quod et olympus etiam nominatur.482 In ~oc ~super di
cunt Iovem adversus Titanas pugnaturus aquile pt1mo augn, 
rium habuisse.483 .. · .. 

0LYMPUS alter a superiori mons est in Gallogrecia, clafus 
victoria Manlli Volsonis ex Tolostobogiis habita.484 

0L YMPUS mons est a superioribus alius in Minori Asya 
Smirne propinquus, qui et Mysius dictus_ e~t,485 c?~us in radici. 
bus Hannibalem dicunt Brusam condidisse c1v1tatem dum 

d B. h . p . t 486 apu regem 1t ynie rusiam mor~r~ ur. . . . ,, 
0LYMPUS mons est eque a super1or1bus ahus, nam m Eth10-

pia secus mare Rubrum est, qu~m aiunt orie~te sole usqueJn 
horam diei quintam flammas em1ctere. Est enim haud longe ab 
Elio poli civitate. 487 

0usIPO mons est Hispanie cui et oppidum eiusdem nomi
nis est appositum, hoc memoratu dignum: nam equas in eo ex 
favonio vento concipere et velocissimos equos parere testantur 
incole.488 

0LIVARUM mons est in Iudea Hierusalem iunctus, inter ce
teros orbis veneratione dignior. Nam in eo Christus veri Dei fi
lius discipulos docuit, oravit et ad Pattern rediens ultima in tet
ris reliquit vestigia. Quo in loco non absque divinitatis miracu
lo cum ob reverentiam et memoriam sue Ascensionis ecclesia 
rotundo scemate conderetur, nulla arte, nullo fabrorum inge; 
nio obtineri potuit ut summum culmen ecdesie tegeretur, ut 
appareret a terra in celum usque Deum voluisse ~ulla interpo
sita re sui glorificati corporis integrum conservan meatum,-l89 

0MOLON mons est Thessalie.490 

0PON promontorium Crete insule se in occidentem v~.r: 
gens.•91 

0PITUS Macedonie mons est.492 
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0PPIUS mons Latii fuit, Facultali lacui propinquus.493 
; }\\:; OR mons est Arabie ex quo divina gracia Moyses virga 
, ,~quam excussit, clarus quidem morte et sepultura Aaron fra
' 1:Ìtis Moysi.494 

fd..QRBELON mons est Thracie mediterraneus sacris Liberi pa
,t,tis et cetu Menadum, 0rpheo primum iniciante, celebris. 495 

.. , 0RCOBARES mons Yndie est inter duas Sarcaraucas et Par
"thienas, seu secundum alios inter Dahas et Caraucas et Par
t!tlenas positus. Ex hoc autem Ganges et Laser flumina oriun
hìr.496 
N0REB _mons Madian et (ut quidam dicunt) pars est montis 
§jna, _et m ~o?em rupes ostenditur que Petra dicitur ex qua 
yir~e l~tu, d1vmo tamen munere, Moyses aquas eduxit populo 
sic1ent1. 497 

tOROMENUS mons apud Yndos nativi salis est, ex quo lapidi
c,~arum ritu sal effoditur, inde renascens maius regum vecrigal 
qùam ex auro vel margaritis.498 

/ORSA mons est cum portu in sinu Persico, ut arbitrantur 
aliqui.499 

OssA Thessalie mons est olim, ut quidam existimant, idem 
cùm 0lympo, sed terremotu disiuncti viam fecere Peneo flu
roini et paludibus quibus Thessalia inficiebatur.500 Apud hunc 
aiunt quondam Centauros morati solitos.501 

OTrux Thessalie mons est oppositus 0sse, in quo Lapitha
rum fuit origo.502 

PACHIERI montes sunt in Maiori Asya, e quibus funditur 
Absartus fluvius.503 

PAc~INUM promontorium est Sycilie Peloponnesum spec
tans, d1ctum ab aeris crassitudine, nam 'pachis' 'crassus' 
est.5™ 

PALADUR mons est Anglie super quo a quodam Rudundibra 
oppidum Sestonie conditum est.505 

·PALATINUS urbis Rome mons de cuius nominis causa multi
plex int~r _v~teres dissensio est. Nam sunt qui dicant pulsis in
de Abor~g1mbus ab Evandro Arcade et ab eodem ibidem oppi
do cond1to a Pallante Arcadie urbe Pallentium dictum et dein-
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de Palatinum. Quidam vero dicunt a Pallante av~. Evandti et 
alii a Pallante filio dictum. Preterea asserunt et al11 a Pallantia 
Evandri filia ibidem ab Hercule vitiata et ~ostm~~um _dum 
rnoreretur in monte sepulta,'°6 et alii a Pallantrn Latmt reg1s co-

l·uge ,o, non nulli a Pallanta Hyperborei filia ab Hercule ibi-
11 ' ·1 d . P 1 dem oppressa, pauci vero asserunt a qut Jus am qui, a atini 
dicti, ex agro Reatino ibi ante Evandrum even~re,'08 et aliq~i a 
balatu ovium ibi pascentium Balanteum et exmde per antisti
chon Palanteum:509 quibus divcrsitatibus claritatem monti ad-

ditam ccrtissimum est. 
PALINURUM Calabric promontorium baud longc ab Elia, 

quc postca Velia dieta est,510 in quo Palinuri gubernatoris navis 
Enec tumulus est et ab eo locus nomen sortitus est."' 

PARTJIAU mons est inter Bactrianos et Hyrcanos proximus 

Mormalo monti, ubi amomum nascitur.512 
• 

PALLENF mons est cui tanta soli planicics in culmmc est ut 
quinquc urbium scdes sit atqu: a?e.r. .N.am cu_rn totus in ~ltum 
satis anguste conscendat, ub1 mc1p1t 1b1 Posstc!ca e.st; ub1 am
plius patct ibi Mcndetionc: quarum altera ab ~0 rctt1s, altera ~b 
Achivis Ylionc capto condita est.rn Dc nom1111bus autcm alia-

rum invcnisse nil mcmini. 
PANCOATRA seu PARCOATRA mons est Armcnic medius intcr 

Taurum et Caucasum, cx quo Tigris et Eufrates in austrum va

riis funduntur cx fontibus.' 1" 

PANETOLIUM mons est Etolie,'" ca dc causa sic dictus quia 
ibidem omnis Etolia convcniebat ad peragcnda comrnunia, et 

indc 'pan', quod est 'totum', et Etolia.516 
.. 

PANDION mons a Pandionc filio Erichthon11 et Athenarntn 

rcgc dictus."1 .• 

42.5 
PANGEIJS Thracic mons est et Thcssalic iunctus,m m quo sc-

cundum quosdam Iulius Ccsar a Pompcianis fc1-c_ ad dcditio
nem coactus est.' 19 Huius in radiccs Mestus dcl1u1t arnms. 

PARNASUS, quanquam alii discrcpcnt, Phocidis mons biccps 
est )}U cuius verticcs alter Apollini, alter Bacho saccr cst.'21 

]I1;ius in radicibus Dclphis libcrum fuit oppidum et per _1llud 
Ccpheus effluit arnnis. In hoc cnim C:astalius est fons Mus!s s~: 
ccrm et (ut volunt aliqui) in huius vcrttc1bus temporc d1luvll 
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peucalionis ipse Deucalion una cum Pirrha coniuge servatus 
est cum aliis pluribus.'21 

PANTRIDI montes Capadocie seu Armenie sunt. 
PARAPANISUS Yndic mons est adversus Bactris,m alii dicunt 

sub ipso Parapaniso Bactram conditam. 
PARNES Grecie mons est vitibus abundans. 
PARIEDRR montcs sunt circa Armcnie principiurn. 
PARTHENWS mons Arcadie a virginibus denominatus, co 

quod in codem venari consucvcrunt. 
PARTHENIUM Taurorum apud Scythas promontorium 

est.529 
PEDALIUM Carie seu Yonie prnmontorium est. 
PELION Thessalic mons orientalis" tam habitationc C:hiro

nis centauri quarÌl nuptiis Pclei et Thctidis mcmorandus est. 
Hic altissimus perhibctur, nam, ut quidarn asscrunt, .MCCL. 
passuum rationc perpcndiculi cxcdsus est. In cius summitatc 
pineta sunt, quercus vero cetera occupant. 

Pm.ORUM Sycilic promontorium respicicns aquiluncm,'" d 

peloro gubernatorc navis Hannihalis ibidem scpulrn clcnomi
natum cst."j Hoc (ut volunt plurimi) iam Appennino iunctum 
foit et tcrrcmotu postea separaturn et, cxiguo fretu quanqumn 
c?tuoso intcrposito, actum ut Sycilia insula sit, que olim erat 
iuncta Y talie."6 

PENNINUS mons est unus cx his quibus multis Alpes crni
nent, a sacrato in co Pennino denominatus. '" 

PEON mons est ultra Ethiopas perpctuis fL1grnns igni
bus.'1' 

PERIMULE Yndic promontorium, et in eo celebre Yndorum 
cmporium est.'''' 

PERPARUS mons Argolici sinus est. 
PETRA ArPUANA mons est olim Callorum Frirncnatum ah 

initio Appennini in agrum Luccnscrn protcnsurn, hinc LigLLsti
num Tuscumguc mare et vctcrcm Lunam civitmcm, inck Pi
storicnsium et florentinorum carnpos aspicicns et procurrenti,1 
in euroaustrum Appennini iuga, rigens ferc nivc pl'.rpctua, et a 
quo quondam Apuani nominati sunt Calli." 1 
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PETKE Dyrrachii mons est apud quem castra Pompei Magni 

fuere civili estuantc bello.'" 
PETRINUS Campanic mons est apud Sinuessam civitatem.'B 
PIERTA Macedonie mons est cui maximum auri_ pondus ab 

antiquis imperatoribus fuissc suppositum fama fuit cx quo 
quattuor locis ab imo apcrtus est, et ex imo f erunt per palmurn 

aurum concresccre.""" 
Pu.ARTES Dyrrachii mons est."' 
Pu.LINEUS mons Pityuse insule est.54

'' 

PTNDUS mons est Thessalie, Apollini Musisquc saccr et 
Acarnania ab Etolia dividcns; Acheloum fluvium cmictit. Ccle
bris quidcm Lapitharum origine est, cl in co Percbi habitant 

populi.' 17 

P10N mons est in Nymphca insula/" 
PrbNIUS mons est Minoris Asye, superemincns Ptelc et Ca-

ystro flurninibus.'" _ . . , .. . 
PnrnNEUS mons est ingens dividcns I irspamarn a Calhrs, src 

dictus co quod Culminibus feriatur sepc, nam 'pyr' grecc ladnc 
dicitur 'ignis'. 550 In co quippc nascuntur bovcs agrcstcs, rnaio
res animalibus ccteris cxccptis clephantibus, et 'uri' grccc vo-

cantur."il 
PTREllM promontorium Athcniensium in Egin_am progre-

dicns, apud quod Athenicnsium portus scu navaha fucre du

dum.552 
PLATAN0DES Achaie promontorium, haud longc a Pisa et 

Alphco fluminc.'" 

45 2 
PossumuM promontorium Yonie est, haud longc ab oraculo 

Apollinis Brarnacic, dictum postca Didymci, et urbe Milc-

453 

454 

455 
456 

457 

to."·' 
P1nNDASUS mons Asye cx quo Ticius fluvius qui Pcrgarnum 

abluit funditur. 
PuRCARA mons est el in eo oppidum cius nominis prope 

Troiam:m, 

QuED0NI montes sunt 'J'hracie. 
QuTLLEUS mons est Arcadie."' . . . 
QuJRINllS vcl QUIRINALTS mons est Rome d1ctus a fano Qui-
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rini quod in eodem fuit, scu a Quiritibus qui cum Tacio Sabi
norum regem ibidem castra habuerunt, seu a Romulo qui 
Quirinus vocatus est ab basta quam gcrcbat, quc Sabinorum 
Jingua dicitur 'quiris'."·0 

QuossET monlcs ultra Armeniam et Babiloniam sunt.'' 

RAMNLISILIM Scordcnsium mons est."" 
REGIS mons inter Ytaliam et Pannoniam est, sic dictus eo 

quod in Ytaliam vcniens Alboinus rcx Longobardorum a Nar
setc vocatus illurn conscendit et Ytaliam prospectavit monti
que nomcn dedit. In hoc bisontcs fcras dicunt nasci, ingentis 
magnitudinis beluas.'61 

REMMA mons est qui in Regnorum libris domus dicitur vdoli 
Damasceni."' 1 • 

RFTHEUM promontorium Troianum est, Aiaci ThcLunonii 
sepulchro conspicuus."'' 

RE'J'JCUS mons est in Germania alrissimus. 
fup11m montcs sunt Scythic in capite Gcrmanic a perpetuo 

flatu vcntorum nuncupati, a quibus Tanais fluvius cgredirur. 
Ultra hos iacet ora que spcctat ad Occcanum aquilonare, pars 
mundi a natura rerum damnata et densa dcmcrsa caligine. 

RroN prornontorium circa hostium C:orinthiaci sinus, dirri
mcns Etolos a Peloponneso. 

RoAs mons scu petra Iudec est. 
RrPEI montcs Arcadie, qui absque aspiratione scrihuntur; 

ubi cum aspirationc, Scythic.rn 
RHOD0PF mons Thracic meditcrraneus est a 1\Iygdonibus 

habitatus, sacris Liberi patris et cctu Mcnadum, Orphco ini
tiante, cclebris.' 12 

RHosn montcs in Syria sunt versus Taurum montcm 
positi.m 

RusTEUS promontorium Occcani scptcntrionalis est.''0 

Srn.iASTEN mons super Idurncarn et Samariam. 
SACER mons trans Anicncm fluvium non amplius . l!J. mii. 

passuum ab Urbe distans est, in quo scpius plebo Romana a 
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nobilitate dissentiens consedit, nec ante recuperatam liberta. 
tem urbem reintravit.576 

SACER mons alter a superiori in Hispania est in finibus Gal. 
licie, quem ferro violati nefas habebatur. Sane cum terra fulgu. 
re conscissa erat, quod ibi res assidua est, aurum detectum tan. 
quam Dei munus colligi permictebatur.577 

SACER mons a superioribus alius circa sinum Persicum est 
opacus silvarum et arborum odorem mire suavitatis redden'. 
tium, in Cerna insula adversa Ethiopie. 578 

SACRUM promontorium e media fronte Hispanie in Occea
num protenditur.579 

SALANGA mons est Hibernie altissimus, mari imminens 
quod Britanniam et Hiberniam interfluit, vocitatus a Salanga, 
Bartolani primi habitatoris Hibernie filio, esto postea ob mo
nasterium in radicibus a beato Dominico constructum hodie 
Mons Domini appelletur.580 

SALENTINUM promontorium est Ytalie adversus Yonium 
mare procurrens, sinus faciens Tarentinum.581 In hoc Y dome
neus Cretensium rex post Troianum excidium a suis pulsus ve
niens habitavit et ibidem civitatem construxit.582 

SAMARA promontorium in Occeano orientali, ubi deficit 
Caucasus, est, ad aquilonem habens hostia fluminis Ortor0• 

gorre, ex quo Occeanus Sericus appellatur.583 

SAMONIUM promontorium est Crete insule tendens adversus 
Rhodum.584 

SAMUS Thracie mons est ex cuius vertice omnis Y da videba
tur et Troia.585 

SANIR Amorreorum mons est, vocatus a Phenicibus Sanior, 
a Latinis Ermon, cuius in vertice fuit insigne templum quod a 
gentilibus cultui habebatur.586 

SARDEMYSOS mons est Pamphylie finis et Lycie principium, 
ubi Phaselis civitas a Mopso condita. 587 

SARNUS mons est medius inter Pompeianum agrum et Saler
nitanum, ex quo magno cum murmure Sarnus erumpit fluvius 
apud Sarnum oppidum in montis radicibus constitutum.588 

SARPEDONUM promontorium finis fuit regni Sarpedonis re
gis Lycie,589 quam a Pamphylia distinguit in litote. 
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SATURNIUS mons urbis Rome est, qui et Capitolinus et Tar-
4

8
5 peius dictus est.590 

ScALCIDE montes sunt prope Libanum.591 

4
86 

ScARABRUM promontorium Paphlagonie, Tauri iuga spec-
4

8
7 tans.592 

ScYLLACEUM promontorium Ytalie, baud longe a Scylla freti 
4

88 
Syculi.593 

ScrPIADES promontorium est Epyri. 594 
4
8
9 

SEIR mons est Idumee sub Damasco, in quo Esau habitavit 490 
a quo, cum esset hirsutus et hispidus, dictus est.595 ' 

SEMEIR seu SEM~~ mons est in Iudea, et super eum sepul- 491 
chrum Ioseph et c1v1tas Samaria olim regia Israelitarum, que 
postea ab Herode Antipatris Sebasten nuncupata est.596 

SEMERON mons Iudee est, quem legimus ab Amri rege Israel 492 
emptum a quodam Semera et in eius vertice civitatem edifica-
tam et a vendentis nomine Semeron appellatum. Hunc ego 
idem puto cum proximo superiori.597 

SENEUS promontorium est Hispanie propinquum promon-
493 torio Sacro .598 

SEPTEM FRATRES septem sunt Mauritanie montes, interno 
494 

mari ex ordine suppositi, et a numero septem et a similitudine 
Fratres appellantur.599 Hi quidem olim frequentes elephanti-
bus fuere, hodie preter Yndiam nemo habet. 600 

SERIPHION promontorium est Thracie, Ebro flumini propin-
495 quus.''' 

SERIUS mons est Thracie. 602 

SYAGRIUM Arabie promontorium est. 603 
497 

SrGEU1;1 pr~montorium est Asye ea in parte ubi Hellespon- 498 
tus ap~rtlus dila~atur, o?positum urbi Calissie que in Europa 
est, et m eo opp1dum S1geum eque dictum et Hecube monu
mentum quod Cynoseme dicitur. 604 Huius in sinum Xantus 
Symoe~ti iu~ctu~ immictitur. 605 Dicitur autem Sigeus propter 
Hercuhs tac1turmtatem, quem cum nollet hospitio Laumedon 
suscipere tacens finxit abire et demum rediit hostiliter cuncta 
dissipans: 'sige' quippe 'silentium' sonat. 606 

SrGNIA mons est Minoris Asye circunfusus flumine Marsie 
499 cuius in radicibus Tyboton dvitas sita est. 607 ' 
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500 

501 
502 

504 

5o5 

510 

SILA seu SILEUM mons est Lucanie.608 

Sruos mons est Atthice regionis.609 

SINAY mons est in regione Madian super Arabiam, qui et 
Coreb et Oreb aliquando sacris in licteris nominatur.610 Rie 
excelsus plurimum est et altitudine ceteros superare videtur, et 
in eo Deum habitare veteres credidere, cum Moysi pascenti 
greges ardens in rubo apparuerit, precipiens ~li ut calciamenta 
solveret. Venerabilis quippe plurimis ex caus1s est. In hoc lex 
Moysi ab ipso Deo data est, cuius virga divino opere in serpen
tem conversa est et mox in virgam, cuius manus leprosa et de
mum sana facta est; ex petra huius virge ictu aqua excepta 
est.611 Et ne cuncta vetustiora recitem, novissime Caterine vit
ginis et ob Christi nomen pass7 corpus post suppliciui_n exani
me a divinis ministris in summ1tatem delatum atque p1e tumu-
latum est.612 

SION parvus in Ierusalem mons est, cuius in vertice quon-
dam civitatis arcem construi fecit David, a quo sacro carmine 
plurimum celebratus est.613 

SIPYLUS mons est maximus inter Lydiam et Frigiam, Tanta
lis olim dictus.614 In hoc quidem dixere prisci locum esse qui 
dicitur Acheloon, in quo Nympharum cubilia. Clarus vero est 
tumulis filiorum Niobis et mutatione ipsius in saxum.

61
' In eo 

lapidem cylindro similem nasci dicunt, non permictentem fi. 
lios inobedientes esse parentibus.616 

SIPYLUS mons fuit in Magnesia et in eodem loco Ciprius ci
vitas fuit, que una cum monte ab hyatu terre absorta est.617 

SrnA mons in tribu Dan est, in quo Thamnasara civitas Iesu 
filii Nave, in qua diu etiam post eiusdem Iesu sepulchrum vi-
sum est.618 · 

SITHON mons Thracie est perpetuis damnatus nivibus.
619 

SITHORIS mons est a Chio insula distans .LXIII. mil. pas
suum.620 

SLANIUS mons est Hibernie insule altissimus, dictus a Slanio 
rege in vertice eius sepulto.621 

SMARAGDON mons est Ethiopie mari supereminens Rubro, 
qui surgente sole flammas emictit usque ad horam quin
tam. 622 
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SoPHIM mons est Effraim.623 

SoPHORA mons est Yndie orientalis, iuxta quem habitave
runt filii Iectan filii Heber; ad quem Salamon classem quando 
transmisit non minus triennio itineri immorantem.624 

Sous promontorium in Mauritania est. 625 

SoLYMI Pisidie montes sunt. 626 

SoLOXIUS mons Terraconensis Hispanie est et ex Oretanis 
jugis Carpentanisque et Asturum a Betica atque Lusitania di
stinguitur. 627 

SoLURIUS mons est Hispanie, a singularitate dictus, cum so
Jus altior omnium videatur, vel quod solis radius in eo appareat 
antequam alibi oriatur.628 

SoMORUS mons est Syrie.629 

SoRACTIS mons est Hirpinorum, secundum alios Falisco
rum,630 olim Diti patri sacer, sed secundum alias Apollini, 631 in 
quo spelunca comperta latebram sibi elegit Silvester pontifex 
summus Costantino Cesare Augusto imperante Romanis.63' 

SPARNES mons est Attice regionis.633 

SPERCHIUM promontorium Thracie est, nobile Orphei vatis 
origine. 634 

STESIARUS mons est Molossorum.635 

STYMPHALON mons est Arcadie, in quo Hercules Stympha
Iidas occidit aves. 636 

STOPEDON promontorium est Cilicie haud longe a flumine 
Calidado in conspectu insule Cypri.637 

STRYMON mons est Thracie, ex quo Ebrus et Neston flumi
na emictuntur. 638 

SuBAR mons est in Galilea, insignis Helie prophete raptu et 
Helysei memoria ob fontem ab eo ibidem benedictum.639 

SuEvus mons est ab ortu solis Germanie initium faciens, et 
cum permaximus sit ad Cimbrorum usque promontorium ten
ditur. Ab hoc autem Suevi nuncupati sunt.640 

SUISMOTUM mons est Gallie Cisalpine apud Ligures.641 

SuNIUM promontorium est Attice regionis, finiens ad litus 
Ellados quod spectat ad orientem.642 Apud hoc aiunt ab Apol-
line sagittis occisum Phrontin Onitoridem gubernatorem navis 
Menelai, et a Menelao ibidem sepultum.643 
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529 SuRRENTUM promontorium Mauritanie, in occasum excur. 
rens montesque Brace includens.1'41 

530 

531 

5.3 2 
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541 
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T AlllM mons est inter antropophagos Scythas eminens, Oc. 
ceano septentrionalis iunctus, inter quem et Taurum Seres ha. 

bitant.'" 
TABOR mons est in medio Galilee mira rotunditate spectabì. 

lis atque sublirnis,"'6 qucm penes Nazareth civitas ex qua deno. 
minatus Salvator hurnani generis Christus. Venerabilis guidern 
mons istc est, cum solus in terris in suam transfiguratum divi
nitatem Christum viderit nondum passum. 

TABURIUS Syric mons est, Isacar terminans sortem.6'17 

TABURNUS mons est in Samnio, olivetis conspicuus.''48 

TAGER mons est in Hispania Olisippo propinquus, in quo 
eque sunt statuto anni tempore ex vento concipientes favo. 

nio."·19 

TAYGETA mons Laconum inter Lacedcmoniam et mare po-
situs, Libero patri et Apollini sacer olim.65 " 

TAMAN mons est Asye Maioris, inter quem et Taurum mon-
tem habitavcrunt filii Iapheth.''51 

TAMUS promontorium est, quod Taurus attollit collis: credo 

idem cum superiori.652 

TARPIUS Epyri mons iuxta Leucadam.653 

TARPEIUS mons est Rome, qui olim Saturnius, postea Capi-

tolinus dictus est.654 

TAUNUS mons est Germanie altissimus.6'' 

TAUROMENITANUS Sycilie mons est asper quod acutissimos 

habeat lapides.656 

TAURUS mons a multis idem cum Caucaso creditur. Nam 
Asyam omnem ab eois incipiens et in Cilicium mare desinens 
in duas fere equales dividit partes. Sane quantumcunque de 
Caucaso multa dieta sint, etsi reiterati fere videantur, de hoc 
veterum opiniones scripsisse non pigebit. Is igitur a primis 
orientis litoribus surgens Celidonia disterminatur promonto
rio, et ubi primum ab Y ndico sese extollit Occeano, in ocd
duum tendens per varios circumagitur flexus, hinc Phenicium, 
inde Ponticum, illinc Caspium Hyrcanumque adversus Meati-
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das paludes agitur. Ergo sic inter hec claustra coactus, post· 
quam supcrans i1cxuosus evadit ad cognata R.ipheorum mon
tiurn iuga infinitis fcrc nominibus el cxtrancis clarus incedit. 
Narn primo Edigis, mox Paropanisus, Circous, C:ompages, Pa
riadis, Coatras, Oreges, Oroantes, Impetus Taurusque dictus 
est. Et ubi semetipsum exuperat Caucasus, ubi ingentia emictit 
brachia Sarpedon, Toraccsius, Gragas iterumque Taurns no
minatur. Ubi vero dcclinat seque populis facilem cxhibet Por· 
tarum sibi vindicat nomina, quc alibi Armcnice, alibi C~spic, 
alibi Cilicic vocitantur. Et quia nunc, contractus et cffugicns 
aliquando maria, pluribus immiscetur gentibus, a dcxtris Hyr
canus et Caspius, a levo vero Pariedrus, Mortius, Amaronicus, 
Corosicus, Scythicus appellatus est, ab universa vero Grecia 
Ceraunius; et tandem dum in nostra cxit maria Taurus dictus 
est. 657 Ex quo ctsi longe plura scribi possint, hec superioribus, 
ubi dc Caucaso, iuncta dieta sufficiant. Solcrs autcm lcctor 
quod verius arhitrabitur id sequatur. 

TEMISTEA promontorium est in conspectu insularum Apro
disiarum positum, initio Pcrsidis propinquum.658 

TENARUS Laconie promontorium est circa finem Malei mon
tis, in quo quia hyatus est et ex eo, agente spiritu quodam, au
diuntur rumorcs et murmura progredì, Infcrorum vcteres di
xerc descensum. 659 

TENINTRUS Macedonie mons est proximus Apollonie. 660 

TEON OcHEMA mons est Ethiopum, iunctus Occeano occi
dentalis, flammis flagrans assiduis. 661 

THERMOPYLE mons est longissimus a Leucade in occidente 
incipiens et in Egeum mare haud longe a Demetriade civitate 
finiens omnemque Greciam per medium dividens Marthoum 
Epyrum, Perebiam et Magnesiam atque Thessali~m et Optio~ 
tas cum sinu Maliaco derelinquens, in austrum autem Etolie 
partem maiorem, Acarnaniam, Locridem atque Phocidem et 
Boetiam cum insula Euboea et Attica regione in modum pro
montorii sese in eum extollente, et una cum istis a tergo Pelo
ponnesum. Insignis quippe multorum egregiorum factotum 
tam Grecorum quam exteror~m ducum, sed potissime inclita 
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atque memorabili morte Leonide commilitonumque suorum et 
tam grandi quam turpi strage Persarum.662 

TETERCUS Ytalie mons Fiscella proximus.663 

TETRICUS mons Sabinorum est asperrimus.664 

TEUMESON mons Thebis propinquus, ex quo aiunt se preci. 
pitem dedisse una cum Melicerte filio Inonem Cadmi filiatn et 
Athamantis coniugem.665 Volunt apud hunc Rerculem alterum 
ex leonibus occidisse. 

TrcruNTA mons est Grecie, seu unus ex cacuminibus Ther-
mopylarum dicitur. 666 

TIFATA Campanie mons est, Capue supereminens civitati.667 

TIFERNUS mons est in Samnio.668 

TrLARUS mons est apud Molossos, et ibi Dodonei Iovis tem
plum. Circa huius montis radices centum vel ultra fontes exun

dare creduntur.669 

TYMNIAM promontorium est Thracie, et in eo urbes Hel
mydeson et Philias et Phinopolis; Rellesponto propin
quum.610 

TINOLUS, quem alii Tmolus ex i et n facientes m tantum scri
bunt, et ut credo bene, nam sic Greci sepe faciunt,671 mons est 
Cilicie vel Meonie et non nulli Lycie dicunt, croco et vitibus 
abundans et melle, habens ex parte una Sardos, ex altera lpe
plos, et ex eo Pactolus aurifer fluvius oritur.6" Ric Molus in 

superioribus nuncupatur. . . . . . . 
TrsEUS mons Grecie excelsus, Demetnad1 c1v1tat1 propm-

quus.673 
ToMARUS Ambrachie mons est.674 

TRAPEZE, quod Troezam aliqui vocant, promontorium Eu-
. . R li t 675 rope est, a quo primo se conc1tat e espon us. 

TREBANORUM mons est, ex quo Anio fluvius ortus in Tybe-

rim effluit.676 

TRISONE promontorium est, in quo Byzantium, ante Lygum 
dictum,677 Constantinopolis ultimo. 

562 VATICANUS mons est in quo Iovem nutritum dicunt ali-
qui.678 

563 VECILIUS mons Ytalie prope Algidum.679 
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VENERIS promontorium Cilicie cum eiusdem nominis oppi- 564 
do, Cypro propinquum.680 

VESEVUS seu VEsuws mons est Ligurie iuxta Alpes, inter 565 
ceteros Alpium clarissimus,681 cuius ex imis radicibus Padus 
erumpit fluvius.682 

VESEVUS Campanie mons est nulli montium coniunctus, un- 566 
dique vinetis atque fructetis abundans. Rinc ab euroaustro 
Pompeios in radicibus habuit atque Sarnum ab euro fere, sed 
remotius Beneventum et a Vulturno Capuam et a circio Nea
polim Chalcidensium Parthenopem dictam, in tumulo Sirene 
sedentem.683 Ex hoc enim maximo cum incolarum pavore Ne-
rone Cesare imperante repente tam grandis erupit circa verti-
cem fumus ut omnis brevi tractu temporis ab eo tegeretur re-
gio, nec evanuit illico quin imo per dies plures adeo conden-
sum permansit ut sublatis omnino solaribus radiis noctem fa-
ceret plurium dierum continuam, Tandem cum adiacentia om-
nia et ipsum mare quod in conspectu sub radicibus est ab occi-
duo complesset cineribus, cessans flammam ingentem e culmi-
ne montis evaporantem vidisse permisit, que multis seculis po-
stea exustos evomens lapides perduravit. Rodie nec fumus nec 
ignis emictitur, stat tamen in montis vertice hyatus ingens pre-
teriti testis incendii. Ruius autem in radicibus pugna fuit com
memorabilis inter Romanos atque Latinos, in qua P. Decius 
Mus consul se pro victoria obtinenda devovit diis Manibus et 
inde decubuit.684 Incole hodierni montem hunc vulgo Sum-
mam vocitant. 

VrMINALIS mons est Rame, a love Viminio nuncupatus.685 567 
VrNNIUS mons est Rispanie.686 568 
VosEGUS mons ets in finibus Ligonum, et ex eo Mosa pro- 569 

greditur fluvius.687 

URANIUS mons est. Rune in Epicrantia Carchedonensium 570 
esse aiunt, silvis omnimodis abundantem atque versicoloribus 
floribus variatum et ex eis viatoribus incolisque plurimum 
odoris fundentem; et ( quod longe maius est) in eo olei fontem 
asserunt habentis odorem corticis cedri, cui volentem propin-
quari mundum esse necesse est: et si sit, et si hauriatur ex ilio, 
oleum augeri. Preterea penes hunc fontem lapidem ingentis 
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· 1· · . rtliln dicunt et eurn estate flammam emictcre magmtm 1111s o . . . . _ , ... , ' 
l . , tcm cis cx {)arubus unde exalaverat 1gn1s ,1quc scatu-1yemc au . . . .11. '<l 
· · " , 1 parere adeo frigide ut glac1e1 sm11 ime Vl catur, nec r1gmes a) , · . 1 . . · · 

l . J, con tingere aut 1icr tcmpusculurn per, urare, qum imo 
10c e ,un . h ·1· 

l, d r t cstas et ignis · et e converso tota ycmc pros1 1t quam e m u a , , , , , 
aqua.'·'' . 689 

VoLTUR mons est Apuhc. 

ZAPAORTENUS mons Parthornm est, in q1;10 sita civitas Da-
b Ar •ace primo Parthorum rcge condita. Mon. s qmdern ran a s • · . . 

1 rl·mut'l et natura loci adeo mumtus ut mexpugna-amenus p u ', 
bilis videatut.690 . • • • 

ZEPHIR!UM promontorium Ytahc protendens m Yomum 
·1· ' . (,91 mare, in quo Peti 1a c1v1tas. . . _ . , 

ZIPH mons est squalidus vel cahgans scu nebulosus. Puto m 

Syria cst.692 

[Il. J DE SILVJS 

Silva, nemus et lucus idem. Vcrum silva primum ubicunguc r 
Jonge latcque apud Latinos arborum et potissime silvcstrium et 

ut plurimum infructuosarum multìtudo frcquens cxcrcvit dieta 
est, quasi 'soliva' idest solitaria, co quod raro ab hominibus 
frequcntctur; quc si alicui numini, more gcntilium vetusto, for
san dicata fuissct, illico a numinc nemoris sorticbatur nomcn, 
quod tamcn supcrstitionibus illis cessantìbus silvis minoribus 
in hodiernum usquc tribuitur. Lucus autem et silva et nemus 
esse potest, dum modo per ctatem et negligentiam frcquentia 
arborum et ramorum condcnsetur adco ut dici lux aufcratur 
solo, ex quo per antiphrasim silva vcl nemus quod obscurum 
est lucus postea appellatur. 

Cetcrum quia silve, uti barba hominum et mulierum crines, 2 

montium sunt ornamenta, ferarum domicilia ac pastorurn ar
mentorumque perscpe refugia nec non et multis mortalium 
opportunitatibus prestent commoda, postquam de montibus 
dictum est, de eis et nemoribus lucisque, et potissime de bis 
que apud auctores priscos famose sunt, singularis mernio fa
cienda est; in quibus, uti ante fecimus, etiam sequemur ordi
nem alphabeti et ab Albunea que primum se offert, Dei nomi-
ne invocato, sumemus exordium. 

ALBUNEA Hetruscorum fuit famosissima silva in qua etsi te- 3 
tri odoris fons esset non obstitit quin ad eam omnis Ytalie mul
titudo vetusto errore decepta pro responsis concurreret. Erat 
profecto seu in fonte seu arboris in trunco spirìtus aliquis im
mundus qui deceptis orantibus responsa daret ambigua.' 

ANGITIA nemus Marsis inclitum.2 4 

ARDUENNA silva Gallie est magnitudine sua celebris valde. 5 
Hec etenim per medios fines Treverorum a ripìs Rheni flurni-
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nis et Remorum initium ad Nervios usque pertinet milibusque 
passuum amplius .D. occupans.3 

6 A1uc1NUM nemus ab Arida oppido cui propinquum est no. 
men obtinuit, et apud priscos olim insigne fuit. In hoc quidein, 
post revocatum opere Esculapii ab Jnferis Yppolytum, ~ Diana 
guam persancte colebat ipse translatus ~~t.4 In hoc msuper 
Egeric fons, apud quem Numa Pompilms, hydromant1ain 
exerccns, se cum Egeria nympha de agendis consilium sumere 
simplicibus ostendebat.5 Apud hoc etiam nemus et Simon ma. 
gus Petti et Pauli adversarius, claudus iam post casum factus, 
misere expiravit. 6 

7 ARSIA Hetruscorum silva fuit, penes guam dum Valerius 
Publicola consul Romanorum adversus Veientes et Hetruscos, 
bellum pro Tarquiniis pulsis gerentes, in aciem descensurus es
set, repente e silva prodeuntem ingentem vocem audivit atque 
dicentem: "Uno plus Hetrusci cadent". Quod post obtentain a 
Valerio victoriam verum foisse compertum est, et Silvanum 
deum Romanis faventem hoc dixisse creditum.7 

8 AuGlJE seu AuGUITIE Lucanie nemus est.' 

9 BACENIS Germanie silva est infinite magnitudinis Cheruscos 

IO 

II 

J2 

dividens a Svevis et quasi nativi muri loco alternis eorum ad
versus se incursionibus obstaculum est.9 

BEBRYACUM nemus in Bithinia est, in quo aiunt quondam 
Amycum Bebriyciorum regem consuetum vìm hospitibus in
ferte, quam cum in eodem Polluci a Colchide redeunti facete 
conaretur, a Polluce occisus est. 10 

CIMINIA silva Hetrurie est olim permaxima et horrenda 
adeo ut nec mercatoribus esset pervia nec habitata latronibus, 
postea tamen apertissima facta est. N_am cum _nemo prete~ d~
cem eius eam esset intrare ausus, d1sponent1bus Romams m 
Hetruscos agere bellum, M. Fabio et C. Martio Rutiliano con
sulibus, primus qui illam transire ausus est Fabius in habitu 
pastorali uno tantum sociatus servo fuit. 11 

CLARIUM nemus est Colophonie, Apollini Clario consecra
tum." 
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CORYCIUM :1emus Thebis propinquum est, ab Ogygio rege 13 
suo a Thebams postea Ogygium nominatum. 13 

J)AUNIA silva apud Apulos (ut arbitror) est a Dauno eorum 14 
regc nuncupata.14 

DoDONA celebris inter poetas plurirnum silva est. Hec in 
l h 15 

Do( oneo monte C aonie freguens est, et in ea templum fuisse 
dicitur Dodoneo Iovi sacrum. Pertur preterea in hanc duas de 
celo columbas descendere solitas et veteribus insidere quercu-
bus et ex eis postulantibus dare responsa. Tandem ex eis, ut 
aiunt, altera transvolavit in Delphos Boetie civitatem et ibi 
Apollinis Delphici clarum fecit oraculum, altera ad Ammonis 
Iovis templum in Affricam transmigravit: et sic Dodona muta 
relicta est. 1' 

ERICINIA multis silvis nomen est,16 sed maior atque notior ea 16 
est guam apud Germanos etiam Greci veteres cognovere eam-
que dixere Oriciniam. Huius quidem latitudo novem dierum 
iter expedito homini patet. Oritur autem ab Helvetiorum et 
Ncmetum atque Turiacorum finibus et recta Danubii fluminis 
regione ad fines Dacorum et Anartium usque contingit. Inde 
se sinistrorsum flec'.ens propter immensam sui magnitudinem 
multarum gentium ±ines attingit et cum .XL. dierum in longitu
dinem eius progressus factus sit, nemo tamen ex Germanis est 
qui se audisse aliquem ad eius devenisse finem dicat, aut quo 
sub celo oriatur seu potius finiatur acceperit. 17 Multa quidem 
in ea ferarum sunt genera, cum quibus pro gloria robusti iuve-
nes silve propinqui exercentur. 18 

PHOLOE Thessalie silva est a Pholo centauro incola denomi- r7 
nata. 19 

GRYNEUM nemus in finibus Yoniis est et Apollini consecra- r8 
tum, in quo ferunt prisci Mopsum vatem fuisse Apollinis, qui 
et Griyneus etiam exinde cognominatus est, addentes in eo
dem aliquando Calcantem cum Mopso de divinandi peritia 
disputasse. 20 
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Yrn\ silva est Frigie, ab Y da monte in quo excrevit denornj. 
nata. Apud lune ad ostcntum somnii Hccube cffugiendurn 
expositus est Alcxander, qui postca Paris dictus est, et huius in 
vallibus dc pulchritudinc seu dignitate dearurn ab eode111 iudi. 
cium latum est." 

YDALJUM ncmus in insula Cypri est Veneri sacratum." 
YmmM nemus est Grecie in quo Liberi Patris filius cum fur. 

to subtraxisset pastori iuvencum et ad restitutionem cogeretur, 
patris auxilium invocavit, qui confcstim iuvcncum transforrna: 
vit in cervum et sic filium rubori surripuit et rapina ditavit." 

INIA silva est in Rhetia in qua Rl1enum atque Danubium ori
ri quidam tradiderunt. 2•1 

llYRCANIA ingens est silva adeo ut ab ca Hyrcania regio no. 
minetur Scythis contigua. Alit quippe animalia silvestria plura, 
sed tigres precipue. 25 

LAUREA silva olim in Latio propinqua Tyrrheno litori fuit in
signis; tandem excisa, ubi crat vicus edificatus est cui ab ea 
Laurentum nomen impositum cst.26 

LrnYSTRIS silva est, ut guidam dicunt, Thessalie, alii vero il
lam apud Bistonas esse confirmant; que, etsi multorum anima
lium altrix sit, ursos tamen pregrandes alit et validos.27 

LI'TANA silva est in Gallia Cisalpina in qua Galli Boi Lucium 
Postumium consulem legionesque Romanorum trucidavere.23 

MALITIOSA silva olim fuit in campo Sabino, penes quam 
Tullius Hostilius Romanorum rex adversus Sabinos hostes ha
buit pugnam et silvam victoria sua fecit insignem.29 

MARATH0NIDIS silva apud Marathonem montem in regione 
Attica est, in qua Y carus a rusticis ebriis occisus est et ab Eri
gone filia requisitus et canis ductu repertus. 30 In hac Theseus 
taurum regioni infestum occidit.31 

MoL0RCOS nemus est et Nemea silva vocatum, sed sic eo 
dictum quia dum accederet Hercules adversus leonem Ne
meum a Molorco pastore susceptus et hospitatus est, ob quod 
beneficium nemus postea Molorcum nuncupatum est.12 
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NASSAIYIONUM ncmus apud ;,hssarnoncs est, ad quocl sunt 00 
gu1 v1el111t I Icrculem accessissc et ibidem opprcssissc leo
ncm.' 

Nm,IEl\~ilva est inter et Thebas, apud quam l 1 

Lycurgus. Hecqmdem clara est ob lconcm ab I-:lerrnle in ea
dcm supcrntum'' et ob agoncrn annuum in honorem Archcmo-
rt, occ1s1 a serpente durn llypsypilcs nutrix Langiam rnostraret 
Argiv1s, cdchratum. ,,, 

P1\RTIIJ:NIU~! nernus est Arcadie in quo quondam luppitcr 32 

translo:·matus m Dianam Calistcmem \'Ìrginem viciavit.'' Dic
tun: e~lm Parthenium a virginihus gue in eo consuevc:rant ve
nat1ornbus cxcrccri. '' Nam 'parthcnias' grcce, 'virgo' latine so-
nat. 

PELil,:,\lncrnus apud monrem Pclion et ah eo denominatum 33 
credo, Chirorns centauri domicilio clarum." 

PLANC'~'US _silva est haud longc a Icrowlimis, in quo dudurn 34 
Dav1d ret1nu1t excrcHum suum. 

PROXTNNE silva est Argo propinqua.' 1 

35 

SILA Brutiorurn est silva. 
36 

STY:V!P!Hc!ALIS silva est in Stymphalo monte, in qua Hcrculcs 
Stympha 1 as occidit aves,'3 37 

T~GEA silva est Arcadie in qua Pan Arcadum deus honore 3s 
plunmo colebatur:-

TEMPE nemus es.t Hemo~ie inter Ossam et Olympum, cuius 39 
~er_ med1um Pene1us amms a Pindo monte veniens discur
nt.-0 

. THnIB,RA silva est Troie propinqua sacra Apollini, et in ea 40 
ems tempJum, Thymbrei Apollinis nominatum, in quo Achilles 
ab ~ecuba deceptus per insidias noctu a Paride vulneratus et 
ocnsus rnerm1s est.46 Dicitur autem silva hec a thvmbra h rb 
qua abu~dat plurimum: hanc autem herbam aiunt'latine voecar: 
cyanem. 4 

URBS silva est prope Ticinurn Gallie Cisalpine." 
4r 
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ZONE ncmora sunt haud longc ab_ Hcbro tlurninc et pro
-,· - s ,1.1· 11hione ThrKic, 4uc quidem sccuta d1cuntur ca-montuuu , e - ' 

nentcm cythara Orphcum.' 1 

[Ill. l DE Hl:'-iTIBUS 

Postquam de montibus et ornatu corum, silvis atque ncmo- 1 

ribus cxpeditum est, antequam progrcdiamur ad flurnina 
explicuisse dc fontibus his quos celcbrcs antiquorum fcccre 
traditioncs non crit absurdum Est igitur fons cuiuscunque flu
minis scu altcrius congrcgationis aquarum initium, a fondendo 
dictus, Et ideo, cum parentes filiis preponcndi sint, fontcs lo-
co parcntum lacubus fluminihusque preponcmus et quasi 
montium partus post eos cxplicitos adnectcmus. Fons ergo ali
qualis in primo e visccribus terre exitu aquarum congregatio 
est_, in se non nunquam aliquandiu subsistcns, esto ut pluri
mum postca aut in rivum tenucm aut in amplius flumcn proce
dat. Quos cum eorum mirabilibus exponentes, ut in prclibatis 
factum est sic, prestante Deo, ordinem servabirnus alphabeti. 
Et quoniam persepe amcnissimi sunt et vcncreis dcliciis vidcn-
tur suo temporc esse conformcs, ab Acidalio fonte olim Veneri 
consecrato sumemus initium. 

AcIDALIUS fons est in Orcomeno civitate Boetie, qui quidem 2 

Veneri sacer fuit, et ab eo Venus etiam Acidalia aliquando no
minata est- In hoc autem dixere poete Gratias tres Iovis filias, 
que Veneri obsequentes sunt, lavari consuetas, volentes osten
dere sub figmento qualis sit fontis huius proprietas, cum no
men etiam faciat manifestum. 'Acida' quidem grece, latine 'cu-
ra' sonat, qua plurimum infestantur amantes, et in qua lavare, 
idest a sordibus excutere, debemus gratias, ut aut non conce
damus indignis aut illas sincero animo meritis largiamur.2 

Acmuws agri V enafrani in Campania fons est, egris oculis 3 
mederi consuetus. 3 

Acruus fons est in Sycilia, ex quo talis fertur fabula. Acis iu- 4 
\'enis quidam Syculus Galatheam nympham amavit et ab illa 
amabatur, quam cum amaret Poliphemus cyclops et spemi se 
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cerneret vidissetque Acim Galathee misceri, iratus eum occi. 
dit. Qui Galathee nymphe dilecte sue precibus in fontem sui 
nominis a Neptuno conversus est.4 

5 
AGANIPPE fons est Boetie celebris plurimum eo quod Musis 

dicatus sit, a quo et ipse Muse Aganippe non nunquam nuncu-

pate sunt.5 
• • 

6 ALBUNEA fons est in altissimis montibus Tyburtmts, qui sic 
ab aque qualitate denominatus est. Rune non nulli Leuco
theam etiam vocavere.6 

7 
Aus fons est in potionibus adeo suavis ut nulla potius aqua 

desideretur. 7 

8 AMIMONEUS fons est apud Argos ab Amimone Danai regis 
Argivorum denominatus, ex quo talis consuevit narrati fabula. 
Amimon cum studiose in quadam silva iaculo venaretur, minus 
advertens percussit Satyrum; quam cum vellet Satyrus viciare, 
illa Neptuni auxilium deprecata est. Ipse autem, fugato Satyro, 
illam oppressit et ex ea suscepit Nauplium, postea Palamedis 
patrem, fontemque loco propinquum et fl~men ab ea d_enom(
navit.' Alii dicunt eam vite tedio affectam m fontem sul nom1-
nis fuisse conversam.' 

9 ANXIR fons Volscorum fuit haud longe a Terracina, que An-
xir antea dieta est, 10 qui, eo quod ignaris letalem haustum pre
beret ab incolis iniectis lapidibus et terra oppletus est. 11 

10 A~N fons est ab Aonia regione in qua est denominatus, Mu-
sis sacer, a quo et ipse vocantur Aonides. 12 

n APOLLINIS fons est in Lycia, Turius appellatus. 13 

12 ARCHEMORUS fons est est in Nemea silva, iuxta quem cele-
bratur agon in honorem Archemori Lycurgi regis filii et ab eo
dem denominatus, cum antea diceretur Langia. 14 

13 ARCHIDEMIA Sycilie fons est in agro effluens Syracusano.1
' 

14 ARETH fons est Syrie apud quem Gedeon adversus Madiani-
tas tendens castrametatus est. 16 

15 ARETHUSA fons est Sycilie Syracusarum proxima muris ea in 
parte que dicitur Achradin~,17 c_elebris plur)mu_m poetarum 
carminibus ex quo consuevtt tahs fabula rec1tat1: Arethusam 
Elidis fuiss~ nympham et se lavantem in Alpheo Elidis flumine 
ab eodem fuisse dilectam, quem cum ipsa fugeret eiusque se-

DE MONTIBUS, SILVIS, FONTIBUS, LACUBUS, ... [III.] 1883 

quentis circuitionibus teneretur aiunt deorum implorasse auxi
lium, quo in fontem sui nominis versa est; cuius undis cum mi
sceri vellet se Alpheus, deorum miseratione per subterraneos 
rneatus evasit in Syciliam, quam etiam secutus per eosdem 
rneatus Alpheus ibidem immixtus est. 18 Alii eam Syculam di
cunt fuisse nympham et ab Alpheo ex Elide veniente in Syci
liam fuisse dilectam. 19 Sed seu ab Elide fons veniat seu in Syci
!ia oriatur, hoc pro comperto habetur: Alpheum ab Elide in 
Syciliam penetrare fontique predicto misceri, cuius rei eviden
tissimum aiunt esse argumentum fontem Arethusam de quin
quennio in quinquennium emictere purgamenta, nec illa aliud 
apparere quam stercora hostiarum in Alpheum apud Elidem in 
sacris Olympiacis secundo flumine proiecta et sic in Arethu
sam delata.20 Rune insuper fontem dicunt non nulli de quin
quennio in quinquennium translocari,21 

ARETHUSA fons est alter a superiori in Ythachia erumpens 16 
apud petram que Corax denominatur, ex quo talis recitatur fa
bula. Fuit Corax venator quidam qui, quacunque de causa fe
cerit, ex petra illa in mare se precipitem dedit, a se petre no
rnen relinquens; cuius Arethusa mater precipitium videns, egre 
ferens in proximum se fontem miseranda deiecit et fonti mor-
tua nomen dedit.22 

ARETHUSA et hic a superioribus fons est alius (ut quibusdam 17 
placet) in agro Thebano.23 

ARTACHIIN fons est apud Listrigonas.24 18 
AsvAMEUS fons est circa Tiana Orcio Iovi sacer, eo sic voci- 19 

tatus quia sic incole vocent aquas, Is quidem plurimum mira
bilis est. Nam, ut fertur, aque eius ex subterraneis meatibus fri
gidissime in fontem veniunt, in quo illico fervent, et ex astanti-
bus incolis bis qui pro re aliqua rite iuraverunt suavis potui et 
dulcis est, deierantibus vero adversa et, ex fonte prosiliens tan
quam in hostes, oculos, pedes manusque talium feriens hydro
pisim atque depilationis egritudines infert. Nec est lesis abire 
possibile, donec suum periurium confiteantur bis quorum in 
preiudicium deierarunt.25 

BAIARUM fontes memoratu quidem dignissimi sunt. Nam 20 

parvo soli spacio plurimi salubresque omnes scaturiunt. Baie 
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autem locus est inter Puteolos et Miseni monimentum secus 
Campanum mare, non longurn litoris tractum occupans, tanta 
ccli benignitate et agrorum fettilitate atque nemorum et mal'is 
amenitate conspicuus et optabilis ut olirn in se posset Romanos 
attrahere proceres et Roma rclicta hyeme atque vere detinere 
toto: quod satis edificia ingentia et vetustate semesa testantur. 
Et, quod non parum eis ignominie infert, apparent adhuc con
chiliorurn et pisciurn medio in gutgite carccres. Est et prete
rea templorum insignis. Nam ibi videre est Apollinis oraculun1 

ingens opificurn artificio, non deitatc nurninis venerabile, Si
bylle insuper Averno supcrerninens lacui vetustissimarn atquc 
ingentem edem, et quod non nulli templum fuis_se Veneris at
bitrantur, pre ceteris neglcctum. Quid multa? fontium abun
dantissimus est, et omnes pro diversitate diversis egritudinibus 
prestant remedium salutare, et, quod mira?ile est: :1bicunque 
in litote fodias, facile et fere circa ipsam soh superhe1em tepen
tes comperies undas morbisque aliarum more medentes: qui
bus vero conferant prebet experientia documentum.27 Sed in
ter alios a ceteris semotus est in litore precipuus unus quem 
Tritolim indigene vocant. Hic quidem exciso manibus monte 
superba testudine atque ampio habitaculo conspicuus estuan
tis Occeani maris more bis in die fervidas eructat undas et toti
dem tepentes absorbet, et opitulans infirmitatibus variis cete

ros excedit indita fama. 
BANDUSIE fons est limpidissimus.28 

Brnus fons est Mesopotamie haud longe a Carris,29 ex quo 
fabula talis. Biblis Cauni fuit soror eumque infausto amore di
lexit, qui cum sororis amorem horresceret et fugeret, infelix il
lum usque Carras frustra secuta est; ibi autem doloris impa
tiens miseratione deorum in fontem sui nominis conversa 

est.30 

23 BrTUMINIS fons est, ut arbitrari possum, apud Ethiopas iu-

xta Corambim.31 

24 BLANDUS fons est iuxta Senam Iuliam, aquarum abundans, 
et quia opportunitatibus incolarum copia sua blandiri videtur 

Blandi nomen consecutus est.32 
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CAPHARKAUJ\f fons est Galilce guern plcri4ue crcdunl per 25 

subterraneos trarnitcs a Nylo flumine derivari, eo quod piscem 
procreet coracinum nusquam alihi preter hunc in fontern 
quam in Nylo repcrturn. ' 1 

CALLIROE fons est Attice rcgionis llO\'Clll effluens rivulis.' 1 26 

CALUROE aher a superiori fons est et mcdi ce salubritatis fert 27 
gloriam, haud longe scaturicns a Ierosolima; sic ab ipso aqua
rum preconio norninatus. 1" 

CALLIPIA fons est in Epheso civitate penes exirnium Amazo- 28 
nurn opus, Diane Ephesie templum. 3'' 

CAr,!Ei'\ARU;\! fons Rome fuit.'. 29 
CAMIJ\ON fons est calidas aquas habens citra fervorem, guas 30 

si vino miscueris triduo potionis calorem servant. 
CARMAillENIS ìvieonie fons est. 31 
CASTALIUS fons est poetis familiaris plurimum, cum J\ilusis 32 

sacer sit. Hic in Parnaso monte est, et dicitur Castalius a virgi-
ne quadam Castalia, quc cum illi Apollo virn vellet inferte in 
fontem se precipitcm cledit et in eo nomen vitamgue reli
quit.'0 

CHEBROi'\ fons est Iuclee apud quem expugnatus fuit Ismael 33 
vir nequam ex genere Davicl qui post desolatam Hicrusalem a 
Nabuzarda principe regis Babilonie multos Iudeos occide
rat.41 

CELPISIA fons est Attice regionis. 42 34 
CHII fons in insula Chio est, a qua etiam denominatus, ex 35 

cuius aqua si quis potaverit hebes efficitur." 
CYANE Sycilie fons est in agro Syracusano" de qua talem ve- 36 

teres fabulam recitabant. Fuit Cyane Sycula nympha et Proser
pine socia gue cum cerneret illam asportati a Plutone iter rap
toris voluit impedire nec potuit. Tandem se spretam videns do
lore deflens nimio in fontem sui nominis mutata est,'' esto sint 
qui dicant eam stagnlll11 esse seu paludem." 

CICERONIS fons haud longe a Puteolis est, calidas emictens 37 
aquas que egris oculis plurimum conferunt. Et ideo Ciceronis 
vocatur quia in villa eius guam Academiam vocaverat, ea in via 
que ab Annio lacu fert Puteolos, est. Nec tamen eo vivente 
fans erat, sed brevi interposito post eius necem tempore illam 
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Antistio Vetcrc possidente cius in parte prima prorupit, quen1 

etiam Laurcas Tullius, unus cx libcrtis olim Tullii, carrninibus 
cclebrem reddidit, ut appareat darum homincm dum vivcret 
scientia sua mcntalibus mortalium oculis prestitissc mcdelain 
et sic eius possessionem eo dduncto prestare corporcis." 

38 Crzrcus fons apud Cizicum Asyc civitatem sit cxistimo et a 
civitatc <lenominatus, esto Cupidinis fons ab aliquibus nuncu
pctur; a quo putarunt vcteres Vcncris incendia abokri. 

39 Cu\NIUS in Campania fans est apud Acerras, qucm aiunt in-
cole dum crcverit circumadiacentium agrorum presagire pe

stem:19 
40 CLEON fons est Asye Minoris haud longc a Cilene Marsve 

civitate.50 • 

4r CLITOR Arcadie fons est, qui potus odium inducit vini." 
42 CLITUMNUS (ut quidam dicunt) Mevanic fons est. alii Um-

brie lacum et circa eum maximos boves gigni," alii vero Meva

nie flumen asserunt.54 

43 CoRALIS fons Carphati.55 

44 CRUNESCOR seu CRUNOS Attice regionis fans cst.56 

45 DAN fons est in Libano monte, ex quo progreditur fluvius 
qui nomen fontis tam diu scrvat donec alteri cx eodem monte 
effluenti, cui nomen lor, iungatur. Iuncti autcm simul Iorda
nem faciunt flumen.5' 

46 DAULOTOS fons est Sabeorum.58 

47 DEBRIS fans est apud Matelge oppidum Garamantum, mire 
conditionis. Eius quidem aque a meridie usque in mediam 
noctem ferventissime sunt, a media vero nocte in meridiem 
usque econtra frigidtssime.59 

48 DELIUS fans Diane sacer est, et ab eo ipsa Delia denominata 

est.60 

49 DYRCES fons est Boetie Thebis proximus, ex quo talis narra-
tur fabula. Anthiopa Nictei regis filia nupsit Lynceo regi The
barum, qui eo quod comperisset eam ex love concepisse illam 
abdicavit et Dyrcem superinduxit, que, timens ne Lynceus 
traheretur in amorem Anthiope, illam carcerari iussit. Sane 
cum Anthiopa Amphionem et Zethum peperisset, carcere libe-
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rata adulw~ filios irritavit in Lynccum et Dyrccm: qui, ucciso 
Lynceo et Jhcharnrn occupato regno, Dyrcem indomitis rauris 
alligavcrc, qui dum cam traxisscnt atque occidisscnt ubi posté'.a 
fons Dyrccs erupit rcliqucre, quern quidcm cx cadem Dncc, 
miserallonc deorun1 in fontcm mutata, factum atque dc1{orni
natum quidam volunL'' 

DORA fons est Saheorum. ·' 

EDIPODE fons est credo ab Edipo rcgc Thebarnm 51 
dcnominatus,'' 1 

EGERIA fons est in Aricino ncmorc Aricic propinquum 52 
quem Numa Pompilius Romanorurn rcx Camenis dicavit, e~ 
cum ex opaco spccu progrcdcrcntur aque, ad fidem dictis au
gendam ibidem se dcam consulturum dc agcndis fingcbat. cum 
hidromantiam cxerccret solus.'" · 

EGELON fons est in Frigia haud longc a fonte j\,farsvc, 65 53 
ENA fons est, a quo et locus in quo i:st Ena dcnomina.tus, ubi 54 

quondam ingens fuit ydolum toti regioni venerabile. Hic au-
tem locus propinquus est Tanne, vico grandi intra Heliam et 
Dyospolim. 

fawscABELES fons est in Arabia quod nomen camelorum 55 
fons sonat. ' 

EPIGRAl\IEA fons est Boetie apud quem quidam arbitrantur 56 
Cadmum caracteres licterarum excogitasse. 6s 

EscULAPII fons Athenis est, et que in eo merguntur in Phale- 57 
rio flumine in Atrino campo delata comperiuntur." 

Essus fons Fodi. 5s 
ExM,I_PHEUS parvus fons apud Callipodas est, qui Scythe 59 

sunt, H1c adeo amaras emictit aquas ut Hypanem, permaxi
mum Scytharum fluvium, quam cito illi miscetur, omnem red-
dat amarum, cum eo usque dulcis atque potabilis fuerit. 71 

FRIGIDI fontes in agro sunt Ardeatino odore sulphureo fetidi. 72 60 
FLUTIA Sycilie fons est." 6r 

GARGA fons est Eubee, in quo se balneantem Dianam vidit 62 
Acteon, a qua mutatus in cervum secus hunc fontem a suis ca
nibus laceratus est. 74 
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63 GARGAPHIE fons est Boetie, Diane quondam seu Recati sa. 
cer, quem eundem cum superiori quidam putant, nec obstat 
locorum divcrsitas, cum facile uno pro altero sumi potuerit: 
non enim Eubea alio medio quam Euripo a Boetia separa. 
tur. 

64 GEON fons est in Iudea, apud quem Salomon a Nathan pro. 
pheta et Sadoch sacerdote in regcm Iudeorum unctus cst.16 

65 GERON in Esciacodice fons est, ex quo bibentes oves si albe 
sint efficiuntur nigre. n 

66 lEZARA fons est Samarie propinquus, in quo Samarite, cor-
pus occisi Acab rcgis sui referentes Samariam, currum eìus 
sanguine regio respersum lavarunt. 78 

67 lMEA fons est Attice regionis.79 

68 lNESSA fons est apud Rhodios a quo et Sycilie civitas nuncu-
pata. 80 

69 loB fons in Y dumea est qui (ut aiunt) colorem mutat quater 
in anno, pulverulentum, sanguineum, viridem atque limpidum, 
ternis mensibus unumquenque conservans. 81 

70 Iovrs fons in Dodonc est duplici de causa mirabilis. Nam 
cum frigidus sit, si mergantur ardentes faces illas more aliorum 
extinguit, extinctas autem accendit. Preterea semper in meri
die deficit, cum circa medium noctis exundet, quam ob cau
sam anapauomenon vocatur ab incolis.82 

71 YPPOCRENE fons est Boetie.83 Rune aliqui fingunt ob equi 
Pegasi percussionem factum, et hinc denominatum. Quod qui
dem figmentum facile detegitur si secundum quosdam inspi
ciatur hystoria. Volunt quidam Cadmum equo insidentem, 
dum sedem sibi sociisque perquireret primo apud hunc fon
tem constitisse, et quia licterarum grecarum repertor fuit, qua
rum forsan meditacionem ibidem sumpsit, illum Musis sacer 
esse voluit. 84 

72 luTURNA fons est in Ytalia apud Numicum fluvium, et quia 
saluberrimus sit Iuturne a iuvando nomen sortitus est. De hoc 
enim fonte Romam ad sacra aquam deferre semper consuevit 
antiquitas. 85 
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LANGIA fons est in Nemea silva, quem penes agon annuus 73 
celcbrabatur Archemoro Lycurgi filio, a quo postmodum A1·
chemorus denominatus est. 86 

LARINE fons est Attice regionis.87 74 
LERNEUS fans est qucm aiunt Ncptunum, postquam 75 

Amymonem filiam Danai a Satyro liberatam compressit, locum 
tridente percussissc et fontcm produxissc Lerncum et eum qui 
ex eo progreditur fluvium Amimoncm a compressa virgincm 
riominavit. 88 Rune tamen aliorum secuti opinionem supra 
Amimoncum scripsìmus fontem. 

LETHNUS fons est Arcadie cuius aquas aiunt abortus fieri 76 
non pati.'' 

LEUCOGEI fontcs intcr Puteolos et Neapolirn sunt qui oculis 7ì 
medentur egris.90 

LmETROS Nlagnesìe fons est ìvlusis sacer, a quo Muse dicun- 78 
tur Libetrides.9' 

Lmus Arcadie fons qui abortus fieri non patitur. 79 
LIRIOPE fons est in quo aiunt se primo vidisse Narcisum et 80 

amore sui captum eum penes occubuisse.93 

MAGIA Sycilie fons est in agro Syracusano.94 8r 
MARSIA fans est in Frigia ad Cilenarum oppidum.95 82 

MELLE fons est in Estiato ex cuius aqua si biberint nigre 83 
oves albe efficiuntur. 96 

MENAIS fons est in Sycilia apud Leontides, per quem iurare 84 
timent.97 

MESSEIS Thessalie fons est. 98 85 
MoLus fons est in insula Delo, quem aiunt eodem tempore 86 

cum Nylo flumine crescere atque decrescere.99 

MITURNION fons est in Argolico sinu.108 37 

NAsTo fons est in tribu Beniamin, quem alii Napto vo- 88 
cant.101 

NEMINICA fons est in agro Reatino.102 89 

NEPTUNUS fons fuit apud Terracinam, ex quo qui inadver- 90 
tentes biberint occidebantur, quam ob rem ab antiquis ob
structus est. Rune supra Anxurem nominavimus. 103 
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NYMPHEUS fons est penc:s quern gentilcs Nympharum nomi
na celcbrnbanL:,,: 

NYOllEA fons est in Argolico sinu. 

93 OESTRL'M fons est Svcilic apud qucm ìvlusc coluntur. 

94 1-ImnoRUI\I fons iuxta collem Libani montis cfHucns l1umen 
facit quod inter Tripolim et Iortosam mari miscetur. ,,, 

95 PANEUS fons est sub Libano monte, in quo si qua natantia 
proiciantur in bcum cui Phiala nomcn cuncta reperiuntur. 

96 PEGASEUS fons est in monte Parnaso i'.viusis saccr et a Pegaso 
equo ungula factus, et inde Pegascus nuncupatus, cum et alia 

illi sint nomina plura. 
PIPLEUS fons est Macedonie ìv[usis saceri:n et a quo 

vocitate Piplee sunt. " 
97 

9s P1RENE fons est Corinthi. 112 

99 PITONIA fons est salubcrrimus apud Marsos. Oritur quidern 

100 

IOI 

102 

103 

104 

105 

106 

in ultimis Pelignorum montibus et amplis egurgitationibus ef. 
flucns Marsos transiens et lacum Fucinum, mergitur in specu 
et in Tvburtino agro effunditur iterum, cx quo factis fornicibus 
primu~ pcrducere Romam Ancus 1vlarcius ex regibus unus au
spicatus est, post quem Q. Marcius Rex tunc pretor, et post 
eum ultimus restauravit ìvl. Agrippa. 

PROTHESIS fons est apud Thesiphontem Persarum civita-

tem. 1" 

PsAMATHE fons est apud Thebas.' 0 

REGIE AQVE fons est Epyri haud longe a castello Macroce

raunis et Cuna. 116 

RoGEL fons est in tribu Beniamin quem penes Adonias victi-

mas immolatus est. 11 ' 

Rom0RUM fons est in Chersoneso qui de novennio in no-

vennium egerit purgamenta.ll' 
RoTRINI fontes in Frigia sunt agro Agaseno propinqui et 

Apamie civitati. rn ... 
RUBRUS fons est Ethiopie ex quo qui biberit lymphatus elh-

citur.120 
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SACER fons in Epyro est frigidissimus et spectatc divcrsitatis. 
'.';am si in co ardentem dcmerscris facem extinguit, cxtinctas 
intlarnmat. Hunc suprn lovis fontcm diximus. 21 

SAUli\C:ES fons est in Caria secus Halicarnassum civitatem 
qni falsa multorum opinione crcditur venereum morbum im
plicare bibentibus., et ob id illud pocticum exortum 
putant quod legitur de Hermaphrodito a nympha Salmace 
adamato, quem aiunt dun lavarctur in fonte a Salmace captum 
et ex duobus eis Salmacis corpus Lmurn utrumque se
xum habcns facturn sit. Scd longe alia causa locum prestitit fic-

et a minus intclligcntibus infamia fonti exorta est. Estete
nirn fontis huius aqua pcrlucida et egregio sapore delectabilis 
gustui, et cum Nvdas quidam et Arcvanias ab Argis venientes 
Troezen coloniam deduxissent barbaros incolas, Caras scilicet 
et Lelegas, eiccerunt, qui pulsis scdibus montana adlacentia 
petierunt et ladrociniis ceperunt novos infestare inquilinos. 
Ceterum cum ex colonia unus sccus fontem aque bonitate 
tractus tabernam meritoriam condidisset eamque rebus omni
bus questus causa ad alliciendos in cibum homincs complesset, 
cont111uando per tempus factum est ut ex barbaris scu necess
sitate cibi seu delectatione quosdam traheret, post quos et alii 
advenere loci fama attrahente, et sic consuetudinem cum Gre
cis sumentcs paulatim cfferatos cepere linquere mores et hu
manitate quadam molliri, et tandem ex belluis mites effici ho
mines; et sic non effeminatos in Venerem, ut quidam intelli
gunt, reddidit sed ab asperitate nimia et silvestri ad humanam 
mansuetudinem revocavit, et cum advenis hostibus concives 
faciens in amicitiam perpetuam copulavit. 122 

SALSULAE fons est N arbonensis provincie non dulcibus 
aquis defluens sed salsioribus quam sint maris, ut nomen meri
to sortiretur. Distat autem modicum a lacu Rubreso qui Ata
xern recipit fluvium. "3 

SAMES fons est in tribu Beniamin. "' 
SrLOA fons est in radicibus montis Syon non iugibus effluens 

aquis, sed horis certis et diebus aliquibus bullit. 125 Rune qui
dam volunt ex Piscina Probatica fluere. " 6 
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SrNOMOTOE notissimus Achaie fons est haud longe ab oppi. 
do Patras. 127 

Sous fons in Cyrenaica regione est in medio nemoris quod 
Ammonius dicitur, qui profecto habita consideratione ad mu
tationes eiusdem mirabilis est. Sole quidem surgente aiunt 
aquas eius emanare tepidas, calescente meri~ie frigidas, eo in 
vesperam inclinante tepefieri, nocte autem mtempesta ferve.; 
scere, et in tepiditatem reverti dum diei propinquior nox acce
dit.12s 

SoRGIA a surgendo dictus in Narbonensi provincia, loco qui 
dicitur Vallis Clausa, fons nobilissimus est. Nam e specu quo
dam abditissimo saxei montis tanta aquarum erumpit abun
dantia ut abyssi putes aperiri fontes, mitius tamen anni tempe
state quadam exundans; et, cum datissima aqua sit et amena 
gustui, illico facta fluvius optimorum pisci~m ferax est, pr?du
cens in fondo sui herbam adeo bobus sap1dam ut demers1s ad 
illam carpendam sub undis capitibus assidue pascentes fere ad 
suffocationem usque detineant. Inde inter asperrimas cautes 
effluens parvo contenta cursu in Rhodanum mergitur. 129 Cele
bris quidem et antiquorum preconio et aquarum copia et piJ 
scium atque herbarum fertilitate est, sed longe celebrior in po
sterum factus novi hospitis carmine et incolatu. Apud hunc 
quidem nostro evo solitudinis avidus, eo quod a frequentia ho, 
minum omnino semotus videretur locus, vir inclitus Franciscus 
Petrarca poeta clarissimus, concivis atque preceptor meus, se0 

cessit nova Babilone postposita130 et parvo sibi comparato do, 
micilio et agello, agricultoris sui contentus obsequio, abdicatis 
lasciviis omnibus cum honestate atque sanctitate mirabili ibi
dem iuventutis florem omnem fere consumpsit. Etsi solitudinis 
amenitate plurimum teneretur, non tamen detestabili aut va
cuo odo tempus trivit, quin imo sacris et assiduis vacans stu
diis131 inter scopulos montium umbrasquc nemorum, teste so
noro fonte, Af/ricam librum egregium heroico carmine gesta 
primi Scipionis Affricani cantans arte mira composuit, sic et 
Buccolicum carmen conspicuum, sic Metricas epistolas plures, 
sic et prosaice Invectivas in medicum et epistolas multas et lau: 
dabiles ad amicos; ac insuper ad Philippum Cavalicensem epi; 
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scopum132 De vita solitaria librum tam exquisito atque sublimi 
stilo ut divino potius quam humano editus videatur ingenio. 
Quam ob rem quasi obsoleto veteri aquarum miraculo, post 
eius discessum etatis fervore superato tanquam sacrarium 
quoddam et quodam numine plenum eius hospitium visitant 
incole, ostendentes locum miraculi ignaris et peregrinis. Nec 
dubium quin adhuc filii, nepotes et qui nascentur ab illis 
ampliori cum honore tanti vatis admiratione vestigia venerentur. 

SPANDEUS fons est in insula Asye Coa. m 

T AMARITIE Cantabrie fontes sunt. N am cum tres sint inter se 
octonis distantes pedibus, in alveum unum coeunt vasto amne. 
fii quidem, esto eius vicinus fons sit sine intermissione affluen
tissimus, singulis tamen diebus duodecies siccantur, et vigesies 
aliquando, quod in augurium Cantabri sumunt. 134 

TAMOS fons Arabum est haud longe a monte Eo. 135 

TESIARUM fons est conceptus mulieribus representans. 136 

TrMA fons est apud Colophoniam in Apollinis Clarii spelun-
ca, ex potu cuius miranda redduntur oracula, vita tamen bi
bentium breviore. 137 

TuRIUS fons est in promontorio Ethiopie a navigantibus 

VELINI fontes Ytalie ultra Interamnas sunt. 159 

VrnurNus apud Laconas fons est. 140 
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ZAME fons est in Affrica ex cuius aqua si quis biberit cano- 123 
ram faciet vocem. 141 
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r Erat animus michi, cum de fontibus dictum esset, ut de flu. 
minibus scriberem. Sed quia persepe cernimus fluvios qu0• 

sdam e lacubus exundare aut susceptos ex eis emergere, muta
re propositum satius esse ratus sum et lacus primo famosos ap. 
ponere, ne, si post posuerim, ab hostiis in fontes videar flutni
na revocasse. 

2 Est ergo lacus aquarum pregrandis copia ex occultis terre 
meatibus in unum deveniens atque consistens locum, ex quo 
non nulli aiunt lacum dici quasi aquarum locum. 1 Hos quidem 
maximo mortalium commodo per terrarum ambitum passìtn 
natura rerum disposuit; et, quicquid aliqui dixerint, longe a 
fontibus alienos. Augentur autem fontes et minuuntur facile 
pluviis aliisque supervenientibus atque cessantibus undis, uhi 
lacus absque incremento aut sorbere ingentia flumina aut tan
quam hospites suscipere atque emictere illico cernimus. Ha
bent et exitus fontes in rivos vel fluvios; lacus, non dicam om. 
nes sed ut plurimum, nullos habent, esto ignoremus quonam 
recondant pluvias et torrentes. Ferunt et grandia navigia lacus, 
fontibus vero nec minimis innatant cortices. Preterea fontes 
nullos aut parvulos alunt pisces, ubi ex lacubus fere omnibus 
maximos atque sapidos piscantes assumimus. 

3 Sunt et qui dicant, quod longe inconvenientius est, lacus 
idem esse cum stagnis, cum vulgo Galli nulla facta distinctione 
sic vocitent.2 Absurdum quippe est, cum stagnamtes aquas de
ficere et non nunquam aridum linquere solum contingat et ali
quando, extenuatis estivo fervore aquis, reliquas languentes 
paucitate putrescere et odore tetro adiacentia inficere loca; 
quod lacubus contigisse fere nunquam compertum est. 

4 Quid in multa procedam, cum liquido pateat fontes, stagna 
lacusque inter se fare diversos? Ad quos describendos, favente 
Qui super arida fundavit illos, per alphabetum more solito ve-

DE MONTIBUS, SILVIS, FONTIBUS, LACUBUS, ... [IV.] 1895 

nientes Acheros seu Acheronta, cum se primum offerat ordini 
aUorum principem faciemus. ' 

AcHER0S vel AcHERON volunt quidam lacum esse et ad in- 5 
feros deferri, et ibi Acherontem fluvium facere.3 

AcR0NIUS in Alpibus lacus est, quem descendens a fonte 6 
Rhenus facit. 4 

AEcrcus Apollonie lacus est,5 7 
APHIO lacus est cuius aqua habet vitiligines tollere. 6 8 
ALBANUS lacus est in Albano monte haud longe ab Urbe ex 9 

1uo vaticinatum fuìt nunquam Romanos Veium capturo; ni 
primo ex Albano lacu emicteretur aqua.7 

ALCE lac~s est per Porcidamum, quem apud Y ndos puto, in 10 

quo cum ntl mergatur fluitant omnia.8 

ALOCRINE lacus est in Minori Asya in monte Alocrine ex u 
guo Menander oritur fluvius.9 · ' 

ALMIRIS lacus est super Hystropolim, haud longe ab hostiis 12 
fiystri fluminis. 10 

AscoNius lacus est in Bithinia propinquus Olympo monti et 13 
Bruse civitati, olim ab Hannibale condite. 11 

AMPSANCTUS lacus est apud Lucanos ex quo tam letalis eva- 14 
r()rat odor ut volantes desuper aves necentur eo suscepto. 12 

ANAUS lacus est in Asya est, qui a circum nascente absinthio 15 
inficitur. 13 

ANETicus lacus Egyptiorum est circa quem papyrus nasci- 16 
tµr, ex quo primo carte facte sunt. 14 

ANNIUS lacus Puteolis vicinus est, quem ego arbitrar hodie 17 
&udatorii lacum vocati a balneo Sudatorii quod in eius est mar
gine, cum lacus alter preter hunc in partibus illis innominatus 
sit .. ~i .is est, ~~lum alit animai preter ranas. Ei insuper nullo 
.art1f1C10 reperm fundus (ut aiunt incole) potest. Cum altorum 
montium in theatri forma circumdatum sit et cum nullos ha
beat exitus, non amplius ,VIII. mil. passuum àmbitus est. Itruni-
net ,inter ~lios huic ad austrum mons filicibus plenus, ex quo 
Iunio veniente mense tot serpentium invicem glomeratorum 
globi se precipitant ut mirabile visu sit omnesque se in subdi-
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tum demergunt lacum, nec est qui unquam exeuntem videtit 
aliquem aut innatantem vel aliter prodeuntem.

15 

ARETHISSA Armenie Maioris lacus est in quem impetuoso 
cursu Tygris intrans non aliter quam si contineatur a ripis nulla 
in parte miscetur lacui, quin imo servato alveo in pattern exit 
oppositam semper quicquid ingerit secum trahe~s, quod ~qua. 
rum testatur dissimilitudo. Hunc lacus versa vice adeo hbere 
ire permictit ut prout nichil illi de suo concedit fluvius, sic nec 
illi largitur lacus. Quod quidem patet in piscibus, quorum 
unum tantum genus lacus alit, cum plurima Tygris ex quibus 
nunquam a piscatoribus aliquis in aquis lacus repertus est, sic 
nec ex specie illa que in lacu nascitur nunquam in aquis tran
scurrentis Tygris ullus inventus, visus aut captus est, tanta ser
vat diligentia quisque suos.16 

19 ARICINUS lacus haud longe a Roma est ab Arida propinquo 
oppido dictus, apud quem Dian_a Ypolitum ab_ Esc~la~io _ad 
superos revocatum, mutato nomme, latere volu1t; qu1 V1rb1us 
nominatus ibidem Diane sacra transtulit. 17 

20 

21 

22 

HAMASICUS lacus est Troie propinquus.18 

AscANIUS lacus est cuius aque in summitate sunt dulces at
que potabiles, si ad profundiores processeris nitrosas compe
ries.19 

AsFALTIS lacus est Syrie ea in provincia que iam dudutn 
Pentapolis vocata est, qui quidem in multis mirabile est. Nil 
enim ante alia gignit nec ex viventium genere quicquam susci
pit.20 Quod ut experientia cerneret, V, espasianus pr~c~ps i~ssi: 
in eum quosdam nandi ignaros mortt damnatos prouc1, qu1 ets1 
iactu mersi sint, tanquam a vehementi spiritu ad superiora vi
ventes impulsi sunt.21 Sic nec aves assuetas mergi suscipit. Que 
vita carent absorbet omnia, ut si ponas ardentem lucernam in
natat vivente lumine, eo mortuo confestim mergitur. Aque 
eius, amare et fastidiose gustui, ingentes bituminis globos fe
runt quo agente nullis ventis lacus agitati potest. Preterea na
viga~ionis impatiens est, cum nil mortuum patiatur quin sor
beat, ea preter que bitumine illustrentur.22 Est tamen lavationi
bus egrotantium utilis medeturque morbis aliquibus;

23 
et, eo 

quod ingens et absque motu sit, a non nullis Mare Mortuum 
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appellatur; quidam vero eum Mare Salinarum dici volunt. In
cluditur longitudine inter Ierico et Zoaros Arabie stadiis .DC
CLXXX., cum latitudinis non habeat preter .CL .. 24 Circa huius 
margines Sodomorum civitates divino igne consumptas con
stat, ut adhuc earum quedam testantur vestigia, et, quod mira
bile est et memoratu dignissimum, sunt ibi campi producentes 
fructeta eximie formositatis poma facientia, adeo ut qui viderit 
trahatur facile in desiderium comedendi, verum si carpserit fa
tiscunt illico et in cinerem resolvuntur fumantesque divinum 
videntur testati iudicium.25 Hunc secus iam dudum colligeba
tur balsamum, cuius frutices Cleopatra Antonii, regina Egypti, 
extirpatos usque ad unum omnes in Egyptum transtulit ibique 
plantari fecit, quo permanent etiam usque in hodiernum.26 

AVERNUS Campanie lacus est in sinu Baiano27 celebris pluri- 23 

mum carminibus poetarum. Huius in margine semesi vetustate 
parietes adhuc Sibyllini oraculi testantur opus magnificum.28 

Sunt preterea circum scaturientes assidue tepentes fontes et 
quia mari contiguus sit eoque estuante misceatur illi et ob 'sui'. 
phureas scaturigines circum adiacentes, impotabiles habet 
aquas, pisces autem paucos gignit et parvos atque nigros nec 
ullo humano usui commodos, sed multos et maximos aliquan-
do ab agitato impulsoque in eum mari suscipit, et si forsan pri-
mo haustus aque videatur difficilis, assuefacti tamen in eo vi
vunt a nullo hominum piscationibus infestati. Dicunt veteres 
hunc Averni lacum silvis adeo densis fuisse circumdatum ut 
modicum illi ad exhalandum relinqueretur spacium. Est enim 
modici ambitus et collibus continuis circum cinctus, et ob id 
volantes desuper aves ab exhalatione illa confestim necaban
tut.29 Introrsum vero adeo umbris densus et sulphureo odore 
oblitus erat ut merito intrantibus videretur Avernus, idest 'ab
sque delectatione' :30 et ideo, quia ibi densa caliga erat atque fe
tida et quia sepe obscenum illud sacrum humano sanguine 
confectum inferis agebatur, ab ignaris inde esse iter ad inferos 
creditum. Nec desunt qui arbitrentur ibidem ab Ulixe primo, 
occiso Helpenore vi sacrorum et carminum ab inferis evocatos 
Manes et de futuris consultos; sic et postea ab Enea, mactato 
Miseno.31 Ostenditurque ab incolis iter in specum in domum 
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Sibylle et alia quedam huic opinioni facientia fidem. T andetn 
aiunt Octavianum Cesarem factis undique excidi atque eradi. 
cari silvis locum amenum atque salubrem reddidisse.12 Vidi ego 
ex hoc lacu, Roberto inclito Ierusalem et Sycilie rege vivente, 
tam grandem piscium copiam eiectam in margines ut monstro 
simile videretur, et cum omnes essent mortui, introrsum nigri 
erant et sulphure fetidi, adeo ut nullum ex illis gustaret animai. 
Creditum ex eo est a prudentioribus incolarum eruptas diebus 
illis in lacum sulphureas venas tanti vigoris ut, infectis aquis, 
pisces occiderit. 

24 ANIEN lacus est Velinorum et per Tyburtinorum fines infun, 
ditur. In Tyberim fluit; ab Aniene filio Apollinis nuncupa, 
tus.11 

25 BENACUS lacus Gallie Cisalpine est14 inter artas montium 
fauces situatus, adeo ut coacti impetu inter eos venti euro more 
maris estuationes undarum atque tempestates facere cogant,l5 

Hunc aiunt aureas harenas evolvere et ex eis nutriti pisces 
quos vocant indigene carpiones, nusquam alibi repertos. 36 Ex 
hoc virgilianus Mincius fluvius excurrit in Paduro.37 

26 BoE0BOIS lacus est Thessalie.38 

27 BoRISTENES lacus est apud Boristenas Scythas, flumen eiu• 
sdem nominis habentes.39 

28 BrGUNTINUS seu BRIGANTINUS lacus est in agro Retico, mu-
stelas murenis emulas generans.40 

29 BusESAGORE lacus est apud Scythas a Meotidis paludibus 
petroso dorso disclusus.41 

3o CALDAICI lacus inter Seleuciam · et Thesiphontem sunt in 
quos Tygris funditur, qui .LXV. mil. passuum ampliati illum va, 
sto effundunt alveo, forsan Caldaicidicti quia aut in Caldea aut 
Caldee nomen dederint. 42 

31 CALEARCIUM Affrice lacus est.43 

32 CASPIUS lacus est, esto Caspium dicatur mare, sicuri et 
Asfaltidis lacum Mare Mortuum appellamus; verum huic com 
venientius, ob immensam eius magnitudinem, dicimus. Est igi1 

tur inter Caspios · et Hyrcanos tam lato longoque tractu diffo, 
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sus ut mare non incongrue nuncupetur. Sed constat euro ex 
concursu maximorum fluminum ab aquilone cadentium44 in 
aquas perpetuas et maximas ampliatum, nullos exitus patentes 
ha~en~em nec s~ usquam alicui mari iungentem. Est preterea 
nat10mbus mult1s conterminus, habens in circuitu portus et li
tora, et navigia vehit ingentia, patiens insuper tempestates et 

accidentia reliqua.45 

CAULAS lacus est in Iudea haud longe a fonte Chebron.46 33 
CLITORIUS lacus est Ytalie, cuius ex aqua si quis potaverit in 34 

odium incidit.47 

CLITUMNUS lacus est Umbrie, apud quem aiunt maximos 35 
boves gigni; supra eum fontem diximus.48 

COCYTUS secundum quosdam lacus est apud inferos·49 alii 36 
fluvium. ' 

. CoPE su~t la:us in _Syri~, ~~abia et Numidia, apud quos a 37 
c1rcum hab1tant1bus b1tum1ms mgentes colliguntur moles.50 

CoTANICUS in Sycilia lacus est.51 3s 
CROB~ITARIA_ lacus est. ex qu~ non solum qui biberint sed 39 

ex e1us aqms lavavermt moriuntur.52 

CrMINUS lacus est apud Hetruscos in monte cui et Ciminus 40 
est, _quem tal1ter natum fabulosa dicebat antiquitas. 

Nam cum ahquando ad hos populos devenisset Hercules et ad 
ostendendam virtutem suam forte provocaretur ab eis defixit 
in solo ve:tem ferreum; quem cum nullus posset aufer;e, roga-
tus sustuht eumque confestim aqua secuta est, que lacum fe
dt.5J 

CuRTIUS olim lacus fuit uhi nunc Roma est. Verum dum 41 
excresceret civitas, factis subterraneis cloacis, exhaustus est. 
Nominis huius triplicem causam retulerunt antiqui. Quidam 
di~erunt eo in loco terre hyatum apparuisse et ab aruspicibus 
fu1sse responsum deum Manio postilionem postulare, idest ci
vero fortissimum eodem mieti. Quam oh rem Curtium quen
dam, strenuum virum, tanquam ipse postularetur armatum 
aiunt conscendisse equum ac sese in hyatum precipitem dedis-
se, eoque facto coisse terram et sic eius corpus humatum fuisse 
locoque nomen datum visum est: et sic non lacus fuisse videtur 
aquarum, sed sic locus pro libito vocitatus. Alii dicunt Sabino 
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bello quod inter Romulum et Tatium ob raptum Sabinarum 
susci;atum est, Metium Curcium virum fortissimum, unurn ex 
ducibus Sabinorum, dum pugnaret acriter, urgente Romano
rum ade, sese in paludem ibidem existentem coniecisse, ex 
qua cum suasione suorum em~rsisset eosqu~ in Capitolium 
collegisset se, lacui nomen ded1sse. Non nulli v~lunt eurn lo
cum fulguritum esse et ex senatus consulto c1rcumseptum 
eumque Curtium appellatum quia a Curtio consule facturn sit, 
qui ea tempestate Marco Genitio collega erat.

54 

CuTILENSIS lacus est in quo insula mobilis est, et inde Cuti-

lensis dictus.55 

43 
ELECTRIDES lacus est Syrie in quo electrum nasci dicitut.56 

1 d M 't • 57 
44 EPTABOLUS acus est apu . a~n amam. . 

45 
EuPILIS lacus est Gallie C1salpme, ex quo progred1tur Lam-

brus fluvius in Padum defluens.58 

4
6 ExQUILINUS lacus Rome fuit, sub monte qui Oppius dici-

tur.59 

47 
FACULTALIS lacus Rame fuit regione Exquilina, apud quem 

Servius Tullus Romanorum rex sepultus fuit.
60 

48 FERONIA Terracine lacus fuit. 61 

49 
PHIALA haud multum longe a Libano lacus modicus est, ex 

quo sunt qui credant Iordanem oriri et, parvo discurso tractu, 
a terra sorberi et ad radicem Libani iterum ebullire. Quod 
aiunt deprehendisse primum Philippum tetrarcam paleis in 
Fiala positis eisque apud Paneam recollectis: Paneam enim 
fontem vocant sub Libano ex qua Iordanis effluit. Dicitur au
tem lacus iste Phiala a rotunditate, qui quidem cum semper 
plenus sit, nunquam ut exundaret compertum est.

62 

5
o FLEVO lacus est quem Rhenus, maximam aquarum copiam 

trahens, de se ipso post longum decursum facit et in eius me
dio insulam eque Flevo nominatam amplectens. Demum exin
de exiens iterum sese cogit in ripas.63 

51 Fucrnus lacus est apud Marsos64 seu (ut quidam dicunt) 
Equiculanos: 65 forsan ambobus conterminus. Nam hodie vulgo 
dicitur lacus Marsi. Optimos autem pisces nutrit,66 Ab hoc au-
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tem lacu volunt quidam haustum seu absorptum fuisse oppi
dum Archippe quod olim Marsyas Lydorum dux, a quo Marsi 
dicti sunt, condiderat,67 

FuRIALIS lacus est Boetie insani generator amoris. Dicunt 52 
quidem qui ex eo biberint in tantum libidinis ardorem incendi 
ut fere agi Furiis videantur. 06 hoc nomen sortitus est Furia
lis.6s 

GALILEE lacus est quem Hebrei more suo mare nominant. 53 
Omnem enim aquarum collectionem 'tarsim' vocant, quod la
tine mare sonat.69 Is autem dulces habet aquas, tanquam qui ex 
Iordane fluvio efficitur. 70 Et Galilee dicitur quia preterfluit Ga
lileam. Et non nunquam etiam Tyberiadis dicitur mare, eo 
quod illi superimmineat civitas Tyberiadis.71 Preterea et sta
gnum Genesaret appellatur aliquando eo quod crispantibus 
undis ex se auram generet,7' seu a Genesara regione quam pre
terfluit, admirabilem diversissimis generibus arborum,73 et 
extenditur stadiis .CLX., cum latitudinis non amplius habeat 
,XL. In In hoc enim piscabatur Symon Bar Iona quando accer
situs in discipulum fuit a Iesu.74 Sic et Andreas frater eius et 
Zebedei filii in hoc tempestatem passi sunt dormiente Chri-
sto. 75 Et huius in litote, cum iam surrexisset a mortuis, illi pa
nem et assatos paravere pisces. 76 

GEBENNENSIS lacus est Gallie, quem idem volunt cum lacu 54 
Lemanno, ex quo Rhodanus effluit. 77 

YLAS Bithinie lacus est abluens Trusiadem urbem. Apud 55 
hunc seu in hoc resedisse creditur Ylas dilectissimus Herculi 
puer, Nympharum rapina, et ab eo lacum atque fluvium ex eo 
manantem denominatos volunt, eiusque in memoriam annis 
singulis solemni tripudatione populus lacum circuit Ylam vo
cans.78 

LARIUS lacus est Gallie Cisalpine propinquus Como civitati, 56 
piscium abundantissimus, ex quo Addua progreditur flu
vius. 79 

LEMANNUS Gallie Transalpine lacus est grandis, ex quo su- 57 
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sceptus egreditur Rhodanus et a quo adiacentes populi nomi, 
nantur Lemanni. Hunc supra Gebennensem vocavi.80 

58 LYC0MEDES lacus est Ethiopie propinquus Psillis popu1i8s1 

qui ore serpentum exhauriunt venena vulneribus.82 

59 Lo RISMA lacus est in Minori Asya in aspectu fere insule Rho. 
diorum.83 

60 LucRrNus lacus est Campanie inter Mesenum, Baiarum ca. 
put et Euboicas Cumas,84 Lucrinus (ut veteres dicunt) a lucro 
dictus. Nam cum in eodem multitudo piscium caperetur, ex 
quibus maximum mercatores consequebantur lucrum, Lucri. 
nus dictus est.85 Verum cum plurimum estuans mare, quod pe2 
nes est, obesset piscantibus et ob id minui videretur vectig~l 
quod exinde persolvebatur Romanis, a senatu Iulio Cesari da: 
tum opus est ut Lucrinum a maris impetu immunem redderet; 
qui labore maximo atque sumptu, oppositis molibus et parvo 
relicto mari hostio, Lucrinum ab estu maris securum reddidit. 
Quam ob rem a non nullis postea Aque Iulie appellate sunt;86 

alii Maris Otia vocavere, a quibusdam Mare Mortuum appella
tur. Sane etsi non omnino repletus harenis sit, modicum tamèn. 
vacui reservavit, quod magis aliquibus navibus quietam af 
quando stationem prestat quam piscatoribus lucri commo
dum. 87 

61 LuMIE lacus est apud Babiloniam Caldeorum, plurimum li-
quidi bituminis evomens quo creditur quondam a Semiramide 
Assyriorum regina et testaceo latere Babiloniam omnem muris 
instaura tam. 88 

6.2 LUNE lacus est Athamanie tenuia accendens ligna, ex cuius 
aqua si quis potaverat aut in insaniam labitur aut solvitur in 
soporem.89 

63 MALEFICUS lacus est Scotissei, quem etiam Insanum vocant, 
Hic die fit amarus ac salsus tantundenque dulcis atque potabi
lis, nocte vero serpentes albos vicenum cubitorum emictit in 
aridam. 90 

64 MANDALUS lacus apud Ethiopas est. 91 

65 MAREOTIS lacus est, qui olim Crapotes dicebatur, penes 
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quem Alexander Macedo Alexandriam insignem Egypti dvita
tem constituit.92 

MoERIDIS lacus est in Egypto civitati Memphis propinquus, 66 
qui (ut quidam dicunt) .CCL. mil. passuum, et (ut alii) .ccccL. 
Jongitudinis habuit et latitudinis .L., manufactus opera Moeridi 
tegis Egyptiorum a quo et denominatus est.93 

MoN0LEUS lacus est Ethiopie haud longe a Ptolomaida Epi- 67 
thea cognominata, ad venatus elephantorum a Philadelpho 
condita. 94 

MoERIS lacus est in Egypto .xx. mil. passuum ambitus, qui 68 
èampus fuit aliquando, postmodum lacus altior quam ad fe
tènda navigia opus sit.95 

OAxus lacus est Yndie, cuius oras incolunt Bactriani atque 69 
0xostaste; ex quo quidem Oxus emictitur fluvius.% 

PAND0SIA lacus Acarnanie que vocati consu.everat Cure- 7o 
tis.97 

PELSEIS Pannonie lacus est.98 71 
PERGUSA Sycilie lacus est, olim nemoribus circumdatus, 7.2 

qùem penes, dicunt, spatiabatur Proserpina flores legens, dum 
Plutoni placuit et ab eodem rapta est.99 

R.EGILLUS lacus est in agro Tusculano. Penes hunc aiunt 73 
d~m Paulus Postumius dictator adversus Mamilium Tuscula~ 
110rum ducem pugnaret, visi sunt Castor et Pollux pro partibus 
Romanorum acriter dimicantes. Sic et ab eisdem dicunt Vale-
rio P. Vatinio Reatine prefecture viro noctu Romam petente 
nunciatum die precedente ab Emilio Paulo Persem regem Ma
cedonum victum captumque. 100 

RuBREsus lacus est Narbonensis provincie, cui super innatat 74 
fluvius Atax fusus e Pyreneo.101 . 

SALENTINUS lacus est Salentinorum iuxta Anduriam oppi- 75 
Hic, ad margines usque plenus, neque exhaustus minui

nec superinfusis augetur ~quis. 102 
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76 SALINARUM lacus est Affrice inter Rusicadam et montes Aza, 
re.10J 

77 SARA Iudee lacus est, non amplius ambitus occupans quatn 
.XVI. mil. passuum, urbibus plurimis atque celeberrimis dt-
cumseptus.104 . . .. 

78 ScAPHAGIOLUS modicus lacus est m Appennmo qui Inter 
agrum Pistoriensem atque Mutinensem sublimatur, miraculo 
magis quam aquarum copia memorabilis; Nam,_ ut omnes te
stantur accole, si quis sponte vel fortmtu lapillum vel telll 
aliam que aquas moveat in eum proiiciat, repente aer in nubes 
cogitur et tanta ventorum tempesta_s oritur ut non nunquamvi
cine lacui validissime quercus fag1que veteres aut truncent~t 
aut radicitus evellantur. Quid animalia dicam, si qua sint, si ar
bores enervantur? Et sic infesta omnibus per diem totam ali-
quando perseverat.105 ..... . 

79 SERIPHUS lacus est in quo rane non coassant, cum 1d fac1ant 
si alibi deportentur; qui denominatus est a Seripho insula in 
qua est. 106 . 

8o SEBINNUS Cisalpine Gallie lacus est, ex quo Ohus flu111e11 
exundat.107 

31 SrcENDUS Thessalie lacus est, in quo rane nullo modo coas-
sant cum alibi delate faciant. 108 

32 S~MECONITIS lacus est Galilee, qui a lordane fluvio interse-
catut .109 

33 SIRBONIS lacus Casio, monti Arabie: iu~ctus fuit ha?uitqu:, 
ut tradunt veteres, .CL. mil. passuum c1rcu1tus, postea m modi, 
cam devenit paludem.110 

84 SPECULUM DIANE lacus est haud longe ab Arida, quem su-
pra Aridnum notninavimus.111 

35 TAGE lacus est Ethiopie.112 ... 
86 TARENTINUS lacus apud Tarentum, Ytalie dvitatem, est, q~i 

estivo estu siccatur in salem. m · 1 

37 TARQUINIENSIS lacus a civitate Hetrurie Tarquiniensi dert~-
minatur, in quo duo magna circun~eruntur. nemora ~une trl· 
quetram nuhc rotundam facientes figuram 1mpellent1bus ven, 
tis, quadratam autem nunquam. 114 
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TEPIDIS lacus est per quem Tygris impetuoso cursu rapi- 88 
tur. 115 

TESPROTIE lacus est Ambrade, ex quo Acherusia funclitur 89 
tluvius. 11' 

TrnERIADIS lacus est Galilee. Hunc paulo ante a Galilea de- 90 
nominavimus. m 

ToLOSENSIS lacus est Tolose civitati propinquus et ab ea de- 91 

Jiominatus, in quo Tectosagi peste oppressi monitu auruspi
~um omne aurum atque argentum quod predantes quesierant 
proiecerunt, et ab iit pestis. ll• 

TRASIM_ENUS Tuscie lacus est, hinc Perusium et Cortonam, 92 

wde Aretmum et Sene Iulie agrum habens, insignis clade Fla
winii Romanorum consulis et Hannibalis Peni victoria.119 
)\ TRAGODITIS lacus est qui ter in clie amarus et totidem dulcis 93 

I fit, 120 

VADIMONIIS lacus est in quo natat insula.121 94 
VELINUS lacus iuxta agrum Rossulanum fuit; hic secundum 95 

ijuosdam exaruit. 122 Alii dicunt in Piceno esse et lapideo cortice 
çuncta iniecta obducere, 123 alii illum in Reatino agro descri
qunt, alii in Narem fluvium a quodam Romano consule dicunt 
fuisse diffusum. 124 

VENERIS lacus in Syria est apud Ieropolim, ex quo vocitanti- 96 
pus edituis pisces veniunt, ut fertur, et adulantur auro exornati 
~tque scalpuntur, et hiantia ora prestant manibus inseren
ds.125 

VENETUS lacus est in Alpibus a Rheno flumine editus, uti et 97 
~cronius, ex quibus effluens effidtur fluvius. 126 
/.VrTURNE lacus est haud longe a Roma, cuius in margine olim 9s 
fyit edes Castori et Polluci sacra, eo quod apud eundem lacum 
yisi sunt cum pro Romano pugnassent imperio, equos lavantes 
suos.127 

VERBANUS lacus est Gallie Cisalpine ex quo Ticinus emergi- 99 
!4r fluvius, seu, ut dicunt alii, per quem Ticinus ex Alpibus ve
qiens, sua celeritate servata, decurrit ad Padum,128 
(VmsrNUS lacus a Vulsinis oppido cui adiacet nominatus, pi- roo 
!Cium fertilis, in Etruria est. 129 , 
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ZoROANDA lacus est sub Tauro monte, ubi abscond~tus ultra 
montem Tygris fluvius iterum exit in l_ucem: quo~ qmdem Pa
t t O quod ea que in flumine specum mtrante pro1ecta sunt al-
e e . dd . l 130 tera ex parte monus re untur m acu. [V.] DE FLUMINIBUS 

Pigmento poetico traditum est flumina ab Occeano et Terra r 
fuisse progenita. Nec equidem credendum eruditos homines 
tanta fuisse caligine offuscatos ut animalium more arbitraren
tut hec procreatio facta sit, quin imo sub tam tenui velamento 
senserunt ex amplissimo Occeani fonte, quibusdam agentibus 
mediis, omnem humorem in terram deduci, cuius in visceri
bus, postquam amaritudo digesta est omnis et ceptus meatus in 
exitum usque peractus est, his in locis ad quos aut traxit aut 
impulit potentia maior fontes parturiantur et lacus, ex ubertate 
quorum (ut iam pretactum est) derivantur et flumina. 

Et quia de fontibus atque lacubus pro qualitate laboris as- 2 

sumpti satis dictum est, etsi, si opportunitas exigat, reassume
tur et iterum, de fluminibus congrue dici potest, principia, flu
xus et fines paucis explicando. De his potissime dico quos ad 
notitiam nostram antiquorum deduxit solertia seu ipsi sumpsi
mus oculis regiones varias peragrantes. Sunt igitur flumen, flu
vius, rivus et torrens in se aliquid diversitatis habentes, esto 
non nunquam scriptores, secundum stili exigentiam, impro
prie uno utantur pro altero. Flumen quippe omnis aqua est 
que ab ipso exitu (ut ita loquar) ex utero usque in finem, eo 
scilicet quo commixtione alterius nomen extinguitur, contine
tur. Fluvius is est locus per quem flumen perpetuo cursu dedu
dtur. Rivus autem est tenuis aqua que ex fonte vel lacu exube
rante procedit, vel que aquationis seu oblectationis alterius 
causa a fluvio in partem deflectitur aliquam. Torrens is est qui 
agentibus irnbribus repente fit turgidus vel impetuosus, sese e 
montibus precipitern ferens in valles, et pluviis cessantibus 
exarescit. Verum in presenti opere nil nobis est curn rivis aut 
torrentibus, quorum cursus aut flectuntur facile aut auferuntur 
estate. Et id circo venientes ad fluvios, quos amnes quandoque 
loci arnenitas per quem vadunt nuncupari facit, Eo propitio 
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iussu cuius eorum flexibus arida humectatur, ceptus alphabeti 
servabitur ordo, longoque agmini dux dabitur Arnus Florentie 
civitatis fluvius, non quidem tanquam ob licterarum ordinem 
meritus sed quia patrie flumen sit et michi ante alios omnes ab 
ipsa infantia cognitus. Bona ergo legentium pace !iet: eoque 
paucis expedito confestim ardo reassumetur m rehqu1s. 

3 ARNUS Tuscie fluvius est, et ex Appennino effluens mergitur 
in Tyrrhenum; cuius lapsus paulo propensius ostendendus.est. 
Is igitur ex dextero Appennini latere, eo ex loco cui vulgo dicJ
tur Falterona, prorumpens, inter confragosa vallium ocddu1.1m 
petens, ab initio paucis fertur undis. Inde adiutus ab aliis gran, 
diusculus factus, a sinistris Aritium vetustate nobilem civitatem 
linquens, postquam Florentinum intravit agrum eo usque labi
tur ut Anchisam, oppidum Florentinorum, preterfluat, maio, 
rum eximii iubaris Francisci Petrarche poete conspicui vetu, 
stissimam sedem. Inde Florentiam, totius Ytalie singulare de
cus, parvo cursu contingit et eius per medium currens petit.A_\
pheos, quorum antiquissimam urbem Pi~a~1 postquam i_n pa_r-; 
tes divisit duas, baud longe ab ea, ut dix1mus, effund1turll\ 
Tyrrhenum.2 Qui etsi navigabilis non sit nec piscium fecund~-. 
tate famosus, si quis recitare velit plurium clarissimorum faci,. 
norum facile efficietur insignis, ex quibus (ut aliis presteturJq,, 
cus) unum recitasse satis est. Is quippe, certantibus de orbis. 
imperio Romanis atque Carthaginensibus, pro Romanis parti-, 
bus vires posuit suas. Nam cum iarµ Alpes ex Hispania veniers 
Hannibal Penus superasset et Appennino transcenso ex Ga!H~ 
venisset in Tusciam a Fesulis iturus Aritium, quasi ex composi
to totus effluens in tantum ripas excessit ut Penum maxima. 
exercitus parte privaret eumque ducem cogeret mediis in u.l)•; 
dis elephanto superstiti insidere. Quem adeo nocturnis ac P~• 
lustribus auris affecit ut oculo caperetur uno, et ob hoc a~9.k 
tror a veteri fama in hodiernum usque servatum. ut ob semic~: 
catum hostem Florentini, quorum forsan in agro contigit, J9· 
gnominati sint ceci. Et si tantundem fluvius egisset alter, a1.1I 
cecus pugnasset Pem1s aut quietam Ytaliam omisisset.' Ad PÈ' 
tra deveniendum est: 
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Rupibus ex dextris tenuis profunditur Arnus 
Appennine, tuis; mox primis abluit undis ' 
saxa Casentini placido cum. murmure vallis. 
Auctior bine factus montanos spernit et arva 
irrigat Areti, quod linquens margine levo 
tendit in occiduas urbes camposque patentes, 
quem cursu disiuncta suo Florentia mater 
suscipit infestum multis fluctuque tumentem. 
Spectat in Alpheas rapide descendere Pisas, 
quasque penes vario fl.exu gravis incola terris 
occupat omne solum stagnis putrique palude. 
Bine sectis Pisis ac amplo gurgite totum . 
collectus, Tyrrhene, tuas se mergit in undas. 

4 

A:BANA fluvius est Damasci;4 in radicibus Libani montis 5 
èxortus, in Syriacum effunditur mare.5 

A:BIGA fluvius est Numidie6 6 
., .\ A:BsEPUS fluvius est Asye apud Lampsacum oppidum pre- 7 

ffrfluens, ex quo Priapus fuit, obscenitate virilium cognitus.7 

A:BsARRUS fluvius est in Pachieris montibus Asye ortus. In s 
gontum effluit haud longe a Trapezonta, cum Eniocorum flu
vius sit. 8 

A:BsILIS seu ABSILIASPER fluvius est Asye, Laziam preter- 9 
fluens civitatem.9 

A:BsYRTUS fluvius Colchorum, quem fingunt ex sanguine 10 

Absyrti fratris Medee et ab eadem fugiente cum Iasone occisi 
?rtum, et ideo sic vocatum.10 Ego autem puto secus hunc flu
yium Absyrtum a Medea occisum et ob id, vetere fluvii nomine 
mbtracto, Absyrtus denominatus sit. 

A:Bus fluvius Epyri in finibus Apolloniatum; 11 II 

A:BoNA fluvius est Britannie.12 · · · . 12 

AcHATES Sycilie fluvius in quo soliti reperiti lapidès qui et 13 
[chates a flumine <lieti sunt. n .· 

AcAPSEONSIS fluvius est Asye apud Eniocos, Preutebros 14 
Colchorum gentes.14 

AcAPSIS fluvius est Asye apud Lazos, qui et Colchi sunt 15 
~opuli. 15 . 

AcHELOUS fluvius est Grecie, ex Pindo, Thessalie monte, ef- r6 
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fluens; Etoliam ab Armenia dividit et in Maliacum sinum ef. 
fluit. 16 Bic autem apud poetas famosissimus est et de eo nar
rantur multa. Sunt qui dicant bune primum erupisse terram,11 

alii vero dicunt eum primum vinum cum poculis immiscuisse.1s 
Preterea talis ex eo fabula recitatur, qui Deianiram Meleagri 
sororem in coniugium volens cum Bercule qui eam desponsa
verat certamen habuit et cum se in varias verteret formas, tan
dem versus in taurum longam cum Bercule luctam exercuit, 
postremo altero privatus cornu se victum confessus est. Her
cules autem dee Copie dicavit illud nymphisque exhibuit.19 

Cuius rei veritas fuit quod cum esset Achelous bicornis et mul
tum occuparet agri, quidam rex conatus est eum in unum al
veum cogere, quod quidem, etsi difficillimum fuerit, tandem 
peregit et locus ille qui a cursu fluvii remansit immunis, cum 
esset pinguissimum solum, maximam frumenti, vini atque 
fructuum copiam incolis attulit.20 

17 AcHERONTUS fluvius apud Molossos oritur et in Thespro-
tium effluit sinum,21 seu potius (ut placet aliis) ex lacu The
sprotie oriens in Ambracbium sinum cadit.22 Bune poete infe
rorum dicunt fluvium, eo quod liventibus evehatur undis et 
eius nomen sonet 'tristitia' .23 

18 AcHERON fluvius Lucanorum est Consentiam civitatem cir. 
cumdans. Apud bune Alexander Epyrotarum rex et Olympia
dis frater, qui Brutiis adversus Lucanos auxilio venerat, in 
transitu a Lucano satellite occisus est.24 

r9 AcESINUS fluvius est Persie et in Yndum fluvium cadit, navi-
gabilis quidem et magnus,2' circa quem ferunt arundines tante 
magnitudinis atque grossitiei nasci ut singula eorum internodia 
incolis prestent vices navigii.26 

20 

21 

AcESTIS Yndie pregrandis est fluvius atque navigabilis, 
quem iuxta Alexander Macedo Bucepbalam fecit construi dvi; 
tatem dimissisque Taxile et Poro Yndianis regibus naves intra
vit Occeanum petiturus.27 Bune ego arbitrar in Gangem ef, 

fluere.28 

Acrs fluvius est Sycilie ex Etna monte procedens, ex cuius 
ripis fertur Polipbemum saxa in Ulyxem egisse.29 Hunc, ubi de 
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fontibus, fontem diximus, et ibidem fabulam scripsimus muta
tionis eiusdem. 

AcRIS Ytalie fluvius est Heraclee civitati propinquus.30 22 

.ADDUA fluvius est Gallie Cisalpine. Ex Alpibus secundum 23 

quosdam fusus,31 ingreditur Larium lacum et ex eo integer 
emergens in Padum effluit.32 Alii dicunt eum ex lacu originem 
trahere.33 Bonos quidem pisces nutrit et potissime timolos. 

.AnoNius fluvius (sunt qui dicant) nascitur haud longe a 24 
Tyberiade civitate et longo defluens cursu a Cretico recipitur 
mari: 34 quod michi impossibile videtur, cum in Syriacum po
tius credam. 

AmMA Numidie fluvius est.3' 25 
.AnuMEN fluvius baud longe a Roma.36 26 
.Anus Epyri flumen est, a quibusdam Eas appellatum, Apol- 27 

Ionie propinquus.37 

AEcrs vel AERAS Macedonie fluvius est et decurrit in Y o- 28 
nium;38 quod non credo. 

AESIS fluvius est in Piceno: ex Appennino fluens in Adriati- 29 
cum cadit haud longe a Senogallia civitate.39 

AEGOS fluvius est in Chersoneso, naufragio Attice classis in- 30 
signis, cuius proximus Sextos est Abido oppositus.40 

APHAS fluvius est Molossorum in sinu cadens Ambra- 31 
chio.41 

AFFRODISIUS fluvius in Pyrra est, reddens steriles mulie- 32 

res.42 

AGASINUS fluvius pregrandis et clarus in Yndum defluit flu- 33 
men.43 

AGECIM Minoris Asye fluvius est.44 34 
AGER fluvius est Mauritanie. Ex Atlante monte profluens in 35 

occiduum, cum ex septentrionali regione sit ortus, in lacum 
Eptagonum seu Eptabolum tendit. Inde sub desertis montibus 
fluens per meridiana loca manat et in paludem mergitur quan
dam ex qua emergens progreditur et Meroem insulam cingit; 
et cetera que de Nylo, cuius bic videtur initium, narrabun
tur.4' 
· AGILA fluvius est Mauritanie Cesariensis.46 , · 36 
AGISINES fluvius est orientalis apud Censonas et Aphilos, 37 



1912 DE MONTIBUS, SILVIS, FONTIBUS, LACUBUS, ... [V.] 

per quem Alexander Macedo ad Occeanum tendens devectus 
est.47 

AGNICES fluvius est Armenie celebris, qui in Tygrirn ef-
fluit.48 

39 

41 

AG0N fluvius est Ethiopie.49 
AGERA Calabrie est fluvius haud longe a freto Syculo.50 
AGATENIA Sycilie fluvius est a colonia Terme non di-

stans.51 . 
42 ALABASTR0S fluvius est Frigie haud longe ubi Troia fuit.52 

43 ALACM0N fluvius est Macedonie ad quem pecora que candi-
da nasci volunt deducunt incole; cumque nigra velint, ad 
Axum.'i 

44 ALADER fluvius est Gallogrecie haud longe a vico quem Ti-
scon vocant incole.54 

45 ALAEBIN fluvius est Megarensium, cuius fontem Dedalus di-
latavit agrumque reddidit et regionem fertilem quam idem flu
vius devastabat.55 

46 ALANUS fluvius est Scythie a quo Alani populi denominati 
creduntur.56 

47 ALAUNA Britannie fluvius est.57 

48 ALBIS Germanie fluvius est et Suevos a Cervetiis dividens'8 

mergitur in Occeanum.59 
49 ALBE BAMBLEE flumen est in Vasconia. 60 

50 ALBANEIS fluvius Albanie, cui Amazones et Sauromathe 
propinqui. 61 

51 ALBULA fluvius dictus est qui hodie Thyberis per Urbem 

52 
53 
54 
55 
56 
57 

labitur.62 

A1cEs Bithinie flumen est. 6i 

A1cHloNE Sycilie fluvius. 64 
A1nuAsnuBIS fluvius Volsontionis circuit civitatem.65 

ALEMON fluvius Macedoniam disterminat a Thessalia.66 

ALERE Vasconie fluvius est.67 
ALESUS fluvius Asye Minoris est per Colophoniam ef, 

fluens, 68 
58 ALPHEUS fluvius est Elidis iuxta Pisam decurrens,69 de quo 

concordantibus omnibus viris clarissimis mirabile recitatur, 
scilicet quod in Achaia mergatur et in fontem Arethusam apud 
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Syracusas in Syciliam exeat et in mare Syculum vadat, quod in 
olympiacis sacris percipitur, ut supra, ubi de Arethusa dictum 
est, scribitur; uhi et fabula amoris eius in fontem. Sunt prete
tea qui dicant fontem in Arcadia esse ex quo Alpheus et Are
thusa procedunt separatis alveis, et demum post aliqualem 
cursum coeuntes in unum terras subeunt et in Syracusanum 
agrum effluunt. 10 

ALFIDAMUS Thessalie fluvius est.71 59 
ALIARTES Boetie fluvius est.72 6o 
ALIAGM0N fluvius est Macedonie.7l 6J 
ALIBOCRUS fluvius e~t orientis. Nascitur ex monte Lyseo et 62 

in Occeanum tendit.74 · 
_· Aus fluvius est Capadocie inter _ Calibes decurrens iuxta 63 

Lycastam civitatem75 insignis victoria Manilii Vulsonis et clade 
Gallogrecorum qui. ibidem ducibus Lonorio atque Lutario 
sumpserant sedes.76 Oritur quidem in radicibus Tauri mon-
tis. 11 . 

ALLIA fluvius est non amplius .xr. mil. passuum via Salària 64 
_ab Urbe distans, e montibus Crustumerinis effluens in Tybe
titn.78 Romanis quippe aborriinabilis est, nam ibidem a Gallis 
Brenno duce .xv. kal. augusti vires eorilm omnes attrite sunt, 
(;x quo illico urbis subsecuta ruina et patrum cedes atque capi
.!oline arcis obsidio.79 

: ALINTQS Lucanoruin fluvius est, Lucaniam a Veliensibus 65 
dividens. 80 ·. 

Ausrcus Macedonie fluvius est.81 66 
< ALMON parvus est fluvius Rome proximus, in quo simula- 67 
~rum Cybelis cum trahi non posset per Thyberim lotum est, et 

iexinde .vr. kal. aprilis lavari in eodem annis singulis consue
tum.82 

A110A BAGORZAN flumina sunt in terra Medorum, ad quo- 68 
rum montes populus Israel captivus deductus est.83 

ALMANTICUS Armenie Maioris fluvius est.84 69 
ALPON Turingie fluvius est, inclitus Sigiberti -regis Franco- 70 

tum victoria ex Unnis adversum. se venientibus. habita. ~ . 
ALOTIS Campanie fluvius.86 

ALSA fluvius provincie Aquilegiensis.87 

71 
72 
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73 ALTO fluvius Dyrrachii in illyricum decurrens.88 

74 ALvus fluvius Dacis conterminus in Occeanum effluit.89 

75 AMASENUS Vulscorum fluvius, ultra quem Metabus Vulsco, 
rum rex fugiens telo alligatam proiecit Camillam filiam 

suam.'0 
76 AMESA Numidie fluvius est.91 
77 AMESUS fluvius Rome vicinus.92 
78 AMPHITA fluvius circa initium Numidie.93 

79 AMPHRISUS fluvius Thessalie penes quem Apollo posita dei-
tate propter fulminatum Esculapium filium suum septem annis 
sub forma pastoris Admeti regis pavit armenta.94 

80 AMIM0N Argivorum fluvius est ab Amimone Danai regis fi: 
lia nuncupatus, ut premonstratum est supra ubi de Amimone 
fonte. 9' · 

81 AMIS Germanie fluvius est in Occeanum effluens.96 
82 AMPSAGA vel AMPSACUS initium est Numidie in mare decur-

rens apud Coloniam Augustam.97 
83 AMrssrs Germanie fluvius est in Occeanum se fundens, 98 

84 AMrssus fluvius est haud longe a Pylo civitate Nestoris, 
Messenam interfluens civitatem.99 

35 ANAS fluvius est Hispanie Lusitaniam a Betica separans. 
Oritur quidem in Lauminitano agro Hispanie Citerioris et mo.
do in stagna se dividens et nunc in angustias resorbens aut in 
cuniculis totum se condens ad ultimum in Atlanticum cadit 
Occeanum. 100 

86 ANAPIS Sycilie fluvius est leniter fluens. Hunc quidam 
Anapsolios vocant.101 

87 ANATHIS fluvius est Sycilie haudlonge a Syracusis. 102 

88 ANATIS fluvius est Affrice. 103 
89 ANAURUS Thessalie fluvius est, sic denominatus eo quod ex 

se neque auram neque nebulam emictat. 104 In hoc calciamen, 
tum Iason ad sacra Pelie veniens dereliquit, • quod cernens Pe
lias intellexit se moriturum cito et eum in Colchos misit. 105· 

90 ANARIUS fluvius est propinquus Bactris, Alexandriam, quam 
ibi construi fecit Alexander, preterfluens.106 

91 ANcus Sycilie fluvius est, qui per .rr. mil. passuum sub tet• 

DE MONTIBUS, SILVIS, FONTIBUS, LACUBUS, ... [V.] 1915 

ram se mergens Syracusis miscetur mari appellaturque Ano
pos.107 

ANDR0CHIUS fluvius est Cilicie ex Amano monte progre- 92 
108 

ANEMON fluvius est prope Ravennam. 109 93 
ANIENE fluvius est inter Sabinos et Romanos, 110 quem aliqui 94 

vocant et ex Trebanorum montibus otiti dicunt,111 insi
victoria Tulli Hostilii regis qua Fidenates fudit Romano
hostes.112 

ANIGER seu ANTIGER vel ANAGER fluvius est Thessalie in 95 
Centauri ab Hercule vulnerati laverunt vulnera sua. Quam 

rem, cum primo habuisset aquas dulces atque potabiles ha-
postea fetidas atque turpes. m ' 

ANXER fluvius Tuscie propinquus Pisis. 114 96 
ANTRUM Britannie flumen. 115 97 
ANULO fluvius est Mauritanie in quo iam dudum consueve- 98 

elephanti nova visa luna descendere et sese lavare, inde 
> exetmtes eam salutare et in silvas redire.116 

ANXIUS fluvius (ut quidam volunt) ex monte Armenio nasci- 99 
et per Caucasum.in Mesopotamiam transiens occurrit Pac
flumini ex Caucaso cadenti, et unum facti in Eufratem 

Aous fluvius Apollonie, inter Meropum et Asnaum montes 
,uu.uuu in Meoniam.11• ' 

APIDANUS Thessalie fluvius est in quo Emisacus Mela et 
.. ri.,u""'"' miscentur, quos ipse secum in Peneon def~rt. 119 

APER fluvius est inter Polloniam et Rusiam.120 
APPION fluvius est Germanie. Inter Sarmathas nascitur et ef

in Danubium. 121 
APrus fluvius Gallie Cisalpine in Padum mergitur.122 
APONUS V enetiarum fluvius haud longe a Patavio. 123 
ARACOSIA fluvius circa Aracosiam civitatem olim a regina 

<~1:mJ,nurn,ic conditam fluens. 124 
ARABIS fluvius Carmanie apud Cenolophagos labens, qui 

>·"'"'"'~"' sunt homines testudinum conchis casas tegentes, hirti 
piscium vestiti incedentes.125 

fluvius est Lacedemonie civitati vicinus. 126 

IOO 

IOl 

I02 

103 

ro4 
ro5 
ro6 

ro7 

ro8 



1916 DE MONTIBUS, SILVIS, FONTIBUS, LACUBUS, ... [V.] 

ro9 

IIO 

III 

II2 

n3 
II4 
II5 
n6 
II7 

n8 

n9 

ARAR Germanie fluvius est e V ogeso effluens monte et pet 
fines Eduorum atque Sequanorum adeo leviter curr!t ut vix in
telligi possit quam in partem descendat. Tandem m1scetur Ro-
dano.m 

ARATUS Molossorum fluvius est.128 
ARAXES ingens Armenie fluvius est, et ab Eniocboru.m mon

tibus originem trabens129 quam diu secat arv~ Armeme placi
dus quietusque descendit, adeo ut utramq~e m parte.m effluat 
facile non possis dignoscere. Cum vero. rup1bus prem.1t~r tanto 
pernidor effici videtur quanto venerat ill~c usque qmet1or. Ra
pit quidem se et vasto cum murmure volv1tur adeo velox ~t an
tequam alveum attinga~ sese ultra.vebat u~da.Demum ;1~1 cu;
vatur iterum fit tranquillus, et qu1 uno ex1verat alveo d:v1sus 1n. 
duos cadit in Caspium.130 Huius in margine Persepolim olitn 
Persarum metropolim et ab Alexandro Macedone de~etam 
fuisse volunt, adeo ad nicbilum iam diu detractam ut .a~b1tre_n
tur potius quam sdant incole quo in loco tam clara c1v1tas sita 
fuerit. 131 Aliqui putaverunt bune in Tyrum ferri- et a Tyro in 
Caspium mare. 132 • • • • • • 

ARASACES fluvius est prmc1p10 Rubri mar1s propmquus, pèr 
· · ·1· ffl n 133 deserta loca et dneri mag1s quam terre s1m1 1a e ue s. 

ARA vrs Sabeorum fluvius est. 134 
ARBIM Partborum est fluvius. 135 

ARBOR Armenie Maioris fluvius. 136 · · 
ARCESIM Yndie fluvius est et in Yndum fluit. 137 

ARDALIO fluvius est inter T ebestem et Metrideram 
tes. 138 . ·.. , 

AREVA fluvius est Hispanie a quo Arevaces denommatt 

sunt. 139 . . . 
ARETHON fluvius ex Atamania cadens gr~nd:s .atq;1e na~1g?• 

bilis effidtur et drcumdatis cursu Ambrach1e c1v1tat1s mur1s m 
sinum cadit Ambrachium.140 

120 

121 

ARGAON Hystrie fluvius est.141 . . . 
ARIMASPUS fluvius est aure1s barems effluens 

Scytbas. 142 . . . . 
ARIMINUS fluvius Ytalie penes Ar1mmum opp1dum a 

122 

nominatum.143 
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ARIVOCORILA fluvius est Egypti et Terre Promissionis termi
nus.144 

ARINC fluvius est apud Dacos.145 
ARMODIUS fluvius apud Ethiopas nascitur et in sinu mergi

Persico.146 
ARMILLA fluvius est inter Polloniam dèfluens et Rus

siam.141 
ARNUS fluvius est Arabie dividens Moabitidem ab Amoritia

de, et qui in montibus Arabie natus fuerat in lacu Asfaltidis 
!erminatur .148 

ARNUS fluvius apud Vasconas est.149 De Florentino in princi-
pio dictum est. ·· 

AROSAPEN fluvius in Y ndia est in regione Arriana fervoribus 
exusta atque circumdata desertis, cuius cultores circa fluvium 
hunc Arta con dvitatem incolunt. 150 

ARPASUS fluvius Asye est cui Arpasa civitas est apposita, ul-. 
Ira Lycum fluvium Lydie.151 

ARABRIS fluvius Y ndie quem Codroni incolunt, quos qui
dam in sinu Rubri maris dicunt. Hi quidem domorum fores ex 
fuaxillis beluarum faciunt, ossibus tecta contignant, ut Alexan
dro Macedoni relatum est. 152 

ARMONIACUS Numidie fluvius est.m 
ARSANIA Armenie fluvius est in Eufratem defluens, quem 

[ygri misceri quidam volunt et demum, cum lenius fluat, sepa-
rati et in Eufratem mergi. 154 · 

ARICANDUS fluvius influit in Limyra baud longe a monte 
Masicito. m · 

ARSENA Gallie fluvius est. 156 
ARSIA fluvius Illyrici est,157 
ARULA fluvius Rheno propinquus.158 . 
ARUSOROSINES fluvius est baud longe a Bosphoro.159 · 
ARTEMON fluvius Minoris Asye. 160 
ARVINA fluvius Affrice haud longe ab Hippone Regio.161 
AsAMUS fluvius Mesie est. 162 
AsANA Mauritanie fluvius est ex Atlante scaturiens, haustu 

jalsus, crocodillos atque hyppotamos nutriens.163 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 
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AsARUS fluvius est Thessalie secus Heracleam civitatem, que 
in radicibus est montis Oete, effluens.

164 

AsARINAXIS fluvius est Germanie.
165 

AscANIUS fluvius est Misie.
166 

AscELPHUS fluvius est Colchis propinquus.
167 

AsDRUBELA fluvius nascitur in montibus Bodua et in mare 

Caspium fluit. 168 . . . 
AsIACES fluvius est Scytharum mter Cahpodas As1acasque 

discurrens.169 

149 
AsINIUS fluvius est in Sycilia apud Catinam in litore Tauro-

menitanorum descendens. 
170 

157 

159 

AsrMA fluvius est Britannie.
171 

AsoPUS Boetie fluvius est, 172 ex quo talem veteres recitant fa-
bulam: quod cum Iuppiter in aquilam _t:ansformatus _E_g~am 
filiam suam vitiassset totis aquis pro vmbus ulturus 1mur1am 
ignominiamque si ~oss~t exsu:gebat in _celu~, quo a~su ir_at~4s 
Iuppiter eum fulmmavit. 173 H1c tamen m Ep1danum mflu1t. 

AsoPUS alter a superiori fluvius est Asye preterfluens una 
cum Capro flumine Laodicem celeberrimam urbem Lyco im-

positam flumini .175 

Assrs fluvius est apud Illyricum.
116 

AssosrNA Sycilie fluvius est.
11
' 

AsTAGO Venetorum fluvius est.
118 

AsTABORES fluvius est inter Affricam et Ethiopiam apud 
Meroem insulam, qui una cum Astabo flumine iunctus Nylum 
facit, 179 de quo plene infra, ubi de N~lo, scribetu:. 

AsTABUS et hic fluvius est Meroem msulam Eth1opum altera 
ex parte circunfluens, 180 ut proxime supra dictun_i- est.. . 

AsTURA Hispanie fluvius est a quo Astures H1spam popuh 

denominati. 181 
AsTERION Achaie fluvius est in Nemea silva placide ef-

fluens.182 
160 
161 
162 

AsTRON fluvius est Frigie. 183 

AsTIAS fluvius Armenie Maioris.
1
'
4 

AsTRAGUS fluvius est Ethiopie cuius ripas incolunt Ethiopes 
nomades in occidentem vergentes.

185 

AsuBUBA fluvius est Affrice propinquus Salaat portui.
186 
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ATAX fluvius est ex Pyrreneo monte effusus, cursu lenis, et 164 
iute: L~1:dan1;1n_i- et Rhen_i-os effluens Narbonem attingit, ubi 
nav1gabil~s eff~c1~ur. Imbr1bus adeo turgescit ut seipsum capere 
non poss1t. H1c m Rubreso lacu mergitur, et inde tenuis in Tyr
rhenum mare. 187 

ATESINES Yndie fluvius est permaximus. 188 
165 

ATERNUS fluvius est Ytalie quem penes Adria Colonia est. 166 
Bic per Marsos decurrit in Adriaticum. 189 

ATHESIS fluvius Gallie Cisalpine in Tridentinis oritur Alpi- 167 
bus. Cursu rapidus Tridentum radit, inde Veronam in duas di-
vidit partes et postremo Padi paludes amplissimas supra fluens 
baud longe a Brundulo integer in Adriaticum mare fundi
tur.190 

ATHENIS Gallie fluvius est. 191 
168 

ATIR fluvius est Tarbacle civitatis Aquitanie. In Occeanum 169 
defl uit. 192 

ATIRAS fluvius inter Constantinopolim et Thraciam labi- 170 

tur.191 
Anso fluvius est Aquilegie in Adriacum fluens. 194 171 

ATRAX fluvius est Etolie a quo <lieti Atraces sunt populi. Hic 172 

in Y onio funditur mari. 195 

AVA fluvius est Scythie et in Pontum cadit. 196 

AVENTIUS Britannie fluvius. 197 

173 
174 

AvELIMPHIUS fluvius est Hibernie per Dubliniam effluens 175 
regionem. 198 

AVENIMORUS in Hibernia est fluvius Lismoriensem rigans 176 
provinciam. 199 

AuFENTUS Volscorum est fluvius, supra quem Terracina ci- 177 
vitas.200 

AuPHmus Apulie fluvius est. Ex Hirpinis exiens montibus 178 
Canusium preterfluit201 et in Adriaticum mare ruit.202 Hic ta-
men ab aliquibus Canna vocatus est,203 quo nomine vicus ei su
perveniens nuncupatur. Celebris quidem est illa Romanorum 
ingenti clade ex qua vietar Hannibal ex occisorum manibus 
nobilium tria collegit madia anulorum.204 

AvocELADUS Hispanie fluvius est inter Celticos effluens.205 
179 

AxoN fluvius apud Yonas est in Minori Asya.206 r8o 
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AxAGUS Paphlagonum est fluvius.207 

AxoNA fluvius est in extremis Rhemorum.208 

AuxER fluvius Tuscie propinquus Pisis.209 

Axus Macedonum fluvius est, cuius ex aqua si pecora po-
tent nigros pariunt fetus.210 

188 
189 

193 

194 

195 

197 

198 
199 
200 

201 
202 

BABENNA fluvius in Illyricum currens.211 

BAccus apud Darsetios fluvius est.212 

BAcTRUS fluvius est circa fines Scythie sub monte effluens 
Parapanis, ubi Bactrorum civitas Zanastes dieta est, sed et ipsà 
et populi a fluvio nom~n sortiti sunt.213 • • • • 

BAcus Hispanie fluvms est Cordube c1v1tat1 propmquus,:.14 

BALCUS fluvius est Colchorum in ora Eniochianorum atque 
Preutelozum.215 

BACUNTIUS fluvius septentrionalis, credo Pannonie propih, 
quus. Hic in Sao flumine apud Sirmium oppidum fluit.216· 

BAc Turingorum est fluvius.217 

BALETUS Brutiorum est fluvius propinquus potui Parthen; 
no.21s 

BAMB0TUS fluvius est apud Ethiopas Claradditas, confertus 
yppotamis et crocodillis.219 • • • 

BANA Syrie fluvius est quem supra sub Libano d1x1mus et 
Abana nominavimus.220 

BANNA fluvius est Hibernie per Ultoniam effluens regio
nem. Nam exiens ex lacu eiusdem provincie permaximo in bo, 
realem Occeanum decurrit. In hoc enim olim piscis repertus 
est formam salmonis habens, tante magnitudinis ut nullo modo 
integer in margine trahi posset.221 

BANGIS Germanie fluvius est ex montibus scaturiens Sarllia• 
tarum.222 

BARBARUS fluvius est Y ndici Occeani quem transivit Alexan, 
der Macedo.223 

BARGENS Numidie fluvius est.224 

BARGUS Thracie fluvius, in Ebrum cadit.m 
BASTR0S Maioris Armenie fluvius est.226 

BATINIAS fluvius est Chersoneso (ut arbitrar) prcix11nm,.'''. 
BAUTICA fluvius Gallie Cisalpine in Padum fluens.228 
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BASILEUS fluvius insule Cypri Syriacum prorumpens in ma- 203 
229 

BEDESE fluvius est Ravenne, quam Sabinorum oppidum qui
darn dicunt.230 

BELUS fluvius Phenicis ex Candea seu Cendebria palude in 
radicibus montis Carmeli procedens, et parvo contentus cursu 
4pud Tolomaidam Claudii Cesaris coloniam, que quondam 
f\cron dieta est, mari miscetur. Harenas quidem habet vitro 
accommodas plurimum.231 

BERVA fluvius est Hibernie que et Scopia, ex monte Blagnie 
effluens et per Lichliniam currens.232 

BETIS fluvius, ex Terraconensi provincia demissus, per me
cliarn fere Hispaniam sicut nascitur alveo uno decurrit nomen 
Jirtponens regioni, post autem mari propinquus ingentem ex se 
lacum facit ex quo duplex egreditur, tantus utroque gurgite 
quantus solus intraverat lacum, et sic geminatus in occiduum 
labitur Occeanum.233 

BETULUS parvus fluvius Barginonis litori proximus.234 

BIBILUS fluvius est Hispanie, cuius aque circa ferri tempera
penta acerrimi vigoris sunt, adeo ut nullum telum approbent 
~cole nisi quod. in eodem tingatur aut in Calibe, quem eque 
virtutis aiunt.235 

BrcoRNIUS Germanie fluvius est et in eadem nascitur.236 

BILLUS Asye Minoris fluvius citra Paphlagoniam.237 

>BISINGIBILA fluvius Albie est et in Occeanum funditur.238 

>BLEXA fluvius Gallie.239 

BoANDUS Hibernie fluvius est et per regionem mediam fun. 
ditur.240 

BoMBOS fluvius haud longe a Seleucia Calicadno flumini 
ilnminente.241 

BoRCANI Sardinie fluvius est.242 

BoRIUS fluvius Borio promontorio Occeano Serico iuncto 
proximus est.243 

BORISTENES fluvius est Scytharum nomen incolis sibi adia-
2entibus atque lacui tribuens,244 et cum ceteri Scytharum fluvii 
wrbidi fluant, solus hic clarus atque potabilis labitur pabula le
.twalens et pisces optimi saporis quibusque nulla sunt ossa. Ex 
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longinquo plurimum effluit et :x incognito fonte, adeo ut per 
spatium itineris .XL. dierum st~mga~ur alveo, et tant.o est navi
giis aptus spatio, et iuxta Bor1stemdam atque Olbiam Greca 
oppida cadit in Euxinum.24

' • • • • • 

Bov A orientalis atque nav1gabihs est fluv1us m Gangem 

fluens.246 

BouzEMELO Cilicie fluvius est baud longe a Lyco amne,247 

BRAGADA fluvius est Affrice iuxta oppidum Musti.248 Huic 
cum vidnus esset castrametatus M. Attilius Regulus consul Ra, 
manorum bellum agens contra Carthaginenses, querentibus 
militibus suis qui ad flumen aquatum ibant se a serpente infe. 
stari accessit et comperit secus flumen serpentem longissi, 
mu~ in quem cum balistis aliisque machinis bellicis nichil 
ager: posset, convocato ad op~s exer~itu ~apidibus obrui fecit; 
demum sublato ei mortuo cor10 long1tudm1s pedum .cxx. Ro-
mam quasi mirabile misit.249 • • • • 

BRIS0N Egypti fluvius, et a Nylo 1mpletur, cums m confinio 
b d . m 

elephantes a un anter nasci consuevere. . . 
BRICTATES fluvius est ex Timaro monte progred1ens mtste-

turque Arino.2' 1 • 

224 
BRINTA fluvius est Venetorum secus Patavmm fluens,. et 

mergitur in extremo sinus Adriatici.2l2 • • 

225 

227 

228 

229 

230 

231 

BRIXA fluvius est in extremo Persarum latere, tantum hm1 
trahens ut ceno illam oram inaccessibilem faciat.25

J 

BRUSCA fluvius est in confinio Ytalie Galliam Cisalpinam 
pergentibus Adriatico litoti adiacentem, qui iam dudum Rubi-

con dictus est.254 

BR0N0NA Vasconie fluvius est.255 

BuGENIS fluvius est Scytharum in lacu Busesagore cadens 

Meotidi vicino.256 

BusTRICIUS Pannonie fluvius est.257 

BuRA fluvius est Arabum seu Arabis · propinquus.258 

BuTES fluvius est Scytharum cui proximi sunt Sarmate et 

Agatirsi.259 

BuTR0TUS fluvius est in extremo Ytalie angulo penes Locros 

profluens.260 
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CABIRUS Suarorum fluvius hostio portuosus.261 233 

CArcus Misie fluvius est veniens a Theutranta loco ultra 234 

:Pergamum civitatem, que Theutranta iam pars Eolidis atque 
froadis fuit.262 

CAYST~U~ fl~vius est labens preter Asyam paludem Asye, 235 
ex: Albams 1ug1s cadens, et civitatem abluit Ptde sub Pionio 
rnonte.26) 

CALAMAC Syrie fluvius est.264 236 
CALCANIUS Campanie fluvius est.265 237 

CALIBS Hispanie fluvius est, cuius aqua si temperetur fer- 238 
ium longe acrius aque violentia redditur quam sua fuerit ante 
natura, adeo ut nullum approbent Hispani tdum ni sumpserit 
ex Calibe temperamentum.266 

CALYD0N ~tolie fl~vius est, quem ego Acheloum puto, a 239 

qalydone opp1do Etohe quod preterfluit denominatum.267 

CAL0R fluvius est in Samnio Benevento iunctus,268 darus Ca- 240 

toli regis Sycilie victoria et cede Manfredi.269 

CALICADNUS fluvius est propinquus Corico monti.270 241 

CALOS Mesie fluvius est.271 242 
j .> CAMANDER fluvius est Troianus, qui aliter Xantus dicitur 243 
j fama longe maior quam facto. Iunctus autem Symeonti palu~ 
j iqem faciunt que etiam Camander dicitur. Hinc ex Y da nati in 
1 portum effluunt Acheorum.272 Ab hoc fluvio Hector Astyanac-
1 .tem filium nominavit Camandrum.273 

1 .. CAMBISES fluvius est Hyrcanie ortum habens in montibus 244 

Caucasi, cui cum propinquus ex Coraxici montis radicibus 
~tumpat Cyrus, abeuntes in diversa Hyberos et Hyrcanos lon-
go intervallo distantes ìrrigant. Inde longe a mari in uno eo
~ernque lacu sese recipiunt et in Hyrcanum sinum uno alveo 
deveniunt.274 

~AMBRI fl~vius est apud Seres qui Osseres vocantur, quod 245 
l.!tme sonat silvarum nobiles. Hi quidem mites sunt homines et 
;~ua profusa frondium depectunt caniciem, aliorum morta-

j•.•·••l····.•.•u••.•. rn consortium fugiunt et commercia appetunt.275 

CAMPICAPES Scytharum fluvius est Nomadas disterminans 246 
~f Georges. Verum sunt qui confluere eum dicant infra Albiam 
9na cum Borystene,276 
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CAMPANIA Gallie fluvius est.
277 

CAMICOS Sycilie fluvius monti adusto simili Affricano iun-

ctus.278 
CANNA fluvius est Apulie'79 quem supra Aufidum nuncupa-

vimus. 
CANNAS Bragmanorum fluvius navigabilis, quem Actogalige 

populi incolunt. Hic in Gangem effluit.~
80 

. .. , 
CANTABAM fluvius est orientalis, qu1 susceptls aliis tr1bus 

fluminibus in Yndum labitur fluvium.'
31 

CAPADOX amnis Capadocum est, qui Galacias Morinas ter-
minat et de se Capadocie nomen dedit."' 

CAPER Asye fluvius est Laodiceam Lyco flumini appositam 

abluens.283 
CARACTES fluvius est Pamphylie, sic dictus quia se precipi-

tat, iuxta quem Perga oppidum et Diane templum que et Petga 

ab oppido dieta est,284 . . . , , . 
CARCINES fluvius est nav1gab1hs m extremo Ytahe pos1tus 

haud longe a Petilia civitate.'
85 

. . 
CARAMBUCIS fluvius est sub Arctoo ub1 Ripheorum mon-

tium iuga deficiunt, apud quem habitant po~uli ~uos Atim
pheos dicunt, Hyperboreis gentibus similes. H1s _qmdem sedes 
sunt nemora, cibus bacce; clementes habent ntus atque se-

~~ ' 

257 
CARESUS fluvius est ex Y da Troianorum monte d1ffusus, 

Homeri vatis carmine celebris, esto nulla eius videantur vesti-

259 

gia.2s1 . . , , 
CARIE fluvius est Colchorum m Phas1m ptofluens, cmus ti· 

pas Saltie gentes incolunt.
288 

. . . . 
CARIUNTIS Asye fluvius est supra B1thyn1am N1comed1en-

sem fluens.289 
CARRO fluvius est in regione Carnorum Aquilegiam preter-

fluens.290 .. 
CASILINUS Campanie fluvius, a quo et oppidum Casilmu~ 

dictum,'91 insigne oppidanorum fide erga Romanos dum obs1-
deretur ab Hannibale Peno.''' 

CAsPASUS fluvius est apud Scythas.
293 

CAsus fluvius per Albaniam fluens.
294 
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CATIMON Sycilie fluvius est.295 

CAULARIUS fluvius in agro Y densium est haud longe a Caral
Hte palude.296 

CECINA fluvius est Tuscie, per agrum effluens Vulteranum· 
cadit in Arnum.297 

' 

CEPHALOEDIS Sycilie fluvius Himere oppido proximus.298 

CEPHESUS navigabilis fluvius est in finibus Pandorum Persa
rum.299 

CEPHISUS Boetie fluvius est sub Parnasi radicibus fluens 300 

cuius ~ marginibus aiunt fuisse templum dee Themis ad qu~d 
~eucaho~ et ~yrrha consulturi de restauratione humani gene
ris post diluvmm accesserunt,3°' et ob id aqua Cephisi fatidica 
nuncupata est,3°' quam aiunt, cum ex eodem lacu cum flumine 
Mela exeat et ille nigras aves faciat, albas facere nigras, nigras 
autem rufas.303 Hunc preterea dicunt Narcissi fuisse pa
trem.304 

CE~H-NE fluvi~s est ~rientalis, inter quem et Yndie regionem 
que d1e1tur Gena hab1tarunt qui ex Ofir, qui de genere fuit 
Heber, descenderunt; et exinde Salomoni aurum defereba
tur.'05 

CHELADON Arcadie fluvius est.306 

CHELONATES fluvius ea in ora in qua Cyllene et Callipo
lis.301 

CH~RATI Yndie fluv~us est, qui pisciculos producit errantes 
per ar1dam et demum m fluvium redeuntes.308 

C~ERIUS ~~vius est in Evia regione, ex quo si potent oves al
be ~1gre effrc1un~ur, cum in Neleo flumine huic propinquo 
contmgat contrarmm.309 

CELEUS fluvius est Frigie.310 

CERRETORIUM _torrens est fere inter Pistoriensem agrum at
qu~ L~censem, hmc Uzanum habens oppidum, inde Pisciam, 
qui m1raculo suo solus torrens meruit inter flumina memorari 
Hic (ut aiunt incole) parvo montis declivo cadens non imbr~ 
turget ~t reliqui, quin imo (ut iidem asserunt) de decennio in 
decei:n1um seu paulo amplius, non determinato tempore sed 
fortu1tu et dum minus ab ipsis expectatur, ex imo telluris ven
tre repente et fere in momento tam grandem lapidum evomit 
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copiam cum ingenti strepitu sese illidentium saxorum ut qui 
viderint obstupescant eaque in modum labentis aque impellit 
etiam leniter in declivum ut sese lapides moventes videas, mo. 
tus vero causam videre non possis. Et hoc ter vel quater in die 
per horam dimidiam perseverans agit, nec unica die tantum, 
quin imo duobus vel tribus aliquando continuis, et sereno celo 
decurrens in admirationem sui non solum externos, sed etiam 
trahit indigenas; et demum subsistens expectat donec decen
nium more solito elabatur.311 

277 CERBALUS Apulie fluvius est, olim in finibus Daunorurn.312 

278 CHERESTE fluvius ex Tauro profluens in oppositum insule 
mergitur Rhodiorum. 313 

279 CHERSIMON fluvius e Caucaso monte prosiliens erumpit in 
Ponto. 314 

280 CESTROS fluvius est Pamphylie navigabilis, inter quem et 
Caractem Perga oppidum situm est et Diane templum, que et 
Pergea ab oppido denominata est.315 

281 CIAOS fluvius est Colchorum vastissimus, et in faucibus Pha-
sis eidem miscetur Phasidi.316 

282 CYDARA fluvius est insule Taprobanes ex Megisba stagno ef. 
fluens et in Occeanum versus septentrionem et Y ndiam ca
dens.317 

283 CYDNUS Cilicie fluvius est,318 ut aliqui dicunt ex Tauro mon-
te fusus, alii vero ex alveo Cohidapsi, eo quod dulcedine et 
suavitati saporis illi persimilis videatur. 319 Tarsum insignem Ci
licum civitatem cursu dividit3'0 et magis liquore quam spatio 
memorabilis levi tractu effluita puro susceptus solo, cuius pla
cidum cursum nec torrentes urgent aut alveum turbant, frigidi
tate plurima et riparum amenitate desiderabilis, adeo ut Ale
xander Macedo estuans ob laborem dum se lavaret in eo fere 
letalem egritudinem traxit. 321 Qualis autem emanat e fontibus 
talis salsis miscetur undis, vere tantum cum liquantur nives 
turgescit; Cydnus a candore denominatus, nam incole quic
quid album cidnum vocant.322 Preterea podagricis eius meden
tur aque. 323 

284 CHIDRINUS fluvius est inter Ianeos et Chorasmos.324 

1927 

CYD?S Cilicie fluvius podagra laborantibus conferens pluri-
mum."' 285 
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CrNYBS Arabie fluvius est gemmarum plurium generum 286 
abundans, adeo ut assumpte camelis deportentur in oppidum 
Tybrestrum.326 

CYN0,5 fl~vius e~t No°;"adum, ~ui quidem ultra incomper- 287 
tam navigat10nem m Persico mergitur sinu.m 

CINYPS flu~ius est in Lybia defluens per uberrima arva haud 
2

88 
l~nge a Lepu oppido,3" circa quem aiunt grandes hircos ori-
r1."' 

C1.N~A fluvius rapax est, a cingendo dictus, in Hispania et 
2

8
9 effluit m Hyberum.330 

Cmos fluvius est Misie.m 
CINTUS Laconie fluvius est.m 

CIREN fluvius est Hispanie, qui alio nomine Betis dici- :
9
9
; 

tur.lll 

CIRTA Mas.iliensium fluvius est iuxta urbem Agatham.3'4 
293 

CYRus fluvius est ex radicibus montis Coraxici prorumpens 294 

haud longe a Cam~yso.' et postq~am distantibus alveis Hybe-
ros ~yrcanosque circmvere, quasi ex composito haud longe a 
m~rt m lacum unum redeunt, et in sinum Hyrcanum uno tra-
mite currunt. 335 

CITHIOS fluvius est ultra Bithyniam Nicomediensem."6 e e 2 95 LANIUS ampanie fluvius est haud longe a Neapoli Acer-
29

6 
ram preterfluens.m ' 

CLARATH fluvi~s est Affrice, in quo crocodilli gignuntur.1is 
297 

CLAUD~S. fluvms est Asye Minoris Lysie oppido atque 298 
Othruse vicmus.339 

CLED fluvius est Hibernie,340 
299 
300 

CLERUS Hispanie fluvius est. 341 

CuTOR vel CuTON Arcadie fluvius. 342 

CuTUMNUS Umbrie fl~vius est apud Mevaniam et Spoletum ;:; 
deflue~s, ex q~o (ut quidam volunt) si confestim postquam 
concepit bo~ bibat. album pariet.343 Quam ob causam Romani 
m~gnas hostlas Iovi immolaturi ad hunc locum pro albis tauris 
m1ctebant,

344 
Bune alii fontem, 345 alii lacum dicunt.'46 
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Cuus seu Cuvrs fluvius est Ma~ritanie. Ex ~danti~ septen. 
trionali plaga progrediens in occidentem tendit et m lacutn 
funditur Eptagonum, et mutato nomine dicitur_Agger, et p0• 

stremo multis peragratis regionibus Nylus effic1tur.
347 

Et ideo 
ubi de Nylo scribetur infra plenius apponetur. 

CLODIANUS fluvius est ex Pyreneo exundans et ad Emporia 

se ferens. 348 
CoASPIS fluvius est Medie sese in Tygrim deferens apud 

Persas.'49 Huius fluminis dulcis est aqua, ut Persarum reges, 
quam diu inter ripas Persidis effluebat, soli ex eius aquis pota
bant, et profecturi peregre adhuc illas etiam deportabant.

350 

CoBAR Babilonie fluvius est.
351 

. 
CoBULATUS fluvius est Minoris Asye Gallogrecie propin-

quus.152 .. 
CocYTUS infernalis est fluvius, poetarum carm1mbus cele-

bris.353 
CoNDERON fluvius est Arriane regionis, fervore solis exu-

stus desertis circumdatus non longe a Bactris, cuius quidem 
cult~res circa hunc fluvium et alium nomine Arosapem omnes 

inhabitabant.354 
CoERANUS Minoris Armenie fluvius insignis habetut.

355 

CoPHATA seu CoPHINUS fluvius est Yndie propinquus op-
pido Yndorum quod dicitur Pe~co~atim.

356 
. . 

312 
CoGAMUS fluvius est Asye Mmons preterfluens rad1ces Ti

moli montis, cuius in marginibus Loreni et Philadelpheni habi-

tant.'5' 
CoLAPHIS fluvius est Pannonie qui fluit in Saum per Cola-

pianos Breucosque fluentem, et cum duplici mergatur alveo fa. 
cit insulam quam Segestiam incole vocant.

158 

CoPEN fluvius Yndie est in Yndum fluvium cadens.
359 

CoRALIUS fluvius est Frigie, et susceptis Tembrogio et Gallo 
fluminibus in Bosphorano litote Ponto miscetur. Hic a multis 

Sangarius appellatut.360 .. . 
CoRYNEUS fluvius est haud longe ab Erytnls et promontorio 

Mimantis et Clazomene.161 . 
CoRMALOS fluvius est haud longe a palude que ohm Adra-

mytteos dieta est.162 
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CoROS Persarum fluvius Carmaniis proximus.363 

CosuAGUS fluvius Yndie navigabilis est, et in Gangem ca
dit.364 

CoRUS fluvius est Asye Minoris sub Amanno defluens mon
te non longe ab oppido Egee.365 

CRATHYDOS fluvius est Calabrie. Verum ab aliquibus Cra
thim dicitur,366 et preter Taurum oppidum labitur; ex quo se
cundum quosdam qui biberint flavi efficiuntur.367 Alii vero di
cunt si qua biberint pecora candida fieri, cum nigras faciat Si
baris huic propinquus. Nec incolas carere beneficio dicunt. 
Nam Sibarim bibentes nigriores dicunt atque duriores et cri
spo capillo, cum qui Crathim bibunt candidiores sint et coma 
dimissa.368 

CREMERA fluvius est inter Romam et Veios, quem penes .cc
cvr. ex inclita familia Fabiorum die una pugnantes a Veienti
bus cesi sunt, cum non nisi unus, et hic parvulus, superes
set.'69 

CRENACTAS fluvius est Yndie navigabilis et in Gangem 
fluens.370 

CRIANOS fluvius est paludi propinquus cui dicebatur olim 
Adramytteos.371 

CRINISUS fluvius est Sycilie, quem aiunt Acestis regis fuisse 
patrem.372 

CRISAS Syracusarum fluvius est ex monte veniens Etneo.373 

CRISCITORAS fluvius est sub Imavo monte, qui Caucasi finis 
est.''4 

CRISORUS fluvius ex Timolo monte progreditur, Sardibus 
propinquus, vulgatiori nomine Pactolus nuncupatus; qui eo 
quod aureas habeat harenas Crisori nomen sortitus est.375 

CROCONUS seu CROCACULUS f!uvius est Brutiorum seu Sa
lentinorum navigabilis,376 in quem si lignum fustem ve deieceris 
ve! frondes lapideo cortice obdurantur.377 

. CRUSTUMIU1:'1" flumen est haud longe ab Arimino, a quo op
ptdum denommatum est, et defluit in Adriaticum.378 

CURRINANTA fluvius nascitur in campis Commagene et in 
Persicum decidit sinum.379 

CuTA fluvius est Persarum, a quo Cutei <lieti sunt Perse qui 
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ad incolendam Samariam ob Iudeorum captivitatem vacuam a 

Persis regibus missi sunt.
380 

CuVENTUS fluvius est Etolie Calydonem secus fluens.
381 

DALIERUS fluvius est Yndie, et in Oxum fluvium termina-

tur.382 
DANAPRIS Scytharum fluvius in Pontum fluens.

383 

DANES fluvius est Syrie Crocodillo monti propinquus.
384 

DANIA fluvius est Mauritanie Perosis, quem alii Turbulen-

tam dicunt.385 
DANIUS Acerrarum Campanie fluvius, quem supra Clau-

nium diximus. Utrum horum verum sit nomen ignoro.
386 

DANUBIUS fluvius totius Europe permaximus oritur in iugis 
Nove387 Germanie montis ex adverso oppidi Gallorum Scauri
ci, et effluens ab occiduo in orientem per innumerabiles labitut 
nationes, a sinistris linquens Germanicas et a dextris Theutoni
cas, Pannonias atque Mesias. Et postquam plurimum sui cur
sus lapsus est, mutato nomine dicitur Hystrus seu Hyster et 
.LX. permaximis fluminibus auctus per septem ora vel, secun
dum alios, per sex:'88 inEuxinum mergitur mare, ultra. LX. mil. 
passuum infra amaras undas impetu suo dulcem querentibus 
exhibens haustum; ex quibus hostiis quattuor navigabilia sunt, 
reliqua vero non apta navigiis. Primum quidem hostium aiunt 
vocari Peucos, et ea Peuces appellatur insula cui alveus proxi
mus est, ex quo et palus oritur ingens et lacus super Hystropo
lim, quem Almirim vocant. Secundum autem hostium Naracu
stoma nuncupatur, et tertium Scalaustoma secus Sarmaticam 
insulam, quartum vero Seudostomon et insula Conopon Dia
basis, quintum Bonostoma, sextum quidem Spireonstoma, 
septimi nomen non habemus. Sunt insuper qui videantur arbi
trari ex eo tria progredi flumina, Eas scilicet secus Apolloniam 
effluens, et Nar Liburnos separans et Phileos, et Hystrum qui 
per Hystros labitur et nomen largitur eisdem.

389 

DARDANUS fluvius est Mesie,390 a quo puto Dardanos popu-

los vocitari. 
DASIBARIS fluvius est Garamantum.

391 
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DIANA fluvius est apud e . . h t . . amarmam, curns aque nisi pudice 
aus e smt m u~uro corpus curo vino non coeunt.392 342 

DrARDES fluv1us _est qui ab ultirois y ndie veniens crocodillos 
ulit.tN{1uGs et delphmdos atque alias gentibus incognitas beluas 343 
a . n angero tan ero elabitur."3 

DIPSAS fluvi~s ex Tauro monte cadens.394 
DRINU~tuv1us est apud Illyrios,395 cuius in ripis Monivola- 344 

num ~pp~ uro, quod antea Colchinuro dicturo es 345 
Colch1s s1t condituro,396 et Scodra Ill . C ~~o q~od a 
palude Lygnisti.397 yncoruro. a lt emro ex 

DDRAVUSfl es~ Pannonie fluvius, et in Danubiuro labitur 39s 
RICA uvrns apud Dacos et m· Dan b' f' . . 346 D . , u rnro 1mtur 399 

. RhRUENTIA fluv1us est ex Alpibus fluens et apud Ali b 347 
tn odanuro sese roerg n t • . 

0 
rogos 348 

b d
'ff' ·1· N e s, rans1tu pre cetens Gallie fluroini-

us 1 1c11s. aro curo maxiroam . h 
men na~es p_at!tur eo quod nullis in:Ì~~a:: :;it\;duts :-
plum h1c ~t 1b1 et ulterius postea alveos faciens a; ue er~ : 
tans et assidue glareosa saxa revolvens nullaro etiain e p d'u 
pediti viaro violentissimus prebet tutaro 400 Q D xpe . ito · b' · uem ruenuaro 
nuncupar1 ar ltror quia obices diruat oron N 'd 
Babiloni<01 propinquus est. es. ove qm ero 

DuDRA fluvius est a Tauro defluens ro . 
scribunt Cludra.402 onte, quaro qmdaro 349 

?UJ?ER _fl:1vius Minoris Asye est baud longe ab Antiochia 
cums m np1s Meandropolis et E . 'd f , 35° 

d f1 
. . uroema oppl a uere M n 

ro urom1 propinqua.403 , ea -

-~iRrus ~ispa~ie_Ulterioris est fluvius, a quo Lusitania inci-
pit. Is en1ro ult1ro1 proroontorii radices abluit.4o, 351 

EAs fluvius est a quibusdaro Ad . 
d
. b H usa vocatus quero qmdaro 
icunt a ystro rooveri et apud A li . , li . . r m I · · po omaro o ro Cormthio 
u co omaro m Epyro posita fluere4o6 et in y . . ~ 

saJo.401 omo ro1scen 

EBENOS seu EvENOS f1 · nominant eo quod . uNv1us est, quero Centaureuro aliqui 
D . . m eo essus centaurus ob raptam a s 

b 
ei~mr~°: ab_Hercule confossus sit;4os qui in mare effluens h e 
et m np1s L1rnesos et Miletos.4o9 a-
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HEBRUS inter Thracie fluvios celeberrimus est, qui fusus a 
Strymone Adramantos Adrisarumque gen_tes abluit et accolen
tibus Carbiletis, Pirogetis atque Drageus nec non ~t Letas 
Maiores Hemo subditos atque Minores Rhodope sub1acentes 
intus secat habens ex parte una Cicones et Doriscos, ex altera 
relictis Priantis, Dolongis, Thynis, Torpilis aliisque barbaris, 
habens ubi mari miscetur portum Tentoris et Polydori tumu
lum410 et ultra se templum Apollinis Zerynthii.4

11 

Ecos fluvius est ingens, nascitur quippe ex monte T aumeste 
et in quinque divisus alveos per Caucasum evehit omnes loco 
qui appellatur Scelantes, inde se in Gangem proripit.

412 

EDABIS Medorum fluvius est, penes quem populus Israel 
. 1· t 413 capt1vus re 1gatus es . . . . . . 

EnAs fluvius est Provmc1e Sepumane, m mare declmans 

Gallicum.414 
EmPRIS fluvius est Susianorum Persarum in Euleum flumen 

decurrens. 415 
EGOS fluvius est Propontidi vicinus, cuius in ripis Tensusa 

apposita est.416 

ELADUS Arcadie fluvius est servans anhelitum.
417 

ELA VER fluvius est apud Arvernos Gergoviam oppidum pre-

terfluens.418 
ELEORUS Sycilie fluvius est Pachino promontorio vici-

nus.419 
ELEUTERUS fluvius in campis Syrie nascitur et Pheniceo fini-

tur mari.420 in quo maxime testudines capiuntur, ultra statuto 
anni te~pore effusa multitudine venientes in flumen.

42
t 

Eusrus fluvius est Sycilie.422 

Eusos fluvius est Attice regionis, sic a flexibus nominatus. 
Aiunt quippe hunc a Cocyto fluvio Inferor~1'.1 augumenta s~
scipere, et ob hoc Furias infernales fessos s1t1 serpentes aqu1s 

huius recreare solitas aiunt.
421 

ELLES fluvius est Minoris Asye, cingens Smirnam civitatem 

suis undis.424 . . . 425 
ELORUS Sycilie fluvius est, qu1 more Nyh super fund1tur. 

Rune supra Eleorum dixi. . 
ELSA fluvius est Tuscie in agro Florentino paulo supra oppi-
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dum quod Collis dicitur ad orientem ex loco cui Unci incole 
dicunt tanta aquarum abundantia effunditur ut mirabile videa
tur, et circa eius initium quicquid eius in aquas proieceris infra 
breve dierum spatium lapideo cortice circumdatum comperies, 
quod postmodum in processu sui cursus non facile facit. Hic 
suis tantum undis perpetuo cursu in exitum usque clarissimus 
effiuit, imbribus tamen ut ceteri turbatur et augetur. Et cum 
oppida plura hinc inde labens videat, a dextro modico elatum 
tumulo Certaldum vetus castrum linquit, cuius ego libens me
moriam celebro, sedes quippe et natale solum maiorum meo
rum fuit a~tequam illos susciperet Florentia cives. Multas pre
terea et diversarum spetierum, maritimarum tamen omnium 
radens cursu solum detegit concas vacuas et vetustate candida~ 
et ut plurimum aut fractas aut semesas. Quas ego arbitror dilu
vium illud ingens quo genus humanum fere deletum est, dum 
agitatu aquarum maximo terras circumvolveret fondo, illis reli
quit in partibus. Hic demum sub insigni castro Miniatis in Ar
num funditur flumen. 426 

ENIPHEUS Thessalie fluvius est ex Othry monte prorum
pens,427 et celeri se cursu vehens in Epidanum ruit.428 

ENISES Sycilie fluvius est haud longe a Tauromeno colo
nia.42' 

ENTIAMUS fluvius Gallie Cisalpine ex Appennino decurrit in 
Padum.430 

Eornus fluvius est Hibernie, qui in radicibus Blagnie montis 
exortus per Ossiriam effluit regionem.431 

EONUS fluvius est Yndie navigabilis in Gangem fluens. 432 

EPIDANUS fluvius est Thessalie, satis leni defluens cursu an
tequam sibi misceatur Enipheus, qui cum rapidissimus sit Epi
danum velocissimum facit. 433 

EPILAS fluvius est Macedonie in Heraclea ora. 434 

HERACLEUS fluvius Colchorum est, promontorio eiusdem 
nominis proximus et oppido Mantio.435 

ERANDACUS fluvius est ante Lycus nominatus, Asyam Bi
thyniamque disterminans. Oritur quidem in stagno Artynia pe
nes Miletopolim, Mageston aliosque recipiens.436 

ERASINUS fluvius est Nemee adeo superbus cursu ut ripis 
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contineri nequeat. Preterfluit autem Driopas.
437 

Alii autetn 

Lycie fluvium dicunt.4" . 

379 
ERYCINNUM Boetie fluvius est ad Trophomum deum, quetn 

penes duo sunt fontes, quorum alter potus memoriam affert, 

alter vero obliviosum facit.
439 

3
8o ERIDANUS fluvius est Ytalie celeberrimus apud Grecos alia. 

sque nationes. Omnem Cisalpinam irrigat Galliam, et quoniatn 
hic idem et Padus est nichil de eo preter ea q~e ad Grecos 
spectant nunc dicemus; re~qua ubi de Pado. Fmg~nt G:re~i 
hunc apud inferos natum et m terras ac superos e~as1sse'. mchil 
aliud sentientes quam quod ex Vegeso monte, qui propmquus 
est mari Infero scilicet Tyrrheno, profosus tendit in Adriati
cum, quod Greci Superum vocant. ~ridanus a~tem_ nun~~pa
tur ab eventu. Nam fingunt poete Endanum Sohs fo1sse filmtn, 
cui cum falsum esse ei obiceretur ab Epapho Egyptio iuvene, 
ad obtinendam filiationis fidem currus lucis ducere temerarie 
impetravit a Sole patre. Qui cum equos nequiret . reger~, 
exeuntibus ipsis orbitam in parte celum exu~tum est et m te_ms 
multa exhausta flumina. Quam ob rem ab 1tato love folmma
tus est et in Padum cadens suum illi tribuit nomen.

440 
Alii sunt 

qui dicant Eridanum Egyptium iuvenem, c~m mutatis se~i?us 
venisset in Ligures eisque imperasset, casu 1~ Pad~m ce~1~1sse 
et in eo necatum. Quam ob causam in solatmm sui flumm1 re
gis mortui nomen posuere, et_ ~inc ~ri~anus dic:us. Q~em e'. 
veteres Egyptii in honore~ sui mvems B1co~ne~ mt~~1 alias_ celi 
imagines posuere et pluribus decoravere s1der1bus. Reliqua 
ad hunc spectantia ubi de Pado vide_. . . 

3
8

1 
ERIGONUS fluvius est prope Dorch1opum, qui ex Illynco per 

Peoniam fluens maximum flumen efficit.
442 

ERYMANDUS fluvius est Y ndie currens apud Parabesten Ra-

cosiorum.443 . 
ERIMANTUS fluvius est Arcadie ex monte Parrete fluens m 

Alpheum.444 
ERITRASALEOS fluvius gignens in corporibus pilos.

445 

ERGINUS Propontidis fluvius haud longe a Lysimachia Cher
' 446 

sonesl. li' d' 

3
86 HERMUS fluvius est, secundum quosdam, Lydie.

447 
A 1 1· 
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cunt ex Dorylao Frigie natum eumque illam a Caria dividere, 
demum campos Smirne aureas trahentem barenas fecunda
re.44' 

EsrA Gallie fluvius in Secanam cadit.449 
387 

EsERIS fluvius est Calabrie Crotonensi civitati propin- 388 
quus.450 

EsrPrus fluvius est Lycie.451 

Esrcrus fluvius est Hispanie, qui ante haustu dulcis foit, po
stea amarus factus est.452 

EsPER fluvius apud quem secundum quosdam Nessus cen
taurus Deianiram transvadans rapinam fogamque meditatus ab 
Bercule sagittis occisus est;453 quod supra in Ebano flumine 
contigisse diximus. 

ETERNUS fluvius apud Daunos, quos nos Apulos vocamus 
est.454 Alibi vero comperio euro apud Aprutinos inter Salinas e~ 
Theanum Marruncinum.455 

ETHILIA septentrionalis est fluvius permaximus, ut quidam 
ferunt maior Eufrate, estate crescens ut Nylus, a maioriBurga
ria descendens in Caspium.456 

ETHYMANTUS fluvius est Y ndie variis flexibus incurvatus 
qui cum ab incolis irrigationis causa distrahatur, tenuis et iaU: 
sine nomine in mare recipitur.457 

EuDON fluvius Antiochiam alluit a Thebaida veniens ubi 
Pygmeos foisse tradunt.458 ' 

EuENUS fluvius est, qui et Lycorum.459 

EuFRATES inter ceteros fluvios memoratu plurimo celebris 
est tam veterum licteris quam exundationibus suis. Hunc qui
dan_1 v~lunt ex Paradisi fonte, mortalibus quidem incognito, 
der1var1: quod ego non credo.460 Alii tamen dicunt in Armenia 
Maiori in monte cui Parcoatra nomen, baud longe a fonte 
Tygris, oriri. 461 Non nulli asserunt euro ex radicibus montis Ar
menie cui Capoten dicunt incole supra Zizimam seu Zimaram 
erumpere. Nec desunt qui dicant ex Aga eiusdem Armenie 
monte effondi. Et post hos affirmant aliqui quod in vallibus 
montis Capotis appareat primo, baud longe a Zimara de qua 
supra. 462 Preterea aiunt, etsi vastis e montibus exundet, undis 
non e vestigio sese in fluvium effondere, quin imo factis ex se 
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duobus lacubus segnis sedet et iners. Ex his tandem margine 
fracto erumpens ripis assumptis vere flumen apparet et maxi
mo strepitu atque celeri cursu Armenios Cappadocasque di
sterminans,463 nuncupatus ab initio Pyxurates, Deyzena et Ane
tica regionibus relictis excurrit et iam aliquibus susceptis flu
minibus validior factus in Taurum montem vires experitur suas 
ubi Elegeam vocant. Cui cum non resistat Taurus, progreditur 
vietar, sed saxosus atque violentus ad dexteram Comagenam, 
ad levam autem relinquit Arabiam.464 Verum sunt qui velint 
eum in alveos duos dividi, quorum alium in Tygrim effondi di
cunt, reliquum vero permeatis Medorum Gordianorumque 
tetris in Mesopotamiam ferri et Babiloniam, quondam Caldeo, 
rum reginam, in partes duas cursu medio separare. 465 Inde hic 
idem postquam aliquandiu effluxit, qui navigabilis et ingens 
ante foerat in paludibus dispersus amplissimis tenuis efficitur 
rivus, et incognitus (ut aiunt) nusquam aperto exitu effluit,466 

esto sint qui dicant eum in mare Rubrum fondi.467 Sunt tatnen 
qui putent hunc illi ruborem iniectum a Cyro Persarum rege 
ob susceptam iniuriam seu ob glorie alicuius magni facinoris 
cupiditatem, ut in rivulos deductus plurimos alveus cum nomi
ne deperiret.468 Volunt insuper hunc Nyli more et fere eodem 
tempore Mesopotamiam irrigare atque fecundam facere, et se
se in alveum statuto tempere revocare. 469 Quam ob rem eum 
nomen Eufratis sortitum volunt, cum hebraice 'euphrates' fer, 
tilitas appelletur.470 Dicunt et alii aquas eius esse vitales, et ob 
id a priscis Auxeneum foisse vocatum.471 

EuLEus fluvius est et in Medis oritur et non longe ab ortu 
sorbetur et demum in terras exiens per Mesopotamiam fondi. 
tur arcem Susarum circumiens et Diane templum gentibus illis 
venerabile plurimum, postquam Susianem ab Elmaide dister, 
minavit. Habetur hic a Persis adeo sacer ut non ex alio reges 
bibant secumque ex eius aquis deferant, si forsan peregre pro• 
fecturi sint.472 Facit tandem una cum Tygri lacum iuxta Caria,. 
cem, ex quo quorsum exeat non habetur.473 

EuMENIUS fluvius est Hispanie propinquus Turdulis veterh 
bus et Talabrice oppido.474 

EuRYMEDON Pamphylie fluvius est. A Sade oppido missus 
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iuxta Arpendon montem fluit,475 insignis Cimonis Athenien
sium ducis navali victoria et Phenicum atque Persarum cla
de. 416 

EuROTAS fluvius est Laconum sub ipsis Lacedemonie muris 
currens. Huius ripe lauris abundant, et ideo Apollini sacrum 
dicunt.411 

EuxINus fluvius est Propontidis, quem ab Euxino mari in 
quod effluit denominatum quidam volunt.478 

ExASINIS fluvius est Argivorum, quem aiunt in tetris immer
gi et iterum post exactum aliqualem cursum in publicum re
verti. 479 

EXEMONTUS Mesie fluvius est.480 
EXRHODUS eque est Mesie fluvius. 481 

F ABARIS fluvius Sabino rum est, et corrupte F aber nuncupa
tur a pluribus.482 

PHACELINUS Sycilie fluvius est Peloro iunctus et Diane tem
conterminus. 483 

FANEUS Samnitum est fluvius, qui et Siris dicitur Benevento 
~ , 

FARFARUS Syrie fluvius in radicibus Lybani montis emictitur 
et per. Anthiochiam fluens inde Syriaco miscetur mari apud Si
meonts portum. 485 

FARMICAS fluvius est haud longe a Iulionopolitis,486 
P.H~srs Colchorum fluvius est ingens, maxima deferens diu 

nav1g1a, quem in Monschis ortum aliqui dicunt,487 alii in Mor
corum montibus,488 et quidam a Garamante monte effusum·4s9 
cuius in marginibus oppida fuere plura et celeberrima sed in
ter cetera Tindaridaceum et Phasim. Ea in parte apud Ipsos et 
Cyaos permaximi fluvii miscentur eidem; post hanc Surium 

et Surius fluvius influit. Recipit preterea Glaucu~ 
et Chobum e Caucaso descendentem, Tandem 

longissimum cursum ultra hostia Tanais in Pontum effluit. 
quidem et allis preter iam dieta insignis fluvius est. Pe

eum Phrixi templum fuit et lucus oh aureum vellus veteri 
celebratus. 490 Medeam fugientem cun Iasone tulit et exi

Sulmonensis Ovidii memorandus est. 491 Aiunt insuper in eo 
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virgam oriri quam leucophyllon vocant, tante v~tutis! ut asse
runt, quod si thalamis hominum apponatur matr1mon1a habeat 
pudica atque inviolata servare.492 

F ATISSUS olim Dacorum fluvius.493 
PHENIX Thessalie fluvius est.494 

FERIOR fluvius Genue oppido propinquus.49' 

PHIRITES fluvius propinquus Caystro flumini Pegaseum im-
pellit stagnum.496 

FESTERUS Mysie fluvius est,497 
PHESUS fluvius est Bosphori, quem allo nomine Rebas vo-

cant. 498 
PHINNUS Hibernie fluvius est per Cheneleoniam effluens 

regionem.499 
PHIS0N fl.uvius, qui et Ganges, in Paradiso delitiarum oriri 

quidam viri celebres asserunt, et exinde irrumpere ~ uhi aiunt 
oriri Gangem qui talia perscrutati sunt: de quo ub1 de Gange 
plenius disseretur. Dicunt autem Phison dici quod inundatio
nem significet. Excipitur autem ab Occeano orientali.'00 

PHITARAS fluvius est apud Seres, de quibus iam supra dic
tum est uhi de Cambri flumine.'01 

FLAuTASIS fluvius in finibus Dacorum est.5°2 
FLEGET0N inferorum fluvius poetis familiarissimus est. 

Ignem quidem significat s~u ar~orem/03 . . . . 
FLoxus fluvius est H1spanie promontorio Celtico v1c1-

nus.504 
PH0CIAS fluvius est Thessalie et in Epidamnum effluit.505 
PH0RION Armenie Maioris fluvius in Tygrim mergitur.'06 

FoRMIUS fluvius Aquilegie propinquus est.507 
FRITIMUS navigabilis fluvius apud Persas.508 
FRIGIUS fluvius est Minoris Asye qui et Frigie provincie no• 

men dedit, et eam a Caria dividit. Est quidem Magnesie, que 
ad Sypilum est, iunctus; insignis L. Scipionis Asyati~i Ron:iano
rum consulis victoria et clade Antiochi Asye et Syr1e reg1s pe-
nes eum susceptis.'09 

FuTH fluvius est Mauritanie, et a quo adiacens regio Fu-
thensis appellata est.510 
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GABELLUS Cisalpine Gallie fluvius in Padum cadit.'11 

GAnus fluvius ex monte Tauro effluens in mare suscipitur 
Cycladum.'12 

GAEsus Yonie fluvius est Prieni civitati propinquus.'" 
GAGATIS fluvius est Lycie a quo et locus cui proximus fuit 

denominatus est.514 

GALEsus Calabrie fluvius non amplius .v. mil. passuum a 
Tarento semotus.515 

GALBIAN fluvius est Carie haud longe ab Halicarnasso, infa
mis ob malam habitantium valitudinem.'16 

GALLUS Lycaonie fluvius est, a quo denominati sunt sacer
dotes Cybeles.'11 Rie quidem in Sangarium terminatur.518 Po
tantes in furorem convertit.519 

GANGES fluvius est Yndie pregrandis atque famosus. De 
eius vero origine ambigitur apud priscos. Nam alii ex incertis 
fontibus, uti Nylum, eum nasci volunt; alii ex Scythicis monti
bus vasto cum fragore loci erumpere atque sese per scopulos et 
aspreta locorum precipitem dare, donec in planum devenerit 
et ibi quasi susceptum ab hospite in lacu quodam conquiescere 
et ex eo tandem lenem mansuetumque procedere. Qui in 
orientem tendens a .xvrm. maximis atque navigabilibus flumi
nibus augetur'20 et ultimo secundum quosdam ut Nylus .VII. 

hostiis Occeanum ingreditur; alii dixere novem, et tria quidam 
tantum esse voluerunt.'21 Dicitur autem Ganges a Gangaro ve
tustissimo Y ndie rege, ut placet aliquibus. Aliis vero placet 
hunc illum esse fluvium quem vocant Sacre Lictere Phison, de 
quo paulo ante pauca dieta sunt.522 Qui quocunque vocetur no
mine aut quotcunque exundet alveis in mare, adeo grandis est 
ut uhi minus occupet latitudinis .vrn. mil. passuum pateat, uhi 
plurimum centum; altitudinis nusquam minus .xx. passibus 
reperitur.'23 Adversus quem Cyrus Persarum rex quasi cepti 
oblitus bellum inauditum sumpsisse fertur. Nam cum unum ex 
regiis equis candore atque forma precipuum, quem fiducia 
tractus transvadare persuaserat, a vortiginibus undarum circu
magi atque absorbi una cum insidente cerneret, aiunt iratum 
iurasse se illum adeo extenuaturum ut qui equum atque equi
tem optimum absorbisset mulieribus vix genua tingentibus vac 
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dosum faceret. Nec verbis opus defuit. Nam totis in hoc expo
sitis copiis in .cccc1x. alveos flumen detraxit anno integro 
operi dato,524 non obsistente quod Nyli more augeri dicatur 
certo anni tempore et adiacentes fecundare agros.'25 

438 GARD0 fluvius est in Provincia Narbonensi, Nemauso civi-
tati propinquus. Hunc aiunt sepissime estivo tempore absor
beri apud eum locum quem Campaniacum vocant, et sub ca
stro Prinati ampliorem renasci.5'6 

439 GARGARUS fluvius est in insula quam Hydrophagi habitant, 
barbam usque ad genua nutrientes et pisces crudos etiam co
medentes; ultra quem dicunt formicas esse catulorum magni
tudinem excedentes.527 

440 GARUNNA fluvius est ex Pyreneis delapsus montibus, Gallos 
ab Aquitanis disterminans,528 vadosus quidem ni imbribus aut 
solutis nivibus intumescat. Et in eo insula est Antros nomine, 
quam quidam pendere et extolli aquis crescentibus deprimi'. 
que eis deficientibus credunt. Et cum Occeano occidentali mi
sceatur, in exitu sui amplior et turgidior factus more estuantis 
maris huc illuc navigantes impellit.529 

441 GELA Sycilie fluvius est, a quo et oppidum illi appositum de-
nominatum est inter Camerinum et Agrigentum.m 

442 GENESUS Epyri fluvius est,531 quem a Dyrrachio Thessaliam 
euntes inveniunt.532 

443 GENusus Palestine provincie fluvius est.533 

444 GEON fluvius est meridionalis, quem aiunt in Paradiso deÌi-
tiarum oriri et universam Ethiopiam irrigare. Hic idem cum 
Nylo est, et ideo que multa de eo dicenda veniunt ubi de Nylo 
scribitur apponentur .'34 

445 GERCUS Scytharum fluvius in lacu Busesagore suscipitur, 
qui a Meotidis palude saxoso tantum discluditur dorso?' 

446 GERRHOS fluvius est Basitidarum et Nomadum, et iunctus 
Ypacari fluvio Carcinem urbem preterfluit.'36 

447 GEssus fluvius est apud Y ones ea in regione que Troglea 
appellatur, Yoniis omnibus sacra.537 

448 GETILOS fluvius estMauritanie portui Tisandro propinquus, 
Hunc Oetebes quidam vocant.'38 
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Grs vel GER fluvius est Ethiopie Garamantum inter deserta 
et arenosa effluens loca.m 

. GLANES fluvius est tru:dus a_tque piger adeo ut potius palus 
:1deatur quam flumen, lllfam1s plurimum adversa valitudine 
mcolarum. Fertur autem tardus ut dictum est b Cl . 

· T · ' ,su us1ove-
tustuss1ma usc1e civitate et amplo occupato spatio S Iuli 

a Perusinis dividit et versus Ar1't1'um tend ene e 
I 1 . ' ens manu 

a veo o m Arnum effluit.'4o 
GLANICUS fluvius est apud Minturnas Liris nominat illa 

divid n 541 P h d' us, s e s. . uto o 1e vocati vulgo Garigliano. 
GLAucus fluvtus est Yonie Pedalio promontorio propin-

GLA_uc~s Co!chorum fluvius est et in Phasim mergitur, ha
etus m ex1tu in Phasim insulam absque nomine 543 

GLOSTES fluvius est haud longe ab Olga oppido et Bithynie 

449 

45° 

451 

452 

453 

454 

... ,~u,."""'" fluvius est Ampelusie promontorio vici- 455 

st M~dorum, quem penes Salmanasar Babi
capt1vos habitare iussit.546 

in extremo Ytalie Sycilie propinquus et 
uem fabule Scylle immanis monstri finxere 

~~NIUS Persarum est fluvius per Suasianum fluens et par-
e erens naves, cuius dextrum latus incolunt Dix1' t . 

f. . mon ani 
per 1c1entes.'49 

GRILIO~OLIUS fluvius est in Aphrodisia regione Coryphe op
propmquus.550 

GRA~r.cus Frigi.e fluvius est in Propontidem cadens, cui Ci
c~v1tas. p~ox1ma, clarus quidem prima Alexandri Mace
v1ctor1a m Persas.'51 

GuATA Britannie fluvius est in Cambria regione quam vul-
ab eo denominat Gualliam."' ' 

GuANDALA Guandalorum est fluvius.m 

GuTA~~s fluvius est Penthim Basterne que Dacis est conter
qm m Occeanum mergitur."4 
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IAB0CH fluvius est penes quem Iacob noctu cum angelo luc
tatus est, fluens inter Philadelphiam et Gerasam procedensque 
suscipitur a Iordane.555 

IACRUS fluvius est Y ndie propinquus in Oxum fluvium ef_ 
fluens. Nam Pompeii Magni edicto exploratum est in Bactros 
septem diebus ex Y ndia perveniti ad Iacrum flumen. 556 

IADER fluvius est apud Salonas, qui in Adriaticum se miscens 
forte ladre oppido nomen dedit.557 

IANAUS fluvius est in Armisia regione.558 

IARDANUS fluvius est Crete insule civitatem Phias circum
dans, cuius et in ripis Cydones habitant.559 

IAROTHUS fluvius est Y ndie inter opaca nemorum ex arbori
bus inusitatis effluens et silvestrium pavonum abundans.560 

HYBERUS Hispanie famosissimus fluvius est a quo ipsa Hi
spania Iberia appellata est.561 Hic secundum quosdam apud 
Vaccanos oritur,562 secundum alias apud Cantabros;'" et cum 
navium ferax sit, Tulam opulentissimam eius regionis civitatem 
ex inferiori parte radit, demum sub Tortosa civitate Baleari
cum ingreditur mare.564 

IBERUS fluvius est et per Moscorum tractus in Cyrum flutnen 
effluit apud Scythas seu Hyrcanos.565 

HYDASPES insignis fluvius magnitudine et quod aureas hare
nas habeat atque gemmas ferat, per Parthiam sese ferens evadit 
in Y ndiam et amplo atque profondo gurgite means crebras fa. 
cit insulas et ingentia trahit saxa sub undis.566 Postremo quat
tuor susceptis fluminibus miscetur Y ndo in regione Inia apud 
arcem Soborum, qui se ex exercitu olim Herculis fuisse testan
tur pelles vestimentorum loco et clavas pro armis gestantes.567 

Ab Hydaspe vero antiquissimo Medorum rege (ut placet ali

quibus) nominatus.568 

HYDROS fluvius est Cilicie Tarso civitati propinquus, ideo 
Hydros dictus quia in forma hydri tortuosus sit.569 

IEcTUUS fluvius est in quo optimi capiuntur pisces, et inter 
alias unus qui lupus vocatur qui gustui carnium saporem pre
bet.'10 

lERA fluvius est Asye disterminans Galatiam atque Bi-

thyniam.571 
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HrnR0S fluvius est Colchorum.572 

lENES fluvius est (ut arbitrar) Hispanie Occeanoque se mer
gens Cantabrico, ubi Velabri habitant et Luceni in oppositum 
I{ibernie insule.573 

!ETERIS Mesie fluvius est, quem Ietrum quidam vocant.574 

foNAB0O Britannie fluvius est et mergitur Occeano.575 

YLAS fluvius est Bithynie preterfluens urbem Trusiadem, 
quam et lacus Ylas alluit, apud quem Ylas Herculis puer a 
Nymphis dicitur raptus.576 

ILERDA Hispanie fluvius, a quo Ilerdam oppidum dic
tum,,11 

IussoN fluvius est cui oliva propinqua .LX. stadiis est, quam 
si quis tetigerit damnum maximum consequetur.578 

ILLrsus fluvius est in insula Imbro, quam arbitrar Egei ma
ris.,1, 

HrMALA Sabinorum est fluvius prope Casperiem civita
tem,580 qui et Himelle dicitur.581 

IMARIDIS fluvius est Yndie, penes quem aiunt homines in
gentis stature habitare, et quia vivis utuntur piscibus Icthyo
phagi582 vocantur ab Y ndis.583 

HrMERA Sycilie memorabilis fluvius est. Hic fere circa me
dium insule fusus in duos dividitur alveos, quorum alter in 
Tyrrhenum mare decurrit et dulces atque optimi saporis aquas 
trahit, alter in Lybicum tendit sed amarus plurimum.584 Alii 
contrarium dicunt, quod qui in meridiem pergit dulcis sit, et 
amarus vergens aquilonem.585 Ab hoc Himera oppidum Sycilie 
denominatum est.586 

IMINUS Sycilie fluvius est oppido Camerine propinquus.587 

INACUS Argivorum fluvius est, ab Inaco rege denomina
tus.588 

YNDUS fluvius est Yndie permaximus589 in Cibatarum iugis 
ad septentrionem.590 Alii eum ex Caroparnaso dicunt effluere, 
equantem magnitudine Gangem.591 Hic pluribus ac maximis 
susceptis fluminibus quasdam facit insulas, inter quas est am
plissima Pretianes et alia, minor tamen, que Fatale nomina
tur."' Demum in duobus divisus alveis inter se longe distanti-
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bus ab Occeano recipitur593 ab eo Y ndico una cum provincia 

nuncupato. . . 
I OR Mauritanie fluvms est per deserta effluens, e~to vesti-

gia :inearum atque palmarum reliquias aliquando circa eum 
• 594 inventa smt. . 595 

INSTIGIA Sarmatarum est fluvms. . 
lNSURGIS Gemanie fluvius est apud Basternas Dacis conter-

minos.596 
INUACIUS fluvius est apud Aprutinos haud longe a Truento 

flumine 597 
IoMA~ES meridianus est fluvius per Balibotros dec~rrens !n-

ter oppida Metora atque Catisobora, Malleo monti propin. 

quus,598 • 599 
loRDANUS fluvius est dividens Iudeam et Arabiam_. ,Verum 

de origine eius ambigitur apud veteres. Na~ sunt qui dicant ex 
Libano monte duo exoriri fontes inter se distantes, quorum al, 
ter dicitur lor et alter Dan. Qui Dan ~e~e ab ortu suo subterra: 
neuro agens gurgitem usque ad plamc1em M_eldam abs~onsus 
incedit: ibi erumpens obliquansque se in ~alileam gentl~m a~ 

b Cedar iuxta Spineti balnea sub montibus Gelboe rivo ac .. 
ur e fl . f . h' 
lor fonti altero excurrenti iungitur, '7~ uv1ur:n ac1unt 1que ex 
se nomen componunt lordanis. 600 Alu vero dicu?t ex. I?r lord?· 
nem fieri, sed eo quod transeat secus Dan ohm _c1vit?tem m 
qua rex Ieroboam vitulum erexit aure~m, q~e latm,;1 rivu_s so; 
nat seu fluvius, dictus est lordan, quasi fluvms lor. Q~i~a~ 
vero dicunt apud Paneadam, apud quam templ~m. Cesari.~ica-

't Herodes speluncam in montem esse aquis immobihbus 
;lenam, et ;x ea Ior?a~e1? efflue_re .. ' 02 Non nulli asserunt hoc 
lordanis non esse prmc1pmm, qum imo fontem esse .cxx. sta
diis ultra Cesaream, cui a rotunditate Phiala nome? est, et e~ 
eo aquas sub spelunca Paneadis acced'7re. _Q~od q~idem a ~hi
lippo tetrarca compertum dicunt proiectls m -~h~!!a paleis et 
per subterraneos meatus apud Pane~dem re?d1t1s. ~ed unde
cunque oriatur effluens aquarum pt1m~ fac1t congerie~, qu~s 
aquas vocitant Maron, insignes victoria. I_osue et Iab1s regi.~ 
Asor clade.'04 Ab his prosiliens lacum factt mgentem, quem ~lu 
mare Galilee, alii Tyberiadis lacum vocant. Inde autem auct1or 
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factus pluribus susceptis fluminibus evadens inter Sochoth et 
Salin sub Hermon et Cale oppida atque Bethesinuth accedit in 
confinia Ierico, ubi suis aquis a loanne Baptista lavati dignatus 
est Christus homo deus eque mundi Creator atque Redemptor, 
ut ex hoc intelligeremus regenerationis lavacrum et eius imi
tantes vestigia ab originali crimine lavaremur. Nec multum, et 
in lacu Asfaltidis seu Mortuum mare colligitur.605 

YPACHARES fluvius est uno hostio, quanquam ex diversis 
fontibus, curo Gerrho in Carcinite sinu in Scythia mari se mi
scens.,o, 

HYPANIS Scythie fluvius est ex Gandi palude inter Auche
tas607 procedens, quam incole eius vocitant matrem Scytharum, 
fluviorum princeps: qui diu qualis nascitur effluit. Tandem 
apud Callipidas, quos circuit, miscetur illi fons modicus qui 
Exampheus dicitur, qui eum adeo reddit amarum ut mirabile 
videatur cum eo usque fuerit dulcissimus.608 Et sic amarus se
dundum quosdam fertur in Pontum,609 secundum alias a Buse
Ìagore lacu haud longe a Meotide suscipitur.610 Is quidem insi
gnis est Alexandri Macedonis termino. Moratus est enim iter 
eius ut are ab eodem Alexandro eius in ripis posite testantur.611 

.Preterea nascuntur ab eodem animalia quedam paulo muscis 
maiora, quattuor pedes et pennas habentia ut satis quadrupe
des videantur et aves, quorum vita die una tantum terminatur, 
ut mane infantes, meridie iuvenes, sero autem senes sint, et ob 
senium, ut satis expertum dicunt, deficiunt, que incole hemeri
diones vocant. 612 

lPARIS fluvius est, quem et Iectarim vocant, ex quo Cameri
rtis aqua inducta est. 613 

!PATOS Syrie fluvius est, cui et !patos oppidum et Seleucia 
atque Berithos civitates propinque. 614 

lPERIS fluvius est Persarum navigabilis, et medio in sinu Per
sico funditur. 615 

lPSA Hispanie fluvius apud urbem Irecon currit, quem Her
culis fuisse gratum ferunt. 616 

lPsos fluvius est Colchorum grandis et in Phasim fluvium se 
fondens. 617 

IRrs fluvius est Minoris Arn;ienie Lycum suscipiens.618 
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5o4 
5o5 

IsAMNUS Dyrrhachii fluvius est.'19 

IsARA Gallie fluvius est in Rhodanum fluens"0 apud Quintia. 

num. 621 
IsAURUS fluvius est Gallie Cisalpine haud longe a Cesena in 506 

5ro 

5n 

512 

513 

514 

515 

516 

Adriaticum mare prorumpens."2 
HYSEPIS Yndie fluvius navigabilis est in Yndum cadens.623 
IsMENUS Boetie fluvius est propinquus olim Thebis.624 
IsPASUS fluvius est Yndie adeo sub solstitio positus estivali 

ut exeunte sole in fine Geminorum et principio Cancri perpen
diculares in se solis radios recipiat.625 Ultra hunc amplissime 
sunt solitudines.626 

HYSTER fluvius est qui et Danubius dictus, qui hoc nomine 
a fontibus veniens quam cito tangit Illyricum Hyster relicto 
Danubii nomine appellatur,627 de cuius ortu, progressu et exitu 
in Pontum supra satis dictum est ubi de Danubio, hic replican
dum non censeo. Sunt tamen qui credant ex Danubio ramurn 
progredi qui vocetur Hyster, et ab eo Hystria de~~minetur, ~t 
per eum Iasonem in Adriaticum penetrasse nav1g10 a Colch1s 
venientem, quod ego ridiculum puto.62~ 

IuNCULUS apud Basternas est fluvms h11-ud longe a Da-
cis.629 

IusTULA fluvius in confinio est Sarmatarum in Occeano ef-
fluens. 630 

LADON fluvius est Arcadie, non quidem ab initio tetris datus 
sed terremotu quodam e paludibus Panete emissus,611 Hunc 
aliqui fingunt patrem fuisse D~nis,632 qua~ r1;li~ui filiam di
cunt Penei:633 forsan et hic laur1s abundat m t1p1s. 

LAEROS Hispanie fluvius est Lambrace civitati propin-
quus,634 . . 

LAPHIAS fluvius est in Minori Asya haud longe a Iuhopoh-
tis.6i, 

LAMBER fluvius est Cisalpine Gallie ex Eupili lacu in Padum 

fluens. 636 
LAMrssus Thessalie fluvius est.'37 
LANGUEUS fluvius est Scytharum apud Carastasios et An-
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thiandas, ex montibus Catheis cadens Opharumque suscipiens 
flumen apud Cathadas et Opharitas.638 

LAR fluvius est Gallie.639 
LANOS fluvius est apud Seres.640 520 
LANUS fluvius est ultra Danubium, a quo Lani populi dicti 521 

sunt. 641 
LARrssus fluvius est Grecie, Elium agrum dirimens a 522 

Dymeo.642 ,, 

LAVESINA Mauritanie fluvius est.64' 523 
LAUT fluvius est Mauritanie ultra Abylam montem navigabi- 524 
et Tamude oppido propinquus.644 

LAXATUS, LAXARES, LAXARTES credo idem sit fluvius apus 525 
Scythas, quem (si sic est) Scythe Scythin vocant.645 Is quidem 
Semiramidi, Cyro et Alexandro terminus fuit finemque dedit 
1u,1.1c:cuv,,v itineri. 646 Et per deserta Scythie et Surdianorum re
gionibus vastus fonte suo sese penes Dacos flectens in septen
,,w.-.-••· versus inter Mardos et Pessicados penetrans in Scythi
cum ad extremum effluit Occeanum.647 

LEDUS fluvius est Gallie haud longe a stagnis Volcarum et 526 
castello Latara et Rhodano fluvio. 648 

LENTULUS sub Arctoo fluvius est in superiori capite Ripheo- 527 
rum montium, et medius inter Alanum fluvium atque Tanaim 

Meotidem funditur.649 
LETA fluvius circa Augustam civitatem effluens.650 

LETHES fluvius est figmento poetarum apud inferos fluens et 529 
defunctorum potus preteritarum rerum habet obli

inducere.651 Sane (ut aliquibus placet) omissis figmentis 
fluvius in Affrica est apud extremum Syrtium cornu, non 

a Beronice civitate. V erum incoJe prisci fictione ducti 
arbitrantur eum ab inferis in terras erumpere. m 

LETHECUS fluvius est insule Crete, sic dictus (ut placet ali- 530 
eo quod penes eum dicatur Hermionam Martis et Ve

Cadmi viri oblitam. 65~ 

est Syrie Inferioris haud longe a civitate Io- 531 

LIBEUS fluvius Minoris Asye est inter Galatiam et Bithyniam 532 
655 



533 

534 

535 

537 

1948 DE MONTIBUS, SILVIS, FONTIBUS, LACUBUS, ... [V,J 

LIBYUS fluvius est Mauritanie, cui quondam Fo~~s vel Futh 
nomen erat ab adiacente provincia, verum ab uno filiorum Me-
sran qui Libyus vocatus est postea sic dictuS,656

• • • 

LYCASTRIS Coe fluvius est, a quo et Lyca c1v1tas nomina-

~~ . . 
LYCE0S fluvius est in ora subiecta Libano apud Phen1ces, 

baud longe ab oppido cui Leontos nomen est,658 
• 

LYcEsrns Thracie fluvius est, cuius aquas (ut ferunt) s1 quis 
potaverit ebrius efficitur ,659 • • • • 

LYCUS Asye fluvius est, qui qu1de1;11 ab or1gme sua ~~cus 
non dicitur, quin imo Marsus, fabulos1s G~ecorum carm~mbus 
inclitus. Hic autem e summa vertice montls Celene urb_1s fun
ditur et in subiectam decidens petram vasto cum stre~1tu_un.
darum decidit et suas tantum undas evolvens camp~s hqu1d~s 
rigat appositos. Et quia eius placidus est ~ol_or man_q_ue persi, 
milis, fictioni poetice locus adinventus e~t: 1b1de~ s~il1cet am~
re eius tractas consedisse Nymphas. Qu1 quam dlU mtra menta 
dvitatis labitur Marsus est, exiens ve~o et maio: fact~s. Lycus 
denominatus ab incolis.66° Cui Laodocia celeberrima c1v1tas ap
posita est et Heraclea et Neopha~ia Cesarea. Tandem ~ecu~, 
dum quosdam in Eufratem decurr1t,661 secundum vero ahos di
sterminata Armenia Minori ruit in Irim.662 Possibile tamen ut 
duo sint.663 Si unus est seu unus e duobus, memorabilis est vie, 
toria Antiochi regis etltadis Parthorum ducis cl~de,664 ne~_mi
nus secunda Alexandri Macedonis in Persas glona et Dat11 re
gis ignominiosa fuga, cum apud Arbelam inter Macedonas 
Persasque pugnatum est.665 • • 

Lycus fluvius est Cypri insule se fundens m mare Syr1a, 
cum 666 .• 

539 
L~GER fluvius est Aquitanos a Celtis dividens,667 seu Bituri

ges ab Eduis,668 a quo Aqui~ani_a d~no~inata6;st eo quod su_is 
obliquis aquis fere omnem m c1tcU1tu cmgat; et postremo m 
Occeanum Britannicum evolvatut,670 

541 

542 

LIMYRA fluvius est post Tauri promontorium nostra contin-
gens maria, apud Limyram defluens oppidum.671 

LIM0TEUS Sycilie fluvius est. 672 

LYNCEUS seu LYNCHESTIUS fluvius mira insignitus virtute. 

DE MONTIBUS, SILVIS, FONTIBUS, LACUBUS, ... [V.] 1949 

Nam si quis minus moderate ex eius undis potaverit non aliter 
dtubabit quam si vinum immoderate potasset.673 

LINEUS fluvius est in Creta insula preter Gortinam urbem 543 
effluens, per quem aiunt Europam a tauro love fuisse porta
tam.674 

LIPARIS Cilicie fluvius mirabili proprietate nominatus. Asse- 544 
enim natantes in eo aut se lavantes non aliter ungi ab ipsa 

aqua quam si oleo lavarentur vel adipe. 675 

LIQUENTIA fluvius est Gallie Cisalpine seu Venetiarum, in 545 
seu in Adriaticum mare cadens.676 

LYRCEUS fluvius est Etolie.677 546 
Lmrs fluvius est Minturnarum coloniam cursu dividens, qui 547 
Glanicus appellatus est,678 cuius in ripa fuisse dicitur tem-

nymphe Marice Minturnensis. 679 

LYSIS fluvius est Asye Mandrapo civitati propinquus.680 548 
LITERNUS Campanie fluvius est haud longe a Vulturno flu- 549 

et oppido.681 

LITHIS fluvius est Asye, qui terras subit et demum redditur 550 
682 

LITOS fluvius est Phenicum haud longe a Seleucia, Hypatho 551 
Beryto civitatibus.683 

LrTRA fluvius est Mauritanie atri coloris ex intimis exusti- 552 
solitudinibus torrente sole perpetuo et plus quam ignito 

ii/<:ttlilen1s. 684 

Mauritanie fluvius, a quo Lixa civitas denominata est 553 
terasdlem regionis.685 

LucTA fluvius est Ruxulanorum apud· Occeanum degen~ 554 
686 

LUNIA fluvius Hispanie haud longe a Gallkia et Durio flu- 555 
687 

LURDA fluvius est ex Tauro monte cadens.688 556 
LUNO fluvius est Mauritanie propinquus Gna colonie atque 557 

t,prornQjntcmo Ampelusie.689 

LUPIA fluvius est cadens in Rhenum.690 558 
Lusrus Arcadie fluvius, quem penes diu ostensum est sepul- 559 

Esculapii Assipi et Arsinoe filii, qui primus alvi purga
atque. dentis evulsionem; adinvenisse didtur.691 
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560 MACRA fluvius est in initio Appennini fluens inter Ligurum 

57° 
571 

572 

montes et demum penes Lunam civitatem defluit in Tyrrhe
num.692 

MAGESTON fluvius est Asye in Erandaco seu Lyco flutnine 
susceptus iuxta Miletopolim.693 

MAGRADA Cantabrorum fluvius est una cum Sauso Tritino
belluntem cingens et Decium.694 

MALVA fluvius est Affrice dividens Mauritaniam Scythicen
sem a Tingitana.695 

MANDRAGEUS Scytharum fluvius apud Sagos populos.696 

MANDRUS fluvius Y ndie est inter Aremandros atque Ia
neos.697 

MANAN fluvius est Peuculis et Lyphorte oppidis propin
quus. 6,s 

MARGUS fluvius est per Seleuciam currens, que prius Ale
xandria dicebatur, ab Alexandro contra Parthiam condita; sed 
a barbaris diruta et ab Antiocho Seleuci filio restaurata.699 

Rune aliqui apud Dalmatas esse dicunt. 700 

MARSYA fluvius est. Rie oritur haud longe a fontibus Mean
dri, et currens Apameam dividit et inde Tyboron in radice 
montis Signie sitam circuit.701 Deinde Meandro mixtus Y ca
reum mare petit in quo una funduntur ambo in litote Myca
leo: 702 et hoc secundum quosdam qui volunt hunc illutn esse 
Marsyam de quo fabula vetus extat, qui cum Apolline tibiis 
certavit superatusque atque pelle nudatus in fluvium sui no
minis conversus est.703 Alii vero dicunt Marsyam fluviutn in 
vertice montis supra Celenem civitatem irrigare et eam exiens 
Lycum vocati eumque Lycum in Irim mergi.704 Seu binotnius 
sit Meander, seu hic Marsya seu Marsus alius sit a Marsya, 
quod non credo,7°' diversitatis causam nec intelligo nec adverto. 

MATHIS Dyrrhachii fluvius non longe a Lisso.706 

MATRONA fluvius est Gallos a Belgis dividens.707 

MAZITIS fluvius est ex Caucaso monte cadens citra flumen 
Sideri, propinquus Ryrcano mari.708 

MEANDER fluvius in monte Alocrene e lacu oritur et adeo 
descendens sinuosis circumagitur flexibus ut non nunquam in 
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fonte~ videatur velle reverti. Et Apameam primo irrigat regio
nem, mde M_oxeum regis olim Mide, post hec Ryrgaleticos 
campos et ultimo Cariam, omnes fertilissimo limo fecundans. 709 
Postremo apud urbem Hippim haud longe a Mileto civitate in 
Y careum effluit mare. 710 Alii sibi attribuunt eam originem 
qua:11 supra Marsye descripsimus.711 Is quidem multos suscipit 
fluv10s e1usque sunt margmes conspicui plurimum civitatum. 
Suscipit quidem Marsyam, Obrimam atque Orbam et alios. 712 
Insignitur Magnesia civitate, Comene, Nihilucam Priene et 
a~iis.m Aiunt insuper in eo nasci lapidem quem p;r antiphra
~1m e~phronam vocant, quem si quis pectori alicuius alliget in 
msamam eum vertat adeo vehementem ut aliquem ex propin
quis occidat. 714 

MEDUACUS Venetorum fluvius. 715 

MELAS Boetie fluvius est Minerve sacer eo quod olivetis 
abundet. Rune tamen aliqui volunt Athenarum esse fluvium 
cum ille sit Melus in Sichinarium finibus. 716 Rie tamen Mela~ 
ex eodem fonte cum Cephiso exundans potos greges si albi sint 
nigr?s facit, cum Cephisus agat contrarium,717 et ex hoc nomen 
trax1t. Nam 'melam' grece 'nigrum' sonat latine.718 

MELAS fluvius est Chersonesi, a quo sinus in quem effluit 
Melas dicitur. 719 

MELAS seu MEcAs Thessalie fluvius in Epidamnum 
fluens. 720 

. MELENA fluvius Lysimachie civitati propinquus, quem puto 
idem cum Mela quem in Chersoneso diximus 721 et sic eundem 
arbitror cum Melena in radicibus Oete monti~ fluente: et si sic 
est, parvus est fluvius. 722 

MELLA Gallie fluvius est ea abundans herba que ab eo voci
tatur amella. 723 
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_MELAS ~~vius_ est Pamphylie navigabilis, 724 apud quem Be
th1res Busmque mcolunt. 725 Eum Cilicie veterem terminum di
cunt.126 

579 

MELES fluvius in Asya Smirnam circumdans, haud procul 
nascens ab ea,727 quem inter Asyatica flumina precipuum 
aiunt. 728 

MELPES fluvius Buxentio oppido vicinus.729 
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MEN0TARUS fluvius apud Cautadas et Opharitas gentes,730 
MENUBA Hispanie fluvius apud Caurasitas.731 
MENUS Germanie fluvius est in quo silurum aiunt piscetn 

equos innantes deorsum trahere.732 

MERULA fluvius propinquus Albovintimilio oppido.733 
MESTUS Thracie fluvius cui proximi habitant Suesi Bessique, 

Pangei montis radices ambiens.734 
METAURUS fluvius est Umbrie descendens in Adriaticutn 

sinum haud longe a Fanestri colonia versus Senogalliam,735 cla
rus quippe victoria Salinatoris Livii et Claudii Neronis consuli. 
bus et clade atque cede Hasdrubalis Peni ex Hispania venien, 
tis. 116 

MEUS fluvius est Yndorum Sogdianorum.737 
MYLAN fluvius est Sycilie inter Syracusas et Leontinutn 

fluens. 738 
MILLIA fluvius est Hispanie apud Celticos, cui cognomen 

oblivionis attribuunt. 739 
Mrncrns Venetiarum fluvius est ex Benaco lacu prodiens, 

qui exundans usque Mantuam labitur.740 Ibi autem in circuitu 
civitatis altero lacu facto, cum ex eo progreditur Mincii nomen 
assumit et brevi cursu in Padum mergitur. Et cum de se tenuis 
sit, adeo imbribus augetur ut asserant nullum esse tam modici 
cursus qui tantum usquam suscipiat incrementi. Equidem me
morabilis Maronis Virgilii divino carmine decantatus et eius 
origine. Nam in Ando villa eius in marginibus sita natum aiunt, 
haud plus .IL mil. passuum a Mantua: vocant tamen hodie 
Piectola et gloriatur tanti vatis incolatu; ad cuius servandam 
memoriam parvo tumulo eis contiguo Virgilii montis imposue. 
re nomen, asserentes ibidem agros fuisse suos.741 

MINIUS fluvius est iuxta Arinam in mare fluens.742 
MINIO fluvius est Ytalie haud longe a Roma et Cerete pro-

pinquus.743 . 
Mrnrns fluvius est Hispanie a colore pigmenti quo pluri, 

mum abundat denominatus.744 Hic prope Pyrenum nascitur et 
ab Obuca veniens Leunos, Seubros, Bractaros et Augustam 
oppidum super Galliciam irrigat, et mergitur Occeano.745 

MrnsIA fluvius est ultra Aquilegiam in finibus Ytalie.746 
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MYsrns fluvius est Plagee et Scydacis parvis Pelasgorum co
]oniis et Olympo monti propinquus.747 

MoADUS Hibernie fluvius per Connactiam regionem cur
tens.14s 

MoDARNUS fluvius et hic in Hibernia est per Cheneloniam 
regionem currens.749 

MoENIS fluvius est cadens in Rhenum.750 
MoRGUS Cisalpine Gallie fluvius in Padum tendens.751 

MosELLA fluvius est Belgice, cuius in ripis Treveris sedet ci
et in Rhenum influit.752 

MosA fluvius ex Vogeso monte funditur, qui in finibus Lin
est, et recepta quadam parte Rheni que vocatur Vasus 
facit Batavorum753 et inde mergitur Occeano.754 

MuLUCA fluvius est Numidie, olim dirimens lugurte Bochi
regna, Numidiam scilicet a Mauritania.m 

MusECROS fluvius est Camari insule meridionalis.756 
MUNDA fluvius est Hispanie a quo oppidum denominatum 

apud quem inter Iulium Cesarem et Cn. Pompeium Magni 
clade Cnei, ingens certamen commissum est.757 

MuTIEN fluvius est apud Cautadas et Opharitas gentes.758 
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NABAR fluvius est inter Y cosium et Ruthisiam civitatem cur- 607 
759 

NABRUS fluvius navium ca pax est, haud longe ab Alexandria 608 
Leonato iussu Alexandri Macedonis condita.761) 
NAIS fluvius ex Tauro monte nascitur et in Pontum mergi- 609 

761 

NAMNASA fluvius est apud Cantabros, Avarigines et Orge- 610 
disterminans.762 · 

NAR seu NARIA fluvius est secundum quosdam Sabinorum763 6n 
Fiscella defluens monte764 et (ut quidam dicunt) ex naribus 

>,u.,u,u"J,11 enei tauri, et ideo Nar dictus est,765 Alii dicunt eum 
fluvium. 766 Vicini sunt Sabini et Umbri: difficile 

terminos distinguere veteres. Sulphureis preterea misce
et ideo plurimum a veteribus cognominatur sulphu

et sub Narnia civitate ab eo denominata fluens in 
labitur. 768 
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NAR fluvius est alter a superiori, qui a Danubio videtur deri
vati et descendere inter Phileos et Liburnos.7•• 

NARONE fluvius est Dalmatie, ab Epidauro colonia non di-
stans amplius .c. mil. passuum.110 . 

NATABUR fluvius est apud Garamantes Capsago opp1do pro-

pinquus.771 . . . . . . 
NATISUS fluvius est Venetiarum Aquilegie c1v1tat1 propm. 

quus.772 • • 
NAVIA fluvius est apud Cantabros mter Alb1ones et Bar-

thos.773 
NAUPORTUS fluvius est oriens inter Emoniam et Alpes.774 

NEBIS Hispanie fluvius apud Celtas.775 . 
NEETUS Ytalie fluvius est baud longe a Crotone opp1do ef. 

fluens.776 
NELEUS fluvius est in Evia, ex cuius aqua si potent albe oves 

nigre efficiuntur, cum nigre efficiantur albe si ex Cherio eiu

sdem provincie flumine potent.777 

621 
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NEORIS fluvius est Albanie Thasie regionis.778 

NESTESENES fluvius est sub Caucaso monte, Sigotoni occur. 

rens flumini. 779 

NESTON Thracie fluvius est a Strymona fluens secus Abde-
rem civitatem, ubi quondam Diomedes equis hospites suos da-

bat in cibum.780 
NIAGORAS Phenicum fluvius est in ora Libano monti subiec-

ta.1s1 
NmAM fluvius est Yndie,782 

NrnNNIA fluvius est Aquitanie.18J 

NIGER fluvius oritur inter Carilas Ethiopes et Getuliam om
nem atque Ethiopiam ab Affrica dividit. Eum autem pattern 
Nyli putant eo quod eodem tempore augeatur atque decrescat 
cum Nylo, eadem animalia gignat et n1;1triat et calamum et pa, 
pyrum:784 et ideo de eo paulo post 1;1b1 de _Nylo. . · 

NYLUS totius orbis maximus fluv1us arbitratur. Hu1c secun, 
dum quosdam latine nomen est Melo. Alii ~icunt_ ~une esse 
quem theologi Geon nuncupant et ex_ Paradiso dehc1a~m ef, 
fluere. Incole Nylum vocant propter limum quem trah1t, et eo 
Egyptia arva fecundat.785 Cuius tam grandis est copia ut etiani 
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sint qui _arbitrentur ab hoc Pharon insulam a continenti longo 
tractu d1stantem eo aucto iam diu fuisse coniunctam.786 Sed no
minis _questio minor est. Hic, ut ab aliquo termino eius ad 
Egyptlos progressus sumamus, initium e Nigro flumine de quo 
supra, q~em acc?le Nyli patrem dicunt,787 nondum Nylus vo
catus rap1~0 vemens cursu Affricam omnem ab Ethiopia sepa
rat :t ~lunmas atque pregrandes insulas faciens venit ad earum 

JiI~clar1ss~am Meroem, a dextris eius nominatus Astusapes, 
]: quod idem sonat quod 'latens', a leva vero vocatur Astobores 
· ex _qu~ intelli?itur 'e tenebris veniens'. Quam postquam reli~ 

qu1t aliquandiu ~ongiris ab _aliquibus appellatur, ab Egyptiis 
ver~ ~forno, a qu!busdam Trtton.788 Et partim asper partimque 
n~v1g1a defere~s _m a~plissimum effunditur lacum. Ex quo ra
p1d? sese pronp1~ns 1mpetu alteram insulam, quam T alensum 
voc1tant, amplecutur789 et variis incitatus irritamentis montium 
coartatur rupibus. ~x quo torr~ntior factus, ad eum Ethiopum 
loc~s devemens qut Cathadupta vocatur,790 tam violenter inter 
obv1os s~opulos suo. impellitur impetu ut vasto aquarum se 
frangenttum rumore mcolarum aures in surditatem usque ledi 

. . m dh ex1st1met1;1I; et a ~c. atrox spumansque amplo gurgite ad 
Elephantilem usque c1vitatem Egyptiam evolvitur. Bine lenis 
violentia posita, placidus ac navigabilis efficitur, et primo circ~ 
Cercasorum oppidum incipit esse triplex, cuis pars una ad 
Deltam et Melim declinans iterum separatur, et sic divisus at-
que vag~~• aliis eti~m alveis varie separatis in septem postremo 
otus d1v1sus partibus omnem Egyptum irrigat annuo incre

~0;792 et demu~ Egyptio mari per septem ingentia miscetur 
\; stta. Quorum pr1mum quod in Syriam versum est Pelusion 

. rSPP:llatur; secundum Tananticon seu Patameticum vocitatur; 
rfate~~um autem Mendisiacum vel Mendesium; quartum Facta-
Jtnitc1en vel Cataptystum nominant; quintum autem Severmiti-
1:/I~; sextum Voluptionem clamitant vel Volbitium; septimum 
•
1
112ìtlt1mum Canopon a Menelai gubernatore navis ibidem tumu
i!;fa:0 denomin~tum.793 ~e~ po~tquaT? dt; efus progressu aliqua 

\,dieta sunt, qui? de or1gme ems opmatl smt veteres adverten
·Ì'{dll1;Il est, et ventate Sacrarum Licterarum preposita, in quibus 
l)egttur euro "' p.,,di,o delitiarum procedete sub nomine 
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Geon de quo supra.794 sunt qui vulgatiori adherent opinioni, 
qua c~editur huius omnino ignorati principium, in cuius cre
dulitatis confirmationem dicunt quosdam a Nerone Cesare 
missos ad huius fluminis caput investigandum rettu!isse post 
longum a se peractum iter Ethiopie regis auxilio atque consilio 
ad ulteriores devenisse reges quorum opera se eo usque fuisse 
perductos ut immensas reperirent paludes, quarum exitum ne. 
mo, nec incole, noverant aut sperare poterant. Erant enitn 
aque adeo herbis implicite ut nec expeditus homo, nedum na
vigium penetrare posse videretur nisi quod parvum esset et 
unius tantum capax. Infra quam non absque gravi difficultate 
progressos se referebant petras vidisse duas ex quibus vis in
gens fluminis emanabat, utrum hoc esset initium aut ex paten
tibus terris accessio aliunde foret non satis certum firmantes, 
cum ad ulteriora procedere nequivissent.795 Alii vero sunt aliter 
sentientes, sed iudicio meo magis coniecturis quam experientia 
certa. Se adinvenisse Nyli fontem testati videntur, aientes in 
monte inferioris Mauritanie haud procul ab Occeano lacum es
se stagnantem quem vocant incole Nulidum, in quo pisces ala
bete, coracini, siluri ac etiam crocodilli reperiuntur et squalen
tibus nivibus lacum excrescere, ex quo, quia hec eadem pi
scium genera Nylus alit, lacum hunc Nyli coniecturantur ini
tium, sumentes ex progressu aquarum lacus aliquale etiam at
gumentum, dicentes ex hoc lacu primo perfusum Nylum, per 
arenosa et squalentia loca quasi dedignetur excurrere, hyatu 
terre comperto sese condere et aliquot dierum itinere invisum 
se ferri, mox apud Maxilos Mauritanie Cesariensis populos in 
ampliorem lacum prosilientem fondi. Cuius rei argumentum, 
quod idem sit qui se merserat, nichil aliud restat preter quod 
eadem animalia is secundus que prior gignat et nutriat. De
mum iterum ab arenis receptus absconditur, nec apparet ante
quam excursis viginti dierum itineribus per deserta atque inac
cessa loca, ubi primum quasi habitantes homines senserit, 
erumpit in terras iterum et ex eo fonte prosilit quem Nigrum 
vocavere, exinde palam procedens ad exitum usque prout su
pra demonstratum est.796 Non nulli putant eum ex fonte quo
dam prodire qui apud Hesperos Ethiopas est, ab incolis aliter 
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Pirum seu Prium appellatus. Et huius nullum extat aliud argu
mentum nisi quod cum alia flumina que in ea regione oriuntur 
omnia in Occeanum occiduum tendant, et is solus ex fonte iam 
<lieto procedens mediam capiens regionem tendat in orientem 
nutriatque et gignat, esto minora, ea animantia que nutrit et 
Nylus. Asserunt tamen se ignorare quonam exeat, sed coniec
turis eundem esse percipere. 797 Volunt et alii non in occiduum 
nasci Nylum sed in litote Rubri maris emergere loco ubi dicitur 
Mostilione et in occasum profluere usque in insulam quam 
Meroem desuper nominavimus, demum in septentrionem flec
ti pluribus auctus incrementis et Egypti equora subintrare.798 

Ego quidem quod a primis dictum est, nulla scilicet ratione 
compertum ex quibus erumpat fontibus, arbitrar, cum Cesa
rem dictatorem, talium indagatorem egregium, originis huius 
legamus incertum.799 Sed de accidentibus pauca superextant. 
Scripsere igitur veteres hunc esse silvarum altorem permaxi
mum et beluarum immanium productorem et crocodillorum et 
hyppotamorum et aliorum similium, preterea calami atque pa
pyri;800 et agrorum fecundatorem inclitum suis annuis incre
mentis, que fieri contingit ut plurimum tenente sole Leonis fi
nem, et ad medium usque Virginis augeri, demum declinare et 
in ripas revocare aquas incipere donec sol Virginis in finem vel 
Libre principium venerit, et tunc totum infra veterem alveum 
contineri.'

01 
Cuius excrementi causas mu!tiplices ostendere an

tiquitas conata est,802 quas quia minus huic operi conveniunt 
apposuisse superfluum ratus sum. Hoc tamen omisisse nolim. 
Hab_ent loci accole passim per oppida erectas columnas in qui
bus mcrementorum varietates signis notate sunt, per que opti
me futuri temporis abundantiamatque penuriam frumentorum 
vaticinantur, secundum maius et minus incrementum.803 Asse
runt insuper aliqui fluminis huius aquas talis esse virtutis ut 
non solum fecundas faciant mulieres, sed que diu videbantur 
sterilitati damnate ad conceptum harum beneficio relaxentur 
efficianturque fecunde. 804 Et hec de Nylo dixisse satis est. 

NrPHATES (ut quidam dicunt) fluvius est Medorum,80' alii 62
9 

vero Parthorum806 et non nulli Armeniorum,'07 cum sint qui il-
lum asserunt esse Scytharum.808 Cadit enim e monte Niphate. 809 
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Cursui cuius possunt adeo predicte gentes esse disposite ut 
possit ad omnes aliquando pervenire, et sic omnium esse, 

NrPHEUS Ytalie fluvius est haud longe ab Astuta Volsco. 
rum.s10 

NrNIUS fluvius est Museo propinquus. 811 

NoGRUS Colchorum est fluvius inter Emochianos atque 
Preutelzos.812 

NoNIMBARUS fluvius est propinquus Seleucie, que Calicad-
no supereminet flumini.'13 

NovANIUS fluvius est trans Appenninum conditionis inaudi
te. Nam cum in agro sit Pitunate, estivis solsticiis omnibus ple
no effluit alveo, bruma autem siccatur.814 

NoNGIRIS fluvius est Ethiopum, Hic aliqua in parte Nylus 
est, ut paulo ante adverti potest. 815 

Nums fluvius est navigabilis, cui propinqui habitant Alonti
gi atque Celistotigi.816 

NuNDIANA fluvius est apud Novium.817 

NuMrcrus seu NuMrcus fluvius est Laurentis agri,818 in quo 
volunt quidam Eneam Troianum cecidisse et ex eius alveo su. 
blatum corpus consecratum fuisse. 819 Ex quo quidem flumine 
solo veteres consuevere in sacris Veste libare. Sane hic fluvius 
(ut quidam volunt) hodie non est. Nam paulatim decrescens 
primo in fontem redactus est, dem~m et fo~s ipse exh~ruit;fil1 

et sic qui plurimum Maronis carmme et ahorum Latmorum 
poetarum celebris factus e~t ~evenit _ad nic_hil~~- . 

NuTHUL fluvius est Eth1op1e. 821 Arnnt ahqui sic Nylum ah
qua in parte vocati. 822 

OAXIS sive Oxus fluvius est ex Oaxo lacu oriens.823 Per de
serta Scythie ex regionibus Surdianorum aliorum suffragio 
grandis ab oriente veniens aliquandiu in occasum impellitur, 
Post hec iuxta Dacas flectitur et in septentrionem versus iter 
ad Mardos et Pesicasos illi aperitur,824 et limo plurimo semper 
turbidus in Scythicum Occeanum in grandi multitudine aurea 
deferens frusta (ut asserunt quidam) labitur.825 Huius quidem 
ripas incolunt Dribices, Bactriani e: Exostaste.826 . . 

OAXES (ut placet aliquibus) fluvius alter a superiori est et 
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per insulam Crete fertur, et ab eo civitas Oaxia nuncupatur.827 

Verum timeo ne decipiantur tales Virgilii carmine, ubi dicit: 
"Pars Scythiam et rapidum crete veniemus Oaxem", cum ibi 
crete nomen non ponat pro insula sed pro limo quem semper 
secum trahit Oaxes.828 

OBRINIA fluvius est Tyboroni civitati site in radicibus Signie 
monti proximus, in Menandrum fluvium cadens,829 

OcAZANE fluvius est conterminus Albanis et Hybero atque 
Tyro fluminibus vicinus. 830 

OccEANUS fluvius est (ut quidam volunt) in extremo occi
dente. Ego quidem inspecta Homeri lictera et modo loquendi 
non credo fluvium sed ipsum mare Occeanum.831 

OcTARIUS fluvius est Scytharum transiens per Canticos et 
Sapheos.832 

Ocus fluvius Yndie apud Sogdianos.833 

ODESUS fluvius est Macedonie apud Melensios, haud longe 
a Dyonisiopoli. 834 

OmvA fluvius est Yndorum. In Occeanum fertur. Cuius in 
ripis aiunt oriri harundines tante magnitudinis ut vix unam 
.xxx. possint homines ferre, 835 

OEAGRIUS fluvius est quem aiunt Orphei vatis patrem. Ex 
eo quidem, cum in Thracia sit, Hebrum nasci dicunt. 836 

OPHARUS fluvius est apud Cauthadas et Opharitas in Lan
goum fluvium defluens. 837 

OLLIUS fluvius est Gallie Cisalpine ex Sebino lacu manans in 
Padum.838 

ONOCONUS fluvius est Thessalie. 839 

OPRADUS fluvius est prope Bactros.840 

ORMIGUS fluvius est poetis sacer, cygnis abundans, Boetie 
proximus.841 

ORATUS fluvius est Persas ab Elymaide dividens. 842 

ORBA fluvius est haud longe a Tyborone oppido in radicibus 
Signie montis sito, in Meandrum fluvium emergens.843 

ORCON fluvius est Thessalie in Peneum defluens amnem, 
quem Peneus, cum purissimus sit, eum non sinit suis aquis mi
sceri, quin imo desuper se fert non aliter quam si esset oleum, 
nec etiam hoc modo diu patitur, et eum ab se abdicat. Aiunt 
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enim ex infernorum Dite genitas has esse aquas, et ideo flumini 
nomen impositum conveniens undis.844 

ORCATIA fluvius est in confinio Persarum, tantum limi defe. 
rens una cum Brixa eiusdem regionis fluvio ut ceno inaccessi
bilem faciant Persidem ex parte illa.845 

ORETUS Sycilie fluvius est apud Panormum.846 
ORIGEUS fluvius est Carmanie Hyrcanis portuosus et auro 

fertilis. 847 
ORNADUS fluvius est (ut ego arbitror) Armenie. Nam non 

multum distare videtur a Tygri,848 
OR0DIUS fluvius est post Olympum montem, qui Mysius di-

citur Olympene dvitati propinquus.849 . 
O~oN fluvius est haud longe a Memphi civtate Egyptfo, 

rum.85o 
OR0NTES fluvius est Syrie851 ex Libano profluens iuxta He: 

liopolim oppidum.852 Alii vero dicunt quod ex Casio monted 
supereminente nascatur. 855 Antiochiam Epiphanem cognomi, 
natam preterfluit.854 

ORT0R0G0RRA fluvius est aquilonaris apud montanos Pafo, 
panisadas et Hyrcanos Scythas effluens. In Occeanum suscipi, 
tur et incipit ab eius hostio Occeanus Sericus.855 

ORSINUS fluvius est Meandro propinquus, una secum 
cumcurrens Antiochiam, Simecos Cranaosque oppida.8'6 

OscoRUS Scytharum est fluviuS, 857 
OsPHAGUS fluvius est Grecie haud longe ab Apollonia ver-

sus Macedoniam. 858 
OssrGITANUS fluvius est Hispanie et in Betim fluviumef-

fluit. 859 
OsTACA seu OscA Britannie fluvius est, cui superemin.et 

Clamargantia civitas.860 . ; 
OsTURA fluvius est Hispanie, circa quem Astures mont1bùs 

silvisque circumsepti habitant a flumine nuncupati.861 
OTELECANTICUS fluvius est inter Misiam et Troadem) m~s 

disterminans. 862 

673 PACTOLUS fluvius est Lydie aureis arenis Smirneos irrigM~ 
agros,863 quam quidem vetuste fabule causam invenere, lotmn, 
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scilicet in eo Midam regem, qui a Bacho impetraverat ut quic
quid tangeret aurum fieret.864 

PACHYS0S fluvius est Sycilie civilis sanguine notatus infa- 674 
Inia. Nam apud eum Sextus Pompeius Pompeii Magni filius 
occisus est. 865 

•·· PADUS fluvius est Gallie Cisalpine totius Ytalie maximus 675 
qui quidem in celsissimo V esuli montis cacumine in finibus u'. 
gurum Gabiennorum ex Pseudo funditur fonte seque condens 
cuniculo in agro Foroiuliensium iterum venit in lucem.866 Alii 
qicunt quod in infimis radicibus V esuli oriatur867 et inter N a
purnos et Nantuanos arripiat primo cursum.868 Sed qualiter
çunque sit, e gremio Vesuli montis fusus primo tenuis incipit 
{ter, demum fluminibus auctus,869 placido tamen incessu, Tau
finorum Augustam linquit a dextris et Placentiam Romanorum 
toloniam atque Parmam, Rhegium Lepidum Mutinamque et 
getustissimam, cum aliis pluribus, postremo Ravennam; asini-

i sfris autem Augustam Pretoriam, Cutiam, Ticinum, Mediola-
1 .,pum, Laudum Pompeii, Veronam, Mantuam, Vicentiam et 

gaulo longius Patavium. Et susceptis triginta fluminibus tam 
(!X Alpibus a sinistris quam a dextris ex Appennino cadentibus 
(ut scripsere quidam)870 septem hostiis Adriatico miscetur sinu 

, ~ue distinxisse forsan erit accommodum. Is igitur turbulentu~ 
i. /~cedens ut plurimum et incipientibus squalere nivibus aprili 

~rmaio mensibus, vix sese, infra alveum aggeribus hinc inde 
soactus, continens relicto Veronensi agro bipartitur et duo de 
~e grandia facit flumina, quorum quod a dextris labitur invento 
fSinistris insigni oppido quod olim Forum Alieni vocavere ve
(~tes, odierni vero vocant Ferrariam, iterum in duos dividitur 
~?vios. Qui a dextris est recto tramite Ravennam petit et fere 
µsque Mutinam et infra aliquantisper usque Imolam maximis 
fàctis paludibus et aliquibus susceptis fluminibus haud longe a 
.~àvenna ingreditur mare,871 hoc hostio portus magnitudinem 
(adens, adeo ut Claudius Cesar ex Britannis triumphatus 
~driaticum per illud intraverit non solum ingenti navigio sed 
gfegrandi palatio, spectantium illud iudicio. 872 Hoc prisci dixe
te,Vatrenum, cum ante Eridanum hostium dictum sit; non nul
li)Spineticum vocavere a Spina civitate inclita, quam a Diome-
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de conditam ex Delphicis thesauris creditum est, hostio pro
pinqua, ex qua hodie nullum extat vestigium, et nominis fama 
perdita est. Vatrenum autem _dictum est eo ~uod Vatr~nus flu~ 
vius a Foro Corneliensi vemens, quem qu1dam hod1e vocati 
Santernum existimant, Pado ibidem miscetur. Hoc tamen ho
die Primarum vocant incole, quasi primum et inter alia preci
puum. Ea vero pars que sub op~ido Ferrarie?si. diffund_it~t 
multas faciens insulas quas Polesmes vocant md1gene, silv1s 
plenas et accolis, postquam aliquandiu delapsa est pro parte 
stagnum intrat ingens quod etiam in mare effunditur, secun
dum fluvio faciens hostium, quod olim Caprasie dictum est, 
nostro autem evo (ut non nulli existimant) vulgo dicitur Man
giavacca. Reliquum vero quod fluvii more effluit tertium facit 
hostium quod vocavere veteres et moderni Volanum seu Vola
ne ante' tamen Colane dictum. Id vero flumen quod divisum 
sub agro V eronensi diximus in sinistram descendere, esto sini
strorsum maximas impleat paludes, recto tamen cursu mari se 
miscens hostium facit quartum, cui Filistena foisse nomen ali
qui arbitrantur, cum hodie vulgo vocetur Codigoro idiomate 
incolarum. Verum reliqua tria hostia, que Carbonaria, Fossio
nes et Filistena, ut placet aliis, vocata sunt ( et sic quarti hostii 
vetus nomen perditum) plena videtnur, cum a partibus per pa
ludes emissis ab eo quod ab agro Veronensi divisum veniebat 
nascerentur. Repletionis autem causa fossa in transversum 
ducta ad impetum fluminis moderandum videtur, quam autem 
fossam Asagi fecere Tusci, quorum Adria foit colonia, et in 
transverso Adrianorum paludum, que Septem Maria vocaban
tur deduxere. Quam ob causam sunt qui velint apud Brundu
lu~ effondi quicquid ex Pado obturatis effundebatur hostiis, 
quod ego nec credere nec firmare audeo, cum et Athesis et 
Brinta flumina paludes augeant et per medias sub Laureto vico 
Athesis in Adriaticum pleno penetret alveo. His tamen omni
bus et emictit in Adriaticum multa ex ubertate Gallorum navi
giis et multa usque in Taurinos ex Adriatico sinu_navigiis pere
grina suscipit, maximo incolarum atque negoc1atorum com
modo. 873 Volunt quidam bune tam impetuoso cursu ex uno ho
stiorum effluere ut impetum servet donec ad Hystrum ab op-
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posito Hystrie litote eque impetuose ruentem devenerit eique 
misceatur in mari, et sic per transverso Adriatici sinus ubique 
dulcis aque haustus nautis prebeatur:874 quod ego ridiculum 
puto, cum nec Hyster accedat nec procedat purus tam diu Pa
dus. Rune Greci Eridanum vocavere a Phetontis Solis filii ca
su,875 ut iam supra ubi de Eridano satis plene dictum est. Padus 
autem, cum Italos pudeat ut plurimum suis rebus a Grecis mu
tuasse nomina, dictus est eo quod circa fontes eius arbores 
adundent picem sudantes quas Galli 'padi' vocant et sic ab il
lis orien~ nomen adeptus est. Ligurum vero lingua' non Padus, 
sed Bodmgus appellatus est, quod sonat 'fondo carens'. Cui rei 
argumentum est oppidum penes eum, et potissime ubi fluminis 
incipit altitudo, vetusto nomine Bodingomadum appella
tum.8'6 

PADUSA fluvius est quem aiunt Padi brachiuro quoddam Ra
vennam usque perductum, Massanicum alio nomine appella
tum.377 Quem ego fluvium non existimo, sed fossam potius qua 
a flumine navigia traherentur ad urbem. 

PAENIUS fluvius est Colchorum, cui oppidum imminet sui 
nominis, habens post se Bemocorum multimodas gentes.878 

PAMrssus fluvius est, seu PANrssus, Achaie in Asineo fluens 
sinu.879 

PANISAS fluvius est Scytharum baud longe a stagno Deulto
nio et Bosphoro.880 

PANTANUS fluvius portuosus est propinquus promontorio 
Gargani montis.881 

PANTAGIA fluvius est Sycilie, Pontagius ante dictus, vicinus 
Megarensibus atque Syracusanis,882 sic denominatus eo quod 
fluens per omnem audiretur insulam, cui silentium dicunt a 
Cerere dum Proserpinam quereret offensa sono foisse imposi
tum.883 

PANUS Ponti fluvius est. 884 

PARADisus fluvius est Cilicie.885 

PARAPANrsus seu PROPANrsus fluvius est Scytharum glacie 
duratus plurima et in septentrionalem emergens Occeanum 
quem incole Almachium vocant, quod latine 'congelatum' so'. 
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nat seu secundum Cimbros Mormorusa, quod 'mortuum ma-, 
re' sonat.886 

PARTEIUS Armenie fluvius est in Tygrim effluens.
887 

p ARTHENIUS fluvius est Paphlagonum haud longe a Carambi 
promontorio Paphlagonum et urbes Sesamum et Crominum, 

in Pontum sese mergens. 888 

p ARMA fluvius est Gallie Cisalpine Parmam civitatem ab Ap-
pennino veniens dividens et in Padum cadens.

889 

PATIRIS fluvius est Garaniti sinu propinquus Pontico et Na

varo atque Cortine oppidis.890 

PENEUS fluvius est Thessalie, plurimum poetarum carmini
bus celebratus. Hunc quidam dicunt casu exortum, scilicet 
cum Ossa mons Thessalie ab Olympo monte agente terremotu 
separaretur, primo terras erupisse et paludes quibus laborabat 
Thessalia exhausisse.891 Alii dicunt quod a Pindo fundatur 
monte,892 seu iuxta Gomphos oriri. Qui clarissimis effluens un
dis Orcon, seu secundum alias Himerton, turpissimis sese un
dis misceri conantem spernit illasque ad instar olei aliquandiu 
quasi natantes vehit, demum a se repellit.893 Et cum Stygi et in
ferorum paludi aquam subministrare veteres dixerint,

894 
arbi

trar has Orconis undas alicubi in progressu tanquam leviores 
hyatu reperto mergi, cum omnes asserentes inveniam eum illas 
diu non ferre. Is igitur per nemorosa convallia defluens quin
gentis stadiis navigia defert. Inter que famosissimus locus est 
quem Tempe vocavere prisd, .v. mil. p. in longitudinem ten
dens arboribus se in celum attollentibus ab utraque ripa et iu
ga m'ontium visum hominum excedentia umbram prebent pla
cidam et gramine vestitis marginibus inter sonoros calculos la
bens canoro avium concentu letior videtur incedere,

895 
esto 

non nunquam exhalet fumos et nubila condat et ingenti so
no adiacentia cuncta concutiat. 896 Tandem apertiori sub celo 
fluens a Magnesia Macedoniam dirimit et in Thermeum effluit 
sinum,897 insignis fabula nate Danis, quam a Phebo dilectam 
aiunt et in laurum versam eo quod lauris eius abundent ripe.

898 

PEONIUS fluvius est Thessalie.
899 
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PERMESSUS fluvius est Boetie ex Helycone monte declinans 
poetis gratus.'00 ' 

PERSUS Y ndorum fluvius est navigabilis, in Cabirum Suaro
rum fluvium cadens.'01 

PINGUS Mesie fluvius. 902 

PILE Tuscie fluvius est apud Populoniam vetustum oppi
dum atque deletum.'03 

PINARUS fluvius est Cilicie sub Amano effluens monte.'04 

PYRA fluvius est in finibus Hystrorum, Callipidas Asyatica
sque ab eis disterminans.'05 

PIRADAS seu PIRATIDAS fluvius est Selymbrìe oppido atque 
Bathynie flumini vicinus.906 Arbitrar hunc haud longe a Bizan
tio fluere. 

PYRAMUS fluvius est Cilicie, cui Mopsos oppidum supra im
positum.'0' In Cilicum effluit mare apud Hammodem promon
torium.'08 

PISAURUS fluvius est Cisalpine Gallie, seu potius Piceni, a 
quo civitas Pisaurum ei superimposita denominata est. In 
Adriaticum fluit. 909 

P!TORNIUS Marsorum fluvius est. Cursu volucri vectus per 
Fucmum lacum absque mixtione aquarum transit. 910 

PIXURATES fluvius est orientalis. Sub radicibus montis Ca
ponte supra Zimaram civitatem illuit. Quem aiunt vocati po
stea Eufratem.911 

PLABES fluvius V enetorum est inter Forum Iulii et T arvisium 
civitatem.'12 

PLEMYRUS fluvius est apud Orthygiam insulam in conspectu 
Sycilie.'ll 

PoAGRIUS fluvius est in ora Locrorum. Iuxta Maratronium 
in mare fertur.'14 

PoLESIMUNDUS fluvius est in Taprobane insula orientali ef
fluens e stagno cui Megisba nomen, et iuxta oppidum eiusdem 
nominis currens tribus alveis Occeano miscetur. 915 

PoucARMUS fluvius est in quo (ut ferunt) gignitur herba 
conferens plurimum ad cecitatis egritudinem removendam.'16 

POLYTIMETUM flumen est apud Sogdianos in Yndia per am
plas solitudines a ripis tenui coactus alveo vagans, et comperta 
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caverna, quasi celum horreat, fugit et mergitur, eiusque cur, 
sum aque labentis sono volentibus notum facit, preterea et in
dicio alio, nam cum areat solum undique, id quod cursui supe, 
rimpositum est humore semper aliquo desudat.917 

PoNANUS Y ndorum fluvius est navigabilis, Pandorum fluens 

in finibus. 918 

PoNTUS fluvius est inter Scythos Medosque. Per terram 
Thraciam nuncupatam, ut aiunt, labitur. Ex quo sumuntur la
pides mire operationis. Igne q?ideI? uti ligni crem~nt_ur: q~os 
si percusseris extinguntur facile, s1 aqua perfudens 1n ma1us 
excitantur incendium, tetrum habentes odorem asphalto per
similem adeoque abominandum ut nulla sit avis aut serpentutn 
species que his ardentibus loco possit propinqua consisterei19 

PoTAMIA fluvius est Misie per mediam Marcianopolim 
fluens civitatem, quam quidem Traianus Cesar amore sororis 
Marcie construxit et nominavit.920 

PoTEREUS fluvius est in Insula Crete inter Gnoson et Gdrtì-

nam defluens civitates.921 

PRINAS fluvius est Y ndie, apud quem Actocalige in Gangetn 

fluit. 922 

PR0PTASIA fluvius est haud longe a Dorigene civitate 

Yndie.923 

R.AcINUS fluvius est aut Persarum aut Persis propinquus.924 

R.AMNUS fluvius Y ndie est navigabilis in Gangem de, 

fluens.925 

REBAS fluvius est, quem aliqui Phesum dixerunt, Bosphori 

faucibus proximus,926 

REGANUS fluvius est Turingorum et in Danubium fertut.927 

RHENUS fluvius est, ex Lepontiis qui Alpes incolunt oritur,928 

existentibus Vemionensibus atque Sarmetis origini sue propiri
quis. Hic parvo adhuc effusus cursu duos facit lacus, Venetum 
scilicet et Acronum.929 Mox in unum ex eis redactus alveum 
per fines Nantuantium, Helvetiorum, Sequanorum, Medioma· 
tricum Tribocorum atque Treverorum velox effertur ac post' 
quam ~ropinquat Occeano multis iam susceptis fluminibus in 
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plu~es di~usus partibus multas facit insulas quas olim barbare 
nat1~nes mcoluere, ex quibus et ii qui piscibus ovisque avium 
nutrrnntur fuere.930 Ex his tamen nobilior Batavorum insula 
fertur. 931 Inter Helenium ac Flevum fluminis hostia sane late 
recedentibus ripis ingentem facit lacum, Flevo dictus uhi cam
pos_ inundavit et_ eiusdem nominis insulam amplexus est.932 In 
occ1duum vero m amnem Mosam se fundit, et post insulam 
Flevo, dato multis alveis Occeanum petat, suo tamen nomini 
t~nue~ servat.' p~r que1:1 cum ceteris miscetur Occeano,m glo
rie Iuln Cesaris d1ctator1s, a quo primo ponte superatus est te-
stis perpetuus.934 ' 

~HE~us fluvius Gallie Cisalpine935 Bononiam Latinorum co- 719 
lontam m agro Tuscorum936 positam matremque inclitam stu
diorum radens. 

RExINIS fluvius Germanie est in Occeanum effluens.937 720 
RmAGIUS fluvius est Hyrcanie grandis Zobetem s~scipiens 721 

amplissimum fluvium.938 ' 

RYNDAC~s fluvius ~st Minoris Asye post Olympum montem, 722 
quem Mys1m vocant mcole, ultra quem fluvium Dasali et Mi-
scela a Colophoniis collocata. Circa autem ripas eius immanes 
na~cuntur. ang~es, non quidem magnitudine corporis sed pro
pr1etate v1rtut1s. Nam sole fervente omnes in eius merguntur 
alveum et frigefacti emergunt et, hyatu patulo prospectantes in 
altum, superv~lantes aves, · etiam si altissime sint et pernidter 
f~rantur, quasi unco traete e vestigio decidunt et absorbentur 
ab eis.939 

RrN0C0RUS fluvius est Egypti, qui a Sacris Licteris torrens 
aliquando vocatur.940 72 3 

~SASTE fluvius ~st i~ Ponto haud longe ab Anthio oppido, 724 
tu1 postea Apolloma d1ctùm est. 941 

~sus fluvius fuit olim Troie propinquus, ex quo nunc (ut 725 
1~1dam ferunt) nullum extat vestigium, cum ante ex Y da mon
.\fidefluens per septem vada ferretur in mare.'"' 

RHODANUS fluvius est Gallie a Rhodano oppido Rhodio- 726 
t~~' preter quod fluit, denominatus.943 Hic vero ab Alpibus 
,gr1tur haud longe a fontibus Danubii atque Rheni, et citato de
\f~ndens cursu per Lemanum lacum impetum servans effertur 
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integerque exiens in occiduu_m ~allias aliqua~diu d_ir~ens944 
tardumque Ararim deferens945 lab1tur tande_m m mer1d1:m fle
xus946 susceptis Isara atque Druentia non mmus ~e velocibus,947 
inter Volcas et Cavares948 apud Heracleam opp1dum_ uno ho
stio et paulo ulterius duobus aliis in Tyrrhe~u?1 mar: 1mp_etuo
sissimus diffunditur. Ex his hostiis unum ~1c~tur H1spamense, 
aliud Metapinum, tertium vero, quod amphss1mum est, Massa
lioticum vocavere priores.949 Insignis quidem_ ~on solu~ ma
gnificis eventibus qu~s se P:nes ~a?1 dudum ~1d1sse potmt, sed 
Avinione sibi supet1mpos1ta c1v1tate, Babilone_ nova, a~ud 
quam et summus pontifex sacrumque fratrum em~ colleg1u1;1 
humana atque divina tractantes et cernere et exorc1smos audi
re potest potuitque iam diu.9' 0 

RH0DIUS fluvius est Troianus ex Y da defluens monte, ex 
quo nedum aque, sed nec quorsum effluxerit etiam a perqui
rentibus inveniri potest.951 

RoDASA Y ndie fluvius est. 952 

RH0DE fluvius est Scytharum apud Crobisgos effluens,95l 

RuBIC0N fluvius est ubi quondam Ytalie provincia interAri-
minum et Ravennam a provincia Gallie Cisalpine a Romanis 
ducibus separabatur. 954 Parvus quidem . e vi:inis. ~ontibus • jn 
Adriaticum effluit. Rodie vocatur ab mcohs P1sciatello, vlX 
cognitus. . . 

RuBRIACUS seu RuBRICATUS fluvius est H1spame apud Yler, 
getas seu in litote Barginonis inter Suber et Colobim 
fluens. 955 . . . 

RuTUBA fluvius est secundum quosdam ex Appenmno 1n 

Thyberim fluvium defluens;956 alii videntur e~m dicere propili
quum oppido Albovintimilio,957 quod propmquum reor pro
montorio Monica in finibus Ligurum. 

733 
SABARIS Calabrie fluvius apud dvitatem Turim, cuius aque 

(ut ferunt) nigredinem bo bus atque p_ecudibus pote. afferunt, 
ubi Cataris ei propinquus affert albedm~m, quod et mc?le te
stantur. Nam qui Sabarim incolunt et cr1spos habent crmes et 
fusci coloris sunt, qui vero Catarim . candidiores sunt et coma 
porrecta.958 
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SABI fluvius est in ora Carmenie, a quo coli vineas agrosque 
incipiunt.9'9 

SABIM fluvius est Nerviorum.960 
SABUS fluvius est inter Hystrum et Nauportum.961 
SABRIS fluvius est Britannie, a Sabra quodam in eodem de

merso iussu Gontolocene cuiusdam Britannicis imperantis de
nominatus. 962 

SAGRAN Calabrie fluvius est96J victoria Locrensium et Croto
nensium clade memorabilis.964 

SALA fluvius est Mauritanie, cui et Sala oppidum superim
positum est, a quo per Autolorum gentes in Atlanticas solitudi
nes devenitur.965 

SALA Germanie fluvius est Salabas dividens a Toringis.966 
SALIA Hispanie fluvius est.%7 

SALSUS Hispanie fluvius est haud longe a Corduba.968 

SAMAIRUS Hibernie fluvius est per Chenelcunniliam effluens 
regionem.969 

SANDIS Persarum fluvius est Setis per Carmanianum de-

SANGA Cantabrorum est fluvius.971 

SANGARIUS fluvius est ex Adoreo oriens monte, et per Hyr
F rigesque decurrens aureis harenis grandis quidem972 su

sceptis Gallo et Tymbro seu Timbrogio973 et medius fere inter 
et Cilicum mare974 haud longe a Troia in Proponti

labitur.975 Bune quidam Coralium vocaverunt.976 Cui su-
01:1.m,,,u,., Gordium civitas olim regia Mide977 et castellum Be

il:ec1mtiunn,978 et ab eo incipiunt Mariandri.979 

fluvius est ex Appennino inter Sulmonem et 
fluens. Ad ultimum Vulturno infunditur.980 

SAPIS fluvius est Gallie Cisalpine Cesenam civitatem subter
et in Adriaticum sese fundens.981 

SARDANA fluvius est Mauritanie Trinico atque Tigrani civita
vicinus.982 

SARMATICUS fluvius est apud Sarmatas in Occeanum fluens, 
ab eo mare Sarmaticum dictum est.98J 

.<' ••. • .JJ\K1..1N fluvius est ultra Taurum montem, insignis Heraclii 
i.'.>ìrnne:rat,or1s victoria et Cosdroe regis Persarum dade/84 
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SARNUS fluvius est Campanie. Ex Appennino in Caprearn · 
insulam tendente pluribus in locis vasto saxei montis murmui:e 
fundìtur, adeo abunde ut non ante exierit quam amplissimas 
paludes fecerit, incolas nebulis quibus semper abundat ìnfe~ 
stans nìmium. Ex quibus tandem in alveum coactus Pompeia, 
num sub Vesubio monte irrigat agrum et pauco contentus cur" 
su nec alicuius alterius comitatus undis, satis tamen · aquarutn 
copiosus, haud longe a Stabia Tyrrh~num ~gr_edit';lr mar_e. Hic 
apud Sarnum oppidum, quod fonubus e1us 1mmmet, hgneos 
fustes, paleas, frondes et quodcunque in eum cadat lapideo 
paucis in diebus cortice tegit,985 et assidue agens materiam pre
bet incolis ex qua domos confidant. Ex hoc Neronis Cesaris 
iussu paulo altius a radice montis incohatus pilis fornicibusque 
latere cocto factis superedificatus aque ductus est et ad Mise
num usque protractus est, habens (ut arbitror) .XLV. mil. p. 
longitudinis.986 !bi vero, eo quod Baianus sinus ob sulphurpo
tabilium aquarum penuriam patiatur, in piscinam vastissi; 
me magnitudinis fundebatur et defectum totius ore illius sua 
copia, maximo incolarum commodo, staurab~t.987 I:unc Sar
num aliqui minus advertentes Arnum Florent1e fluvmm ptitac 
vere.9ss 

SARDABALE Numidie fluvius est ultra communem regie gen-
tis monumentum.989 

SARS fluvius est per Arcos fluens. Non longe ab eius ortu et 
Turrem Augusti quam cognominant memorabilem pontum in
trat.990 

SATNI0ENTUS fluvius est Cilicie iuxta Pidasum civitateril 
fluens.991 

SATUR fluvius est Ytalie quem penes C. Menius consul Ro, 
manus Aricinos, Lavinos, Veliternos et Ancios V elscos ade 
fudit. 992 

SAus, quem supra Sabum diximus, fluvius est Pannonie m 
Norico nascens ex monte Alpione (alii dicunt ex Alpibus Car
nids in quibus forsan et Alpion est),993 per Colapianos ac 
Bredcos cadens. In quo Colapis mergitur fluvius; iuxta oppi
dum Siscie alveo gemino insulam faciens que Segestia appella
tur. Preterea et Bacuntius descendit in Saum apud oppidum 
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Sirmium. Demum ipse Saus apud Taurunum miscetur Danu
bio,994 alii dicunt ubi Mirse vocatur.995 Volunt quidam per hunc 
fluvium Iasonem a Colchis remeantem Argon traxisse navem 
in Adriacum transiturum.996 

SAVERENNUS fluvius est Hibernie effluens per regionem 758 
Corcagiam, Blagme montis in radicibus natus.997 

SAUNIUS fluvius est Cantabrorum per Avarigines et Orgeno- 759 
mes fluens. 998 

SAusus et hic Cantabrorum est fluvius, sonoro cursu cadens 760 
a Turia.999 

SAXUM flumen est Mauritanie preter Surrentium promonto- 761 
rium, ultra quod Ethiopes incolunt. 1000 

ScALDE fluvius est Gallie apud Belgas in Mosam fluens. 1001 762 
ScALDISI fluvius est in Armenia Minori haud longe ab Anti- 763 

so oppido.1002 
ScrRA fluvius est apud Mauritaniam Cesariensem.1003 764 
Sc0PHIAS fluvius est Minoris Asye, Bithyniam disterminans 765 

~ Galida. 1004 
ScuLTENNA fluvius est Gallie Cisalpine seu Emilie inter Bo- 766 

tfoniam Mutinamque fluens. Tendit in Padum.10°' 
ScuRA etiam hic Cisalpine Gallie fluvius est, eque in Padum 767 

fluens. ioo6 

SEBETUS (ut quidam dicunt) Campanie fluvius est apud 768 
Neapolim, 1007 quem ego vidisse non memini, nisi is sit rivus po-
tius qui e paludibus sub monte Vesevo inter radices eiusdem 
~ominis atque Neapolim in mare effluit innominatus; nec alte-
tius, nedum aque, sed nec vestigia usque apparent. 1008 

SEBONITIDES fluvius est Gallie. 1009 769 
SELINUS Messaliorum est fluvius, a quo Selinis denominata 770 

civitas; plurimo abundat appio.101° Credo ubi "Messaliorum" 
stripsi dici velit "Messaniorum", cum per quosdam claros vi-
tos hunc esse Sycilie fluvium manifestum sit.1011 

SELLIENS fluvius est Epyri. 1012 771 

SENA fluvius est in litote Adriatico inter Sapim et Aufi- 772 
dum. 1013 Hunc ego arbitror apud Senogalliam fluere, tamen 
non assero. 

SEQUANA fluvius est Gallie a Belgicis Celtas separans,1°14 se- 773 
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catque in partes Parisius1015 et Luteciam Parisiorum insularn 
fadt.1016 . . 

SERINIS Minoris Asye fluvius est inter B1thyn1am currens at, 

que Galatiam. 1011 
SETHERIES fluvius est Scytharum haud longe a promontorio 

Crimoca. 101' 
SETIS Persarum est fluvius per Carmanios fluens. 1019 
SEURUS in extremo versus Syciliam Brutiorum fluvius 

est.1020 
SEXUS fluvius est apud Menubam. 1021 .. 
SIBORUS fluvius est Ytalie Prestano sinui atque oppido pro-

pinquus.1022 
SYCILIENSIS fluvius est apud Sogoniam. 1023 
SArsus fluvius est Persarum, arbitrar ubi Macedonum por~ 

tus et Alexandri are sunt. 1024 
S1CANIA fluvius est Scytharum apud Agniticam regio-

nem.102i . 
SICRANAS fluvius est iudicio meo Persarum, cum m promon

torio quodam sit ubi Macedonum portus et Alexandri ar1; 
sunt. 1026 . , 

SIDENUS fluvius est apud Sidonos, eoque allu1tur opp1dutp 
Balemonium. 1021 • . 

SIDERIS fluvius est mari Hyrcano proximus et Maziti fl~: 
vio.102s . 

SICORIS fluvius Hispanie est iuxta Ilerdam1029 mter Surdo
num gentes effluens. 1030 Ab hoc se denominatos aiunt Sicani, 
quia inde Syciliam seu Ausoniam priores venere sui. 1031 

SrGOTA seu SrGOTON fluvius est Yndie ex Caucaso prorulil~ 
pens et in Gangem fluens. 1032 . . >, 

SrGRADA fluvius est Minoris Asye ex Dyd1mo fluens mo,n\~ 
. M d 1033 et propmquus arso ecurrens. . . . . 

SILARUS fluvius Lucanie Salerno c1v1tat1 prox1mus, que ab eo 

creditur nuncupata. 1034 . . . . ; 
SILER Venetorum est fluvius de monttbus ex1ens Tarv1s1f 

nis 1035 et Tarvisium dvitatem alluit. 

79r Sms fluvius est pregrandis, adeo ut ab Alexandri Macedo· 

DE MONTIBUS, SILVIS, FONTIBUS, LACUBUS, ... [V.] 1973 

nis exercitu creditus sit T anais. Bune cum Scythe omnes Silim 
vocent, Bactriani soli Laxatem nominant.1036 

Srws Persarum fluvius est ex Susianis descendens monti
bus. 10" 

SIMETOS fluvius est Sycilie, iuxta quem ex matris alvo Palisci 
Iovis filii excerpti sunt et usque ad tempus partus infossi. 
Baud longe ab urbe Catinensi in mare effluit. 1038 

SIMBERUS fluvius est per Cataoniam Cappadociamque de
currens.1039 

S1NOPE fluvius est Simbero propinquus.1040 
SYMOIS fluvius est ex Y da Toiano defluens monte, sub Ylio

ne decurrens.1041 Prope mare mixtus Xanto facta palude apud 
Sigeum promontorium in mare cadit, 1042 nobilitatus quidem 
carmine poetarum et Enee Troiani nativitate. Nam apud eum 
aiunt illum Anchisi Venerem peperisse. 1043 

SINGILIS Hispanie fluvius Astigitanam coloniam alluit, navi
gabilis ab ea eo usque quo Beti miscetur.1044 

SINNEUS fluvius est Hibernie ex lacu maximo Connaciam 
Momoniamque regiones disterminante prorumpens. Et cum 
inter ceteros insule obtineat principatum, non uno contentus 
alveo in duas effunditur partes, quarum unà versus austrum 
tendens Chillesonensem alluit civitatem et complectitur Lime
tkum, distinctisque meatu duabus Momoniis Brendanicum in
greditur Occeanum; reliqua vero in arctoum iter arripiens Me
~iam et ulteriores Ultonie partes a Connacia segregans in Oc
ceanum Iabitur Boreum.1045 

SINNUS Syrie fluvius est Lyco flumini atque oppido Isso, 
quod et Alexandria dicitur, vicinus. 1046 

'SIRAPUS Lucanie fluvius est.1047 
SIRMUS Thracie fluvius est. Cadit in Hebrum. 1048 
SYRIS fluvius est faucibus Bosphori propinqm:is. 1049 · 
SYRIUS fluvius est Minoris Asye inter Bithyniam et Gala

dam.1050 
Srnus fluvius est Ytalie apud Brutios seu Salentinos, in quo 

quicquid inieceris cito saxeo vestitur cortice.1051 
SISius fluvius est Germanie in Occeanum emetgens. 1on 
SITECUS fluvius est Sycilie baud longe a Catina civitate.1°'3 
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SrTIOGADUS fluvius in sinu Persico seu Persis propiri-
quus.1054 . . .. 

SruRUS fluvius est Hibernie ex Blagme montls rad1c1bus pto. 
fluens, et per Archphiniam et Tribaciam funditur atque apud 
Guatefordiam a mari suscipitur, 1055 

SLANA et hic Hibernie fluvius ex eodem monte prorumpens, 
d G ,. d' 1056 se per uesemr mm cursum agens, 
SucHEIUS et eque fluvius est Hibernie per Chenelcunillarn 

exiens regionem.rn57 
SoBAN fluvius est Affrice, Nyli pars. 1058 
SoDINUS fluvius apud Persas est clarus,w59 
SoROBIN Hispanie f111vius est. In Hebrum seu in Suproneni 

seu alterum ex alveis eius mergitur, 1°60 
SPARGETUS Grecie fluvius Taumacis atque Ypate oppido 

propinquus. 1061 . , , . 
SPERCHIUS Thessalie fluvms est, cums m fauc1bus Thermo-. 

Pylarum angustie sunt. 1062 In Pagaseum exit sinum ex quo At, 
1 106i H . S h' gonaute Colchidem petentes so vere navem. u1c pere 10 

si rediisset voverat comas suas Achilles. 1064 
SPINON fluvius est haud longe a Roma.1065 
STHENOS fluvius est Thracie cui Maronia adiacet regio et ne: 

O h . . h t t 1066 mora Zone, que rp e1 c1t are cantum secu a sun , 
STRAGA Persarum est fluvius vehementia nivium adeo · coh-

l'd' . . t t t1'b 1067 gelascens ut more so 1 1 sax1 vrnm pres e , eun , us: . 
STRAOR fluvius est ex Caucaso cadens c1tra S1der1m fluvlutrl 

in Hyrcanum mare. 1068 
STRYMON Thracie fluvius est in Remo monte natus, Mac~

doniam dividens a Thracia. Hic in septem (ut aiunt) diffundì
tur lacus antequam coartetur ripis vel cursum dirigat. Cuius in 
marginibus dextero a latere Thraces Densalete et Moedilapdes 
habitant, a levo autem Diggeres atque Bessi. 1069 Multo cogitur 
gelu.1070 

SUBI fluvius est Cessatanie regionis ubi colonia Tarracon a 
Scipionibus olim condita, ut a Penis Carthago. 1071 

SuBUBUS fluvius est occidue Affrice navigabilis atque 
. d fl I . B 1012 gms e uens preter co omam onasam. . 
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SuCRO fluvius est Hispanie. In eum Hiberi alveus qui Su
pronensis dicitur defluit.1073 

SuRA Persarum fluvius est cui imminet oppidum nobilissi
Susis, Memnonis (ut aiunt) opus.1074 

SURIUM fluvius Persarum est, et ab eo Suria oppidum eidem 
jmminens, ubi Phasi Colchorum rniscetur fluvio. rn75 

SuRGIS fluvius est in Neveis, cuius in exitu oppidum ab eo
nominatum.1076 

SuTHUL fluvius est Numidie a meridie trahens origi-
1on 

TABSUS seu TARSUS fluvius est Epyri inter Apolloniam et 
Dyrrachium.1078 

TADER fluvius in Tarraconensi provincia Carthaginensium 
rigans agrum.1079 

TAGUS Hispanie fluvius est aureas (ut ferunt) habens arenas 
et ob id insignis plurimum. 1080 Quem a Carthagine Hispana cui 
proximus oritur denominatum quidam dicunt,1081 quod ego 
non credo. Huius in marginibus Segobrigenses Celtiberum ca
put, Capetani atque Toletani insident,1082 nec a Betula longe 
funditur: in Occeanum prope Ulisippum mergitur.1083 

TAYGETA secundum quosdam Laconie fluvius est, in quo 
vetusto more Lacones frigore aque filios durare consueve
fant.1os4 

TALANDER seu TALANDRUS fluvius est Ytalie inter Hera
cleam et Metapontum civitates Brutiorum seu Salentinorum. 1085 

TALIAMENTUM fluvius est Venetiarum Concordie colonie 
propinquus nec ab Aquilegia longe distans,1086 

TAMARIS fluvius est Scytharum apud Arcos populos Ponto 
vicinus et (ut placet aliquibus) a Tamyri Scytharum regina de
nominatus.1087 

TAMESIS celeberrimus Britannis est fluvius ab intrinsecis in
sule veniens et in Occeanum cadens. Navigiis mediterraneis in
colis accomodus est.1088 

TAMUDA fluvius est Mauritanie navigabilis, cui et Tamuda 
oppidum fuit supra impositum. 1089 

TANAGER fluvius est Lucanie.1090 
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TANAIS borealis est fluvius ingenti cognitus fama. Nam curn · 
a Tanao olim Scytharum rege denominatus sit,1091 ex Ripheis 
montibus sub arctoo prorumpens precipiti cursu tendit in 
orientem, et postquam diu oberravit, velocitate sua pugnans ne 
frigoribus cogatur in glaciem, in occiduum vertitur1092 multas 
Sarmatum atque Scytharum irrigans nationes,1093 nec diu ante 
in meridiem mergitur quam a palude suscipiatur Meotide, 
quam adeo late longeque ampliat ut pregrandis ab ignaris ma
ris arbitretur sinus, quam Meotici Aliserni, Serei, Citigni, Psi
diani aliique incolunt populi.1094 Inde tandem cursu suo Euro
pa ab Asya separata in Pontum Euxinum iuxta Theodosiatn 
urbem ingreditur. Huius in ripis apud Roboscoros terminum 
aiunt itineris Alexandri Macedonis, aris ab eodem impositis, 
fuisse signatum. 1095 

TANAM fluvius est Affrice. 1096 
TANARUS fluvius est Gallie Cisalpine in Padum tendens,109i 
TANATIS fluvius est Mesie oppido Pitane propinquus.109s 
TAPSUS fluvius est Affrice iuxta Rusicadem.1099 

TARAS fluvius est Adrie. 1100 
TARUS fluvius est Gallie Cisalpine ex Appennino in Padurn 

fluens. 1101 
TARBELICUS fluvius est, ut non nulli dicunt, Santoilen-

sium;1102 ego autem credo quod Asye Minoris sit haud longea 
Marsya fluvio. 1103 

T AUROMINIUS fluvius est Sycilie inter Syracusas et Mess~'. 
nam, a quo oppidum Tauromenium dictum, cum aliter Eùsè-
boncora appelletur .1104 

TAURUS fluvius est Minoris Asye propinquus 
phylie. 110, 

TELAULUS fluvius est Liburnorum. 1106 

TELIS fluvius est Sordonum.1107 
TEMBROGIUS fluvius est Frigie seu Misie in Sangarutn 

vium deddens. 1108 
TEMEDIUS fluvius est Y onie qui a Glauco 

vio.1109 
TEODORUS fluvius est Hiberie, auri secum ,..1,.,,.;n,,,nA 

rens.1110 
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T~R~IS flu~ius est Arabie per Gurdiacos et Alanos fluens. 
Cad1t m Tygr1m.m1 

!ES_PONTIA fluvius Butroto oppido propinquus in Ambra-
ch10 smu.1112 

TEREFAS fluvius Sycilie est non longe a Biterme colonia un 

TERIA Sycilie fluvius Catine proximus civitati. 1114 • 

:ERIODES fluvius est nascens in campis Scythicis et in Ca
spmm cadens mare. m5 

TERMUS fluvius est Umbrie.m6 Alii dicunt quod de monte 
Tauro nascitur: forsan alius est.m7 

THERMODON fluvius est apud Chalybes Paphlagonibus pro
haµ~ long~ a Th~miscuro oppido. Huius quidem ripe 

Amazombus dm habttate fuere, et ideo Amazonius ab ali
vocatus est.1118 Nam elabitur preter radices Amazonii 
m9 Alii dicunt Thracie fluvium esse 1120 quidam in sm· u 

1121 M" t ali" ' Jm1u1çu. 1ror: orsan 1 sunt eodem nomine nuncupati. 
a Colchis dividit Amazonas.1122 

flu~ius est Colchorum Agnitice regionis.1123 
fluv1us est Ytalie, cui periturarum rerum sub Roma-

ducibus vidiss_e gloriam concessum est. Hic in Appennino 
paulo a!t1~s quam ~aster ~rnus, et descendens primo 

· , ,,01.-,a,u ab_ Umbr1s _d1stermmat, hinc Perusio, inde Assisio po
]t:er~ratis, ettam pluribus auctus fluminibus. Veio iam ommisso 

.il\lJu"•w reru1? domina1? in partes dividit duas et apud Ho
s~p~rat1s Hetruscrs a veteribus Latinis Tyrrheno misce-

mart tttulorum multitudine insignitus. Huius autem nomi
cum antea vetustissimo vocabulo Albula diceretut 1124 mul

. prisc~ reddidere causas quas, eo quod orbis ;olus ha
_1mp~r.1um et pe:sep~ precioso martirum sanguine colo

s1t, dix1sse non p1geb1t; et que preter hoc habuerit nomi-
superaddam. Opinio igitur vulgatior est hunc a Tyberino 

Albanorum casu in eodem submerso ex Albula Tyberim 
eumque ~i~s dixere. esse ~epulcrum. 1125 Sunt qui 

longe_ ante hoc il1i nomen 1mpos1tum, asserentes regem 
d_am _fu1sse Tuscorum cui Tyberis nomen erat, qui curo 

rattca mfestaret mare, seu vi seu aliter non dicunt hoc 
eum in fluvium fuisse demersum, ex quo ilH Tyberis no-
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men appositum. 1126 Alii volunt a Tebri quodam vicino Veien
tum regulo Tebrim fluvium primo appellatum.

1127 
Non nullis 

placet eum dictum a Tybri rege aboriginum iuxta eum ditni
cans1128 interempto, qui forsan is fuit quem alii aiunt a Glauco 
seu a Tadico Minois regis filio ibidem occiso.

112
' Quidam vero 

quam a cedibus regum longe aliam rationem conantur osten
dere cur Tybris ex Albula vocitatus sit, dicentes vetustissitnis 
temporibus Athenienses a Syracusanis Syculis superatos, ex 
quibus cum ingens multitudo captiva esset, omnis a Syracusa
nis ad effodiendos montes et munimenta addere civitati expo
sita est ac inde coacta ad fossam intrinsecus peragendatn, que 
admisso flumine repleta munitiorem reddidit civitatem; quam 
fossam, eo quod pena et iniuria hostium superatorum facta sit 
Ybrim vocavere diu. Demum cum ad Ytaliam transfretasset e~ 
eam partem ubi postea Roma condita est tenuissent et usque 
ad Rutulos et Ardeam, qua re a Poeta dictum est "fines usque 
Sicanos" ,mo Albulam fluvium ex parte una loco munimenti ha
bentes ut fossam apud Syracusas habuerant, fluvio nomen im
posuerunt quod ante Syracusane fosse dederant et eum, addita 
in principio T, vocavere Tybrim.rn1 Varie quidem, sed impossi
bilia nulla: que potior lectori videbitur, illam probet. Fuerunt 
preterea etiam post conditam Romam et alia quedam fluvio 
nomina. Nam et ab aliquibus Rumon appellatus est, quasi ri
pas ruminans et extendens, et in sacris Sacra a pontificibus di
cebatur, et non nulli in parte Urbis illum vocavere Taren
tum,rn2 ad quem Valesius rusticus a familiaribus pro salute fi. 
liorum obtinenda missus est et ara Diti Patris atque Proserpine 
comperta obtinuit quod petebat. 1133 Sic autem vocatus est eo 
quod ripas tereret.m4 Est preterea aliquandiu navigabilis et po
tui accomodatus totus. Et de eo ista sufficiant. 

TrcrNUS fluvius est Gallie Cisalpine ex Verbano lacu proce
dens .m' Adeo limpidis effluit undis ut etiam minimi calculi in
tuenti profundum alvei non abscondantur. Alluit etiam Tici
nium, que et Papia, olim nobilissima civitas et Langobardorum 
regum regia. Trahit preterea (ut fertur) aureas arenas et pisces 
optimos nutrit, et potissime timolos. Pado postremo miscetur, 
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insignis clade C_n. Scipionis et Hannibalis Peni r· 
peratas Alpes victoria. 1116 P ima post su-

_Trcrs fluvius est ex Pyrreneo monte ad Clodian Rh d 
Bispanorum oppidum. 1m um o am 

b
TArcruils fl~vius est apud Arsias Liburnorum gentes non longe 

a qu egia.ms 
. ~rcrus fluvius est_ fusus a monte Prindaso, et Pergamum cla

r1Ssimum Asye oppidum preterfluit.113, 
. TrcRA ~uvius est Hispanie propinquus emporiis ab H' -

nis, Grecis atque Romanis mixtim habitatis.1140 ispa 
Tr:HERNUS fluvius est Ytalie Latino et Cliternie oppidis 

propmquus, nec a Gargano monte remotus.1141 
TY?RIS Armenie Maioris fluvius toto orbe cognitus. N am a 

nostns unus e quattuor Paradisum deliciarum exeuntibus affi'r 
matur 1142 I t d · · . s. am~n sec~~ um ahos ex Pancoatra monte1141 e 
fonte conspicuo m plamtie loco qui El 11 . • . , egos appe atur pnmo 
tetris evomitur, nec quidem totus aut v 1 . . ' d fl I D' l' e ox, qum imo tar e e . 
~ens f ig it~app_ellatur. At cum Medorum fines attigit, repen
:-~- actus ygns n_omen assumit: sic enim sagittam volucrem 

e i ~ocant. Ne? drn, et comperto Aritissa lacu cursuque ser-
vato v10lentus et mteger atque discolor per i'llum f'C d · · b'l' 1 · e rertur a eo 
mamica i is acm ut ex eis quos gignit . 'b 11 . · h' . pisci us nu um susci-
pQrnt, nec ex is quos ipse fert aliquem intrare lacum permictit 

uen:1 rostqua~ preteriit, facto Tauro monte obvio, antr~ 
montis immergitur et per latebras lapsus in adversam pattern 
tvas et ~urgamenta plurima secum trahens effunditur apud 
acum qui Zoranda seu Zomada appellatur omni·a d r f • , emersa re-

rens, actusque iterum fluvius lacus cui Tepi'di' t · · • u1 s nomen est 
ransiens m cumc os mergitur iterato et postquam .xxv mil 

p~ssuu;11 occultus excurrit tertio redditur terris in region~ So~ 
P. en circa Nympheum, adeo propinquus Arsanie fluvio in re
g;o~e -'?-rthem ut _cm1'. quacunque ex causa intumuerint servatis 
si_bi Àisqu_e undis suis confluant una, cuius rei testimonium le
v!or ~same cu~sus e~t, qui mox divisus in Eufratem iter dirrir rhlic:o TAygn._ Qui susceptis ex Armenia claris fluminibus 
art e~i?s, . gmces, Phoriones,1144 Arabas Oreos Adiabene

sque disrnngit et (ut asserunt. aliqui) Ninivem in partes divi-
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dit1145 et Mesopothamiam faciens lustratis radicibus montium 
Coridriorum circa Apamiam et Seleuciam atque Babiloniam 
.xxv. mil. passuum in alveos divisus duos funditur, quorum 
unus, quem Meridiensem vocant, Seleuciam atque Mesenem 
alluit, alter autem in septentrionem versus campos Caucasi irri
gat, et ubi in unum rediere alveum Tygris dictus est. Hyda
spem nobilissimum flumen recipit atque Coaspem ex Media. 
Inde inter Seleuciam et Caldiacos lacus descendit, quos una 
secum auget Euleus fluvius, eosque dicunt aliqui Eufratis ho. 
stia. 1146 Verum cum hos .LX. mil. passuum ampliavit, vasto effu. 
sus alveo dextra Carnicis oppidi Persicum in mare defertur, 
nec uno tantum hostio sed pluribus miscetur eidem. Nam uni 
dicitur Arthoc, alteri Susiane, tertio septentionali Barbitase in
sidet oppidum. t147 Alii vero dicunt hunc Rubro infondi mari. 1148 

TIMACUS fluvius est Mesie, in quem solum aiunt lapidem 
quem coticulum appellant reperiri.n49 

TIMAVUS Venetorum fluvius est Concordie atque Tergeste 
oppidis proximus. Ex monte quidem grandi per novem ora ef
fusus amplissimumante alia fontem facit, ex quo uno tandem 
exiens alveo in Adriaticum funditur mare in sinu Tergestino. 1150 

Fuere tamen qui putavere hunc fluvium apud Antenoridas esse 
et ex Euganeo monte fundi, 1151 quod falsum est. 

THYMBRA fluvius est Troianus in Sangarium flumen 
exiens, 1152 penes quem templum erat Apollinis, qui et Thym
breus a flumine denominatus est. 1153 Verum alibi dicitur a 
thymbra herba, qua locus abundans est.1154 In hoc templo per 
insidias a Paride Achilles occisus est. n55 

TIPNIS fluviu~ est Occensi civitati propinquus. 1156 

TIRA fluvius est Macrocennis montibus propinquus, oppi
dum eiusdem nominis in ripis habens, non amplius longe a 
Seudostomo Hystri hostio .cxxx. mil. passuum. 1157 

TYRUS fluvius Lyburnorum est ladre colonie propin
quus.1158 

TYRUS fluvius est Armenie. n59 Ego puto quem supra Cyrum 
diximus, eo quod proximum Cambysi dicant esse. Sed in Hyr
cania et Scythia illi sunt. 1160 
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TrTANUS fluvius est Mesie, a quo et civitas denominata ~~ ~ 
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TITARESUS fluvius est in Peneum fluvium effluens nec rec1·-
't r t 1162 H ' 877 

Pd1 u amen. un~ supra Orcon vocavimus; et quia ibidem 
e eo et post hec ub1 de Peneo dictum est sufficit 
ToGISONus fluvius est Venetorum ex ;gris Pat~vorum in 878 

palu~es qu~s ~adus e.t Athesis fecere effluens. Apud Brundu-
lum m Adr1at1cum m1xtus cadit. l163 

!OBUS fluvius ex Caucaso monte ruit et per Suanos de-
flu1t. 1164 879 

TONAT Sabeorum est fluvius. 1165 
T 1 880 

ORIU~, a ias TORIN fluvius est Hispanie Valentie Sagunto- 881 
que propmquus. ''66 

TORMAIDON Sycilie fluvius est. 1167 
T ~ 

ORM~NIU:'1 fluvius est navigabilis, circa quem Patire, et Ic- 883 
thyop?ag1 demd~ s.unt haud longe ab Alexandria, quam Ale
xandri Macedoms 1ussu constituit Leonnatus. 116s 

!RAGODITES fluvius est Egypti. Arsicen civitatem preter- 884 
~mt., quem Ptolemeus Philadelphus a se Ptolemeum appellati 
lUSSlt. 1169 

TARSIMENUS Lydie fluvius est. 1170 

TREBI~, al~a~ TREVIA, fluvius est Gallie Cisalpine haud Ionge ::~ 
a Placent1a c1v1tate,11" ex Appennino in Padum f1 bil' 

d 
. uens, no 1-

tatus secun a victoria Hannibalis Peni et clade L S .. 
consulis. 1112 . empronn 

. TRIOPOLA, qui et Assolus, fluvius est apud Albomagaren-~= ~ 

!RI~OLIS fluvi~s est, cui Faciatea oppidum proximum et 888 
Tripohs superemmet castellum. 1174 

~RISORCAS fluvius est Colchorum apud Absiles et Senasto-
poh castello propinquus. 1115 

889 

TRITINOBELLUNTE fluvius est Cantabrorum D l . 
et Decium. 1176 eva es cmgens 390 

TRI~ON fl~vius est Affrice ad Philenorum Aras ex palude va- 891 
s~a, c~1 et Trito~ nomen est, memorabilis adventu primo in ter-
tls Minerve, ut mcole veteres credidere.1111 
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TRrTON fluvius est alter a superiori. Secundum quosdam in 
campis nascitur Dardani~s et in_E~eu~ effluit ~are.'.

17

' · 

TRUENTUS fluvius est m Adnattco htore, hod1e P1cenos se
parans ab Aprutinis, cui Esculum oppidum suoereminet et Fir
mum Picenum propinquus est.

1179 

TUBERO fluvius est. Per deserta Ethiopie inter cineres pul-
veresque potius quam ripas solidas in Rubrum effunditur mare.11

80 

TucrA fluvius est non amplius .vi. mil. passuum ab Urbe 

distans .1181 
TuRBIDUS Egypti fluvius est ab Egyptiis segregans Phili-

900 

stinos.1182 
TuRIA fluvius est Hispanie Valentiam parvo intervallo pre-

terfluens, 1183 et in Supronensem Hiberi sinum decidit.
11

'.' 
TuscA fluvius est Numidie haud longe ab H1ppone 

Regio. 1185 

V ADA fluvius est Mauritanie citra montes quibus Septem 
Fratres nomen est, cui Rusigada et Siga parve urbes propinque 
et portus cui ab amplitudine M~gnus c?gno~~n. est.

1186 
. 

VALDASUS fluvius est Pannon1e non 1gnob1hs m Danubium 

fluens. 1187 

VALLUS Frigie fluvius est. 11" 
V ANDALICUS fluvius est ab extremis erumpens Gallie, a quo 

denominati sunt Vandali populi in ripis habitantes eiusdem.
1189 

V ARIANUS Venetorum est fluvius et labitur apud Anaxum.
11
'
0 

V ARRAGA fluvius cuius Babilonii margines incolunt, cadens 

in Varrogam. 1191 · 
V ARROGA et hic Babiloniorum fluvius. 

1192 

V ARUS fluvius est grandis ex Alpibus fluens ultra Niceam, 
Galliam transalpinam a Cisalpina separans, vetustissimus Yta-

lie terminus.1193 
V ATERUS fluvius est apud Cappadocas Claricie oppido pro-

pinquus.1194 
VARISIUS fluvius est apud Foroiulienses, 11'' 
VATRENUS fluvius ex agro Fori Corneliensis in Padum de

fluens, 1196 quem hodie arbitrar Santernum vulgo vocent. 

DE MONTIBUS, SILVIS, FONTIBUS, LACUBUS, ... [V.] 1983 

UDUBA fluvius est Hispanie in regione Lergaonum, pro
pinquus Sagunto oppido fide integra in Romanos socios claris
simo.1197 

VEBAR fluvius est apud extremas Yndorum silvas, quem pe
nes nascuntur elephantes plurimi. 1198 

VELO fluvius est Celticus cognominatus apud Celtas et pro
montorio Celtico propinquus, 1199 

VESTIGIA fluvius est in extremis Ytalie versus Syciliam, haud 
longe ab eo loco ubi iam dudum Caulon oppidum fuit. 1200 

UFENS fluvius est Gallie Cisalpine, inter quem et Athesim 
fluvium hi Senones habitavere qui Romanos apud Alliam 
expugnavere. 1201 Qui ex Alpibus cadens fluit in Padum. 

UFENS alter a superiori fluvius est Volscorum haud longe a 
Terracina in Tyrrhenum defluens. 1202 

VIRDUS fluvius est circa Augustam fluens. 1203 

Vrnms fluvius a Picenatibus dividens Aprutinos et in Truen
tum cadens, memorabilis eo quod eius in ripam que ad Picena
tes versa est iussu Clementis pontificis summi ossa olim Man
fredi regis Sycilie, que secus Calorem Beneventi fluvium sepul
ta erant, absque ullo funebri officio deiecta fuerunt a Consen
tino presule, eo quod fidelium communione privatus occubue
rit.120-1 

VIRBIUS fluvius est Laconum, apud quem sunt qui dicant 
Yppolytum equis tractum arte Esculapii medici in vitam revo
catum, et ob id postmodum Virbium a flumine nomina
tum.120, 

VrsERA fluvius est Germanie. 1206 

VrsTILIA seu VrNCULUS fluvius est Germanie et Dacis pro
pinquus. Tendit in Occeanum.1207 

ULULENS Dyrrhachii fluvius est, ex quo Dirrhachio mini
strantur aque. 1208 

UMBER fluvius est grandis Albaniam a Loegria dividens sic 
nominatus ab Umbero quodam in eum Locrini iussu deiect~. 1209 

UMBRO fluvius est Tuscie navigabilis inter vada Voliterna et 
Populoniam Hetruscorum vetustissimam civitatem, in Tyrrhe
num effluens. 1210 

910 

911 

912 

921 

922 
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VoGEsus fluvius est Lingonensium ripas corrodens cur
su.1211 

VoMANUS fluvius est Ytalie Hadrie colonie Aprutine pro. 
pinquus. 1212 

URBANUS fluvius est Pannonie non ignobilis, in Danubiurn 
fluens haud longe a Taurino. 1213 

URGIS fluvius est Germanie clarus et in Occeanurn 
fluens. 121 •1 

UsARIENSIS fluvius est haud longe ab Ansaga atque Naba
le.121, 

VuLTURNUS fluvius est in Samnio oriens et rapidissimo cur
su volvens saxa per Campaniam labitur Capuamque olim po
tentissimam civitatem alluit et in Tyrrhenum haud longe a Cu
mis mergitur. 1216 

930 XANTUS, quem scribunt Xanthus auctores, fluvius est ex 
Y da monte secus Ylionem defluens, longe mai or fama quam 
undis. 1217 I-lune incole vocavere Camandrum. 1218 Qui Symoenti 
iunctus, facta palude quam Palescaman<lrum <licunt, in Pro
pontidem funditur. 121' 

931 XANTHUS alter a superiori fluvius est per Lydam fluens, a 
quo et civitas nominata. 1220 

932 ZAROTIS fluvius est Persarum, cui propinqui sunt Disi mon-
tani populi bitumen arte perficientes. In Persicum autem si
num exit hostio imperitis difficili. 1221 

933 ZELIA fluvius est propinquus Lampsaco oppido quod ante 
Pitiussa dictum est, insigne incola Priapo. 1222 

934 ZYRAS fluvius est Thracie, Dionysopolirn, Crimos ante dic-
tam, alluens. 1721 

935 ZoBETIS fluvius est Hyrcanie, in qua nemus est umbrosum 
altissimis arboribus, et in eois oritur suis undis pingue faciens 
solum. Qui postquam aliquandiu iter fecit interveniente saxo 
in partes dividitur duas eque dispensatis aquis et preceps inter 
saxa cautesque vallium discurrens terram subit et .ccc. stadiis 
occultus elabitur, et quasi ex fonte novo prorumpens iterum 
exit in terras, nec diu et in Ridagium fluvium cadit. Et quod 
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idem esset qui et superior Alexander M d . . 
fedt, nam cum iussisset in s . _ace o expet1ent1a pate-

. .. . I:: ) . upenorem cavernam duot·um cada-
vera p1011c1, a, 11s quos pr · . l , · . em1serat ac tx1turn enussa fui' compertum est. :• 20 • sse 

Zo:,ws septentrionalis est fluvius . . \ . . 
y: • 1. , cm 1 tt1ac1 et Amardi et 

sant popu 1 propinqui sunt.122, 



[VI.] DE STAGNIS ET PALUDIBUS 

ta nis atque paludibus oriri flumina 
r Etsi non nunquam e s g nta maiorum, ut plurimum ta-

seu effluere teste_nbtur monumet gna fieri paludesque certissi-
dation1 us eorum s a d fl . men exun b tquam expedivimus que e um1-

t Quam o rem pos d . 
muro es_ • d t nis et paludibus congrue escn-
nibus d1cenda ve~entt . e s ::vere paludem et stagnum idem, 
bemus. Sane, quia a iqui pu natur pro reliquo et persepe 

d indifferenter unum po . l . 
eo quo d 1 . nvenientius est a poetls, arga e1s 

1 t quo onge mco ' . pro acu e.' . f1 . quos etiam non nunquam qu1 
concessa ~1cenua, roamu~::, sibi legum fimbriis imitati sunt, 
soluto scripsere1st .0 P diamur idem paludem stagnum
antequam ad u tertora progre 

onstrandum ratus sum. . 
que non. e~se m uedam lata conventio est ut sep1us al-

2 Palus 1g1tur aquarumlqt 'ttraque movens prout et ipse qui 
. d' arens 1 sese u ra c tltu me e ' sa minuitur vel augetur; quas ut 

fedt fluvius quacud~que ex _cautque depressis locis fluviorum 
1 . in me 1terrane1s a . 

p ur1mum . . . . s Stagna autem mertes sunt 
b . ne fieri consp1c1mu . l'b' exu erauo . . ccupavere 2 que nusquam a 1 1 

tando s1b1 nomen o ' . b aque que a s 1. 'd us impleri estu mar1s o stante 
s maris itora v1 ero ' . 'b ffl quam secu . f1 1. s in se totis v1r1 us e uens 

. t rium nitente ne uv u . . 
et m con ra d enientes aque continuo ut tl-

ingredi possit liberde; ex q~o alv a si sint amaris immixte ab-
d nt et in epress1ora oc , , . E 

pas exce a d se est et ociose cons1stant. t 
sque regressu ~onten ant te~esm stagnorum marinis immixte 
curo sint simphces aqu~ ~a u u ' secum effert fluvius genitor 
sunt semper. ~l~nt pa u J: !:~~nos nutriunt. Putrescunt sta
pisces, stagna m1ectos un 1 d . et esto ambo nebulas aura-. 

. . e curo raro pa u es, d . 
gna sep1ss1m , . er sta na letif eras, a eo ut satls 
sque exalent pesuferads, salemdp g altero apud aliquas, to .. lle-

1. do apu p u es, seu s 'd , 
pateat a iquan d stagna nunquam. Et 1 eo ctr• 
rabiliorem aerem esse, curo apu 
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ca fluviorum fauces tetri pallentisque coloris incolas et adversa 
infectos valitudine semper cemimus. 

Quid verbis immoror? Profecto non idem sunt. Sed quia fe- 3 

re eodem gignuntur modo et pro eisdem habentur opinione 
vulgata, a consueto alphabeti ordine non deviantes, Eo pre
stante qui undis imperat atque ventis in vicem tractabimus de 
ambobus et ab Acherusia palude, que plus ceteris profundita-
tis habere videtur, sumemus initium. 

AcHERUSIA Campanie palus est Phlegreis campis Cumisque 4 
Euboicis propinqua/ quam ego puto ab exundatione fluminis 
Acerrarum4 initium sumere et imbribus auctam, cum unde ef
nuant non sit, inter Capuam et Aversam civitates per patentia 
plana usque prope Cumas diffundi, et inde Acerrusia potius 
qiiam Acherusia nominatam.' Estate tamen arescit, cum hyeme 
~bundantissima sit aquarum. Rane sunt qui fabulose dicant in 

ÒR.tygias paludes diffundi et ab Acheronte fluvio Acherusiam 
nuncupari. 6 

AMBRACIA palus est Achaie, ut aiunt aliqui.7 5 
ARTIMINIA stagnum didtur Minoris Asye olim Pomisio 6 

'.~pnti propinquum atque iuxta Miletopolim civitatem, ex quo 
Wiunt effluere Erandacum fluvium, Lycum antea nominatum, 

am Bithiniamque disterminantem.8 

SYA palus est (ut quidam dicunt) Lydie Caystro propinqua 7 
ini, circa quam inter alias aquaticas aves grues plurime 

versantur. 9 

VERINGUM stagnum est regionis Averinge et ab ea denomi- 8 
m, de quo mirabile quoddam scripsere priores. Asserunt 

quod, si contingat aliquem per stagnum nave vectum 
id ignominìosum in stagnum dicere, repente stagni aquas 
ari10 quasi indignantes et tanta tempestate moveri ut de
atur atque periclitetur qui oblocutus fuerat necesse sit. 11 

STONIUM stagnum est Thrade inter Sperchium promonto- 9 

et Maroniam regionem, a quo et Bistones Thraces appel
nt. Prope quidem illi est Abdera civitas fuitque oppidum 
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ingens Tirida, Diomedis regia, apud quam consueverat hospi

tes dare equis in cibum.
12 

· 
ro BoBRIDIA stagnum est Grecie.

13 

n BoBEN seu BEBEN palus est Grecie et, ut satis percipi potest 
cum Cercinio civitati propinqua sit, eam Macedonie proxima~ 

esse. 14 

12 
CAMANDRUM seu PALESCAMANDRUM stagnum est Troadis 

baud longe ab Ylione, secus Acheorum portum, quod quidem 
faciunt Xantus et Symois flumina ab Y da venientia atque illud 

14 

augentia. 15 
CAMERINA palus est Sycilie Syracusis propinqua, que ante 

Hesperia dieta est,16 que cum desiccata semel accolis pestilen
tiam iniecisset, consultus Apollo, an eam penitus auferrent, 
prohibuit. Qui cum neglexissent, esto exbausta palude peste 
carerent, ex ea tamen parte oppidi que tuta aquis palustribus 
esse consueverat ab bostibus captum est, et sic inobedientes 

penas dedere.17 
CAPREA palus baud longe a Roma est, apud quam condo-

nante Ramulo Romanorum rege exorta tempestate a Patribus 

occisus est et in eam deiectus.
18 

CARALLITES Asye palus est, inter campos Y densium et Cau-
larem amnem atque Mandrapum civitatem torpens.

19 

16 
CENDEBERA palus est Syrie quam non nulli Candeam vocant. 

Hec enim sub radicibus Carmeli montis, Ptholomaidi, Claudii 
Cesaris colonie, propinqua quiescit, emictens Bellum flu-

vium.20 
CELAUNIUM, quod Celonium quidam vocant, stagnum est 

17 

18 

19 
20 

21 

Sycilie, fetido odore amovens proximantes.
21 

CYANE Sycilie stagnum est non longe a Syracusis. Hoc nym-
pbam Cyanem Proserpine sociam finxere poete, que cum vel
let rapine Plutonis obsistere et, spreta, nequiret lacbrymans in 

stagnum versa est.
22 

CrPHISIS Argivorum stagnum est Ili civitati propinquum.
23 

CRINES secundum quosdam palus est a qua Apollo, quia ibi-

dem colatur, Crineus denominatus est.
24 

CuMERIE paludes ultra Taurorum sunt claustra.
25 
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DEULTUM stagnum, quod ant D 1 . . i 
gione Ascitbe est Risast f1 . ~ eu tomum d1ceoatur, in re- 22 

oppidis Bospboroque p~op~~:~:;~e Amaldeso et Phinopoli 

DIANE stagnum apud Se h 
tur, a qua denominatur cu: :~ est, qSuod penes Diana coli- 23 
petur.

27 
' e lpsa a cythis Scythica nuncu-

ELrn paludes sunt in Calabria ha d I . 
inest Velia oppidum ab ei u ddo~ge a Palmuro, quibus 24 

' s v supera 1ta nominatum.'s 

FmEN apud y ndos stagnum est . . . 
cunque leve sit nil natat sed .' cuius m aqms quantum- 25 , merg1tur omne." 

GANDIS palus est apud Scythas Cali' 'd 
fluvius egreditur quam ob r . I lpl as, ex qua Hypanis 26 
dem vocant.30 ' em mco e matrem fluminis palu-

GELONIUM stagnum est, adeo fetens 'b. 
proximum non permictat.n ut si 1 quemquam fieri 27 

GENESERET est Galilee sta nu . 'b 
tinsidet Magdalum oppid O: Mm. mMtri du Zabulon, cui supe- 28 
!acum diximus. ' u arie ag alene.

32 
Rune supra 

GrGEUM stagnum est Misie in latere M ]' . 
quum Pactolo flumini et L1'd' . . . o 1 mont1s, propin- 29 

G 
le c1v1tat1 33 

LANES Tuscie palus est sub Cl : . . 
fluvium diximus, et ibi plene de eo.~s10 c1v1tate; quam supra 30 

GuLFERI stagnum est Brit . G lf 
ge, ea in parte qua in Gall' an~1e a I u ero denominatum re- 31 
. . . mm Jtur n quo cum p . 

p1scat1 qui volunt piscium b d · . . e~m1ctuntur 
confestim succedit penuria.~' un ant1ss1mum est; si arceantur 

HYRIE stagnum est, quod et la ]' . . 
talem veteres fabulam r 1· cumHa 11u1 nommant. Ex quo 32 

d
. e 1quere· yriem m ]' f . 
1cunt et Cycni matrem · . . . . u 1erem uisse 

nominis transformatum ' ~e cuml. v1d1sset fi11um in avem sui 
, eo tu 1t egre ut flend • . 

stag?um sui nominis mutata sit t . fil' o. et ipsa m 
undis.36 ' e sic mm sms oblectat 
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t Hibernie denommatum ab altero 
L GELINUM stagnum es , . h . . h b. . 

33 AN l . fil" S de stirpe Aiphet pr1m1 a 1tatot1s 
filiorum Batto am 1~ ere . 37 

1 • n fuit Langumus. 
insu e, cul nome inde Narbonensis in agro Ne-

34 LATERNA stagnum el~t pr~vbilis annua piscatio videri con-
. in quo o 1m mira . 

mausensmm, 'd . d lphines quasi ex composito so-
. Ai nt qui em m eo e . . 

suev1t. u . 'b f iscari. Nam cum mnumera vis 
cietate cum ho mmi t ac~ sf atuto tempore, ut in eos natura 
mugilum in stagno a atur e_ reciprocatione, artum stagni ho
d~cet, expectata e_stus ~::s non potest ponderose multitudi
suum conentur ex1re, r_eb t1'am reciprocum faveat mare. Sed 

. b · i cum exeuntl us e . I n1 o viar , . 'b fautores delphmes. n tempore 
adsunt opportun~ piscator~ u:oribus cognito, ad spectaculum 
igitur exitus mugilu~; a pis~a civitatis multitudo concurrit et, 
tam pulchri certamm1s ot mbmtsaculis hostio expectant mugilum 

b t quibus possun o s , . 1 . . 
o tura o . dent ad exitum preparar!, c amore mgen:1 
motum, quos cum v1,, t multitudo omnis. Verum delph1-

bl " ymo symo voca . su ato, s . il onfestim audiunt, s1 vero auster 
nes ex alto s1 ~aveat aqu ? e voces suscipiunt et e vestigio 
paululum tard1us clamhantlt~stagni veniunt non aliter quam si 

. f t , ... conspectu os 11 ' . • • 
ac1e ac a ,_..., . b il Q ib 8 visis statim terntl cons1stunt 
progrediantur m e um. .u ia~tant furcisque suppositis adiu-
mugiles: ;une ?isca::~s J:l1hines non curant transe.untesq~e 
vant, qu1bus !Ii:i?e .1 b P la a piscatoribus oppos1ta host10 
non nunquam 1qu1 o st~cu tium enatant ut in nichilo quen
adeo sensim inter naves_P1sca? petu mugilum ab aliquibus (ut 

1 d nt Et si contmgat im ili' 1 quam e a . . . . d 1 hinis interimuntur 1co et, so a 
fit) saltu transil'.r~ reua, a e ? is omissis ad officium redeunt, 
tunc talium oc~1s1one u°ntentllt~tudo omnis trepida a piscatori, 
donec intra reua mug um ~1 u plius ea die quam quos occide-
b i tur Quo pacto m am 

:1s cap a. . . 'b m cupiunt; in sequenti vero pugne pre-
rmt mug1les m ci u Pi catores autem, ne suo fraudent 
mium exspectare cilelrnuntur.. .s m aut intritu panis et vini con
delphines labore, os aut p1scm 

f • t 38 , 
tentos acmn · l . Alpes sub Vesulo Ligur1e m.o .. n ... ·.· 

LAURENTIA pa us est mxta 
35 

te.39 A d' f it palus poetarum nobilitata carminibus. 
36 LERNA rea 1e u 
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Hanc Hydram septem habentem capita finxere poete et ex 
damnis multiplicantem suis, et igne postremo ab Hercule inte

Quod ego pestiferum fuisse stagnum intelligo, 
dictum eo quod 'hydros' grece, 'aqua' latine sit, quod 
volentes contingebat quod, uno obturato hostio, scatu-

rigines exoriebantur plurime. Verum comperto meatu aqua
principali eoque per devolutionem alibi desiccato, sta

seu paludem illam pestiferam abstulere.40 

LrcYNNIA stagnum est Grecie inter Argos Thebasque.41 37 
,LILINGUA stagnum est in confinio Gualliarum sive Cambrie, 38 

flumini propinquum. Hoc estus maris ingentes in mo
voraginis suscipit atque sorbet et, mirabile dictu, quan

maris ingurgitet solitos tamen margines non exce-
Demum, reciprocante mari, susceptas evomit undas ripa
omnes aspergit tegitque et, quod longe mirabile est, dum 

//as:oe1:s10,ne1n illam evomens facit si quemquam in se conversum 
: :j1soi:xer1t, vix evadit et perraro contingit aspersus, quin tractus 
>>tsuu,:w:11s~1,u1 a stagno, in quem qui terga detinent versa, etiam 

omnes ab omni periculo sunt immunes.42 

LuMONOI stagnum est ingens, in quo .XL. dicuntur reperì- 39 

cum totidem suscipiat flumina, nec est ex insulis ali
absque precelsa rupe in qua nidificatur aquila, et sic quot 

tot aquilarum nidi sunt, ingenti clamore cuncta com
ftHentes. 43 

.,,.,~.~un stagnum est in insula Taprobanes, magnitudine in- 40 
ambitus quidem .CCCLXV. mil. passuum, insulas in se 

tinens plures, pingui pabulo letas. Ex eo duo erumpunt flu-
a, Polesimundus scilicet et Cydara, in mare fluentia.44 

MELSYAGUM palus est apud Germanos, celeberrima magni- 41 
ine,4l 

MEOTIS palus et ingenti fama cognita et magnitudine memo- 42 
ilis est. Hec quidem apud Scythas habet ambitus, ut qui

ferunt, .DCC. mil. passuum, cum nusquam sex pedum alti
inem superet.46 Causatur a Tanai ab aquilone veniente, 

iuxta Theodosiam urbem Ponto concedit.47 Gelu autem 
itur acri, adeo ut durante glade iter facile transmeantibus 
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~~ 00 , ' . 
. . ines Meotidi populi, a qmbus et 

prestet.4s Eius i~colunt marg et Aliserni Serei, Citigni atque 
ipsa nomen sortita est; pretere~, ' 
Persidiani aliique quamplures: 1 ,o 

d' t Germame pa us. 
43 METIA gran 15i es ima oppidoMinturnis in Campa-
44 MrNTURNA pa ~s est pr?x. nis quidem C. Marii fuga. Nam 

. denommata est, ms1g Sili . il' . nia, a quo l' b insequentibus an1s m ltl-
fugitivus ex ea ceno per ~~us a 

bus in aridam tractus esAt. . Britonum regis victoria clarum. 
M tagnum est rtutl b d . 

45 uRAIS s p· tque Hibernienses, a eo em in 
Aiunt enim Scotos, ictdosd~ . coactos ,2 

b os in e 1t1onem · 
hoc stagno O sess ' d m uve nascuntur albe famose, 

6 MAREOTIS palus est apu qua 
4 a loco Mareotides appellate.'i 

t Inferioris Mauritanie baud longe ab 
47 NuTHUL stagn~:111 es d' t in quo alabete pisces, coraci-

0 
od aln acum 1cun , 

cceano, qu dill' . ni ntur qui cum nusquam pretet 
ni, siluri atque croco 1 mve d ob~ervatum sit squalentibus 
in Nylo repe~i~ntur {t eo q~:m et inde Nylum excrescere, 
Mauritanie mv1bus o_c t s1gNyli caput existere.'4 
creditum est stagnum 1s u 

u· l est a Pado flumine, ut satis 
PADUSA Cisalpine Ga 1~ pa us1· illa~ dicant fluvium,'' ut su-

48 d i ata " esto smt qu 1 d' p sonat, enom n ' d n puto unicuique pa u 1 a a-
d. est Quo ego nome 

pra 1ctum · ltiplices sunt ut pretactum est. 
do facte dicendum, que mu . S i'lia s~lphurei odoris infec-
. tagnum est m yc , . 

49 PALISCORUM s . Iove et Etna gemtos natos 
tum.'1 Apud hoc amn~ vdtere~:atum volunt. Nam apud hoc 
fuisse P~l~sc?s, et a~ilel1s eno ancte coluere priores deos existi
detestab1h ritu suo' os pers 

mantes. Minoris Asye baud longe ab amne 
50 PERGASEUM sta~num ;~ ritem fluvium exundare.'' 

Caystro, ex quo ~1cunt y m mire virtutis. Nam cum ho-
51 PETRENSIUM a1~nt esse st~fnu dicunt esse letiferum.'o 

minibus salubre s1t, serdpeVntl us t baud longe a Terracina 
PONTINA palus apu o scboils' esb, 1·mpedimentum a se Ne-

52 A . F ,1 memora 1s o 
penes PP~ orum, F t buie animus subterraneum atque 
roni Cesari datum. uera 
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navigabilem meatum a Meseno Romam deducete, quem cum 
usque ad Pontinas paludes deduxissent fossores, etsi montium 
saxea fondamenta penetrassent et cursus fluminum labentium 
desuper preteriissent, a putti paludis solo nec fossuram patien
ti morati sunt. Et sic quod .XL. mil. passuum et amplius pro
cesserat opus omissum est. Sunt tamen qui dicant dispositum 
Neronem muris et fornicibus paludis solubile solum superare, 
ni cura maior et inde mors retraxisset in aliud.62 

RAPHARUM stagnum est apud Lydiam, in quo aiunt a pisca- 53 
toribus nullos preter nigros capi pisces. 63 

REATINA palus est Ytalie, et qua in parte nomen ostendit. 54 
Huius in exitu aiunt excrescere saxa,64 aquis aliam proprieta
tem addentes, quod earum suffragio durentur ungule iumento
rum.'' 

RUTURGIUM stagnum est Hibernie, cui Bartolani Sere filii de 55 
stirpe Iaphet, primi insule habitatoris, Rutugus filius a se no
men imposuit. 66 

SALPINA palus a Salpi civitate amoris Hannibalis Peni inclita 56 
dieta est, cum eidem in campis Apulie propinqua sit. 67 

SAMACENITIDES palus est Syrie, cui superimposita est civitas 57 
Asorith. 68 

SATURA palus est Ytalie inter Antium olim Volscorum nobi- 58 
lem civitatem et Circeum montem, quam alii transmutatis pri-
mis duabus licteris Asturam vocant, et ab ea oppidum Asturam 
mari imminens,69 clarum Coradini Suevi captivitate,70 ab Antio 
non amplius .x. mii. passuum distans. 

SEPTEM MARIA, seu paludes seu stagna velis, Adriatico pro- 59 

xima sunt litoti, tam a Pado, Athesi aliisque supervenientibus 
fluminibus et a non nunquam estuante mari facta atque perpe
tuata sunt plurimum telluris occupantia, sic nuncupata quia 
iam dudum in septem grandia erant stagna distincta. Rodie 
vero, etsi aliquas distinctiones habeant, magis tamen (ut loco
rum testantur incole) videntur annexa. Sunt tamen qui dicant 
non solum de his que litoti fere iuncta sunt ab antiquis Septem 
Maria dictum,verum de quibuscunque paludibus a Pado ve! ab 
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aliis fluminibus in partibus illis factis, eo quod adeo ingentes 
fuerint ut maria viderentur, Ex quibus tres citra Padum fuere 
ut puta que versus Mutinam occupat omnia, que versus Bono'. 
niam et Imolam et que Ravennam circuivere omnem. Sic et in
ter hostia Padi ingens fuit quarta; relique vero tres ultra Pa
dum omnes usque fere Patavium contingentes. In his autetn 
que litoti proximiores sunt quarundam civitatum, existentibus 
aquis claris, ostenduntur vestigia, et potissime Adrie T uscorum 
colonie et a qua Adriaticus denominatus est sinus. Cuius rei 
causam aliqui dicunt solum in partibus illis terremotu depres
sum superficie non mutata, et aquas inde omnia occupasse, 
quod ego non credo. Alii volunt multis in seculis, evomentibus 
assidue marinis aquis harenas, litus in sublime deductum in ali
quibus orbis locis, et ibi potissime, et sic aquarum exitum im
peditum et ab eis de necessitate loca humilia occupata. Nec 
desunt dicentibus ad roborandam opinionem suam vera aut 
verisimilia argumenta, que etsi recitasse presentis intenti non 
sit, in fidem tamen trahor eorum, cum ex his multa pateant 
intuenti.71 

60 SmAN sunt qui dicant apud Y ndos stagnum esse, in quo nil 
penitus innatet sed immissa omnia sorbeantur.72 

61 STALEOBITH stagnum est Meonie in Asya, quo in loco viden-
tur esse qui velint quasdam iam dudum fuisse civitates, videli
cet Daphnim, Hermestam et Sypilum, quod antea T antalis vo
cabatur, Meonie caput; et, seu motu terre vel alio Dei iudicio 
absorte sint, stagno tamen reliquere locum.73 

62 STYx palus est Affrice, propinqua Syeni civitati circa extre-
ma Egypti versus Ethiopas, quam aiunt limosam plurimum et 
papyris esse refertam, adeo ut difficillimum sit ad insulam 
quam circuit, nomine Bathos, transire. Hanc enim Stygem vo
cant, quod 'tristitia' sonat, eo quod ob difficultatem suam peri
culum et inde tristitiam transeuntibus afferat. 74 

63 STYx palus est apud Inferos poetarum carminibus inclita. 
Hanc Ditem Infernorum civitatem circumdare dicunt, nec im
merito. Qui enim ibi peccata luunt absque spe venie aut levio
ris pene in perpetuam perseverant tristitiam. 75 Per hanc Supe-
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ros lurare dicebant ve . s, ... fVI.J r995 
sam." teres, quasi per tristitiam gl . . 

S or1os1s adver-
TRIMON p 1 Th . S a us rae1e n 
VEVIA palus est G . . 

ermame ma · d · 6 gn1tu lne inclita. 7s 4 

TYRAcA Sycilie palus est . 65 
TRITON palus est Aff. prox11na Syracusis.1' 

ab aris Philenorum nce sup~a sinum Syrtium h d 1 66 
ex Tritone flumine 'd~asta mar~1num amplitudin; _au donge 67 
. b e Ita quem lp ctrcun ata 

p1t, e~ ? eo denominat~ est so Cela b 1:1-eri~ie venientem susc/ 
appam1one Minerve te t . . , e r1s qmdem plurim 
ris visam aiunt eamqu xTn_cis, ~uam apud eam primum ~m est 
trati e tltomam a p 1 d 11l ter-

sunt, penes quam diu a u e nuncupatam arb. 
decertantium annis sin l' ve'.ere~, 1.udicris virginum . 1-
quam natale 'b. gu Is ea m d1e 1n qua . . Inter se 

T m s1 1 celebrantes fid f b primo v1sa est tan-
RITON palus est altera a su' . e1?. a ule fecere," 

tone Dardaniorum flumine d P.enon m Thracia, forsan a T . 6 
merserit vertitur ;,., envata, in qua aiunt . . tl- 8 

u, avem. 82 ' ' s1 qms se 

VELIA palus est Ytal' 
Elia olim dict le apud Calabros non 1 
addita V a, et ab. ea Elia civitas ei s onge ? Palinuro, 69 

n et palus et civitas Velia d' uperappos1ta. Verum 
V OLSCARVM sta lcta est, 83 

dum flumen s4 gna sunt Gallie inter Rhodani h , 
· ostia et Le- 70 



[VII.] DE DIVERSIS NOMINIBUS MARIS 

1 Modica laboris assumpti particula superest, ut scilicet, post-
quam fontes, lacus, flumina, paludes et stagna descripsimus 1 

tot aquarum pattern atque hospitem per sua, secundum loc~
rum diversitates, vocabula2 quibus antiquitas usa est etiam de
scribamus, ne forte quod exundatum flumen in occiduutn 
Atlanticum diximus in eoum rudis novitas perscrutetur, quin 
imo plagis et nominibus annotatis immixtionum loca quasi 
presens advertat. Eo igitur previo cuius est mare et ipse fecit il: 
lud, alphabeti morem consuetum servantes, sinuum et maris 
diversa nomina tam mediterranei quam exteri apponemus, 
esto ut plurimum ab insulis, provinciis et civitatibus quibùs 
adiacent sibi maria sumant agnomina, et quod unum est, dato 
perraro, ab aliquibus accidentibus multis nominibus nuncupe
tur. Nos autem ante alia de mari Achaico videamus. 

2 AcHAICUM mare id est quod Achaie Grecorum proviriclé 
adiacet. Pars quidem, secundum quosdam, Yonii maris estjdtj 
quod illud contingat eis in partibus quibus Achaia meridietn ~t 

occiduum spectat.3 

3 AcHEUM LIMEN sinus est roaris tam Grecorum gloria qu~~ 
Ylionis excidio satis insignis. Rie enim apud Troadem inc~n 
vans litora sibi superimminentem habet Ylionem, sic nomi~~; 
tus eo quod ibi omnis Acheorum classis bello permanente h9\ 
spitata sit. Fuit preterea in eo Sigeum oppidum, Sigeo Pt?( 
~y:~~:i~bi~~~st~:~nt:i:!~: :!a~~:0 e:a~~::nder atJW~: 

4 AnRIATICUM mare longissimus sinus est et a dextris intr,nt\; 
bus portuosus plurimum, a sinistris autem non sic. Incipit~:~$ 
a Ceraunis montibus Epyri et Parthenos Dassaretesque atqtjf 
Paulantos, Encelas ac Pheaces et inde Illyrios, Pireos, L' 
nos et Hystros in sinum usque Polaticum litoribus all 
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~ost hos, a utero et V enetos et in Altinum 
1mpetus 1mpellens inde in l't . us~ue extremum sui 
noridas et inde ci~ca Padi t u\?Pt~s~u?1 primo linquit Ante
centes, Frentanos Daunos ;_s 1i ~at:os alluit Gallos, Pi
Italos omnes, circ~ quos ei~s :~ii a r~s atque Salentinos, 
plura sint nomina de quib lus termmatur,5 Et curo sibi 

d 
, us suo oco et fiet . 

osten etur, Adriaticus quod . . mentlo et ratio 
nomen est ab Adr1·a T ems prec~puum atque antiquissi-
. . ' uscorum c1vitate t · • 

que ems ohm fuit i 1· . ve ustlsstmorum n ttore, sort1tus est 6 ' 

AFFRICUM mare est ab Affrica r . . . . 
denominatus. Quod autem . . .P ovmcia, cums alluit litora 5 mc1p1t a pr · ' 
quod Numidici maris est finis et . . omontor10 Metagono, 
finem facit quam ad Ar ' m orientem tendens non ante 
. l' . as usque perveniat Phil . 

smus a 1qu1 et promontoria memor t d. ;norum; et m eo 
Syculo Yonioque mari contermin a ~ igna. st autem Sardo, 

A um. 
LMACHIUM mare vocatur ea O . 

Scythis denominata est ap d ccearu pars sub arctoo que a 6 
fluvius effluit. Hoc Ci~bri \ qdi Parapanisus Scytharum 
morusam vocant· et curo s ' a.u . onge stantes populi, Mor-
f
. ' uperiori nomine 'e I , • . 
tcetur, hoc8 'mare mortuum' d . onge atum s1gru-A es1gnatum 9 

MAZONIUM mare volunt quidam É . . . 
que olim ab Amazonibus conter . eam ux!ru mar1s pattern, 7 
occupata est, cui immin~ns aim tThma C~lch1s seu Heniochis, 
d A 

. un em1scurum fuis • 
um, et mazoma castra. io Alii Chal b . ~e oppi

hoc htus volunt et a Tabarenis finit y um ~omme s1gnatum 
secundum alias Amazoni'um .uro, quos mter et Chalybes, 

A 
' contmetur 11 

MBRACHIUS sinus in Ep ro est Ad·. . . 
potius eidem conterminus il A b ~t~c~ maris pars, seu 8 
denominatus. Hic faucib~s n m ratta c1v1tate cui subiacet 
amplissimum suscipit mare i: a~p ~s -~· passum apertis 
Amphilochis et ipsa Ambra~hia u~ ~tr~~ru Actium, Argi, 

i~\regi,, Butroton mO:..~ue è'""=::,~ 
... ARABICUM mare duplex· in M d' 
.~e~m est, aliud vero apud Rubri e .1te;1'raneo pa~ tractus 9 
!Tpliori. Quod in Mediterraneo e:ari~~u~ extend1~ur spacio ~t sumit initium et in ori"'.tem ie:den.":i::.":: 
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Syriacum litus flectens a Palestinis populis ~er~!natur, Azotutn 
habens portum mercium suarum emponum. Quod autetn 
Rubro imminet mari eam bicipitis Rubri maris partem suo 
ascribit nomini que occiduo proximior est, et ex opposito ab 
Egyptiis occupata; et inde, se in eoum vertens sinum qui a Per
sis denominatum est, omne litus occupat usque in profundio
rem eius progressum, cum quidquid terre hos inter duos sinus 
est Arabia nuncupetur, cinnami, thuris aliorumque odoramen
torum feracissima. Ex qua Sabei maximam hostioque sinus 
propinquiorem partem incolunt, habentem ab ea plaga ~ue in
trantibus dextra est urbes claras, utpote Charram, Arab1am et 
Gadanum. Ex altera vero sunt ab extremo incipientes sinu Be
ronices inter Hieropoliticum et Strobilum. Deinde inter pro
montoria Meronenon et Collaca Philoteris est et Piomalis et ul, 
terius Arsinoe atque alia Beronices, post quam ea silva est que 
hebenum odoresque gignit. Inde ultra fluvium manufacturn 
aliquantisper deserta, infestanti.bus fe_ris, loca, cui~s tamen 
pattern Panchai incolunt et Oph1ophag1, a ~omed~nd1~ serpen, 
tibus nominati. Fuere insuper et Pygme1 propmqu1, contra 
grues olim pro frugibus dimicantes. Inde promontorium est 
Arabicum, sinum dirimens ab Ethiopico Occeano. Plures pre
terea in hoc sinu sunt insule, sed inter ceteras que Sitegiris di
citur clarior eo quod ibi sepulchrum sit Eritre regis a quo et si
nus 'a Grecis Eritretalasson appellatur, idest mare Eritre.14 

Hunc sinum Arabicum non nunquam in Mediterraneurn 
usque mare deducete alveo ma~ufacto Egyptii cog~taver~ re
ges, et territi ne aquarum mulutudo oppleret omma des1ste-

runt.1' 
ro AsYATICUM mare et hoc duplex est. Id nanque unum quod a 

Mediterraneo alluitur Asya pelago, reliquum quod ab Occea
no. Et quoniam multa maria continet, unumquodque de qui
bus ut orda sumptus prestabit, sigillatim dicemus, nominatirn 
per' ea discurrisse sufficiat. Incipit ergo i~ Me?iterrane_o sinu 
Asyatici maris terminus et a Ca~opo Nyh ~ostio Cyrems co~
termino, ubi et Egyptium mare, mde Arab1cum de quo prox1-
me dictum est inde Syriacum, cui Cilicum sequitur, et hinc 
Pamphylium, ~t Lydum demum atque Y careum et Y onium; 
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jnde Eolium seu Mysim, et post hec Hellespontum atque Pro
pontidem; inde Bosphorum Thracium et Paphlagonium littus, 
cui et iuncti Chalybes, quos Amazonium sequitur mare, et inde 
Tabarenum et Colchium atque Bosphorum Chimericum ho
stio Tanais iunctum, ubi post incipit Europa. Nomina autem 
quibus signatur Asyaticus Occeanus pauca apud nos sunt. 
Nam ab Ethiopico Occeano qui Afer est Yndicus incipit, om
nem fere usque in orientem oram, sub diversis tamen vocabu
Hs, occupans. Ibi Eous est Occeanus. Inde inter Tabum pro
montorium quod Taurus extollit et Tabim montem Sericus est 
0cceanus, inde Caspius, sinum intromictens ad Scythas atque 
Hyrcanos. Post bune Hyperboreus sub aquilonari fere cardine 
et Scythico iunctus subsequitur, uhi finis est Asyatid litoris et 
Europici principium.16 

ATLANTICUM mare Affricani pars est, hinc Mediterraneum, n 
inde Occeanum occupans nomine. Nam in Mediterraneo a 
fy[uluca fluvio, qui Mauros separata Numidis, incipiens in oc
ciduum tendit, magnum portum, Rusicadam oppidum, montes 
quibus Septem Fratres nomen est, et inde Abylam montem e 
Calpe Hispano opinione veteri separatum alluit. Hic Oc
çeanum intrans Tinge, oppidum Anthei, habet in litote et Am
pelusia promontorium, apud quod finis est illi, cum post illud 
~thiopum Esperium subsequatur mare.17 Atlanticum autem 
dènominatum est ab Atlante monte ingenti ei supereminente. 18 

AusONIUM mare Tyrrheni maris pars est, ab Ausoniis popu- 12 

\is, qui iam dudum inter Campaniam Latiumque (ut placet ali
quibus) sedes habuere, nuncupatum.19 

AxENUM mare didtur quod et Ponticum didmus et Euxi- 13 
~pm, sic a rudi trudque barbarie incolarum ante dictum. Quo
rum postquam advenarum commercio molliti sunt mores et 
w~bilior exteris lingua facta est, Euxinum dictum est.20 Et ideo 
gpi de Euxino scribetur infra que explicanda sunt latius appo
nentur. 

BAIANUS sinus, pars Tyrreni maris, parvus est, a loci ameni- 14 
fate atque medicorum fontium salubritate famosus. Apud eum 
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quippe Romana fundebat~r lasc~via, testan.tibus ~dh~c edif~-
. sti'gu"s A Puteohs et M1seno termmatur m htore, S1-c1orum ve . . . .. 

bylle atque Apollinis Euboici oratoria habens, ab 1ps1s Baus, 

quondam speciosissima villa, nuncupatu.s.'
1 

• • • 

BALEARICUM mare circa Baleares Med1terrane1 mans msulas 
15 

est, in conspectu Terraconensis Hispandie, ab i~sis ~aleari~us 
nominatum. Rodie vero non Baleares se , cum aue s~t, maior 
Maiorica, minor Minorica nuncupantur.22 A tergo qu1dem_ Nu
midico iungitur mari, cum ad orientem Cyrneum seu Cors1cum 
habeat et Hispanum similiter ab occasu.'

3 
• 

16 BAs;ucus sinus Y carei maris est inter Iasum smum et Yo-

nium mare.24 
• • • • 

BosPH0RUM CHIMERICUM est pars Ponti, a Ch1met1c1s po-
17 pulis incolentibus denominatum. Hoc a T anai circa princi

pium Europe est." In quo Murme_cion'. P~~ticapeon, Theodo-
sia et Hermisium oppida sunt Ch1menca.. . . . 

18 BosPH0RUM THRACIUM mare est, Pontici mans pars, m Eu-
ropa situm, ab ea Thracie parte denominatu1;1 que fr~nt_e una 
extenditur in Euxinum usque. Occupat qu1dem art1ss1mum 
Euxini maris gressum, et in eo Byzantium est.". . 

19 
BRITANNICUM Occeanum'8 in circium. verg1t, ~b ingenti 

· 1 Britannia denominatum, Gallico, H1berno H1spanoque msu a 1. . 1 ~ 
conterminum. In eo autem piscantur pro per 1s mco e, ut er-

ro~ . . 
BuBAESIUS sinus est maris Y carii Scoeno smu Tetraucoque 

20 

conterminus.30 

21 
CAPHAREUM mare Egei maris pars est, a Capha:eo monte 

Euboee denominatum, naufragio Grecorum a Troia redeun

tium et Naupli perfidia insigne.
31 

• • 

22 
CALOS LrMEN sinus est Pontici maris, sic a Gr~c1s_ ~enom1-

natus quia portuosus sit, quod invenire raro _contmg~t m Pon
to. Hic tamen inter duo Eu~ope promontori~ claud1tur, qu?i
rum aliud Criu Metopon, ahud vero Parthemon ap?e~~t~r. 

CARCINITES sinus est Euxini maris, habens a Tater1s m1crnm, 
23 

in quo est urbs Carcine a qua denominatus, quam urbem Ger-
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rhos et Ypacares, e diversis regionibus flumina venientia et 
uno effluentia hostio, attingunt.33 

CARPATIUM mare dictum a Carpato insula Mediterranei ma- 24 

ris Egypto propinqua,34 cui Proteus senex aliquando rex fuit, 
qui et Egyptiis imperavit, vates antiquus atque permaximus, 
quem Neptuni gregis custodem finxere poete, aientes illum 
apud Carpatium illos servare.3

' 

CASPIUM duplex esse mare comperio: aliud in mediterraneis 25 
nullo communicans mari, aliud vero ab Occeano procedens 
haud longe ab Occeano Scythico, et Scythas Hyrcanosque de
scindens. Arbitror enim scriptorum incuria ex uno duo facta 
sint. Sane ne ipse de duobus unum velie facete videar, de utro
que que sunt comperta sub brevitate describam. Primum qui
dem moderni qui nbstro evo Scythica peragravere regna dicunt 
Caspium mare inter Hyrcanos Caspiosque montes immensum 
occupare spacium nec ullum habere exitum aut introitum, sed 
ex maximis que36 in eo concurrunt fluminibus factum et in mo
dum lacus redactum: esto ambitus sit immensi, verum tamen 
pedibus circumiri posse et eius litora Caspii incolunt et Hyrca
ni.37 De reliquo sic veteres reliquere: dicunt enim hoc, scilicet 
mare Caspium, ex Occeano Hyperborico ore angusto et more 
fluminis terras intrare, et, ubi longo freto diu sese tulit, amplis
simum occupat spacium, se deinde in tres pregrandes sinus 
diffundens, quorum is qui intranti oppositus est vocati dicunt 
Hyrcanum, qui ad dextram Scythicum, qui autem ad sinistram 
Caspium,38 eum reliquorum etiam nomina suo nomine occupa-
re, et sevum asserunt atque importuosum mare et undique tur
bini et procellis expositum; a dextris autem introeuntibus 
Scythas nomades litus incolere, ad Caspium sinum Caspios et 
Amazonas quas Sauromatidas vocant, ad Hyrcanum autem Al
banos, Mochos et Hyrcanos, ad Scythicum Amerdos et Pesti
cos, ed ad fretum Debrices; multos aientes insuper atque pre
grandes amnes in eos effondi sinus. Que autem ex bis opinio
nibus vera sit diligentioribus scrutati permittam, cum ab anti
quis fidem amovere non audeam et modernis de visu testanti-
bus negare non possim.39 

CILICUM mare a Cilicia Asye provincia, cuius in conspectu 26 
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est denominatur, se contra Cyprum insulam habens.40 Est 
enim initium huic apud Amanum montem Ciliciam a Syria di, 
videntem finem autem Anemurium facit promontorium, quod 
et Pamphylid maris initium est. Cu~us in ora mem_ora_nd~ sunt 
quedam. Nam ante alia sinus est Iss1cus, ab Isso oh~ mch~a ci
vitate denominatus. Hinc Hammodes promontonum, mter 
Pyramum Cydnumque flumina in mare proc~rrens; Tar_sus in. 
de, Cilide totius metropolis, paulo s~mota a ht~re est, hmc So
loe, que postea Pompeiopolis ~ommata, seqmtur et Cor~os, 
specu memorabili insignis, demde Sarpedon ~romo~tor1um 
aliquando Sarpedonis re~ni finis,. post quod C~iandans atque 
Natidos Samiorum colonie sunt, mde Anemunum promonto
rium quod diximus mari finem ponete Cilico.41 

CI,MBRICUM Occeanum sub arctoo dicunt a promontorio 
27 b · · c· b . . . 1 Cimbrico terminatum, atque a 1ps1s 1m r1s c1rcum mco en-

tibus populis nominatum.42 • 

2 s CYRNEUM mare Tusci maris pars est,43 ~b msul~ Cy:ne, q~e 
postea Corsica, a muliere Ligustina que illam primo mcolu1t, 
dieta, denominatum est.44 • • 

CODANus sinus est Occeani ingens ultra hosuum Alb1s flu-
29 . . . 1· 1 

minis, in septentrionem patulus, magn1s parv1sque msu 1s p e-
nus .45 • • • • , 

CoLCHIUM mare in Ponto dicitur qu1cqu1d mans litoti Col-
30 chorum adiacet, ab Amazonibus, seu ~ecundum alias _ab 1te• 

niochis ab austro terminatum, ab aquilone autem Chimerico 
Bosphoro.46 · 

31 CoRINTHIUS sinus Yonii maris pars est.47 Nam ex adverso 
Cephalanie, Iadntho, Dulichie atque Itachie insulis parvo ho
stio more freti in Patras et Naupactum penetrans usque ad 
Isthmon montem, cui Corinthus insidet civit~s et qui illud ab 
Egeo tenui separat spacio, tenditur, ab E:ohs _P~lopo~nes~m 
separans, oppida habens li~ori Peloponnestaco ms1dent1a Eg10, 
nem, Egiram, Olyros et Sc1ronem, contra autem Pagem, Creu: 
sim, Anticyram, Eanthiam, Chirram ~tque C_alydo~am Ty?e1 
patriam,48 et Evenos. Qui quidem smus Ph1on aho nom[:e 
nuncupatur. . 

32 CRETICUM mare a Creta insula nomen habet, multa cont1h' 
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gens maria. Nam ab orto sole Carpathium, a vulturno Y ca
reum Lyciumque, a septentrione Egeum, ab occiduo Y onium, 
ab austro Affricum Egyptiumque. Verum, quod memorabilius 
est, hec insula medio in mari posita habet eos confines quos al
teri nulli contigit habuisse. Nam, si recte consideremus recte 

confinio trium orbis partium posita est. Habet e~im ab 
Asyaticum mare, ab austro et occiduo Affricum ab oc-

et aquilone Europum, ex quo patet eam orbis ess~ umbi
promontoriis et centum olim urbibus inclitam.49 

EGEUM mare inst1larum eque et regnorum atque vìrorum il- 33 
et mirandarum rerum plenum fuit, hodie vero torpet 

servitio obnoxium.50 Eius nominis ante alia duplex reddi
causa. Alii volunt a scopulo inter Tenedum et Chium insu
surgente et effigiem capre, quam Greci "egan" vocant, ha-

et ideo Egeus dicitur, denominatum.51 Alii vero altius 
et ab Egeo Athenarum rege et patte Thesei, eo quod 

mo:tuum apud Cretam crediderit et ob id se precipitem e 
m mare dederit, nuncupatum dicunt.52 Incipit autem 

Eleum Hellespontiaci maris finem, et in occiduum ve
Massusianum inundat, qui latus alterum alluit Chersone-

iugo Phacie vallis inclusus, Melas cognominatus a nomine 
quem suscipit; inde Thraciam a!luens usque Pallenem, 

litus Macedonum incipit, ex quo sinus ingens usque Thes
;x;sa101111c:am in arctoum effunditur, et a dextris Thessalos alluens 

Sapiadem promontorium et Demetriadem sinum facit inde 
?e:.:aga1set1m, cum iam in meridiem aliquandiu litora iam dicto

peragraverit contingendo. Post autem Pagaseum Malia
facit sinum et Opuntium, inde oppidis nobilibus multis 

::Iµ,:n,Joio in promontorium venit Sunium et hinc Pireum Athe
<><"'""""uJ1u portum et Scironia saxa atque Megarensium tractum 

;1s1:nrr1on alluit, tendens in meridiem usque Maleam, et in eu
sese flectens Affricum mare dimictit ab austro et in Creti
atque Rhodium usque progreditur. Ast inde in aquilonem 

Ix: .. ,,i.,;,.,,. et Ycareum, Yonium Eoliumque contingens mare fi
facit unde ceperat, apud Eleum.53 Hoc moderni Agios Pe

vocant. 
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EGYPTIUM mare Asya~ici_ pars est, incipiens a vall~
4 
Cat_aba-

34 thmon Cyrenaicam provmciam ab Egypto separante: ub1 ho: 
· N 11· unum quod Canopon a gubernatore nav1s Menela1 suum y , Al d . . . . 

ibidem sepulto appellatum, et in litote e~an na mgens _c1v1-
t tque clara Pharoque iuncta, et tend1t usque Pelus1urn, 
;~o~, Arabis conterminum, finem facit Egypto, habens ex ap-

posito Cyprum.55 

HELLESP0NTUM mare in confinio T~oadis ~b A~ya sep~rat 
35 E pam testimonium servans superbie Xerx1s qu1 ab Ab1do 

uro , d · 1 
· S t m illi oppositum oppidum, Lean t1 amore c arurn, 
m ex u . d'b . E 
pontem stravit et exercitum omnem sicc~s pe 1 us 1~ uroparn 

A 1. troduxit 56 Cuius antequam htora describantur no-
ex sya n · · f'l' 

· · pponenda Helles enim Athamantls 1 la curn mm1s causa a , . . 
Phrixo fratte insidias fugiens novercales aureo vecta ariete t~-
fortunio suo has in undas cecidit, et absorta de se nom~n ded1t 

d. rpetuum ut quod Pontum dicebatur ante d1cetetur 
un 1s pe , • d · · · Rì 

t Hellespontum.57 Habet igitur mare 1stu m1t1um a -
pos ea . · B' h' · 
h 1. bi Aiacis sepulchrum, et m se contmet 1t m10s et 

t eo 1tore, u • f' f · 
Mariandineos, et in Europam Chersonesum; e1que mem ac1t 

• • • • 58 
Propontidis sequenus m1t1um. . . 

36 Eous Occeanus is sic vocatur qui recte sub oriente sole 
equinoctii tempore conspicitur, sic dictu~ eo quo_d 'eoos'. gre

' 1 d r' latine dicatur 59 sub quo pnmo terns advemente ce, sp en o ' . . 60 
ipse est. In eum Gangem eff!u1t fluv1us.. . . . . 

E M mare aliqui putant apud Eohdas msulas Sycil1e m 
37 OLIU b . 1· d . 

t l·acentes quod et sic forsan a e1s a 1quan o voclta-
conspec u , • 1· · d' · 

V m de quo nunc agitur, Asyat1co 1tot1 a iacet, m-tum est. eru , d . . y . 
· · f Thermodonte amne et Leuca e c1v1tate onte, c1p1ens ere a . 'b 1 · 

ab Eoliis denominatum postquam,_ pulsi~ veten us. co om~, 
oras ipsi habitavere, cum ante Mys1~m d1ceretur .. Pnma ~Ul

dem huic mari civitas imminens Myrma es~, _a Myr_m_o con~1to-
. d Cymen Pelopis opus et Ca1c1 flumm1s hostla et re vocata, m e . . . 

e 1
. 1·tas a qua in radices Y de montls facile pervemtur, 

yna c v , . .. T d' 61 

apud quas maris huius finis est et m1t1um roa is. . 
38 ERITRETALASS0N mare Rubrum ~st, de quo pauc~ s~pra, ~b1 

d A b . · t 1·nfra plura ub1 de Rubro man dtcetur, et e ra 1co smu, e , 
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ideo nomen hoc, quod latine sonat 'mare Eritrei', apposuisse 
sufficiat. 62 

HESPERIUM mare Ethiopici Occeani pars est, ab Hesperidis 39 
virginibus denominatum. Nam (ut aliquibus placet) ultra 
Atlanticum Occeanum insule quedam sunt euripis distincte et 
a continenti modicum separate, in quibus aiunt aliqui habitas-
se Gorgonas. Alii vero Hesperidum domos illas fuisse asse
runt. Possibile tamen aut ex pluribus aliquas illis et reliquas 
aliis contigisse, vel easdem successive habitasse Hesperidas et 
Gorgones. Hesperidis plus fama favet, et quod Ethiopes etiam 
econtra habitantes vocantur Hesperidi. 63 In his poete finxerunt 
aurea mala et pervigilem serpentem, eaque ab Hercule capta: 
reges quidem fuere preciosa habentes vellera. 64 Incipit autem 
mare hoc ab Ampelusia promontorio, ubi Atlantici finis. 65 Alii 
vero dicunt ab Hesperu Cera promontorio.66 Quantum autem 
versus Eurum extendatur invenisse non memini. 

ETHIOPICUS Occeanus longo sub fervido sole tractu pro- 40 
trahitur, nec ab aliquo satis plene cognitus. Nos autem que illi 
sint litora ut accepimus breviter exponemus. Incipit ergo ab eo 
promontorio quod supra Arabicum finire sinum diximus. 
Cuius ora quam citius soli fecunditas et celi fervor habitare 
permictit Macrobios habet populos, sic denominatos eo quod 
vite spacium fere medium ultra alias mortales productum in 
longum, quorum pars, eo quod ab Egypto venerit, Automales 
dicti sunt, forma prestantes et moribus, regem sibi pulchritudi-
ne et viribus potiorem eligentes, es quam aurum preciosius ar
bitrantes. Infestantur tamen a beluis nobis incognitis pluri
mum. Tandem in occiduum euntibus solitudines vaste, precisi 
montes ripeque potius quam litus reperiuntur, quibus defi
dentibus muti inveniuntur populi, quibus pro eloquio nutus 
est, aliique adeo deformes et ab humanis ritibus alieni ut potius 
recitasse fabulosum quam credibile videatur. Sunt insuper et 
alii, quibus ignis adeo ignotus est ut primo dum viderint tan
quam pulcherrimum quid amplectantur ultroque sinu impo
nant suo donec ustione vexati desistant. Super hos grandis est 
insula, in qua feminas tantum esse veteres tradidere, hirsutas 
corpore toto et, quod incredibile est, sine maribus sua tantum 
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sponte fecundas, efferatis viventes moribus,. a~eo fortes ut vix 
possent vinculis detineri. Has ultra _mons alt1ssi~us est et a_deo 
iam a nostris cognitus ut Peon nommetur a Grec1s, quem aiunt 
ignibus flagrare perpetuis et, qu~d ridiculu~ vi_debitur, asse
runt ultra montem longo tractu virere colles m littore, ex qui
bus patentes campi longe magis vi~entur_quam su~fic~at intuitu 
visus. Et quia nec in campis nec i~ ~ollibus ~abitatlo ulla_ est 
nec aliquid culti aut humanum vest1gium cerm'.ur, et per diem 
solitudinem atque silentium ingens, nocte vero ignes per totum 
crebri et cymbalorum atque tympanorum tinnitus et tibiarum 
sonus maior quam qui ab hominibus fit auditur, creditum est 
Panum Satyrorum opus. Hinc rursus Eth~opes incifiunt _appa
rere, sed pauperes et iam dictis for~~ mmores et _mc~lu, He
sperides cognominati, in quorum fimbus sunt qui vehnt Nyli 
fontem esse. Hos contra dicunt insulas esse Gorgadas, olim 
Gorgonum seu Hesperidum domos. Hi _tai:1~n _ab H~speru 
Cera promontorio terminantur, et frons mcipi: m occiduum 
recte conversa, in qua Ethiopico iungitur Atlanucus Occeanus. 
Huis frontis partem primam Ethiopes tenent, que sequitur 
exusta et harenis obducta et a serpentibus occupata est, cuius 
in conspectu aiunt aliqui ins;1las esse quas Hesperidas dic!mu~. 
In continenti vero ab harems montem exurgere tante altitudi
nis ut celum etiam penetrare videatur traditum est, cui ex ap
posito Fortunatas insulas asserun:. Sol~tudi~i aute~ diete pro
ximi sequuntur Simantopo~es et_ mflexi lent~s crunbus, qm po
tius serpere quam progredi arbi'.rantur, demde ~h_arusi, post 
quos letiores apparent agri, quos mter Terote, B~rim ac Ebores 
habitant et Zegritarum, Getulorumque vagantium opera co
gnoscuntur, quibus Atlanticus iungitur Occeanus finem fa-
ciens Ethiopico.67 . . 

41 EuBOICUM mare in Mediterraneo duplex est: ahud m Egeo, 
aliud in Campano seu Tusco mari. Quod in Egeo,_ Euboee 
adiacet insule, a qua denominatum est;68 quod autem m Tusco, 
Cumarum Baiarumque alluit oram, ab Euboicis advenis et Cu
marum conditoribus nuncupatum,69 

42 EuRIPUS maris est sinus in Egeo inter Euboeam insulam et 
Boetiam seu Phocidem in longum artumque productus, quem 
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aiunt aliqui_ septies _inter. di~m et noctem statutis horis recipro
c~s ~gere vices, ~t ideo mfidum esse carinis.70 Verum qui fide 
digmores sunt dicunt hunc inter altissimos montes tam conti
nent_is quam insule nunc huc nunc illuc assiduis et impetuosis 
ventibus ac montibus propriis adeo temere rapi ut non nun
quam ex altissim? monte videatur deici preceps, et in flexuosis 
revolutus procellis tam vasto absque intermissione agitatur im
pulsu ut nulla in eo navigiis statio tuta sit.71 Volunt tamen non 
nulli hoc nomen Euripus, quod 'tempestuosus' sonat alicuius 
maris in singularitate non esse, sed omnium ob arturo' meatum 
impetum acrius facientium, ut et fretum est. 72 Sane quia hic si
nus impetuosior ceteris extimatur nomen in singularitate sibi 
hoc per excellentiam occupavit. 

EuxrNUM. mare _est q:1~d vulgatiori vocabulo Pontum dici- 43 
mus,. ab Eus10 fluv10 qui m eo effluit, ut quibusdam placet, de
nommatum, cum ante vocaretur Axenum, ut supra dictum est. 
Hoc extremum Mediterranei maris totum in aquilonem vul
turnumque recedens maximi ambitus est et artissimo hostio 
per Bosphorum Tracium immissum atrox atque nebulosum et 
raris stationibus nautis gratum nec molli et harenoso litote si-
cut reliqua circumdatum, aquilonibus patulum omne et ob 
modicam aquarum altitudinem fluctuosum fervensque et non 
nunquam cogente gelu condensatum est. Hoc intrantibus ha-
be_t a_ dextris ~alce~onem civitatem ab Archia Megarensium 
prmcipe conditam, mde Mariandineos cum specu Acherusia 
per quem Herculem Cerberum ad superos traxisse credebant 
et inde Paphlagonum litora, Calybes et Amazonia castra Taba~ 
renos et inde Mossinos, p~r omne corpus notis insignes,' ac po-
st hos Macrocephalos, Discaros Buxedosque trapetis et cera 
cognitos. 73 Hinc Colchos, ubi Phasis fluvius et Frixi templum 
cum luco et in Heniocorum finibus Dioschorias a Castore et 
~olluce con~itam c~vitatem. Inde Sintos et Bosphorum Chime
ncum, Tanais hostlum, Meoticas Paludes Asye finem et ini-
tium Europe. Ast hinc sinum Calos Limen, Certonem oppi-
dum, ut f~r~ur, a Di~na conditum et specum Nympheum, si-
num ~arci~item, Boristen~s hostium, Callipidas Hystrosque et 
Hystn hostia septem. Ac mde Thraces in oram usque Euxini 
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d roximam hostio Hystrì Hystropolim, . 
penetrantes, apu . quos P torium Pristrim et Bizonis mo." 

d t Cartam et promon 1· M In e por um_ . . Portum Crinos, Dionysopo 1m, es, 
tu terre lapsl veStlgtum, Apolloniam Tymnìam pro, 
sembriam, AncbhiaHloels madgnamnqemue Philias et Phinopolim Bos 

i m u i my eso ' . . M montor u , . . d quem immictl Euxmum a e-.· 
h r Thrac10 mnctam, apu . d' h . sp o O . . t 1, Sunt preterea qm 1cant u1us 

diterraneo cerussimum es : • ntium fluviorum in illum 
as fere dulces esse rattone mge 

aqu . 7l 

continue evomenttum. 

est maris ubicunque, facta quocunque casù. 
PHARUS nomen y 1· S il1'am q 44 . • dit tputa inter ta 1am et yc , uas. 

divisione, f~r~ns mc~l~ fuisse coniunctas et terremotu postea 
quidam extsttmant t' 1• d mare quod medium inter eas 

t s a qua separa wne 1 . 'divì' separa a , d' . Nam 'pharos' grece atme • .. ' . t fertur Pharus 1c1tur. . 
1mpe u h en Sycilie Pharus pre ceterts serv·a.-.·. 
. ' nat Verum oc nom . . G . s10 so · . . f . fuit divisio seu quta nottor rec1s at-

vit, seu ~~ta Hma~1 est10: minent ab Ytalia Rhegium et a Sycllia 
que Laun1s. u1c supe e 

Messana civitas inclitf . i macis pars est a Phenìcibus litus 

45 m::fn:~~:t~b:~f ctJ!~: meridie A;rabu~ habens, ab arctoo 
C'l' et in conspectu Cyprtcum. 

autem 1 tcum ( . . b antiquis nominatum) est quod Co, 
6 PmoN mare sic en1m a 

4 h d' . 78 
rint ium 1x1mus. h potius generale est nomen unìcuique 

47 F~ETU~r::r~e:~ut~anseunti, ut de euripo diximus, ~uam 
mart per . l' . s·19 et ideo nisi apponatur quod vehs, de 
recte proprtum a ~cuellitu_ · t~uta fretum Bosphoranum vel 
quo dixeris non mt g~tur, u 
Syculum, et sic de cetet1s. 

G d insula extremi occidentis noineil 
48 GADITA:'UM mPhare .a 'b a habitata ultra promontorium Cal• 

accepit, ohm a en1c1 us ' . 

pero.so ra scripsimus, sed sic more 
49 GALILE~ mar_e lacus est, ut =~ongregationes maria vocant; 

suo a Iude1s, qu1 omnes aquaru 

denominatus. d 1 t· aliud inter Hispanum spatiatur 
50 GALLICUM mare up ex es . 
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et Tuscum, aliud inter Hispanum et Germanicum Occeanum. 
Quod autem inter Tuscum et Hispanum a non nullis pars Tu
sci creditur. Denominatum autem est ab adiacente Gallia Bra
cata seu N arbonensi, habens secundum quosdam a Monìco Li -
gustinorum promontorio initium, et sic prima eius in litore ci
vitas est Nicea, que Alpibus subiacet. 81 Alii volunt quod huius 
initium sit ab hostio Vari fluminis, vetusto Ytalie termino.82 

Sed non refert: non sumus empturi nunc, ut acrem questionem 
de terminis faciamus. Cum igitur in progressu habeat Lacedo
~• Massiliensium portum, et ipsam Massiliam, a Phocensi
bus olim conditam, et hostia Rodani et ulterius Beterras et litus 
cui Leucata nomen et ora83 Sordonum, vicum Cliberre, magne 
quondam civitatis atque opulentissime vestigium tenue, et in
tet promontoria Pirenei sinum Salsum, apud Cervariam finem 

mit, uhi Hispaniensis initium.84 Aliud autem in Britannìcum 
e versum et Pirenei promontorio principium faciens et in 

ctoum tendens habet inter alia Garunne fluminis hostium, 
tones populos et Ossismos Morinosque usque ad Rhenì 

minis hostium, apud quod Germanìcus incipit Occeanus. 85 

GERMANICUS Occeanus ab hostio Rheni incipiens longo 51 
ctu usque ad Codanum protenditur sinum, gelido sub celo 

litora habens incognita, quorum susceptus gremio nu
am late patet insulis pluribus non longe distantibus. Circa 

tamen sunt Imbri et Tautoni et, qui ultimi Germanie sunt, 
miones iuncti Sarmatis,86 nec desunt qui velint ad Cimbros 
e protendi.87 

sus sinus est Y carei maris ab Halicarnasso Carie tendens 52 
Yonium, cuius initium a Neapoli est Carie civitate, finis vero 
· id sinus initium; et in eo Barcilos civitas est.88 · 

CAREUM mare Asyatici maris pars est a Telmeso, Lydorum 53 
tate que Lydum finit, incipiens et inde post Pedalionem et 
iam promontoria Caunum habet oppidum secus amnem 
biam, et inde Halicarnassum Mauseoli regis tumulo insi-
m, et in progressu sinus Thiminam, Scoenum et Bubesium 
rudum oppidum in comu pene insule et sinum Tettati-

. , et ultra Leuce litus Miridos et Neapolim, sinum Iasum at-
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que Basilicum, qui Yonie iunctus Y careo finem facit. 89 Quod a 

Caria, addita Y, denominatum puto. 
Y cAREUM mare. aliud a superiori nullis cogitur litoribus, 

quin imo inter Sardum mare et Syculum esse dicunt, sic a casu 
Y cari cum Dedalo patri fugientis dictum.90 Hoc alii volunt in-

ter Creticum et Syculum esse.91 
lLLYRICUM mare pars est Adriatici, esto et Adriaticum totum 

etiam vocetur Illyricum, nam Illyrium a quo denominatum est 
perseverat usque Tergestum.92 De hoc supra, ubi de Adriatico, 

dictum est. YNDICUM mare permaximum est, et satis patet unde deno-
minatum. Creditur quidem tantum progredi ut .LX. dierum 
noctiumque tensis velis assidue navigationi sufficiat. Incipit 
autem sub vulturno vel quasi ab eo promontorio apud quod 
Sericum terminatur, et ab inde ad Gangis hostium usque Pali
brotos habet populos. Ex adverso autem hostii Gangis insulam 
esse dicunt cui nomen Argyre, argenteum solum habentem. 
Preterea et T aprobane ingens insula hoc in mari est dives et a 
pluribus possessa populis, et hinc prope sunt ea hostia que So
lis appellantur, adeo habitationi adversa ut ingressos drcunfusi 
aeris estus confestim exanimet. Equidem non forsan absurdum 
Paradisi deliciarum ibidem ingressum fore.93 Inde dicunt quod 
a Iolide usque Cudum recta sint litora et in orientem spectan
tia, eaque incoli a timidis effeminatisque populis, verum mari
nis opibus affatim ditibus. Post hos promontorium Tamum es
se dicunt, at eius in conspectu insulam Chrysem nuncupatam, 
adeo auri abundantem ut habere dicatur aureum pavimentum; 
a Tamo vero, a quo flecti tellus incipit in meridiem, usque ad 
Rubri maris hostium desertam omnino a fervoribus asserunt 
regionem.94 Sed alii aliter. Nam ab hostio Gangis in Rubrum 
mare venientibus compertum aiunt primo per litus Aborido
nem regionem et Nicedosiorum civitatem et Barbari fluminis 
hostia et Morites populos quos penes Alexander Macedo con, 
didit civitatem et Macrosios incolas introduxit. Post hos vero 
asperam atque sterilem inveniri regionem dicunt, palmas ta
men alentem et homines omnino incultos et mapalia concis te
gentes piscium et intonsis unguibus ac pisdum aut beluarum 
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cotlls corpora vestientes et besti l' . 
nes. habentem. Ast post istos e: i nt~ crudas ~~ndent~s care 
fertilem rerum omnium h dro~rnm reperm provmciam 
T d 

umano usui opp t , 
aman am et post hanc S . or unarum, et mde 

qui quidem Perse Rubro ~g:ram a_Per~is hominibus cultam, 
Yndici maris finis est.9' ar propmqui sunt, cuius in hostio 

INFERUM mare Tuscum est: sic eni ili d 
per respectum ad Adriaticum d m ~ persepe veteres 57 

YoNIUM mare Asyatici mari'. quo superius est, vocavere.96 
· d" s pars est et ab Yon' . , 

cui a 1acet nuncupatum. In , , . , . rn provmc1a 5s 
quem y carei maris ultimum dc~p~t entm a !me smus Basilici, iximus et primo a p . d 

oraculum cingente A ollinis , , osi eo pro-

·, 1.1uu.c:u~ a:~r~l~t:a Di~ymi fuit, p~otendi~u~~~t:s ~~~~:~b~ 
Endimio~ispf:~~[ Mena~dri hostium et Latinius mons9; 

p . . a reperitur, et post hunc Gesi flumi , 
uv,,.iullll. amomum regio Phyg t E lllS 

'·••··w••,,,v Diane ab Amazoniis e a atque phesus, datissima 
n· i,wc:un1s et Clarii Ap 11 · , fconsecratum, inde Cayster amnis 

o m1s anum a Mantho T' . fil' ' 
et post Ephigonos9s C 1 h M . ires1e ia con-

Smirneus sinus O~hop on, op~i Manthonis filii 

)!/tlun1inis exitus, et Leuca ~ivita;sa;r Claz~n.1e, The;modontis 
faciens Eolii'sq , . , 9 que Cris1onea fmem mari 

ue mitium. 9 

mare aliud a superiori a p , 
circa quod terminatur E rof dntor10 M_alee sumit 59 

nem et Maleam us ue T geum. n e Laconicam alluit 
cri tam et Icthim prom~ntorta:on r~montorf um, et post 
ora que incolunt Chelonate: :t ~t s_meum s!num, et inde 
ercurii nativitate celebris h b ar~xdi, quos lnter Cyllene, 
E_ pyri regionem cum Amb' raah~tul:; m e Corinthium sinum 

'b . C 10 ltore usque m t C 
s, a qui us fmitur, habens a circi Ad , . on es erau-
culum, a meridie Affricum b . o ~1at1_cum, ab occiduo 
m autem nominatum aiu' a orie~te ret1cum mare. ioo Yo

to rege 101 de q nt a y omo vetustissimo atque in 
' uo preter nomen nil aliud le isse , , . 

PERBOREUS Occeanus A . ' r . g memm1. . 
ubi non sol quotidie sed syat1ci itoris_ sub. arctoo primus 60 
nale ibidem continu~ p ' a verno eq~moctio usque ad au-

. erseverans rehquum , . 
noct1 perpetue derelinquit A" ' h' b anm reg10nem · mnt ic a Yperboreis cu1-
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promontor10 mnctos uos . . 
3 

et Gal~cus incipit: penes Hispantensis finitur Occea-

Issrcus smus in mari est Cili . d . 
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toribus nominatus quos iustissimos esse dicunt et angustam 
sed apricam terram habere et diutius vivere quam reliqui riior
tales faciant. 102 Quod ego miror plurimum, unde tam repente 
mite illis oriatur celum: sed de hoc videant alii. 103 Is autem ver
sus vulturnum a Caspio terminatur Occeano, ut quidam di
cunt.104 Ego autem euro habere a circio Cimbrorum et a vultur
no Scytharum Occeanum arbitror. Eius autem in litore nil me-

. . co, stc enommatu b I lim 
c1v1tate, Est enim inter Am s a sso o 64 

· .. •.· .u,uu.\C111 promontorium 11o anum montem et Ham-

LACONICUM mare Egei pars est et y ... E , 
<itno11to,rio Acaie, ubi eius initium t oru1. gei a Scylleo pro- 65 

,,.,.,.,.,.,,.,,._u,11; y onii autem a Maleo es ' usqdue ad promontorium 
moratu dignum dicunt. 

HrPPONENSIS sinus Affrici maris pars est a Candido et Apol-
linis promontoriis factus et ab Hippone Diarycto denomina-

tus.105 
HYRCANUS sinus pars Caspii maris est, de quo quià ubi de 

Caspio scdpsimus dictum est ordini tantum apposuisse satis 

est. HrsPANUM mare diffusissimi circuitus est, et cum in Mecti. 
terraneo indpiat desinit in Gallico Occeano.106 A Cervaria igi
tur incipiens, ubi Gallici maris finem diximus, Emporia Pho
censium107 alluit et Iovis montem in quo Hannibalis Scaleat
que Terraconem Scipionum opus,108 ~etulum, Barcinum et 
opulentissimam maritimarum urbium Tulcim,109 Valentiam et 
Saguntum, et inde Cartaginem Spartanam, Urgitanum sinum 
et Malacam et Calpim contingens exit in Occeanum, ubi primo 
Cartesium implens sinum et ad Iunonis promontorium ve, 
niens, terris cedentibus, in litora flectitur occiduum spectantia 
recte et sic fretum egressus Gadem alluit insulam et Cepionis 
monumentum, scopulo potius quam insule positum, Betis ho, 
stia et inde Lusitaniam ultra Anam fluvium in tribus promon
toriis distinctam, ultra quam, retrahente se solo, in eurum flec
titur et effunditur longe lateque Occeanus, infundens veteres 
Turaulos et oppida Turdulorum et flumen Mundam suscipiens 
et inde Durium a quo, longo tamen tractu, usque ad promon
torium Celticum Celtas alluit. Inde ad Scythicum continuo ob
servatur litore, infundens Artabros et Ianasos et post hos Astu
res, quorum in litore tres sunt are quas Sestianas vocant incole, 
pene in insula sedentes et Augusto Cesari sacre. Deinde, se 
coartante Hispania, Cantabros irrigat et inde Vardulos Pirenei 

usque a Tenaron b" fin' 
autem a regione quam all . di . . ' u 1 ls. 

Jc!errton est. 111 mt crtur, m qua Lace-

LATURUS sinus est in mari Numidi . Sardabalem fluvium cit co mter Avisam castellum 66 
m ' ra commune gentis regie monumen-

LIBYCUM mare inter Aff . provincie adiacens et idr1cum atqueullEgyptium est, Cyrenai- 67 
t I . . , eo a non n is Cyr · 
ur. nc1p1t quidem ab Ari' Phil enatcum nuncut H b s enorum apud q Aff . . fi 
es . a et promontoria z h' . uas r1c1 -
nium portum et inde C tebp irhmm edt Naustathmos et Pa-

f. . ' a a at mos evex a1li 
con mio maris huius est fi . E , _a v s est, cuius nts et gypt1ac1 p · · · 
um autem dictum a Lib , rmc1p1um. Li-
IBURNICUM mare Adri [a! cmus pars Cyrene est,rn 

minatum,114 quos hodie ;~? parsdiest, a Liburnis Illyriis de- 68 
LYcr A avos cunt UM mare syatici pars est a L . , . . 

minatum. Incipit autem ' p/ct~ provmc1a cui adiacet 69 
. ~enes Pamphylii maris e: fini:seli Pamphy~e civitate, 
l S1de portus et Tauri prom t '_a qu~ sequ1tur Cariam 
flumen et civitas et Patata i~ium ~~ens et inde Li-

ulo fide Delphico simili 115 pollinis delubro atque 
mesos civitas que finem ' pfst. auhte~ mons Gracius et 
ium.116 . mari ac1t mc et y careo prestat 

IG?STINUM mare Tusci matis ars es , . . .. 
11d1acet denominatum H . 'f. t, a Llgurta provincia 70 

ostio Arni fluminis u·t Pots. e trutm~ ~umere quidam volunt 
, arum ctvttas m d · 1· 

scorum reliqua Alu" "et di e 13 :tgurum sit · · · • o cuntquod bh · n1s Lune civitati propinq . , . a ostio Macre 
ex quo et Corni scopul uo tnldtletur, quod verius credi

o proce ens Veneris Portum facit 
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radicesque montium opti°:i vini feraciu_m alluens, Genua insi
gni civitate relicta, extend1tur ad Sabaua1:1 s~u Saonam e'. Al
bingaunum et Vintimilium atque Mon1.ch1 pr~~ontor1um, 

cl penes secundum quosdam maris hums est fams. Sed ad. 
quo · · · cl 1· · cl h dunt aliqui N1ceam c1v1tatem et quo. 1tor1s. est 1:1s~ue a. o-
stium Vari fluminis, quod Ytalie par1ter et L1gustm1 mans ter-

minum dicunt."7 

71 MARE aquarum maximarum genera~e nomen es~, singulare 
autem eius que Occeani tantum ~st, et ~deo mare d1ctum ~uo? 
sit amarum salsedine nimia, et 1deo s1 absolute mare dixer1s 

Pro totius aque elemento, scilicet Occeano, sumetur, tunc au-
• 118 

tem pro parte cum cognom~n appom~ur. . 
72 MALIACUS sinus Egei maris pars est mter smum Pagaseum et 

Opuntium.119 • 

73 MAURUM mare et Mediterranei pattern occupa.t et occ1den-
talis Occeani. Nam ab Hesperu Cera promontorio, quod Oc
ceani Hesperidum finis est, incipien.s, u~que ad.T'v'!ulucam flu-
i m qui in Mediterraneo a Maurttama Num1d1am separat, 

~r~ct~m ducit, quod quidem et Atlanticum dicitur et ideo satis 
sit quod supra de Atlantico di~tu°: est.. M~uru11;20 tamen seu 
Mauritanum dictum est a Mauritania cu1 ad1acet. 

MACED0NICUM mare Egei non minima pars est, a Macedo-
74 nia denominatum. Quod quidem incipit a Pallene 1:1onte qui 

Tracie finem facit et, ut quibusdam ~lace~, extend1tur _usque 
Megaram, quo Isthmos interpositus 1711scet1 E~eum Y 0~10.non 
permictit. Cuius litora civitatibus. s1gn~ntur mnumeris, ~n~e~ 
quas datissima Pelles, tam Philipp1 patris q~am Alexandri fil.11 
regia. Est preterea et flexus Megiybe.r~eus mter p~omontor1a 
Dirim et Panastreum et qui Copos d1c1tur portus, mde Toro
nis, Miscella et Megyberna civitates, post q~as Can~streo pro
montorio propinqua Sena et Megy?e7neus 1:1 me~10, qu~ dat 
gremium terra, longis in altum em1ss1s later1bus, mgens mter 
maria sinus est. In eum Axius per Macedonas Thessalosque 
excurrit ante quem Thessalonices et inter utrumque Cassan
drea est'. Inde Cindra, Aloros, Icaris; a Peno ad Sepida Corru
tra, Melibea Castaneaque, a quibus usque Megaram Hellas ap-
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pellatur Grecia, quam Macedonie partem (ut supra diximus) 
quidam arbitrari videntur: et si sic concedatur a Sapiade pro
montorio per Demetriam et Balon et Ptoleon et Echinon in Pa
gaseum devenit sinum, in quo urbs Pagasa et Sperchii amnis 
hostium. Inde Maliacus sinus et Opuntius, in quibus Laconum 
gl?ria adversus Persas Thermopyle, inde Oroes, Carpha Gne
m1des, Alope, Antedon Glauci,121 Larunne et Aulis Agamenno-

122 Marathon, insignium titulorum memorabilis, et Tamnis, 
qua delubrum, Nemesis, Phoricos et Bauronia et 

orc,mcmtorium Sunium; et ad meridiem se flectens terra Pi
reum Atheniensium portum fervido obiicit soli, inde Scironia 
saxa, et ultimo Megarensium tractum apud Isthmon termina-

quo Macedonici maris finis est. 123 

MEDITERRANEUM mare et id rudibus demonstrandum est. 75 
enim quicquid maris ab Abyla Mauritanie et Calpe Hispa
promontoriis, Herculis columnis, ab Occeano immissi ha-

... ,J,en:ms; eo Mediterraneum nuncupatum quia per medias ef
\tunc1at11r terras, cum in drcuitu stet Occeanus. 124 

MEGYBERNEUS sinus Macedonici maris pars est, de quo 76 
supra. 

MYSIUM mare Asyatici particula est, cuius pars ab Eollis in- 77 
denominata supra descripta est, 12' reliqua Troas dicitur a 

... Cl'•~••o-•o tota Mysium a provincia cui adiacet, sic olim denomi
Incipit enim ab Y de montis radicibus et Cistenam 

ìdrvm1etionc~m. Austram et Cressam oppida in litote alluit, in: 
nu:c.,1.1u1 1uu1 et Gargara atque Assonam Etolorum coloniam 

Limen, de quo supra, et Ritheum, quod penes huius 
finis est. 126 

M:RTOUM mare apud promontorium Laconie Maleum par- 7s 
mter Egeum et Yomum est,121 sic a Myrtilo Mercurii filius 

,, .... ,...~--····• qui cum esset Enomai regis Elidis aurigam et illi Hip
,,,,v ... _,"'".' "' esset filia, c1:1mque proceribus petentibus se128 auriga-

1mbat certamen vtctosque morte mulctabat, contigit ut Pe-
et pete~et.et iniret certamen clam corrupto Myrtilo auriga 

s1 v1ctorem faceret se, illi primum Hippodamie con
i!>Y>'u"u., ,u concessurum; qui, factis cereis axibus quadrigis ei-

m cursu dissolutis, Pelopem fedt victorem. Qui cum po-
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sceret pactum, a Pelope in mare deiectus est, in quo moriens 
mari nomen perpetuum dereliquit. u• . . 

79 MoRM0RUSA Occeanum sub septentnone vocatur a Cun. 
bris quibus proximus est. Quod idem sonat quod 'mortmun ... ·.· 

' f. ltu 130 
mare', eo quod ibidem cogente rigore con~e e. ~- . . • .. 

80 MoRTUUM mare Asfaltidem lac~~ nommari iam dlXllnus. 
supra, eo quod in eo n~ vi~ recipi?tur. . 

81 MAssusJANUS sinus m mari Thracio, quod Egei pars est; 
consitit, alterum Chersonesi latus occup~ns. Hic a ~ugo Phacie 
vallis includitur, et ex fluvio quem recipit Melas euam n~cu• 
patur. Duas in se urbes comrlectitur, ~opo~onens~ et, mah 
tero Isthmi litoris latere positam, Cardiam; md~ seq~i~r Ene~ 
ab Enea Troiano conditore denominata, cum iam fmis fuent 

huic sinui. 131 • 
32 MAGNUM mare id dicitur v~go132 quod nos. et Euxmum et 

Axenum iam diximus. Quod ideo J\:'la~num_ illud_ voca~t eo 
quod inter ceteros Mediterranei mans smus ipse si~_ID:axunus 
et semper in reliquum videtur effluer: e~ non, ut ~u s~us f~, 
ciunt aliquando, suscipere, quod contmg_it rropte: n:est1m~b~
lem aquarum copiam que in illud a plur1mis max~is fl~1 
bus funditur, que per artissimam fau~em Bospho~i ~ac~ 1!1 
Mediterraneum impellitur cursu contmuo; a quo ignari existts 
mant reliquo mari aquas c?ncedi om~es: ~?in advertentes unde 
devenerunt tam huic mari quam reliquis. 

33 NEPTUNUS cuiuscunque maris aut totius aliquando nomen 
est, cum eiusdem deitas poetica fictione ipsum mare ?ut m~s 
designet potentiam.134 Nam de se Neptunus ~?mo fuit et Iovis 
frater atque Plutonis; et cum paternum dividerent re~um, 
que circa maris oram erant in sortem devenere Nepturu, ex 

fbul 1 t tn, quo. a e ocus assu~p us es . . . 
8 NuMIDICUM mare mter Mauritanum seu Atlanticum es~ ~t 
4 Affricum, a Numidia regione cui adiacet nuncupatum .. In~ptt 

autem a Muluca flumine et in orientem te~dens habet m lit~r.e 
Ampsaci fluminis hostium et Cesaream, ~lim Iolam, Iube _reglS 
regiam; inde Cartinnam et Arsinnam oppida et Laturu~ stn~ 
et Sardabalis fluminis fauces, quem ultra commune regie genus 
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m,onimentum est'. et post emensum aliquandiu litus Metago
um promontorrnm, quod huic mari finem fadens Affrico 
restat initium. Sane, etsi in litore non sit, quia aliquando ad 
are pertinuisse videtur, mirabile quoddam non erit incon
. um :e~itasse. Es~ ergo ad intrinseca Numidie locus in quo 
me piscrnm, muricum ostrearumque fragmenta, saxa attrita 
· fieri solent assiduo mari motu, infixe preterea cautibus an
re et alia plura testantia ibidem iam mare et portuosum 
· fuisse, nil fidei minuente solo, cum nil herbidum 

c~EANUS ?ic pater et aquarum perpetuus hospes est, adeo 85 
dts ut soli Deo creatori suo comprehensibilis sit omnem 
erea ambiens et continue indeficientibus undi; terram 

am et pluribus atqua variis incursionibus intrans commercii~ 
dit habiliorem et humectationibus fecundiorem facit illan

circum statutis vicissitudinibus adeo impetuoso invadit 
ut feras ex litote repentino redditu rapiat et non nunquam 

~as belu?s in sicco destituat. Cuius estus causas plures 
idere maiores, quas ego, cum alterius videantur considera

·s, omictam. Cur dicatur etiam Occeanus plures dicuntur 
nes. Nam alii eo quod more circuli terram ambiat· alii 
d ocius currat, quod magis et nomini et operi adapt~tur; 
quod ut celum purpureo colore conspicuum sit,m et huiu
di: quarum que magis placet accipiendam lectori relin
.138 In eo insule infinite et beluarum infinita monstra, et ex 

quicquid fontes, quicquid lacus et flumina, quicquid ubi
qu_e sit liquoris ~w:i:tiditatis vel cuiuscunque aque sumitur 
ertvatur exhaurienttbus terre visceribus. ll9 

PUNTIUS sinus est in Egeo mari ab Opuntio civitate deno- 86 
tus, Thermopylis proximus.140 

RCAJ:>~S Occeanus ab insulis Orcadibus quibus circunfu- 87 
est d1c1tur. He autem numero .xxx. sunt angustis inter se 
· cte spaciis, ex quibus .VII. que Emodes appellantur Ger-
. 'co litoti ?pposite sunt in eo sinu quem supra Codanum 

us. Ex his autem Codannovia, quam Teutoni incolunt ut 
ditate alias sic et magnitudine excedit. Relique Sarm;tis 
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sunt adverse et fluxu atque refluxu pelagi quandoque insule 
apparent et aliquando continenti annexe. In his_ Oenes quidaÌn 
asserunt habitare, homines ex avenis atque ovtum palustriutn 
avium viventes, et Hippodas equinos habentes pedes et Sanna
los quibus sunt ingentes aures et ad tegendum omne corpus 
habiles, et alios huiusmodi; quod ego fabulosum credo potiu
squam credibile reor. 141 

88 PAGASEUS sinus in Egeo mari est inter Demetriadem Thes-
salie civitatem et Maliacum sinum, a Pagasa denominatus urbe, 
Sperchium recipiens amnem: famosus qui_de~ et apud veteres 
inclitus. Aiunt enim quod Mmye Colchos 1tun ex eo Argon na

vem ad iter soluerint. 14
' 

39 PAMPHYLICUM mare Asyatici m~ris est pars i~ter Cilicum et 
Lycium positum. N am ab Anemur10 promontorio, quod eum a 
Cilico separat, incipiens habet ante alia Melam fluviutn, 
Aspendos civitatem ab Argivis olim conditam in mo~te, deinde 
Cestros et Caractes fluvios et inter eos Pergam opp1dum, ultra 
vero Sardemisum montem et Phaselis civitas, a Mopso quon
dam conditam et finem Pamphylie facientem.

141 

90 PERSICUS sinus Occeani pars est, etsi amplissimo hostio ter-
ras intret et postmodum dividatur in Persicum et Arabicum si
num. Y ndiam tamen ab Ethiopia disgregat. Is igitur qui Persi
cus dicitur, cum orbe maximo terras occupaverit et in finetn 
sui humani fere capitis vestigium fecerit, habet circa initium sui 
Carmanios, sine veste, sine fruge, sine sedibus ac sine pecore: 
homines cute velantur piscium et eorum carne pascuntur, hir
suti corpus omne preter caput. Per hos Setis in mare_ flumen 
funditur. Inde Cedrosi Perseque sequuntur. Ea vero m parte 
sinus que intranti mari videtur apposita Caldei insident, parte 
vero ex altera sinus que Carmaniis apposita est Arabes habi
tant, omnem tenentes oram.144 

91 PoLATICUS sinus Adriatici maris pars est et secundum quo-
sdam Ytaliam ab Hystris disterminat, a Pola dictus, quam 
quondam incoluere Calchi, mare quidem procellosum et ora 
illa navigantibus perniciosa plurimum. Nuncupatur autem vul-
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go Quar~aro, <;te~o a_ populo Carnorum qui iam dudum circa 
adiacentrn hab1tav1t. 145 

PoNTUS is est sinus quem supra Euxinum diximus seu Mare 92 

Magnum. Hunc denominatum Pontum volunt aliqui a Ponto 
Mitridatis regno, quod ego preter hunc sinum nusquam reppe-
ri. Aliqui dicunt dictum Pontum quod brevis sit quasi punctus, 
et tunc brevem sumam146 quantum ad profunditatem, quam illi 
modicam diximus, et ob id thynnos, phocas delphinesque tan
tum et nullas alias marinas bestias suscipit. 147 A longe pluri
mum profecto talem nominis huius causam piscati sunt! Aliqui 
dicunt quod Pontus idem sit ac equor. 148 Scio quod unum
quodque horum mare est, sed qualiter Pontus equalitatem si
gnificet aquarum, ut equor facit, non video. Sic dicunt et Pon
tum maris impetum: sed tunc, cur illi magis quam Occeano, 
qui longe impetuosior est? Dicunt preterea Pontum idem 
quod marinum decus, quod ego audio, sed non intelligo. Dabo 
igitur et ipse novam nominis causam: arbitrar quidem a priscis 
Latinis denominatum Pontum quia aliquando tempore anni in 
giade coactum transire volentibus per aliquam sui partem 
pontem, idest transitum sui faciat, seu quia ob maximam aqua-
rum dulcium in illum effluentium et eius respective brevitatem 
semidulce vel fere dulce factum potum prebeat. 149 Verum hec 
superflua curiositas est. 

PR0PONTIS mare est inter Thracium Bosphorum et Belle- 93 
spontum, ab oriente Asyam alluens, ab occidente vero Euro
pam, et idcirco fere in modum lacus circumdatum. Propontis 
autem vocatur quasi Pontum preveniens seu iuxta Pontum. 150 

Incipit exeuntibus Hellespontum et in Pontum tendentibus a 
dextris apud Lampsacum oppidum, finem ibidem faciens Hel
lesponto, cui propinquus funditur Granicus fluvius, ultra 
quem Cyzicus civitas a Cyzico denominata quem Minye in Col
chos tendentes pugna fuderunt atque occiderunt. Post hanc 
Plagea et Scydace Pelasgorum colonie, inde Ryndacis fluminis 
hostium, ultra quod Dascylos oppidum et Mysrela. Hinc sinus 
sequuntur duo, quorum alteri non est nomen, quem Chion 
emporium Frigum amplectitur, alter vocatur Olbianos, in gre
mium habens Astaconam, olim a Megarensibus conditam. In-
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2020 DEMON ' 
. illud exiguum per quod itur in ?uxinu~, 

de sequ1t~r fretumhorus habet initium.151 Et ideo a smu Olb1a
ubi Thracms Bosp fretantes tractu et versus Helle-

. Europam parvo trans h . f h 
no m . l' B'zantio Thracii Bosp on me, a-
spontum vemen~esS, rle ictbo. ~ Pe;inthos Bithynim et hostia 
b b t dextns e ym r1a ' ' Th · e un a . t inde eam partem rac1e quatn 
E · · t Atyre fluv1orum, e G' rgm1 e . et Bisaltem Samiorum et ipse-
. d d m Rhesus tenu1t rex G . . d 
mm u u M rontihos dixere ree!, et m e 
1am et eu.m lo.curo quemM ac pen 152 quam penes in fretutn 
Lysimachrn:11 m 

rad1
~~ . aft~are' et ideo Propontis ibidem 

Hellespontlacum cog1 mc1p ' 

terminatur. 

. y ndicum et Ethiopicum Occeanu.m am-
94 RuBRUM mare mter . tentrionem funditur, et ne m Me-

plissimo ore ab austro m ~epp rsaum Arabumque tenetur. De 
d. m exeat a terr1s e • · f 

iterra~eu b' de Arabico et Persico sinu scr1ps1mus, ere 
quo quia sup.r~, u 1 t posita nominis tantum causam 
omnia que dici P?ssu~t_ sun a~ m R~brum quod rubri colotis 
reddidisse sat et1~.dD1c1tu~ a~te sed quia adiacentia litora mi-

on qui em qurn s1 , , 
appareat, .n . . er eundem limpidum atque transparens 
nio fere s1mil1a sunt, P . b i'gnaris rubras esse aquas arbi-

1 m monstrantla a e 
suum co ore . b d nominari 153 Insularum conrer-. f . t et mde Ru rum e . . 
trar! ac1un . . epulchrum Eritre reg1s servat, 

q arum not1Ss1ma que s . . . . . . 
tum est, u . t 154 Insigne prestiti 1tmer1s slc-

t' m denommatum es . f . 
a quo e rn . l M se duce ab Egypto ug1ente et 
co vestigio Hebra1co_ popu d o:si ut Lictere testantur Sacre.m 
Pharaonis cum exerc1tu suo eme ' 

d. t r quod nos alibi Asfaltidem lacum di-
SALINARUM mare le u . . d 156 

95 . I . h et Zoram c1v1tates Iu ee. 
· mter enc O d ili · x1mus, S rdinia insula dictum eo quo am c1r-

96 SARDUM mare, _a a culum seu y careum habet mare, ab 
cum alluat, ab oriente Sy B 1 aricum ab austro Affricum.m 

T m ab occasu a e ' d' 'b arctoo uscu ' Sarmatis populis litoti a iacentl us 
97 SARMATI~US 02-cetn~s :U qui magis extenditur ab arctoo et 

dictus est, l~ter 1m. r~cu Germaniam sursum protenditur. In 
Codanum smum l~ul :\ . pars est Orcadum insularum.15s 
conspectu autem 1tor1s ums 
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ScYLLACEUS sinus in Adriatico seu Syculo mari est inter La- 98 
dnium et Zephirium promontoria, habens in litote Petilia, 
Carcinum et Scyllaceum, a quo dicitur. 159 

ScYTHICUM mare a Scythis est nuncupatum, et quia longus 99 
est tractus terre a Scythis occupatus, ab Occeano scilicet usque 
in Euxinum tendens, triplex est, alios in Occeanum, alios in 
Euxinum et alios circa Caspium terminos occupans. 160 Nam 
quod in Occeanum describitur sub ipso siderum cardine a 
promontorio Cimbrorum habere initium creditur secundum 
quosdam, et terminari a limite Yperboreo.161 Alii volunt Yper
boreum inter Cimbrum esse et Scythicum. 162 Aiunt tamen eius 
litoris in conspectu quasdam desertas insulas esse, nec alio 
quam Scythicas nomine appellari. Nec litoris cultores descri
buntur ulli, preter Adropagas et Sagas, et hi quidem belluarum 
ferocitate segregati sunt. 163 Quod a Caspio in Scythas emictitur 
absque certis terminis comperi, verum eius litora habitari ab 
Amerdis, Pesticis seu Pesicasis164 atque Debricis Scythis inveni, 
et in illud plura misceri flumina, et inter alia Araxem, Laxar
tem et Oxum. 165 Quod autem Pontici pars est ab hostio palu
dum Meotidarum atque Tanais incipit et usque ad hostia 
Hystri fluminis perseverat, sinum Calos Limen, sinum Carcini
tem, Dromos Achilleos, Boristhenis hostia, Callipidas Hystro
sque, qui Hystro flumine terminantur, includens, multa preter 
dieta suscipiens flumina. 166 

ScOENUS sinus est Y carei maris inter sinus Thymniam et Bu- roo 
baesium positus. 167 

SERicus Occeanus sub vulturno est inter Tabim et Tauri ror 
promontoria, Sericum litus alluens: qui quidem Seres (ut fer-
tur) iustissimi sunt homines. 168 

SYCULUM mare Syciliam ambit insulam, ab occasu Sardum ro2 
habens, ab aquilone Tuscum, a surgente sole Yonium, a meri-
diano Affricum. 169 

SYRIUM mare Asyatici pars est, a Syria cui adiacet denomina- ro3 
tum. Cuius initium ab initio est Palestine,ubi Arabicum termi
natur, et procedens in septentrionem, post Palestinum, Pheni-
cum litus alluit omne, in quo Tyrus et Sidon, quondam cele
berrime civitates, promontorium Euprosopon et Antiochia at-
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que Seleucia, et ultimo mons Ama~~s, a qu~tat_i~ Mariandti. 
Cylicesque incipiunt et Syrium desmlt mare, cul m conspectu 
Cyprus est insula. . . . . 

SYRTIUM geminus sinus est m ~f~r'.c? mar7, quorum pr11nus 
a Neapoli Affricana civitate sum1t mltlum, fmem autem apud 
Oea oppidum Cinypso fluvio propinquur:i, Importuosus est et 
estu plurimo ferox ob vadorum freq~enua ~t ob alt~rnos_ tno" 
tus fluentis atque refluentis pelagi et mterm1s~os_ vad1s e~r~pos; 
litoti cuius Tritona palus proxima est, famosissima ob '.b1detn 
primo visam in terris Minervam. _Secundus autem Syru~tn si
nus in Egyptum a primo tendenubus haud l_onge_ repentur, a 
Lepti Superiori sumens initium, et uti nomme sic _op~r~ par 
priori est. Habet promontorium Borion, a qu~ ea mc1p1t ora 
quam Lotophag~s tenuisse a~unt, usque ad Ph1conta, q~od et 
importuoso litoti promontor1um est. Inde sequuntur Philen~
rum Are quas penes Syrtis huius est finis. 1

'
1 Syrt~s autetn a 

tractu n~ncupate sunt, quia omn~a. ad se trah_ere v1deantut/~ 
ScYLLEUM mare quod inter Syciliam et Ytaham Pharon d1ci

mus, a Scylla monstro ex parte Ytalie_adiacen~e ~enominatum, 
Quod aiunt saxum esse ingens fere m superiori parte huma
nam habens effigiem, cum inferiori plures et resect~s habeat 
scopulos, inter quos dum estuosum _intrat r:iare, ab e1sde1:1te
fractum et inde tumultuans tam rat1one sui quam augentls ex 
concavitate specus ibidem existenti latrantium rabie plurima 
canum videtur reddere sonum, quod vetuste fabule causam 
dedit, Scyllam scilicet virgin~m a Gl~uco dile_ct_am, dum se )a• 
varet ibidem, veneficio Circ1s a canibus marm1s usque ad m
guina fuisse absortam et ibid~m. detenta~ perpetuo. Volunt_ta
men quidam muliere~ rapac1s~1mam ~u1sse Scyllam et hosp1tes 
nudare consuetam, et rn mare rnde de1ectam saxo nomen et fa. 
bule locum dedisse.113 

106 
SMIRNEUS sinus Yonii maris pars est, incipiens a pron_ionto-

rio qui illum a Colopho~ia claudit, ~a~ens, supra angust1as ~er 
quas ingreditur mare, hrnc Ceos et illrnc Clazomenam. In smu 
autem est Coryna, Thermodon amnis et urbs Leuca, _cum extra 
sequatur Phoca Eolio. mari proxi~a.17_4 Cl~r~s ~~idem, 
cum civitate a quo dic1tur, Homen vatls ongme. 
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SucR0NENSIS seu ~upronensis sinus Hispanum suscipit ma
re. Quem postquam impetuose intravit obvio facto Ferrariensi 
p~~montorio in duos _dividit sinus, quorum prior Supronensis 
d!c1tur se_u Sucronens1s, quod potius credo, cum recipiat Soro
b1m, Tunam et Sucronem flumina. 176 Amplectitur quidem insi
gnes urbes Valentiam atque Saguntum. Secundus Ilicitanus vo
catur, Allonem habens et Lucentiam civitates et eam unde sibi 
nomen, Ilicem. 177 . 

SuPERUM mare Adriaticum nuncupatur per respectum ad 
Tyrrhenum, quod Greci Inferum vocavere de quo ubi de 
Adriatico, satis dictum. 178 ' ' 

TARENTINUS sinus Adriatici maris pars est in extremis fere 
a Taren;o, Archyte philosophi patria vocitatus, interque 
et Lacrn1um promontoria coactus; in quo sunt, preter 

i'T'0 "'"'""' Metapontus, Heraclea, Croto et Turium civita-

THESP0NTIUS sin~s est Adriatici seu Yonii maris pars, in 
Acherontus fluvms apud Molossos oriens effluit. 181 

THYMNIAS sinus est Y carei maris, inter Pandionis montis 
in mare immissum et Scoenum sinum alterum situs, 182 

mare Greci vocant quod Latini Tuscum di-
183 Y,erum (ut placet aliquibus) Tuscum longe plus occu-

spacn quam Tyrrhenum, cum Tyrrhenum a Tuscia in Bru
usque protendatur tantum. 184 Quod aiunt dictum a regulo 

.. ,□11uu1am Tyrrheno, qui, partitis in Asya copiis cum Lydo fratte, 
suscepta, novas sumpturus sedes venit in Tusciam et Yta
Superiorem eamque occupavit et de suo nomine Tyrrhe
appellavit marique nomen imposuit quod in hodiernum 
conservat. 185 

mare longissimo deducitur tractu, Nam quam diu 
spectat Ytalia et aliquantulum amplius, tantum illi 

vetus Tuscorum concessit gloria. Ergo a Vari fluminis 
ft'•"'"u1 . .t111 Transalpinam ab Ytalia separantis, hostio ad fretu~ 

et Zephirium promontorium hoc insignitum ma
. es~, cum Tusci ante Romanum imperium adven
m Ytaham Gallorum Hetruriam omnem et Cisalpinam 
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Galliam totam preter Venetorum angulum sub suo imperio te
nuere et Tusciam vocavere, et secundum numerum nationum 
suarum ultra Appenninum misere colonias, ex quibus Adria, a 
qua Adriaticum mare dictum est, una fuit. 186 ~cipiens igitur a 
Vari hostio, Ligustinum omne, quod supra des1gnatum est suo 
sub nomine, continet. Inde inter Lunam civitatem et Pisas, uhi 
Ligustinum terminari diximus, resumentes, habet in litore Pi
sas,olim a Grecis Pisanis conditas, Arni fluminis hostium, Va. 
das Voliternas, Umbronis fluvii exitum, Populoniam, vetustis. 
simam Hetruscorum civitatem seu potius civitatis vestigia, Te, 
lamonis portum, Cosam oppidum Portumque Herculis, navi. 
giis tutum, incolis autem adversum; post hec et Amonem187 et 

Pyrgim et hostia Tyberis, quorum altius paululum Roma rerum 
domina sedet. Hinc in litore veteris Laurentii atque Lavinii La, 
tinorum vetustissimorumque oppidorum vestigia, et sic Ancii 
quondam Volscorum metropolis. Inde Asturam et Circeuni 
montem, Circis venefice sedem, Terracina Volscorum Fundo,• 
sque et Formias et Enee Troiani opus Caietam et Minturnas ef 
Liris hostium, Sinuessam, Liternum, Scipionis Affricani exilìt,i,, 
atque tumulo conspicuum, 188 Vulturni exitum, et paulo supra 
Capuam Tuscorum coloniam, 189 olim inter tres maximas orbis: 
civitates tertiam. Inde Cumas Euboicas, Misenum, Baiarum si,· 
num atque Neapolitanum ad promontorium usque Minerve, 
sese porrigentem, Amalphiam, Salernum, Silarum fluvium, Pa,: 
linuri portum, 190 V elias, · Buxentium, Clampetiam, Enum, Vi.: 
bonem, Yonium, Maticanam, Metaurum, Taurinum, Scyllalll;. 
Rhegium, Regiam Columnam, Locros, Cauloniam, Consem-: 
ciam atque Brutium a Zephirio promontorio terminatum/11'. 

esto sint qui velint a Rhegio finiri oppido; in conspectu habensi: 
Corsicam atque Sardiniam, Capraram, Ilvam ferri alum~1rtf 
Igilium, Pontiam, Pitecusas, Capreas et clariorem Mediterra, 
nei maris Syciliam.192 Dictum autem Tuscum a Tuscis, qui a tu? 
re sacrificiorum denominati sunt, eo quod fuerint iuxta antif: 
quorum rituro doctiores in sacrificiis peragendis. 193 

VENETUM mare id est quod Adriaticum diximus, non qiii;: 
dem a Paphlagonibus Venetis qui ab excidio Ylionis Antenòi,i 
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rem secuti sunt, 194 quin imo a piscatoribus Patavis qui nuper 
oc~upatis Altini sinus aliquibus semitectis insulis aqua congre
gausque ex circumadiacentibus vicis coequalium hominum 
turmis oh commodum piscationis ultro venientibus sedes sta
tuere sibi, illasque, quod multarum erat urbium nomen imo 
ingentis provincie, vocavere Venetias. Quibus adeo fortdna et 
astutia favit, ut elati audeant nostro evo et maris imperio usur
pare, si possint, et novo nomine vetus delere conantur, a se Ve
netum appellantes quod per longe retro secula a Tuscis Adria
ticum dictum. De quo quoniam sub vocabulo vero, uhi scilicet 
Adriaticum nominavimus, satis ample dictum est, hic repetere 
non curamus. 

URGITANUS sinus est Hispani maris haud longe a Malaca ab 
Urgi oppido quod in eo est nominatus. 19' ' 

URIAS Adriatici maris sinus est, Apulo cinctus litore sub 
Gargano monte, cuius asperum aiunt introitum, et extra eum 
dicunt esse Sipontum, 196 Diomedis opus, ut a non nullis hacte
nus creditum est. 

C • Iam peragratis montibus, silvis nemoribusque lustratis et 
fontibus, lacubus atque fluminibus una cum stagnis et paludi
bus in sinus maris Occeamumque, prout a veteribus traditum 
accepimus, deductis eisque etiam receptaculis perfunctorie de
signatis, in finem laboris assumpti, eo concedente qui rerum 
omnium principium est et finis, devenimus. 

( Nec dubitem quin persepe intervenerit error et reprehen
.. denda crebro compareant: quis enim tanti est ut imperfectus 

yperfectum possit opus componere? Esto (ut ab initio testatus 
iSum), quietis causa, non anxium acremque sed iocosum labo
tCtem assumpsi, a quo ne adversus intentionem meam defatiga
. iter, quicquid ~ memoriam venit, nulla indagine solertiori pe-

racta, concessi calamo. Verum defectus quosdam, qui forsan 
aliena magis quam mea culpa occurrisse non nunquam potue
runt, non aliqualiter purgasse nil esset aliud quam, quod alie
?um est, 1:1eum fecisse crimen. Et ideo advertendum, si sepius 
idem fluv1us aut mons seu lacus, vel quem mavis ex aliis, sub 

: .diversis nominibus vel diversis in partibus nulla ex hoc facta 
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mentione ponatur, aut diss_ident~um ai.:~orum o~us est, aut 
scriptorum, imo pictorum, 1gnav1a c~nt~g1sse po:Ult. 

Auctores cum omnia vidisse nequ1vermt,. r.ela~s credere o~-
t Um fuit· que et si summa cura exqms1vermt vera, fals1s 

por un , .d . d' . . 
tamen aliquando dedpi potuere. E! 1 eo meo tu ~c10 vemunt 
excusandi. Scriptores autem non sic. Co~~~e;ere 1~m ~ud~ 
t celebri officio solum homines exqmsltl mgenn et mtelli-. 
am . ) 1 · 

tes assumi ut satis antiqua (s1 qua sunt testantur vo utlll• 
gen , • · 'b 
na; postea, ne quid incorruptum superesset m terrts, qui ~-
scunque volentibus permissu~ est. Quam ob rem eo devem
mus ut qui lictere seu caracter1s formam apte calam? deducer~ 
noverint illosque congrue invicem iungere, te1?er~r10 ausu, ~ 
aliud intelligentes, se scriptores aude~t profaeri ~ apposito 
pretio scribere quorumcunque volumma; quod etiam, et tur
pius, relictis colo textrinisque perse~e ause sunt e: audent mu
lieres. Et sic, dum potius visa quam mtellecta des1gnant, ~uan
doque vacillante memoria, et non nunquam dum ex non mtelc 
lectis multa superflua arbitrantur e7 auferunt a1;1t casu aut e~
rum permutant iudicio, eo ante alia 1tu~ est 1;1t s1t ortho?raph1a 
deiecta, diphtongi aut sublate aut d:b1t1s private notulis, Pl;11-
ctatio omnis ommissa et signa perdita q;1orum opere loc~t10-
num variationes perdpi consuevere;. ac ~ns;1p:r, op~re t.ah~ 
diminutis aut additis aut permutatis m d1ct1om~us li~ter1s, ali
ter hodie legantur quam veteres illust7e~q1;1e scr1pserm: aucto: 
res necesse est. Et quod longe perruc1os1Us, esto humsmocli 
scriptores advertant se minus recte pinxisse, ne delentes erro
rem maculam operi suo iniecisse videantur ultra pretereunt, 
correctis pulchros preponentes codices. Q1.1;os quidem er~ores 
t i non nunquam admonente grammatica crrca constructlones 

;educantur in rectum, propria aut hominum aut l~co~~' ~~
viorum seu huiusmocli nomina et potis_sime peregrma ruSl clivi
nitas sit in hominibus insita emendar! non possunt, cum du-. 
bium falsa veris iniecerint. . . · 

120 Ex quibus satis adver~i potest ?e necess~tate ~ontmge~e ut 
dum quam mavis rem mmus omnibus cogrutam 11;1xta scnpto0 

rum errores varie nominatam legimus, ex una plur1mas arb1tre
mur et deducti per devia deliremus. Quod, cum presens opu:" 
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sculum totum fere ex nominibus propriis barbaris et peregrinis 
const~t, contigisse non erit mirabile si ex uno fecerim plures, 
seu aliquando de uno in alterurn locum transtulerim. Nec ego 
aliquando coniecturis advertens desistere volui, quin porius 
duo vel tria nomina superflua ponete quam in uno deficere et 
de una re duas vel plures facere malui quam falso inadvertenter 
nomine unam in nullam quandoque convertere. Quod si cor
rectioribus libris quam quos viderim usi lectores advertant, 
sint, queso, ad indulgentiam faciles et emendent. 

Preterea si aliquando fons pro flumine, fluvius pro lacu, pro 121 

stagno lacus vel versa vice hi pro aliis positi comperiantur, non 
mea auctoritate factum affirmo, maiorum imitatus monumenta 
et potissime poetarum illustrium, circa quos plurimum hacte-
nus versatus sum, et quibus licentie multum est. Circa immuta
tionem talium fere scripta suntomnia ('fere' dixi, quod arbitrio 
meo pauca quedam visa aut a fide dignis audita ultra quam 
scripta compererim apposui), nec inficiar: vidi quedam se 
aliter habere quam veterum rationes ostendant, quibus in tan-
tum indulgens fui ut mallem potius eorum auctoritati quam 
oculis ~redere meis. Et hoc dictum velim ne quis putet, eo 
quod dtxerim 'quedam visa', me ob visa antiquitati in aliquo 
derogasse. 

Insuper si equo non incedo passu, nunc scilicet pingui et 122 

·amplissimo stilo procedens, nunc tenui atque macilento, anti-
quis auctoribus ascribatur, quod ampliora de his que exangui 
scribuntur calamo non liquere. Abundantiora vero advertens 

cum certissimum habeam eruditos his non indigere: ru
in ampliorem venerint facultatem, nulla tam lon

demonstratio est que non videatur esse brevissima. 
Sed erit forte qui dicat: si adeo rudes tibi erant animo, cum 123 

fere locorum nomina permutata sint omnia nec aliquid 
const,et antiquum, cur usus non es, ubi opportunitas exegisset, 

Yfnominilms hodiernis? His facile respondetur. Non enim est 
hanc doctrinam tradiderit aut memoriale reliquerit, nisi" 

sint, esto per coniecturas aliqua plura deprehendi pos
utputa quem Perusinum hodie lacum dicimus, Trasime
fuisse coniecturamus, eo quod Flaminium consulem 
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Hannibalem apud Aritium expectasse legimus et e vestigio se
cus T rasimenum lacum conseruisse; et quia lacus alter preter 
Perusinum Aretio propinquus non est, satis illum percipimus 
Trasimenum; et sic de aliquibus fecisse fuerat possibile, 

124 In reliquis potius divinasse necesse erat quam alicuius posse 
imitati vestigium, quod quidem ego non didici. Et si novissem 
libri veterum qui talibus utuntur vocabulis, ad quorum intelli'. 
gentiam opusculum hoc elaboratum est, omnes erant etiam im
mutandi, qui labor erat indeficiens, nec est meum, nec etiam 
honeste alterius esse potest. 

125 Poteras, dicet alter, et nova et vetera posuisse. Iam ultro 
confessus sum me omnia non novisse, que etiam si novissem 
satius forte fuerat scripsisse ut factum est, ut aliqualis labor 
studentium relinqueretur ingeniis, ad hoc ut, dum talia perqui
rendo fatigabuntur, et memoriam firment et illud ad maiora 
subliment, et magis delectentur invento. Et si quedam preter 
materiam aliquando comperiantur inserta, ad auferendumcon
tinue lectionis fastidium factum est. 

126 Sane dum raptim ceptum stadium ad metam cupiens deve-
nire percurrerem, ecce et lauree delectabilis odor oculos meos 
alteram traxit in pattern, et vidi insignem atque venerabilem vi
rum Franciscum Petrarcham inclitum preceptorem meum ho
nesta facie et laurea virenti conspicuum per idmet stadiiln\, 
lento tamen incedentem gradu, non equidem labore attritum 
sed altioribus cogitationibus pressum et celebri atque com
mendabili gravitate deductum. Obstupui aspectu primo, mira
tus quod circa tam infimum limen deduceretur homo sublitnis. 
Inde memor Maronem solitum non nunquam greges per imas 
valles deducete et aliquando Eneam suum etiam supra astra 
transferre, rubore suffusus plurimo constiti et fortunam ante 
alla damnavi meam quod eo me in discrimine deduxisset ut au
ditor ex minimis cum preceptore luctarer; pendensque multa e 
vestigio animo circumvolvi, an item scilicet et inceptum iter 
perficerem aut starem seu potius omnino redirem et pressa 
mo vestigia exturbarem. Occurrebant autem michi 
suadentia redituro, et ante alia datissimi preceptoris 
mitas stili ornatu redimita mirabili et sententiarum por1de1tost, 
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tate plurima stabilis · t · l . . 
1is nimium quantum' ceunmqsuper epiditatde verborum delectabi-

. . ' ue extranea vi t • 
rea not1t1a rerum cuius pl . . d. ea ur materia; prete-
adeo sibi familiar;m noveramut1mt ~md. 1ll iget labor iste, quam 

. . u vi isse omnia t t · se memoria videretur Et h' cl' e enaci servas-
h . · cum is ru 1tas m il . 

ystoriarum penuria m· ge 1. h b f1 ea, st us exoticus, 
b , n um e es et uxa • . 

ant. A quibus persuasu . memoria veme-
s cum tam essem semifl . . 

tum, et ecce proverbium vet . . exus m red1-
"C . . us vemt m mentem . 

ontraria iuxta se posita ma is e1 ,, , quo a1~nt: 
tus fulgoris sui radios quant gm ucescdunt . Et ex eo arbitra-
. . , u cunque e se I · · 

citat1s mee tenebras penetraturos . .c. arissimos, opa-
riores, mutavi consilium t d . passe vid~rt mtuentibus da-
obsequiosus servulus et i::n:ris e~~: ;ev~rertam non pugil sed 
tus sum, volens iubens . a or in ~nem usque deduc
huius expectandum est ~ue~ si quod meritum michi laboris 

opere operi viri incliti ~o~;~:a~:re ;;rores utdsi quid i~ ~oc 
et sua sequatur ta versum amnetur illico 
dem quod m· b nquam ~er~ stansque sententia. Scripsi qui-

uccam vemt· ipse t ( , 
omnia multiplici trutination. cl' au em _si mores novi suos) 
iudicio scripsit scribetque S~ !~desta, omma ponderoso librata 

. . • i qui vero congruum · e 
me scr1ptis, comperiatur di in b . . d , suis conwr
sue. ' v e omtatl et octrine ascribatur 
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NOTA AL TESTO 

Del De mantibus sono noti finora circa settanta codici1 di varia età e di di
versa tipologia. Compresi tra il XIV e il XVI secolo, essi inseriscono il trattato in 
miscellanee di testi più o meno omogenei oppure lo propongono isolatamente; 
sono membranacei (8 mss., tutti del secolo XIV) o cartacei; hanno esecuzione 
piuttosto accurata in. grafia libraria o costituiscono esemplari da studio in feria
le corsiva: insomma, nel loro insieme, attestano attraverso tre secoli la singolare 
fortuna, tanto in estensione quanto in profondità, di quest'opera boccacciana 
poi quasi dimenticata. Tra loro, purtroppo, non è stato finora concesso indivi
duare, come invece è accaduto per gli altri maggiori trattati latini, un mano
scritto autografo; ciò che rende presso che impossibile realizzare con ragione
vole di tempo e di fatiche una vera e propria edizione critica del De 

Per un certo non secondario riguardo è proprio la fisionomia stessa dell'ope
e con essa il metodo e i criteri seguiti da Boccaccio nel comporla, che rende 

questa sconsolata conclusione. Costituito per circa due terzi (in mi
materiale) di nomi propri, quasi rutti toponimi ed etnonimi stravaganti e 

, i "~"'''" nonché, in toto, di notìzie peregrine la cui plausibilità si sottrae a ogni 
e sperimentale, il trattato si rivela, per vocazione, un feracissimo 

terreno cultura delle deformazioni testuali più violente; tanto che, anche a 
conto delle abitudini grafiche non rigorose dell'autore, non vi è pratica
una sola voce che non presenti guasti vistosi: la più parte dei nomi pro-

sono sconciati fino a risultare irriconoscibili, per non parlare di lacune e 

Anche se questi fossero normali incidenti della tradizione manoscritta disce
a valle del De montibus, il loro numero e la loro natura renderebbero dispe

la rituale procedura per la delineazione, sulla base degli errori, di uno 
atto a fissare un testo accettabile. Il fatto più grave, tuttavia, è che la 

collazione dei numerosissimi testimoni non è in grado di riconoscere qua
errori conclamati e varianti si debbano attribuire alla tradizione del trattato 

siano utili ai fini stemmatici) e quali invece siano sviste dell'autore \' 
trasmesse dalle sue fonti. I tipi di fonti utilizzati da B. soggiacciono in

i, per le medesime ragioni, agli stessi incidenti cui s'è accennato per il De 
ntibus: un codex deteriar di Plinio, di. Eusebio-Girolamo, di Servio e cosl 

Sono precisamente 66 (trascurando quelli di cui si ha notizia ma che risul-
o attualmente irreperibili), di cui 53 recensiti in V. BRANCA, Tradizione delle 

di Giovanni Baccacdo, I, Roma 1958, pp. 99-102, e altri 13 in In., Tradi-
11e delle opere di Giovanni Boccaccio, Il, Roma 1991, pp. 55-56. 
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via (ma più in generale di qualsiasi opera antica) è, per quanto riguarda l'ano. 
mastica e in specie la toponomastica, un cimitero di orrori, su cui l'acribia di fi
lologi provetti, dal Quattrocento a oggi, si è affannata e continua ad affannarsi. 
Una verifica non sistematica, di cui il lettore troverà qualche traccia nelle note 
che qui corredano il trattato, ha mostrato che errori e varianti del testo boccac
ciano, a prima vista promettenti per la normale strategia della critica testuale 
risalivano, in realtà, alle sue fonti. Naturahnente non era pensabile una indagi'. 
ne davvero compiuta sulla tradizione di queste ultime: ci si è basati sugli appa. 
rati critici disponibili, assai difformi per criteri ed estensione, quindi su una 
raccolta e un trattamento assai eterogenei dei materiali a monte, per dir cosl 
del De 111011/ibus. Ma si è visto quanto bastava per concludere che in pratic~ 
nessun apparente locus criticus nella tradizione manoscritta del nostro diziona
rio geografico dà affidamento per le esigenze stemmatiche né, in caso dispera
to, autorizza a interventi risanatori anche avvii, 

In seguito a queste verifiche e a queste considerazioni è apparsa come una 
soluzione praticabile quella di stabilire una sorta di vulgata del De montibus ... 
quale verosimilmente fu letta nel secolo XIV exeunte e nell'ineunte secolo xv. Si 
è a questo fine costituito, con criteri indubbiamente eclettici, un primo testo 
provvisorio sulla base di un certo numero di testimoni scelti non tanto per una 
del resto inverificabile maggiore attendibilità, ma come rappresentativi della 
varia tipologia delle testimonianze: si tratta dei codici siglati, nella recensione 
di Branca, B (membr., sec. xv), L01 (cart., sec. XIV) O' (membr., sec. XIV), Vh 
(cart,, sec. xrv), Vre (membr., sec XIV), Vu (membr., sec xv). Questo testo pre
liminare è stato messo a confronto con gli errori o comunque con le lezioni trà
dite delle fonti trascritte da Boccaccio, da noi recuperati per lo più attraverso i 
rispettivi apparatì critici. La concordanza è stata considerata garanzia che il te
sto, per assurdo e scorretto che potesse apparire, era stato cosl voJuto, in per
fetta buona fede e in ossequio ai suoi autori, da Boccaccio stesso. E una proce
dura meramente pragmatica, ce ne rendiamo conto, e poco rigorosa: ma ha al
meno il merito di inquadrare un testo passabilmente sicuro, garantito, per dir 
così, proprio dagli esemplari tutt'altro che felici delle fonti su cui Boccaccio si è 
scrupolosamente documentato (pessimo risulta il manoscritto usato per l'auto
re più largamente presente, Plinio). 

Il principio cosl adottato si rivela di qualche soccorso anche per la scabrosis
sima questione dei criteri grafici. In linea generale, data la connessione crono
logica e sostanziale del De mo11tib11s e della Genealogia deomm, va da sé che, 
anche per la contiguità in cui si trovano le due opere nella presente edizione, al 
trattato geografico si applichino per estensione le regole stabilite da Vittorio 
Zaccaria sul fondamento dell'autografo nella sua edizione del trattato mitogra
fico. A quelle regole, o a loro estrapolazioni analogiche, ci siamo dunque atte
nuti di norma; e ad esse rinviamo soprattutto per la giustificazione di peculiari
tà e anomalie grafiche (quali per esempio hostium, Occeanus, Ytalia e Yndia, 
Boetia, Danes [per Daphne], eccetera), che abbiamo sempre osservato, even
tuahnente anche contro la testimonianza dei manoscritti. Tuttavia quel model
lo non risolve che in minima parte i problemi sollevati da oscillazioni o da usi 
divergenti da quelli documentati negli autografi boccacciani. L'ordine alfabeti-
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co, m cui sono isposti, pur con qualche licenza i I . 
co, mostra che Boccaccio quali h . I , emmr del trattato geografi. 
fronte alla moltitudine dl n . c e s1~~0 e s.u.e personali abitudini grafiche di 
. . om1 propn maudm ed t li . . , 

riporta passivamente le grafi h . e eroe t1 con CUI si misura 
ec etrovane1mano · 'd 11 e , 

tenerne talora i dittonghi ae I scntt1 e e wnti, sino a man-
f. oe, per a tro verso estr . ff 1 

ortogra ico, scrivendo non solo Aects A . ane1 a atto a suo sistema 
punto dall'ordine alfabetico) h, es1s, Laerus eccetera ( confermati ap. 

I . . , ma anc e per esempio B b . 
per ur non s1 trattava di ditton hi, ma cli t· , .11 aes111s. Certamente 
non aveva altra notizia A m ~ . gra le appropriate a toponimi di cui 
I · aggior ragione passivo egli · · 
a toponomastica grottescamente deE d 1 si mantiene di fronte al-

bana che trova in un codice plin' mm~tah e. C~ucaso o dell'Isola di Tapro. 
1. 1. rnno, cos1cc é I criteri g f' · h • eg I app ica coscientemente e p d d ra 1c1 c e m altre opere 

, 1, , 1 . ren en osene la resp bil" à . 
mat ivi per u1 e inefficaci per l' d" d 1 . ansa Il qui riescono 
mo peculiari e quasi irresolubili e ltobrle _e De 111011//bus, ponendo a quest'ulti 

An h . pro em1. · 
e e a questo nguardo si sono ad t I . . 

circostanze in cui non soccorre ? ta.te s.o uziom eclettiche per tutte quelle 
denti editori di opere latine d llvano I cr.1terb1 ortografici già seguiti dai prece-

h e a matuntà occaccia ( 1 d. 
c e presentano la casistic d. na va e a ire nei nomi 
attuata una temperata r~ I. gran lllung: prevalente nel trattato). Si è 
di h, Y, del digramma ph uz10ne a e wrme normalizzate, con l'uso 

. 11 , eccetera quando a ciò è p . 
presenti ne a tradizione cieli e . . . arso autonzzassero 

11 d' . e rontr e, m mmore misur . ne a tra 1210ne manoscritt d I D . a e con maggiore 
altre concordassero). Si noti' h a e e monttbus (specie quando le une e 
. . fl . e e queste forme quando • . , . I 
mm uent1 per ]' ordine alfab . . : siano m1z1a i appaio-

etlco. per esempio Ph , I ' 
sequenza F- (ma Ae- va nat r 1 , . e rego armente inserito 

registrate forme che nella grafi: ren;e chn A-; ilme?tre con E- e sotto E- so
li lettore non può dunque asp tt c a.ssd1~a anno dittongo iniziale). 

d 11 e arsi 1 trovare nella I d' . 
// :,cw.mrria1nza e , ortografia boccacciana n, t nos ra e 1z1one una te-

della tradizione indiretta di' 1 1 ' . e, .anta meno, un documento atten-
., . a um scrittori classi i M il D 

ancor p1u d1 altre opere latine d" B . il c · a e 111011tib11s 
suo di d' 1 occaccw, nostro autor I · . eru 110 maturo, lasciando allo se . . . e ne vivo 

sua ncerca di notizie e quelli d 11 1 1 b ope;t0 I smgolan meccanismi 
e a oro e a orazione se d . 

. centenaria ma paragonabile semm . co? o una tecnica 
Più che altro a mettere in luce ues . a1 .a q.uella d1 un meticoloso 

troppo scarne, sebbene numero q 11 asRett1 mtrano le nostre annota
e di regola limitate all'individ se,_ per cost1tuire un vero e proprio com

nel De mo11tib11s (senza quindi . du~z10ne 1elle sole fonti reahnente utilizza
non riguardino in senso strett! i: ~;: a . •!cuna discussione di problemi 

almeno per un settore parziale P[t~ione. del trattato) in modo da 
boccacciane. , un su 1c1ente mventario di letture e ca-
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Non si ritiene opportuno registrare particolarmente qui le opere antiche e 
medievali utilizzate e citate nelle chiose, giacché è verosimile che per il tipo 
particolare di lettore esperto cui si rivolge la nostra modesta fatica di annotato
ri riescano volta per volta trasparenti sia i rimandi, parcamente abbreviati, alle 
rispettive fonti, sia i riferimenti sottintesi alle loro edizioni più autorevoli, o più 
usitate, o sole disponibili (e, occorrendo, ai loro apparati di varianti). Si è se
guito il criterio di usare il semplice nome dell'autore quando questo riuscisse 
.,,,ttì,•ìe,,te a individuare anche l'opera (per es. Livio, Plinio, Vitruvio ... ); di 
scorciare il meno possibile i titoli, dove fosse invece necessario indicarli, cosl da 

facilmente riconoscibili a prima vista; di aggiungere o sostituire, in al
casi, ai consueti numeri di libri, capitoli, paragrafi, versi, e cosl via, quelli 
pagine delle edizioni di più ovvio o di più comunemente accreditato rife-

rimento, se ci è parso che ciò giovasse a ritrovare con maggiore facilità passi di 
opere non altrimenti, o solo malagevolmente, distinguibili. 

Le note, di norma, non mirano a chiarire né a discutere questioni di geogra
antica o moderna, di mitologia, di letteratura e di storia, e dunque tacciono 

bibliografia pertinente, giacché agli occhi degli specialisti cui non posso
non rivolgersi oggi le pagine del De montibus tutto ciò riuscirebbe super
e persino indiscreto. Si è cercato invece di rappresentare, anche con una 
minuzia, i presupposti metodologici e i procedimenti filologici adottati da 

nel suo lavoro erudito, e di valutarne la qualità, l'efficacia e gli esiti. 
Per considerazioni analoghe circa la fisionomia del lettore ragionevolmente 

orevedl1b1le si è volentieri rinunciato alla traduzione, del resto assurda anche 
altri riguardi. 

Per gli aspetti generali di quella parte dell'opera del B. che più si riconduce 
interessi filologici ed eruditi della piena e tarda maturità dell'autore ci sia 
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poi consentito di rinviare ali' ampia bib~ogr_afia d~tribuita ~ei vari_ tomi ~ella 
presente edizione di «Tutte le opere di Giovanni Boccaccto», e m specie a 
quella che correda sempre per cura dell'e~pertis_simo Vittorio_ Zaccaria i libri 
De mulieribus claris e De casibus viroru/11 illustnum, nonché, m questo stesso 
volume le Genealogie deorum gentilium. Per qualche più particolare contribu
to sul De montib11s si vedano: A. HoRTIS, Accenni alle scienze naturali nelle 
opere di Giovanni Boccacci e più partic~larmente del _li~ro De_ 11'.onti~us, ~i/vis 
etc., Trieste 1877 (estratto dal «Bolletttno della Socteta Adriatica di Scienze 
Naturali», m, 2); In., Studi sulle opere latine del B., Trieste 1879, pp. 229-257 e 
passim· M. PASTORE STOCCHI, Tradizione medievale e gusto umanistico nel "De 
,nontibuf' del B., Padova 1963; G. BocCACCIO, Dizionario geografico ... Tradu
zione di Nicolò Liburnio, a cura di G. F. P/\SINI, Torino 1978; D. DELCORNo 
BMNC/\, B. e le storie di re Artù, Bologna 1991, specie pp. 115-126; M. PASTO
RE STOCCHI La C11ltura geografica dell'Umanesimo, in AA. VV., Optima heredi
tas. Sapienz~ giuridica romana e conoscenza 1ell' eC11me,1e, Milano ~9?2, pp. 
561-586; Io., Ermolao Barbaro e la geografia, m AA. VV., Una fam1glta vene
ziana nella storia: i Barbaro, Venezia 1996, pp. 101-116. 

NOTE 

[l.] DE MONTIBUS 

. 1. L'inciso anacolutico "aliquali ... cupiens" costituisce una sorta di nomina
llVO assoluto, costrutto frequente nella prosa latina di B.: v., subito sotto l'in-
ciso analogo "nil agentes". ' 

2. Esempi di "otium non quo evanescit virtus, sed quo recreatur", raccolti 
da V AL~RIO_ MA~SIMO, 8, 8, ext. 1 (Socrate) e 8, 8, 1 (Lelio e Scipione: ma si 
tratta di Lelio Minore e di Scipione Emiliano). 

3. EUSEBIO-GIROLAMO, Onom. 90, p. 21 K. 
4. EusEBIO-GIROLAMO, Onom. 89, p. 17 K. 
?· I _mss. veramente recano idem, e cosl, forse, ha scritto B. adottando dap

pr~~ il genere neutro "una sola e medesima cosa", ma trascurando poi di ri-' 
stabilire la concordanza con mo11te111 che segue . 
. 6. _PoM~ONIO ,;"11:LA, l'. 27. Nel tratto "et ex Occeano ... dictum est" si con

sideri sottmteso fuisse divisum": "e che dall'Oceano fu diviso quel mare che 
etc.". 

7. PLINIO, 4, 32 (" Aeantium"). 
8. PLINIO, 4, 6. 
9. SERVIO, Aen. 8, 678. 
10. LIVI~, 3_2, 23, 10 "Promunturium Iunonis quam vocant Acraeam". B. ha 

I epiteto della dea per un toponimo. 
11. Cre_do si tratti qui del monte (o meglio, promontorio) "Aeantium", cui 
ha dedicato una v_oce secondo la lezione deformata Aca11ti11s (v.), e che ora 

t'.Yiee<~nclo un testo diversamente guasto, è identificato a torto con il mont~ 

12. PLINIO, 4, 25. 
13. OROSIO, 1, 2, 40. 
14. Cfr. IsmoRo, Etym. 14, 8, 6. 
15. Qu_esta ass?~da ~ol?~ia~ certo ~on antica, potrebbe essere suggerita 

fo~tr per nor mverificabili ( Pronapides", Paolo Perugino) che collocava, 
sugli Acrocerauni il curioso mito cosmogonico della "solis creationem" rife
da B. in Gen. deor. 1, 7. 

PLINIO, 3, 97. 
17. POMPONIO MELA, 2, 48; cfr. PLINIO, 4, 11. 
18. Questa localizzazione non consta dalle fonti a me note. 
19. PLINIO, 4, 25 ("Hadylius" edd.). 

LIVIO, 38, 18, 8. 
, LATT~zro PLACIDO, Theb. 3, 461, dove il toponimo "Aphesas" compa

all accusativo, 
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22. PLINIO, 4, 17. 
23. Oltre ai luoghi citati nelle note precedenti cfr. LATTANZIO PLACIDO 

Theb. 3, 633. ' 
24. PLINIO, 5, 83. 
25. Vnno SEQUESTIIE, 235. 
26. Toponimo non identificato. 
27. VIBI0 SEQUESTIIE, 229. 
28. SERVIO, Aen. 3, 703 e 704. 
29. EusEBIO-GJRoLAM0, Onom. 87, p. 13 K. 
30. Cfr. GrusTIN0, 43, 1, 6 "Evander ... cui Faunus et agros et montem 

quem ille postea Palatium appellavit". ' 
31. GoFFKED0 DI MoNM0UTB, Hist. regum Brit., 27 ("Agned"). 
32. In PLINIO, 5, 32, che qui B. ha sott'occhio, non è menzione di un pro

montorio "Al", ma alcuni mss. pliniani deformano in modo simile le cifre.ro, 
mane postevi a misurare alcune distanze. 

33. PLINIO, 3, 63. 
34. SERVI0, Aen. 1, 270 e 3, 390. 
35. PLINIO, 5, 75 ("Ptolemais, quae quondam Acce" edd.). 
36. VrnIO SEQUESTIIE, 226. 
37. PLINIO, 4, 36. 
38. Cfr. PAOLO DIACONO, Hist. Rom. 1, 17, 
39. Questo commento di B. richiama l'ambientazione di Dee. 5, 3. 
40. PLINIO, 5, 140 ("montes ... Olympum"). 
41. PLINIO, 5, 113 ("Aulocrene", "Maeander"). 
42. Cfr. PLINIO, 3, 47 e POMPONIO MELA, 2, 76. 
43. Cfr. POMPONIO MELA, 2, 73 "usque in Thraciam penetrant''. 

44. Cfr. LIVIO, 21, 37, 2. 
45. EusEBio-GmoLAM0, Onom. 123, p. 171 K. 
46. PLINIO, 5, 80. 47. PLINIO, 5, 91, menziona il "sinus Issicus" e poco oltre la città "Tarsos". 

B., sfavorito da una lezione pliniana assai guasta, ha equivocato. 

48. PLINIO, 6, 10. 
49. POMPONIO MELA, 1, 105. 
50. GoFFIIEDO DI MoNM0UTB, Hist. regum Brit. 104 e 127: secondo cui il 

nome dd monte deriva dal "coenobium Ambrii abbatis", che vi sorgeva. 
51. CURZIO RUFO, 8, 10, 19, scrive "in avios silvestresque montes": B. ha let-

to "Amios", vedendovi un toponimo. 
52, POMPONIO MELA, 1, 70. 
53, PLINI0,5,2, 54. POMPONIO MELA, 1, 25-26. Dove nella voce si fa riferinrento al principa-

to di Nerone, Pomponio Mela scrive semplicemente "nunc": il particolare va 
notato perché inrplica che B. collocava il cosmografo, con sufficiente approssi-
mazione, intorno alla metà dd I secolo d. C. 

55. PLINIO, 13, 95. Plinio scrive solo che il monte "laudatissinrum dèditci-
trum": il cipresso vi è menzionato più sopra ad altro proposito, ma B. deve 
aver letto frettolosamente. 

NOTE 

56. POMPONIO MELA, 1, 77. 
57. PI.mm, 5, 68. 
58. LIVIO, 39, 2, 2 ("Auginus": che la lettura . 

pare confermato dall'ordine alfabetico). scorretta nsalga a B. stesso ap-

59· Il lemma appare assai deformato e · d' . . ,. 
60. EUSEBIO-GIROLAMO, Onom. 89, ~- ~; ~esce ifficile 11dentifi.cazione. 

61. ISIDORO, Etym. 9, 2, 49. ' 
62. EusEBIO-GIROLAMO, Onom. 89 p. 19 K 
63, PLINIO, 4, 6. ' . 
64. Si tratta di una notizia confusa rob bi! , smo da VIRGILIO Bue 6 65 "A .' P a mente ncavata per autoschedia-

3, 11 "Aonio rediens. d~ducamonast~ mMontes ut duxerit una sororum" e Geo. 
eh . Il d ver tee usas" dove pe lt S . 

e si a u e appunto all'Elicona mon d !l'A . ra ro erv10 precisa 
PLACIDO, Aeh. 1, 10. ' te e orna. Cfr. anche LATTANZIO 

65. La localizzazione è evidentemente s 
chiosa medievale ai luoghi virgiliani . t . collrretta, e forse dipende da qualche 

66. PLINIO 4 73 "attollit c1 Sat1 ne a nota precedente. 
' , ur monte aoce" 

67. ISIDORO, Etym. 14, 8, l3. · 
68. I mari "Inferum" e "S ,, . . driatico. uperum sono rispettivamente il Tirreno e l' A-

69. Cfr. ORAZIO Carm 1 18 2· e ill V .. anche la ~oce Cati!lus' m~. at O sarebbe stato il mitico fondatore di 

70, Pmché Terracina e Gaeta si tro • descrive lo sviluppo dell'Appeno· dano P:? a settentrione di Teano, B., che 
in effetti menzionarle prima. mo a nor -oveSt a sud-est, avrebbe dovuto 

71. Presso VIRGILIO, Aen. 3, 400-402 h . 
corda la tradizione secondo cui· Id ' c e q~i B. sembra aver presente, si ri-

i , d . omeneo re d1 Creta avebb · ·1 s I 
a ron az10ne di Petilia vi è attrib , . . e mvaso 1 a ento, 

72. Pur ispirandosi forse a PLINIO ulta pmttosto a F~otte_te. 
<>pen.nttlo in modo so t • I : 3 • 48, B. ha desmtto il tracciato del!' Ap 

s anz1a ment~ originale in buon , · dirette dei luoghi. ' a parte attmgendo a cono-

73. PLINIO, 5, 23. 
74. PLINIO, 5, 104 ("Aphrodisias" edd 1 alcuni mss, pliniani). ·• ma a grafia Aprodisias compare già 

75. Forse B. allude a VIRGILIO B 2 24 (I cfr. anche LATTA;ZI~cp ' uogo, peraltro, di controversa in-
erva, STAZIO, Theb. 2, 239. LACIDO, Theb. 4, 463; e, per l'accenno a 

76. SERVIO, Bue. 2, 24. 
77. Cfr. PLINIO, 4, 6. 
78. VIBJO SEQUESTRE 221 
79, EUSEBIO-GIROLA~O, 0110111. 82-83 pp 3-5 K 
80. PLINIO, 4, 55. ' ' ' 

' 81. Vrnrn SEQUESTRE, 233. 
' 82· PLINIO, 4, 113 "Artabrum" m f S gono appunto Olisponense. ' a e r. OLINO, 23, 5, dove alcuni codd. 

83· OROSIO, 1, 2, 43 "Oscobares". 
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84. SOLINO, 45, 4. 

85 OROSIO, 1, 2, 41. V. la voce Cariobarzane: mo. 'd' . le edd. leggono 
. V S Q ESTRE 222 secondo la lezione tra Ila. 86, IBIO E U ' ' 

"Ariusius" · B 5 71 (ed è notevole che B., pur senza trarne esplicita-
87. Da SERVIO, 11

:· ' t tuale abbia messo in parallelo le due testi-seguenze d1 carattere es , d' , . . 
men'.e con . . d' V'b' nonostante la forma abbastanza 1versa m cui Vl momanze d1 Serv10 e I 1 io, 

leggeva il toponimo)· 5 96 "in monte Arpendum": si tratta di una città 88. Framtende PLINIO, , 
n monte innominato. A 

posta su u 1 ff . 1 ni codici pliniani recano sub monte reago, o 89 PLINIO 6 8 ne ett1acu 'A ,, "M 
· '. ' · d li dd leggono rispettivamente ' rgeo e aza-

Atargao, e Mm~~'; ove g i;a d.al luogo parallelo di Solino utilizzato per la 
cum": l'ipotesi e .,_ s~gger rretta anche se in questo come in altri casi 
voce Argeus mo. (v.), e unque c?. ri~ oscillazioni nella toponomastica piut-

l h' li sembra pensare a ongma . d Il r . 
ana og 1 eg . . 1· d tt si nella tradizione manoscntta e e ront1. tosto che a vananu testua 1 pro o e 

90. PLINIO, 4, 21.("A . . ,, edd ma la lezione Artemius compare in ta-91. PLINIO, 4, 17 rtemmus ·, 

luni mss.). . d f rmato e non identificabile: è verosimile che B. 92, Il topommo appare e o 
abbia letto male o frainteso la sua fonte. 

93, VIBIO SEQUESTRE, 224, 
94 PLINIO, 4, 17, Il' · 

· 1 2 93 dove il nome compare a accusativo, , 
95, OROSIO, , , i d , dipende la prima parte della presente voce 
96, Veramente dOros)10, apa~t~ appunto come di un monte della Mauritania, (cfr la nota prece ente , ne 1 . , 

per~iò non si comprende l'accenno di B, ad a tr1 autor1. 
97. LrvIO, 32, 5, 11. 
98, PLINIO, 5, 35. 
99, PLINIO, 5, 10, 
100, PLINIO, 5, 6. 
101. SOLINO, 24, 10, 
102. PLINIO, 5, 7. 
103, PLINIO, 5, 14. 

Cf V o 6 7 6 e ISIDORO, Etym, 13, 21, 7, 
104. ;_· PITRUVI 4' 37 ~he è la fonte principale dell'intera voce, con le mo, 
105 Crr, LINIO, , ' 1 Il t g enti 

dilich~ e le integrazioni che saranno segna ate ne e no e se u , 

i~~: r~BI~u;E~:::e:; 2;~~re sono fornite rispettivamente da ISIDORO, 
Etym. 14, 8, 10 e SOLINO, 11, 33. 

108 Cfr. POMPONIO MELA, 2, 31; SOLINO, 11, 33. I p 4 37 e in 
' M LA 2 32 · SOLINO 11, 34, n LINIO, > 

P ,109, ~frM.Peola~:oe~~ legEgo~o Acro~hoon, in,Solino Acroton: ma il toponimo 
ompomo · , d' . , 

è variamente deformato nelle rispettive tra 1210m mss, 
llO. PLINIO, 4, 15 (" Acritas"). 

NOTE 

111, OROSIO, 1, 2, 94 ("Abennae" edd., ma il toponimo appare deformato 
nei mss. di Orosio), Si tratta della rupe di Abila. 

112. Fin qui da SERVIO, Aen. 7, 657, che riferisce le varie opinioni (ma Ser
vio scrive che i Sabini nominarono il colle "ab Avento, fluvio provincia e suae", 
non da un monte come scrive B.), 

113. Per queste altre etimologie cfr. V ARRONE, De !ti,gua Lat. 5, 43. 
114. Reminiscenza diretta di ORAZIO, Cam1, 2, 6, 18-19 "et amicus Aulon / 

fertilis Baccho". 

115. Cfr, L~TTANzro PLACIDO, Theb. 2, 292, 

116, GOFFREDO DI Mom.1ourn, Hist, regttm Brit., 17 (il toponimo vi è men
zionato a proposito dell'itinerario dell'eroe eponimo Brutus da Troia ad Albio
ne), Cfr, OROSIO, 1, 2, 92 "Uzarae", 

117, EusEBIO-GmoLAMO, Onom. 106, p. 55 K.: B. sembra disorientato dal 
lemma di Girolamo, che forse consulta in una lezione guasta non congruente 
con quanto scrive la Bibbia, Iud. 3, 3. 

118. Livio, 29, 31, 7-10 ("Bellum": ma Ba!b11111 è lezione attestata), 
119. LIVIO, 39, 2, 7. 
120 Lmo, 35, 27, 13. 
121. PLINIO, 5, 78, 

122. Vrnio SEQUESTRE, 237. B, non sembra accorgersi che il lemma di Vibio 
va riferito al Vesuvio, detto talora in greco "Bébios" o "Bésbios": d'altronde la 

identificazione gli era resa meno ovvia dal fatto che al suo tempo il 
appariva spento (cfr. la voce Vesev11s mo. e le note relative). 

EUSEBIO-GIROLAMO, 0110111, 123, p. 169 K, 
124, SERVIO, Aen, 9, 81 e 6, 784. 
125, EusEBIO-GIRoLAMo, Onom, 83, p. 5 K. 

126. PLINIO, 5, 28 (dove le edd, leggono "Borion": cfr. poco oltre la voce 
1110,, redatta secondo altre fonti). 

127, GIRALDO CAMBRENSE, Topogr, H1b, 1, 7 (dove i nomi dei fiumi sareb
"Bladina Eoyrus Suirus"). 

128. VIB!o SEQUESTRE, 238. 
129. SOLINO, 27, 7; cfr. ISIDORO, Etym, 14, 7, 7. 
130. PLINIO, 3, 5 ("Bruttium" edd., in un contesto ove si parla dell'estensio
del Mediterraneo dalla Spagna alla Calabria, "a Calpe Hispaniae ... monte 

Locros, Bruttium promunturium", Ma Bmt/1111111 è lezione di taluni 
che ha fuorviato B,), Cfr. la voce seguente. 

POMPONIO MELA, 2, 68. 
Cfr, ANONIMO RAVENNATE, 1, 3 e 3, 7-8. 
PLINIO, 4, 24. 

Cfr. FLAVIO GIUSEPPE, Ant, Iud. 4, 8: si tratta del "Gibalos", 
135. EUSEBIO-GIROLAMO, Onom, 128, p, 71 K. "Gaas", 
136, SOLINO, 11, 6. 

137, PLINIO, 3, 35 ("Caenia" edd,, ma nei mss, compaiono varianti quali Ce
e simili, che sconsigliano l'ovvia correzione nel testo di B.), 

138. PLINIO, 4, 63 ("-phe-" edd., var, -pha-), La grafia parzialmente clas~ic/1 
(mentre, secondo le convenzioni grafiche preumanistiche e l'uso del B., 
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· · bb Eubee) è attestata insieme con Euboie anche nei mss. trecen-ct s1 aspettere e infl d II 1 · 
h. del De montibus e sembra risalite al B. stesso, per usso e a eztone tesc1 .. fedi fib · tràdìta presso la fonte (per attestaztont autogra questa gra a occacctana 

cfr. anche Gen. deor. 10, 24, 1 e 10, 59, 2). 
139, SERVIO, Ae11. 9, 260. 
140. PLINIO, 6, 147. 
141. LIVIO, 38, 38, 9 "Calycaduum". 
142. LIVIO, 36, 15, 10. 
143. Cfr. PLINIO, 6, 72. 
144. POMPONIO MELA, 2, 95 e 1, 27. Per quanto segue cfr. VIBIO SEQUI!-

STRE, 251. . d e t 1• m n Uti' • 145. PLINIO, 4, 58 ("Criu Metopon", variamente e1orma o ne a oscr 
pliniani). 

l46. PLINIO, 6, 134 ("Messabatene" edd.). . . " " 
147. PLINIO, 5, 129 (" Acamanta" edd., accusattvo dì Acamas ). 
148. POMPONIO MELA, 2, 34 ("Sane" edd.). , . 
149. GERVASIO DI Tu.BURY, Otia imp., I, p. 982 L., dove 1 editore legge 

Cavagum. 

150 PLINIO, 3, 145. 41 42 d' · · 
151: Tutta la voce dipende da VARRONE, De lingua 1:'1'· ~•. : '. 1 ~rt-

roduce la lezione tràdìta evidentemente guasta e poco mtelligibile: m ~ru:ttco. 
larp 1 igh finali "quod post aedem ... scripti" sono, presso la fonte, dì lettura 

e e r e C 1,. · etturale · d. · t rpretazt' one assai controverse. on mtegraz1one cong murz 
e I m e b "il e eh di t il · ~ e • ,.,_ li dd dì V arrone intendereb ero: ratto e e ro temp10 -...,aturn11...- g e • . . . . . • · · eh' 
dì Saturno, nelle leggi per le costruziom dì pr1vau, 1 n:-= poster1or1 sono lii• 

· · s turn11"" Ma il testo passivamente trascritto da B. non dà senso matl muri a • 

accettabile. · · e z · · · 
152. PLINIO, 5, 83 ("Capotes"); SOLINO, 37, 1. Le varianti atopen e 1w11a 

compaiono in rnss. di Solino. 
153_ PLINio, 3, 84. • c d 
154. EUSEBIO-GIROLAMO, 0110m. 83, p. 5 K. prop~er °'.ont~m ar ueno

rum". Si tratta di una popolazione dell'Armenia, nel CUI terr1tor10 la fonte col
loca l'Ararat: B. ha frainteso. . . bb , 

n. •• - 5 23 Il lemma infrange l'ordine alfabetico, e s1 sare e tentali 155 .... ,.,mo, , , 
dì credere che B abbia scritto Cardidum. 

156. PLINIO, 21, 79. La fonte parla in realtà di \J1l "miracul~m mdlis", ma è 
la 1 · asta "tollis dì cui B ha fatto un predicato del monte attestata ez10ne gu ,,, • · . . . 

(" dal dolce declivio"). Non interveniamo sulla forma atlt~gant, ~mtatt1cament_e 
1 dl't ma ben attestata dai mss. del De mo11ttbus, ritenendo posst-per o meno ar a d 'd · l"-"- · · 

bile una svista del B. stesso, che forse, prima dì ec1, em P;1" 1Illll1111Va, aveva 
avuto in mente un costrutto del tipo "aiunt quod attmgant , . . 

O 1 2 41 (" Arinbarzanes"). Da notare che alle voct Anobarn-157. ROSIO, , , d , :fi la 
nes mons e Caucasus orientalis mons, basate sulla me esuna onte, compare 

grafia corretta, ("Gar' · ") 
158. Eusebio-GIROLAMO, 0110m. 126, P· 65 K. = · . , , 
159_ PLINIO, 6, ll0. Il promontorio non ha nome presso la fonte, che recita. 

NOTE 

"A promontorio Carmanis iunguntur Harmozaei [ var. Arm-] ... Ibi portus Ma
cedonum et Arae Alexandri in promunturio". 

160. Cfr. 1 Reg. 19, 42. 
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161. PLINIO, 5, 75 ("Candebia"), con il probabile concorso di IsrooRo, 
Etym. 16, 16, 1-4, che a sua volta trascrive PLINIO, 36, 190-192. V. anche Belus 
f/uvius. 

162. EusEBIO-GIROLAMo, Onom. 110, p. 119 K. 
163. Non identificato. 

164. GREGORIO MAGNO, Dia!. 2, 8, La sintassi appare molto impacciata, e 
sebbene anche in altri luoghi del De montibus si incontrino distrazioni e co
strutti anacolutici non meno vistos~ è possibile che qui B. avesse scritto per es. 
« cuius post fanum destrucrum •. 

165. PLINIO, 6, 136 ("Seleucia et Sostrate" edd.), 
166. PLINIO, 5, 79-80. Le grafie dei numeri romani, che implicano misure 

esorbitanti, sono attestate cosl anche nei mss. pliniani. 
167. PLINIO, 5, 65 e 68, 

168, SOLINO, 38, 12 (cfr. PLINIO, 5, 99; OROSIO, 1, 2, 50), 
169. Per questo monte inesistente cfr. Vmro SEQUESTRE, 255: è una inter

pretazione scorretta di VIRGILIO, Geo. 3, 291-293, dove in realtà si allude alla 
fonte Castalia. 

170. OROSIO, 1, 2, 9 e 88. B. omette la localizzazione in Cirenaica. 
171, EusEBIO-GIRoLAMo, Onom. 109, p. 115 K. ("Catatachrysea, id est ad 

aurea"). · 
172. Cfr. SERvro, Aen. 7, 670 e 672. 

173. Si tratta dì OROSIO, 1, 2, 36-47: tralasciamo dì segnalare le numerose 
deformazioni della toponomastica orosiana nell' excerptum del B. 

174. Etimologia probabilmente desunta da ISIDORO, Etym. 14, 8, 2. 
175. Fraintende Orosio, che scrive: "Oscobares, ubi Ganges fluvius oritur 

et laser nascitur ["si produce il silfio"]" 
176. La grafia "Imavus" è in Orosio; per quanto riguarda l'altra grafia v. la 

voce lmabus mo. 
177. Cfr. per es. PLINIO, 5, 97-98. 
178. SERvio, Aen. 3, 553. Cfr. la voce Au/011 mo. 
179. PLINIO, 5, 97. 

180, V ARRONE, De lingua Lat. 5, 46 (secondo il testo tràdito; ma "Vibenna", 
"Tatium regem" edd.), Per ciò che segue si avverta che secondo le fonti anti• 
che Ennio abitò sull'Aventino (cfr. GIROLAMO, Chron., a. 1777, 240) e una sua 
dimora sul Celio non pare attestata. Tra i mss. del De mo11tibus, 02 annota in 
marg.: "alibi dicitur in Aventino"; Vre pone a testo: "habitaverit, alii dicunt 
quod habitavit in monte Aventino". 

181. POMPONIO MELA, 3, 9. 
182. POMPONIO MELA, 2, 107. 
183. PLINIO, 3, 73. 

184. SOLINO, 10, 17 ("Ceras Chryseon"), 
185, POMPONIO MELA, 2, 54 e 1, 109, 
186. PLINIO, 4, 30 ("Cercetius"). 
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187. VARRONE, De lingua La~ 5, 50p. 1 p 906 L. (cfr. GOFFREDO DI Mm,-
188. GERVASIO DI TILBURY, " t1a 11n ·:, , · 

Hist regum Brit.' 128 Killarus ). . h G d 
MOUTH, · f 5 l00) Quanto segue (per cu1 v. anc e en, eor. 

189. PLINIO, 2,236 (e c r. , · 8 
4, 24) è desunto da SERVIO, Aen. 6, 28 . 

190. SERVIO, Aen. 3, ldld. " pido Cariae [ma è anche attestata lavar, 
191. PLINIO, 2, 205 (e . cum op 

Carife]"). 
192. PLINIO, 5, 115. 
l93. SERVIO, Geo. 1, 335. 
194. PLINIO, 2, 167. d V LIO Aen 7 697 "et Cimini cum monte 
195. Deriva direttamente a IRGI ' . ' 

lacum". 
196 SERVIO, Bue. 6, 3. 
197. LATTANZIO PLACIDO, Theb. 1, 701. . 

· 5 116 ("mons Mimas" var. Mma). 
198. PLINIO, , 7 10 "d' itu~ Aeaeus" dove i mss. recano F;theus. 
199. Cfr. SERVIO, Aen. , ic ' 

200. SERVIO, Aen. 3, 386 ~;h 10·. Amphìsa manus scopulosaque Cirrha / 
201. LUCANO, 3, 172-173 ocat1cas e" i'ncrodato con lsIDORO, Etym. 14, 

· mìsit desertus u roqu , 
Parnasosque 1ug~ . bbe il nome di uno dei due gioghi del monte Parna-
8, 11 secondo cui Cirra sa~e 18 36 he B ha qui senza dubbio presente. La 
so: cfr. DANTE, Par. 1, 1 . e ' _c e.una città e non lontano da essa era 

. h " . ata da Lucano era mvec ' f L "Cirr a menz1on l , " d tto "Cirrhaeus" dai poeti (c r. UCANO, 
Delfi il cui celebre oraco o e perc10 e 
1, 64'; 5, 95; e LATTANZIO PLACIDO, Theb. 3, 474). 

202. POMPONIO MELA, 2, 40 

203. IsrnoRO, Etym. 14,082, 31013. 1 hìosa dì Servìo ad loc.; LATTANZIO PLA-
204. VIRGILIO, Aen. 4, 3 - e a c 

CIDO, Theb. 2, 80. 
205 Cfr Gen. deor. 3, 22, 19. 
206: VI~IO SEQUESTRE, 242 ("Cytorus" edd.). 

207. SOLINO, 44, 1. "C ,, dd var Cytl'ia). 
208. POMPONIO MELA, l, 83 4( 6J~~D:ios -~dsu~gìt Cynthio monte", dove la 
209. Allude forse _a PLINIOd, E' t nei mss.: ma in ogni caso si tratta di 

lezione compare variamente e orma a 

tutt'altro. "l D . ,, edd ma è attestata la variante Cla-
210_ PLINIO, 6, 46 ( 0 cus aremm ., 

reiwn). 
21 1, Vmm SEQUESTRE, 245, 
212 PLINIO, 3, 96. 60 L 

· G nr TILBURY Otia imp., 2, P· 7 · G 
213. ERVASIO r '. cl' "C rdyaei" menzionati da FLAVIO !U· 
214 Forse è una derormaz1one 1 o ' 

· A I Itid 1 3 6 (ma si tratta di un popolo). 
SEPPE, 11 , · ·, , ' 

215. PLINIO, 2, 2366(."C 1· " edd ma è attestata lavar. Colaicum). 
216. PLINIO, 6, 8 o iacum" ., . " 
217. PoMPONJO MELA, 1, 104 Caramb1s . 

NOTE 2047 

218. Livio, 36, 30, 4. 
219. Cfr, Vrnm SEQUESTRE, 248 "Coras item Tiburti", che B. integra inter

pretando VIRGILIO, Aen. 7, 670-672. 
220. EusEBIO-GIROLAMO, 0110111. 112, p. 173 K. V. anche la voce Sinai mo. 
221. POMPONIO MELA, 1, 72-76. Dove B. scrive "ubìque pubentibus lucìs", 

le edd. dì Mela recano pende11tib11s (cfr. anche SOLINO, 38, 7), e la suggestiva 
variante attestata da B. non vì appare registrata. 

222. Vrnm SEQUESTRE, 254, e cfr. PLINIO, 21, 31. Per l'etimologia cfr. Isrno
RO, Etym. 17, 9, 5: peraltro non vì si dice che il croco diede il nome al monte, 
bensl che "crocum dictum ab oppido Cilicie qui vocatur Corycìum". 

223. Ps. ARISTOTELE, De mirab. a11d. 166 (si tratta del monte "Othrys", per 
cui v. la voce relativa, desunta da un'altra fonte). 

224. SERVIO, Aen. 3, 167 "Corythus"; cfr. SERVIO, Aen. 1, 380; 10, 719, etc. 
225. POMPONIO MELA, 3, 41 "ex radice Coraxici montìs", ma è attestata la 

lezione Corxici. 
226. PLINIO, 4, 15 (è nome di città). 
227. PLINIO, 5, 140. 
228. PLINIO 6, 17 "promunturium Crunoe, a quo supercìlium arduum te

nent Toretae": l'excerptum del B. deforma il toponimo e priva di significato il 
suo contesto. 

229. PLINIO, 6, 55 "Chryse". 
230. PLINIO, 5, 91 "mons Crocodìlus, Portae [var. parte] Amani fluminìs" 
231. PLINIO, 4, 60 "Corycus [var. Crocus]". 
232. LATTANZIO PLACIDO, Theb. 4,238. 
233. GrusT1No, 12, 7, 9 "[Alexander] montes Daedalos regnaque Cleophi

reginae petit" (cfr. OROSIO, 3, 19, 1). 
234. Forse B. ha trovato cosl deformato (in un ms, di PLINIO, 3, 103?) il no-

del monte "Garganus". 
235. Ps. ARISTOTELE, De mira b. aud. 104, L 
236. SERVIO, Aen. 3, 171 
237. Notizia desunta da SOLINO, 11, 6, che però parla del monte "Dìctyn-

SERVIO, Geo. 4, 152, 
PLINIO, 4, 66, 
LATTANZIO PLACIDO, Theb. 12, 224. Si allude alle mutilazioni che i sa

di Cìbele sì inflìggevavano durante i riti. 
241. PLINIO, 5, 129 "Clidas" (var. Dinareta). 
242. PLINIO, 3, 141. 

Cfr. ISIDORO, Ety111. 17, 9, 29 "Dieta mons Cretae, ex quo dictamnum 
nomen accepìt". 

VrnIO SEQUESTRE, 257. 
LATTANZIO PLACIDO, Theb. 3, 106. 
GOFFREDO m MoNMOUTH, Hist. regum Brit., 27. 
PLINIO, 3 ,88 "Drepanum", 
V. la voce Petre Dyrrachii 1110. 
PLINIO, 4, 24 "Thoricos" (la variante Duriscos è attestata). 
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250 PLINIO 6 149 "Eblythaei gentes Bathymi". 
251: Veram~nt~ la Bibbia, Iud. 16, 3, dice che Sansone "fores cum postibus 

suis ... portavit ad verticem montis, qui respicit Hebron"; e "Hebron" è una 
città (cfr. FLAVIO GIUSEPPE, Ant. Iud. 5, 8, 10). 

252. PLINIO, 4, 50 "Edonus". 
253. EUSEBIO-GIROLAMO, Onom. 148, p. 151 K. 
254. PLINIO, 4, 24 "Aeg-". . . . 
255. PLINIO, 4, 54, ma il monte vi è collocato nell'isola d1 Zacmto. 
256. PLINIO, 4, 36 "Elaeuomne". 
257. SERVIO, Bue. 6, 64. 
258. Vrnro SEQUESTRE, 268 "Haemimedymnus". 
259. PLINIO, 6, 26 "in Eniochis montibus", . 
260, PLINIO, 6, 60 "He-". L'identificazione di B. è infondata. 
261. SERVIO, Geo. 2, 488, . . 
262. POMPONIO MELA, 2, 17, al quale appartiene anche la localizzaz10ne in 

Tracia. 
263. LIVIO, 40, 21, 2; cfr. PETRARCA, Fam. 4, 1, 2. 
264. POMPONIO MELA, 2, 17 
265. PLINIO, 4, 45. 
266. SOLINO, 10, 11. 
267. PLINIO, 6, 168 "Aeas [var. Eos]". , . 
268. PLINIO, 2, 203, donde B. pone a lemma 1 accusativo. 
269. PLINIO, 6, 12. 
270. PLINIO, 4, 100. 
271. Vrnro SEQUESTRE, 262 ("Epidamnus" edd., Eridanus codd.). 
272. SERV!O, Aen. 5, 448; 6, 802: e per l'impresa di Ercole cfr. LATTANZIO 

PLACIDO, Theb. 4, 298. 
273. PLINIO, 3, 90 "Eryx"; cfr. SERVIO, Aen. 3, 707. 
274. SERVIO, Aen. 1, 570. 
275. [CESARE], Bel!. Alexandr. 48, 2. 
276. EusEBIO-GIROLAMO, Onom. 90, p. 21 K. 
277. PLINIO 6, 197-200 "promunturium quod Hesperu Ceras vocatur, ~on

fine Affricae iuxta Aethiopas Hesperios ... contra hoc quoque promuntunum 

Gorgades insulae". 
278. OROSIO, 1, 2, 94. . . , . 
279. PLINIO, 5, 50 "dein Naulochum promuntunum, Esttae [e una città: B. 

ha frainteso]". 
280. Forse dipende da una lezione assai g~asta di_PuNIO, 4, 28. 
281. Per quanto riguarda questi fenomeni vulcamc1, cfr. VIRGILIO, Aen. 3, 

570-577; SENECA, Quaest. nat. 2, 30; PLINIO, 2, 234 _e 236; ma s~prnttutto 
OROSIO, 2, 14, 3, dove si osserva anche che, dopo 1~ disastrose ~ruz1om ~vve
nute nel passato, l'Etna "nunc tantum innoxia specie ad, prnetentorum f1dem 
fumat". È curioso che B. trascriva questo commento dell antica fonte come se 
fosse riferito al proprio tempo. 

282. SOLINO, 5, 10-12. . " 
283. Cfr. OVIDIO, Met. 5, 346-358. B., stranamente, non ricorda il mito pm 

noto, che poneva nell'Etna l'officina di Vulcano. 

NOTE 2049 

284. Cfr. CICERONE, Verr. 2, 3, 57 e 105. 
285. Fraintende la celebre sineddoche virgiliana "iam proximus ardet / Uca

legon ['arde la casa del vicino Ucalegon'], Sigea igni freta lata relucent" (Aen. 
2, 311-312). 

286. Cfr. LUCANO, 7, 192-193 "Euganeo ... augur / colle sedens": il riferi
mento alla denominazione attuale, sebbene in sé ovvio, potrebbe essere sugge
rito anche da qualcuno dei tanti commenti medievali al poema. 

287. POMPONIO MELA, 1, 67 ("Theuprosopon" edd.: ma nella tradiz. ms. 
compare la lezione Euprosopon). 

288. PLINIO, 4, 16, e molte altre fonti: ma si tratta di un fiume. 
289. PLINIO, 4, 53 "Phalacro [var. Phalario]", o SOLINO, 11, 2 "Phalarium". 
290. Cfr. SERVIO, Geo. 2, 96: ma non si tratta di un monte, bensì del "Faler

nus ager", che si stendeva sul versante sud-orientale del "Massicus mons" (v. la 
voce), una catena di alture che si trova al confine tra Campania e Lazio. Ignota 
agli antichi è anche la localizzazione, cara a B., del preteso "monte Falerno" 
addirittura a sud di Posillipo (Filocolo, 4, 13; Elegia di madonna Fiammetta, 5, 
16, 2; etc.). 

291. SERVIO, Geo. 2, 98. Una diversa localizzazione in Cilicia non consta dal
le fonti, e forse deiva al B. da una frettolosa lettura del luogo serviano, dove in 
Cilicia è collocato il monte "Tmolus". 

292. Il lemma, guasto nella fonte o letto male da B., mi riesce inidentificabi
le. Il vocalismo fa pensare a una fonte greca, ma in Omero non trovo nulla che 
faccia al caso. 

293. EUSEBIO-GIROLAMO, Onom. 89, p. 17 K. 
294. EUSEBIO-GIROLAMO, Onom. 131, p. 105 K. 
295. POMPONIO MELA, 2, 91. 
296. Qui, oltre a riecheggiare vulgate memorie storiche (cfr. per es. DANTE, 

In/ 15, 62 e Esposizioni, 15, 40-46), B. tiene conto della propria conoscenza dei 
luoghi. I "lapides qui plumbei sunt" sono le arenarie e la pietra serena che si 
cavavano nei dintorni di Fiesole. 

297. POMPONIO MELA, 1, 3 7: dove "Phyconta", peraltro, è accusativo di 
"Phycus,,. 

298. Probabilmente da PLINIO 4, 29 "Montes Phthiotidis Nymphaeus" etc., 
letto male o in un testo assai guasto. 

299. PLINIO, 3, 109. 
300. Cfr. la voce Agri Specula mo. 
301. Cfr. per es. LUCANO, 3, 198 (e per la localizzazione in Tessaglia v. lavo-

ce Pholoe s.). 
302. Cosl, rispettivamente, POMPONIO MELA, 2, 43 e Vrnro SEQUESTRE, 295. 
303. Fonte non identificata. 
304. PLINIO, 4, 6 ("Taphiassus" edd. [var. Phrassus]). V. la voce Antirnum 

prom. 
305. EUSEBIO-GIROLAMO, Onom. 128-129, p. 71 K. 
306. EUSEBIO-GIROLAMO, 0110111. 126, p. 65 K. ("Gebal" edd.; nella Vulgata 

il monte è chiamato "Hebal"). 
307. EUSEBIO-GIROLAMO, Onom. 125, p. 63 K. 
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308. PLINIO, 5, 100 "montana Gagae", ma si tratta di una città. 
309. PLINIO, 5, 101 "Cragus [var.Gagus]". L'ipotesi di B. è infondata. 
310. EusEBIO-GIROLAMO, Onom. 124, pp. 61-63 K. 
311. Il toponimo appare deformato, e non so identificarlo. 
312. LIVIO, 22, 15, 3 ("Calliculam montem" edd.). 
313. LIVIO, 36, 15, 10 "Callidromon". 
314. PLINIO, 5, 69 "Gamala", e si tratta di una città. 

315. VrnIO SEQUESTRE, 263. 
316. SERVIO, Aen. 9, 85, ma il contesto di VIRGILIO, Aen. 9, 83-87, indica 

inequivocabilmente che il luogo è considerato sacro non a Giove bensl alla 
"Magna Mater". Forse B. ricorda OMERO, Il. 8, 48 "sul Gargaro, dov'è il suo 

[di Zeus] tempio e l'altare". 
317. Cfr. VIRGILIO, Aen. 11, 243-247 e SERVIO, Aen. 11, 247. 
318. Ps. ARISTOTELE, De mirab. aud. 108-109. "Durium equum" rende mal

destramente r originale "tòn dourion hlppon" "il ligneo cavallo", e credo pro
babile che B. abbia scambiato l'aggettivo, dal traduttore non inteso e semplice-

mente traslitterato, per un nome proprio. 
319. Per questo celebre santuario e per le fonti medievali cui B. può essersi 

ispirato nel suo ragguaglio cfr. PAOLO DIACONO, Storia dei Longobardi, a cura 

di L. Capo, Milano 1992, pp. 525-526. 
320. Cfr. FLAVIO GIUSEPPE, Ant. Iud. 4, 8, 44. 
321. Cfr. PLINIO, 5, 68 "mons Argaris, regio per oram Samaria'". 
322. FLAVIO GIUSEPPE, Ani. Iud. 9, 14, 1-3 ("Chuthaci"). 
323. Ai "Gaulales" o "Galaules" accennano OROSIO, 1, 2, 94 e IsmoRo, 

Etym. 9, 2, 124, ma senza riferimenti a un monte di tal nome·, anzi Isidoro pre-

cisa che "his nomen Gauloe insula dedit". 
324. PLINIO, 14, 64 "a monte Gauro [varr. Gaulo, Gaurano] Puteolos Baia-

sque prospectantia" (v. la voce seg.). 
325. VIBIO SEQUESTRE, 264. 
326. Cfr. PLINIO, 3, 60, ma circa l'erronea localizzazione del monte Massico 

v. Falernus mo. e ivi la nota. 
327. EusEBIO-GIROLAMO, Onom. 126, p. 65 K. ("Garizim"). 
328. EusEBIO-GIROLAMO, 0110111. 126, p. 65 K. (cfr. Cabala mo. e la relativa 

nota). 
329. CESARE, Bel!. Gal!. 7, 8, 2. 
330. Dovrebbe trattarsi dell'odierna Ginevra, che però né Cesare né, che io 

sappia, altre fonti pongono tra le Cevennes. 
331. EusEBIO-GIROLAMO, Onom. 129, p. 73 K. 
332. 2 5am. 1, 1-10 e 21: cfr. PIETRO CoMESTORE, Hist. Schol., P,L. 198, 

1324 D-1325 A. 
333. GERVASIO DI TrLBURY, Otia ùnp., 1, p. 919 L. 
334. PLINIO, 4, 63 "Geraesto [var. Geraestro] ad Atticam vergente". I mss. 

del De mo!ltibus attestano Ajfricam spectans, ma l'assurda variante non sembra 
essere attestata. per i mss. pliniani, e giudico necessario correggere secondo la 

fonte. 335. I Lerinati o Lirinati abitavano, secondo PLINIO, 3, 64 lungo il fiume Li-

NOTE 
·. 2051 

r1, °:a non trovo traccia di un "mons G . " 
sogg10rno nella zona di Ercole reduce ~~~s . ~resse le fonti antiche. Di un 
Gen. deor. 8, 17; Esposizioni / 1 213 uccmone di Gerione, B. parla in 

.336· Cfr. la voce lordanus'J/ ' · 

.337. PLINIO 5 104 "Est• · due città). ' ' m promunturio Cnidos libera, Triopia" (si tratta di 

338. Cfr. 1 Reg. 1, 33_45 
339. PLINIO, 5, 37 "mon~ Gyri" 
340. PLINIO, 3' 84 "habet et a Gorditano rom . 

cantur Herculis, a Sulcensi [scil _P untur10 duas insulas quae vo-
341 G · promuntur10] Enosim" 

.. ERVA.sIO DI TrLBURY, Otia imp., 1, 982 L . . . 
conto d1 eventi favolosi tralasciati da B p. ., che s1 dilunga nel rac-

.342. POMPONIO MELA 1 82 ("C . " pare la variante Gracills).' ' ragus edd., ma nella tradizione ms. com-

343. PLINIO 6 131 "Z 44 S, ' ' agrus supra Paraetacenen ,1 

3 • 1 tratta del monte "Imabus" ( ) il . · 
forse presso GERVASIO DI T!LBURY O v. '. CU1 nome B. trova cosi deformato 

Cfr. LrvIO 1 33 6 d '. tta.mrp., 2, p. 761 L. 
I ' ' , , ove s1 precisa che il Gi · I 

.

. compreso ne territorio di Roma . fu amco o non era in origine 
d. · " ' ma Vl annesso da An M · 
l sicurezza, ne quando ea ar h . co arz10 per ragioni 

d
. x ostmm esset" aggt' d 

tar 1 esso fu rioccupato in g; . d gli ' ungen o poco oltre che 
Fontraddittoria localizzazione d: ;ttl a Etruschi (LIVIO, 2, 10, .3 ). Donde la 

346. IsrnoRo Etym 15 1 50 cl V . 
1\245-246 ' · ' ' ; r. IRGILIO, Aen. 8 357-358· O , · ' , VIDIO, Fast. 

347. In realtà è un monte dell s· il' b 11 .32 d 
a 1c 1a: pro abilment B h fr . 

m0 , , , ove si loda il miele r d " . e · a amteso Pu
'Hymetto et H ybla Jocis » i . P O otto Att1cae regionis ... et Sicula e 
S' ili 11 ' ncroc1ato con SERVIO Bue 1 54 "H bi 
te ae: ve ocus in Attica uhi opt' I ' . · , Y a ... oppidum 

MO.' Bue. 7, 3 7 "thymo rnihi dulcior1:~=~ tasc1tur". Per il timo cfr. VIRGI
fflic1 potrebbero aver suggerito la ind\· llSERV~o, ad loc.: questi tratti bu-

348. PLINIO, 4, 24 "Icarius". e lta co ocaz1one. dell'Ibla in Arcadia. 

349. POMPONIO MELA 1 93 94 M 
del! S d ' ' · · anca tuttavia in Me! l''d tifi 
.... o caman ro con lo Xant • I . a I en · · cazione 
po. Cfr. per es. VIRGILio,0À~:. ~~~;Ì : ;~~ Camander /!. e Xantus fl. 
351. Cfr. SERVIO Aen l 681 d , . VlO, ad !oc.; etc. 

presente DANTE, I,if. 14, .97'.102.' ove pero s1 parla di un "nemus". B. tiene 

POMPONIO MELA 2 66 "H d » p ,, yrus 
LINIO, 4, 14 ("Ichthys edd.; ma il toponim , . o e vartamente deformato 

>54. PLINIO, 6, 60 e 6, 64 "Imaus". "Iarica" è ... 
aggettivo etnico: nel testo di Plinio gli ed~e7111n nih1!• scambiàto da B. 
appare gravemente deformata nei mss . eggono mcolarwn"' ma la 

V. Hybla mo. e la nota. · 
""''"'356; i~condo Ps. ARISTOTELE, De mirab. aud 163 l' b 

a1geto, e le donne se ne cinger bb il · li , er a crescerebbe sul 
"lnarime" ... . e ero ca o. e propnamente l'odierna isola d'Is h' B . . e ia. • non mtende bene 
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VIRGILIO, Aen. 9; 715-716 "tum sonitu Prochyta alta trerrùt durumque cubile / 
Inarime Iovis imperiis imposta Typhoeo", dove in realtà le due isole appaiono 

chiaramente distinte. 
358. Cfr. Gen. deor. 4, 22. 
359. Riecheggia SERVIO, Aen. 9, 712, secondo cui, tuttavia, "Prochyta ab ef-

fusione dieta est". 
360. POMPONIO MELA, 2, 89. 
361. Con questo nome (cioè "Hypanis") e in questo sito le fonti antiche, nu. 

merosissime, menzionano soltanto un fiume: cfr. per es. VIRGILIO, Geo. 4, 370 
"saxosusque sonans Hypanis". B. deve averne frainteso qualcuna. V. del resto 
la voce Hypanis fl. ' 

362. Cfr. POMPONIO MELA, 3, 36, che però parla non dei monti, ma dei po. 
poli di questo nome; quanto segue dipende da SERVI O, Geo. 3, 196. 

363. Direttamente da OMERO, Il. 6, 396-397 "Ezìone, che viveva sotto il Pla
co boscoso, a Tebe Ipoplacia [cioè "posta sotto il monte Placo"], e regnava su
gli uomini di Cilicia". B. però ha frainteso. 

364. PLINIO, 5 148 "sub Hypio monte. Fuere Pythopolis ... ". Quanto segue 
è ricavato da SER;IO, Aen. 2, 15, che parla invece del monte "Hippius": sì trat
ta di due nomi affatto diversi, donde le difficoltà di localizzazione per B., che li 
assimila indebitamente nella grafia. 

365. PLINIO, 4, 36 "Hypsizonus [edd.; var. Ipsiwrus]". 
366. Probabile deformazione e fraintendimento di SOLINO, 13, 1 "Hister ef. 

fusus monte qui Rauracos [si tratta di una popolazione] Galliae aspectat". Cfr. 
anche PLINIO, 4, 79, che potrebbe aver dato luogo a un analogo incidente di 
lettura. 

367. PLINIO, 4, 13 "Hyrmine": ma è una località, non un monte. 
368. Cfr. GIOVENALE, 8, 63 e Seholia in Iuvenalem vet11stiora, p. 139 W. 
369. Ps. ARISTOTELE, De mirab. aud. 1, l, dòve l'animale (al singolare) è 

chiamato "m6napon". 
370. LIVIO, 31, 46, 7, deformato e frainteso. 
371. VrnIO SEQUESTRE, 269 (combinato con SERVIO, Bue. 8, 44, dove gli edd. 

leggono "Tmarus" ma i codd. recano Ismarus). 
372. SERVIO, Bue. 6, 30. 
373. PLINIO, 6, 172 "Hippalum". 
374. FLAVIO GIUSEPPE, Beli. Iud. 1, 8, 7. 
375. POMPONIO MELA, 2, 48 (cfr. LUCANO, 1, 100-103; LATTANZIO PLAGI· 

DO Theb. 4, 62 e 7, 15; etc.) . 
.376. PLINIO, 3, 96-97. Per la menzione del celebre tempio di Giunone B, ha 

forse presenti LIVIO, 24, 3, 3 o SERVIO, Aen. 3, 552. 
377. PLINIO, 4; 21. 
378. POMPONIO MELA, 4, 86 "Latmius". ,. 
379. PLINIO, 8, 229 "Latmus", ma il nome appare variamente guasto nei 

mss.: è lo stesso monte di cui alla voce precedente. 
380. LIVIO, 1, 5, 1-2 ("in Palatio [monte]" edd., ma i mss. liviani leggono 

variamente). 
381. Direttamente da OMERO, Il. 14, 283-284. 

NOTE 2053 

382. Toponimo non identificato. 
383. PLINIO, 5, 140 "Lepetymnum". 
384. PLINIO, 6, 175 "Lepte Aera ad Malichu insulam". 
385. Livro, 32, 23, 4-11 e PLINIO, 4, 12 menzionano "Lechaeum" o "Leche

ae" come il porto di Corinto. 
386. VALERIO MASSIMO, 1, 5, 9 "montem, cui Leto cognomen erat": B. non 

si è accorto che si tratta di un dativo. 
387. PLINIO, 5, 9 "Leucolla". 
388. SERVIO, Aen. 3, 274 (B. pone a lemma l'accusativo di "Leucas"). Nel 

suo pur oscuro ragguaglio Servio non parla di Leucopetra (oggi Capo dell'Ar
mi), che si trova all'estrerrùtà sud-occidentale d'Italia nell'attuale Calabria. 
Non è chiaro perché B. ne faccia menzione qui: forse egli confonde con il capo 
di S. Maria di Leuca, che si trova però all'estremità della penisola salentina e 
non ha nulla a che fare con le rupi e i promontori maldestramente ricondotti 
sotto un unico lemma in questa voce. 

389. Cfr. rispettivamente: PLINIO, 4, 5; PLINIO, 37, 146 (un sito "Leucope-
tra" collocato appunto in Arabia); PLINIO, 5, 149. 

390. ISIDORO, Etytn. 14, 8, 4. 
391. ISIDORO, Etytn. 9, 2, 49 e 17, 8, 3. 
392. V. le voci Abana /!., Far/arus /!, e Iordam,s fl. 
393, PLINIO, 5, 77. 
394. Cfr. STAZIO, Theb. 12, 621 e LATTANZIO PLACIDO, ad !oc. 
395. VIBIO SEQUESTRE, 272 (edd. "Libethrus"). Quanto B, aggiunge pertie
piuttosto alla fonte "Libetros" (v.). 

396. VIBIO SEQUESTRE, 271, con il concorso di SERVIO, Aen. 8, 343 (e per il 
rife,rirr1ento alle pinete cfr. per es, OVIDIO, Met. 1,217, etc.). Nessuna fonte as

però che Pan fosse nato sul monte, e di ciò tace lo stesso B. in Gen. 
1, 4. Forse qui la notizia è ricavata da una interpretazione scorretta di 

Geo. 1, 16 "Ipse [Pan] nemus linquens patrium saltusque Lycaei", 
"patrium" allude all'origine arcadica di Hermes, padre di Pan. 

397. Forse da LIVIO, 32, 5, 11. 
398. B. forse legge il lemma in una lezione assai guasta: il toponimo mi l'isul
sconosciuto. 
399. OROSIO, 1, 2, 9. 
400. PLINIO, 5, 80. 
401. ANONIMO RAVENNATE, 1, 3 e 3, 9, dove si parla di "montes" ma il to

è incongruamente tràdito nella forma singolare Litricus ("Litri" edd.): 
/H'inc,erte,zza di B. è giustificata. 

402. CESARE, Beli. Gal!. 1, 2, 3 ("Iura ... inter Sequanos et Helvetios"). 
403. Cfr. ORAZIO, Cann. 1, 17, 1. 
404, Poiché Locri si trova sulla costa ionica, non può certo avere di fronte il 

Peloro; né di una palude "Lucrina" B. parla in altri luoghi del trattato. 
non è facile indovinare donde e come egli abbia attinto notizie cosl confuse 

405. PLINIO, 4, 82 "Macrocremni". 
406, LIVIO, 38, 19, 1, assai deformato. 
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407. PLINIO, 2, 184 e 6, 69 (con deformazioni in parte attestate nei tnss. 
pliniani). 

408. LATTANZIO PLACIDO, Theb. 7, 16 e, per quanto segue, Theb. 4, 224. 
409. PuNio,'6, 64. La voce del B. si chiude con un nonsenso; Plinio scrive 

invece "ìinisque tractus [ge11itii-o] eius Gangis" c·il Gange costituisce il limite 
della sua estensione"). 

410. Cfr. GERVASIO DI T1rnrnY, Otia imp., 2, p. 758 L. Nella Bibbia, ovvia
mente, non è detto nulla di simile, e il luogo vi è associato piuttosto alla ditnora 
di Abramo (Gen. 13, 18; 14, 13; 35, 17; EusEBIO-GIROLAMO, Onom. 136, p. 
125 K.). 

411. Cfr. LATTANz10 PLACIDO, Theb. 11, 644 "Marathon mons Atticae re
gionis, in quo Icarus occisus est". Icaro, secondo il mito, aveva offerto del vino 
ai pastori del luogo che, vistine gli effetti e credendosi avvelenati, lo uccisero 
{v. anche la voce Marathonidis s., e le note relative). Per gli altri eventi mitici e 
storici cui B. allude, cfr. per es. POMPONIO MELA, 2, 45, che si riferisce ovvia
mente al ben noto sito pianeggiante dell'Attica dove, e non certo su un monte, 
è naturale che si svolgesse la battaglia vinta da Milziade sui Persiani. 

412. Non identificato. 
413. SERVIO, Aen. 6, 471. 
414. PLINIO, 5, 100 ·'j\lasic)~US Arycandus". 
415. VrnIO SEQUESTRE, 274. Propria di B., ma affatto priva di fondamento, è 

l'identificazìone del monte Massico e delle sue adiacenze con il "Minerve pro. 
montorium" (v.) all'estremità sud-occidentale della penisola sorrentina: cfr. la 
voce Falernus m. 

416. PLINIO, 4, 49. 
417. Cfr, ORAZIO, Carm. 1, 28, 3, con lo scolio dello Pseudo-Aerane. 
418. GERVASIO DI TILBCRY, Otia i111p., 1, p. 974 L. 
419. PLINIO, 4, 6 '' Macynium", ma il toponimo compare assai deformato nei 

mss. pliniani. 
420. VrnIO SEQUESTRE, 277. 
421. OROSIO, 6, 21, 7. 
422. PLINIO, 4, 50 "Melamphyllos". 
423. Forse si tratta del monte "Nymphaeus" nella Ftiodide, menzionato da 

PLI:-.:IO, 4, 29. V. la voce Fio11dìs 1110. 
424. SERVIO, Geo. 1, 17. 
425. Non identificato. 
426. POMPONIO MELA, 1, 34. 
427. PLINIO, 4, 50. 
428. LIVIO, 32, 5, 11-12. 
429. POMPONIO MELA, 3. 66. Ciò che segue sembra derivare probabilmente 

da PLINIO, 6, 79, che peraltro non menziona l'edera: B. può aver\'Ì pensato per
ché era pianta notoriamente consacrata a Bacco. 

430. GIUSTINO, 2, 14, 7 "sub monte Mycale [var. Moesiae]". Cfr. anche De 
casibus, 3, 6, 22. 

431. POMPONIO MELA, 1, 33. 
432. Cfr. STAZIO, Theb. 7, 271-272 e la chiosa di Lattanzio Placido ad loc. 

NOTE 2055 
433. Ricavato da OMERO, Il. 2, 868. 
434. Direttamente da OMERO, Od. 3, 172, donde è posto a lemma l'accusati-

vo. Il nominativo, da altre fonti, è posto a lemma nella voce seg. 
435. PLINIO, 5, 116-117. 
436. SOLINO, 40, 13. 

437. VALERIO MASSIMO, 6, 9, ext. 5 "in Mycalensis montis vertice". Cfr. De 
casibus, 4, 6, 10 "in summo Midalensis montis vertice": peraltro la grafia Mùz
dalensis è accreditata dall'ordine alfabetico nel De montibus. 

438. PLINIO, 3, 62. Per l'errata connessione con il "Massicus mons" v. quella 
voce. 

439. LIVIO, 37, 27, 7. 

440. Cfr. PLINIO, 3, 61. Ma la voce appare ricavata direttamente da VIRGI
LIO, Aen. 6, 232-235. 

441. 2 Mach. 2, 1: cfr. FLAVIO GIUSEPPE, Ant. Iud. 12, 6, 1. Non si tratta di 
un monte, ma di una località. 

442. PLINIO, 5, 110-111 "in latere Tmoli [var. Molz] montis, qui ante Titno
lus appellabatur". Il cenno alle sabbie aurifere è invece ripreso da SOLINO, 40, 
10. 

443. Non identificato. 

444. VIBIO SEQUESTRE, 276, con SERVIO, Aen. 6, 830. Quale nido di pirati è 
menzionato in Decameron 2, 10, 16; 8, 10, 57. 

445. Non identificato. 

446. Cfr. per es. FLAVIO GIUSEPPE, Ant. Iud. 1, 13, 1. In Gen. 22, 2 il nome 
del monte è taciuto. B. però menziona Davide a sproposito: cfr. 2 Para!. 3, 1, 
dove naturalmente la costruzione del tempio è attribuita a Salomone. 

447. OROSIO, 1, 2, 42 "mons Memarmali". 
448. PLINIO, 6, 17 4 "Mossy!ites". 
449. PLINIO, 5, 9: il nome del fiume vi compare nella forma "Sububam". 
450. EUSEBIO-GIROLAMO, 0110111. 141, p. 137 K, 
451. V. infatti la voce Abari111 mo. 
452. POMPONIO MELA, 1, 40. 
453. OROSIO, 1, 2, 92 "montes Uzarae". 
454. SOLINO, 5, 12. 
455. Vrnio SEQUESTRE, 282, 
456. EUSEBIO-GIROLAMO, Onom. 110, p. 117 K. 
457. SOLINO, 5, 12. 
458. LATTANZIO PLACIDO, Theb. 4, 47. 
459. PLINIO, 5, 37. 

460. OROSIO, 1, 2, 14 "Imavi montis · ubi Caucasus deficit. promunturium 
Samarae 1'. 

461. PLINIO, 3, 144-145. 
462. Non identificato. Forse si allude alla città e al porto "Rhoeteum": cfr. 

la voce Retheu111 prom. 
463. Vrnrn SEQUESTRE, 279. 
464. Desunto, come indica anche la lettura iotacistica (contro "Neritos" di 

VIBIO SEQUESTRI•:, 280), direttamente da OMERO, Od. 9, 22; U, 351, etc. 
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465. ISIDORO, Etym. 8, 11, 44. Cfr. anche SERVIO, Aen. 6, 805. 
466. LATTANZIO PLACIDO, Theb. 7, 347. 
467. LATTANZIO PLACIDO, Theb. 2, 382. 
468. PLINIO, 7, 22; B. ha presente anche SOLINO, 52, 26, dove è appunto at-

testata lavar. Nilo. 
469. PLINIO, 5, 140, assai deformato. 
470. PLINIO, 5, 140 "montes ... Ordymnum, Macistum". 
471. Non consta un monte "Oaxes", bensl un fiume, del resto noto cometa

le a B.: v. la voce Oaxes fl. 
472. La questione è discussa in FLAVIO GIUSEPPE, Ani. Iud. 1, }, 5; e cfr. 

PIETRO COMESTORE, Hist. Schol., P.L. 198, 1085. Questi autori pero non men
zionano un monte "Ocyla": Pietro Comestore lo chiama "Cordicum" (o meglio 
"Cordieum") e forse B. ha letto male. 

473. PLIN{o, 6, 29 "regio Thasie usque ad Parihedros [toponimo variamente 
deformato nei mss.] montes". 

474. VrnIO SEQUESTRE, 287. 
475. VIBIO SEQUESTRE, 286, incrociato con LIVIO, 36, 15, 10 e POMPONIO 

MELA 2 36· oltre naturalmente a SENECA, Herc. Oet. 862 e passim. Cfr. anche 
Gen. de;r. 13, 1, 35; Esposizioni, 12, 1, 5. 

476. 1 Reg. 11, 7 e 2 Reg. 23, 13. 
477. LATTANZIO PLACIDO, Theb. 7, 348. 
478. OMERO, Il. 2, 617 e 11, 757. 
479. VrnIO SEQUESTRE, 283. 
480. SENECA, Quaest. nat. 6, 25, 2. 
481. GERVASIO DI TILBURY, Otia imp., 1, p. 893 L. 
482. Etimologia attinta da SERVIO, Aen. 4, 265 o ISIDORO, Etym. 14, 8, 9. 
483. Cfr. FULGENZIO PLANCIADE, Mito!. 1, 20 e MYTH. VAT. III, 3, 4. 
484. LIVIO, 38, 19, 1-2 e 38, 23, 5-10. 
485. POMPONIO MELA, 1, 98, incrociato con PLINIO, 5, 118. 
486. PLINIO, 5, 148: il nome della città è "Prusa", ma la variante Brusa è 

attestata. 
487. GERVASIO DI TILBURY, Otia imp., 1, p. 986 L. 
488. PLINIO, 4, 116 e 8, 166 (o SOLINO, 23, 7 e MARZIANO CAPELLA, 6, 

629). d ll'A . , . d. 1· d. 1 489. Della chiesa "tutta tonda" e scens1one I resoconti me 1eva 1 1 pe -
legrinaggi in Terrasanta riferiscono appunto che la volta presentava una vasta 
apertura, cui corrispondeva sul pavimento una pietra donde Cristo s'era eleva
to in cielo, segnata con le Sue orme (i "vestigia" menzionati da B.): v. per es_. 
NICCOLÒ DA PoGGIBONSI, Libro d'Oltramare, LXXIII; JACOPO DA VERONA, Lt
ber Peregrinationis, ed. U. Monneret de Villard, p. 43. 

490. Non identificato. 
491. PLINIO, 4, 58 ("Criu Metopon" edd.; B. isola nella lettura un brandello 

del toponimo). 
492. PLINIO, 4, 36 ("Epytus" edd.). 
493. VARRONE, De lingua Lat. 5, 50. 
494. EusEBIO-GmoLAMO, Onom. 144, p. 177 K. 

NOTE 2057 

495. POMPONIO MELA, 2, 17: B. pone a lemma l'accusativo che trova nella 
fonte. 

496. OROSIO, 1, 2, 43 "inter Dahas Sacaraucas et Parthyenas mons Oscoba
res, uhi Ganges fluvius oritur et laser nascitur". B. non sembra aver attinto a 
due fonti differenti, bensl piuttosto, in due momenti diversi, a due manoscritti 
diversamente guasti di Orosio, che del resto pare sia l'unico a fornire queste 
notizie; inoltre egli fraintende il passo (cfr. la voce Laser fl.). 

497. EUSEBIO-GIROLAMO, 0110111. 112, p 173 K., e 145, p. 143 K. 
498. PLINIO, 31, 77. 
499. PLINIO, 6, 150. 
500. SENECA, Quaest. nat. 6, 25, 2. 
501. I Centauri nacquero nel territorio drenato dal Peneo e dagli altri fiumi 

cui aveva aperto la via la scissione dei due monti (cfr. per es. LUCANO, 6, 381-
396, che qui forse B. ha presente). Di questo mito è data una spiegazione stori
co-razionalistica in Gen. deor. 9, 28; Esposizioni, 12, 2, 31 (cfr. SERVIO, Geo. 3, 
115). 

502. PLINIO, 4, 30 "Othrys" (cfr. anche LUCANO, 6, 338). 
503. PLINIO, 6, 25 "Parihedris montibus, qui fundunt Absarrum". Da un al

tro tratto dello stesso luogo pliniano, dove il toponimo è diversamente corrotto 
nella tradizione, deriva la voce Pariedre mo. 

504. SERVIO, Aen. 3, 699 (o ISIDORO, Etym. 14, 7, 5). 
505. GOFFREDO DI MoNMOUTH, Hist. regum Brit. 29 "Rud Hudibras ... 

Sephtonia". 
506. Fin qui SERVIO, Aen. 8, 51, integrato (per il tratto "a Pallante Arcadie 

urbe ... deinde Palatinum") da LIVIO, 1, 5, 1. 
507. VARRONE, De lingua Lat. 5, 53. 
508. Opinioni riferite da SOLINO, 1, 14 
509. SERVIO, !oc. dt. Il commento finale del B. è probabilmente ironico. 
510. PLINIO, 3, 71. 
511. Riecheggia VIRGILIO, Aen. 6, 381-382. 
512. OROSIO, 1, 2, 42 "mons Memarmali ... mons Parthau": v. Mormalus 

mo. La posizione di questa voce nell'ordine alfabetico non è regolare. 
513. POMPONIO MELA, 2, 33 "Potidea ... Mende Scioneque". 
514. OROSIO, 1, 2, 37-39 "Parcohatras". 
515. PLINIO, 4, 40. 
516. Si riferisce al "Panaetolium", o assemblea generale degli Etoli, di cui fa 

menzione LIVIO, 31, 29, 1, etc. 
517. LATTANZIO PLACIDO, Theb. 2, 720. Per quanto riguarda re Pandione v. 

Gen. deor. 12, 74. 
518. PLINIO, 4, 40, integrato con VIBIO SEQUESTRE, 294. 
519. Cfr. LUCANO, 7,482. Quanto segue è tratto da PLINIO, !oc. cit. 
520. VrnIO SEQUESTRE, 288 e POMPONIO MELA, 2, 40. L'accenno a un'opi

nione discrepante riguarda probabilmente IsrnORO, Etym. 14, 18, 11, che col
loca il monte in Tessaglia; meno plausibile un'allusione a ARISTOTELE, Meteor. 
350a, dove un monte Parnaso (forse in realtà il Paropaniso) è invece collocato 
in Asia. 
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521. ISIDORO, Etym. 14, 18, 11 
522. PLINIO, 4, 7-8 ("Cephisus" edd.: ma la variante è attestata, eB. sembra 

non avervi riconosciuto il fiume cui dedica una voce nella forma corretta). 

523 OROSIO, 1, 9, 1-2. 
524: Il lemma nasconde forse un'altra deformazione del toponimo "Parihe-

dri" presso PLINIO 6, 25 (cfr. la voce Pachieri mo. e nota). 
525. PLINIO, 6, 48 "-ro-". Il seguito da CURZIO RuFO, 7, 14, 31. 

526. Cfr. STAZIO, Theb. 12, 620-621. 
527. V. Pachi eri mo. e nota. 
528. SERVIO, Bue. 10, 57. 
529. PLINIO, 4, 86. 
530. POMPONIO MELA, 1, 83. 
531. PLINJO, 4, 3. 
532. I cenni ai due eventi mitici sono tratti rispettivamente da SERVJO, Geo. 

3, 94 e SOLINO, 8, 4. 
533. PLINIO, 2, 162. 
534. PLINIO, 3, 73 (e cfr. ISIDORO, Etym. 14, 7, 4). 

535. POMPONIO MELA, 2, 116. 
536. Cfr. SERV!0, Aen. 3, 414; LATTANZIO PLACIDO, Theb. 3,597; ISIDORO, 

Etym. 13, 18, 3. 
537. L1vro, 21, 38, 9. _ 
538. PoMP0NJO MELA, 3, 94 ("Theon Ochema" edd., ma il testo tràd1to leg-

ge soltanto Theon), 
539. PLINIO, 6, 72. 
540. PLINIO, 4, 17 ("Parp-" edd.). 
541. B. integra qui conoscenze dei luoghi e memorie poetiche recenti (cfr, 

DANTE, In/. 20, 47 e 32, 29; Par. 16, 73) con notizie probabilmente tratte da LI-

VIO, 39, 2, 1-9. 
542. Vrnro SEQUESTRE, 298; e dr. CESARE, Beli. civ. 3, 42, l. . 
543. Cfr. ORAZIO, Epi. 1, 5, 5 "inter Minturnas Sinuessanumque Petr1num"; 

e PsEuno-AcR0NE ad !oc. 
544. Ps. ARISTOTELE, De mirab. aud., 45, che parla della regione Peonia o, 

secondo altra lezione, Pieria e non accenna affatto a un monte. 
545. Vrnrn SEQUESTRE, 297. 
546. PLINIO, 5, 136 "Pelinnae-". _ 
547, VIBIO SEQUESTRE, 289 e 27 ''Perrhaeb-" (cfr. PLINIO, 4, 5), mtegrato 

con SERVIO, Bue. 10, 11 (per Apollo e le Muse) e con PLINJO, 4, 30 (per l'accen-

no aiLapiti). 
548. PLINIO, 5, 134 "Prion''. 
549. PLINIO, 5, 15. 
550. IsrnoRO, Etym. 14, 8, 15 (e cfr. Vrnrn SEQUESTRE, 296). 

551. SERVIO, Geo. 2, 374, 
552. Cfr. Pui-;10, 4, 24 e 57. 
553, PLINIO, 4, 14. 
554. POMPONIO MELA, 1, 86 ("Branchidae ... Didymei" edd., ma nella tra-

diz. ms. compaiono le forme riportate da B.). 

NOTE 2059 

555. PLINIO, 5, 126 "Cetius profusus Pindaso monte"; le lezioni riprodotte 
da B. sono attestate nella tradizione ms. 

556. PLINIO, 5, 122 ("Gargara" edd.; ma la variante è attestata), 
557. Non identificato. 
558, Forse il lemma è deformazione di PLINIO, 4, 21 "Cyllene". 
559. VARRONE, De lingua Lat. 5, 51. 
560. ISIDORO, Etym. 9, 2, 84. 
561. CURZIO RuFo, 4, 12, 10 "qui montes Cossaeorum [Quoss- mss.] incole-

bant". 
562. Vrnrn SEQUESTRE, 302 ("Scodrae" edd.). 
563. PAOLO DIACONO, Hist. Lang. 2, 8. 
564. EusEBJO-GmOLAMO, Onom. 147, p. 147 K. (cfr, 2 Reg. 5, 18). 
565. POMPONIO MELA, 1, 96 (e cfr. SERVIO, Aen. 6, 505). 
566. POMPONIO MELA, 3, 30 "Retico", ed è nominativo. 
567. Notizie compilate da PLINIO, 4, 78; OROSIO, 1, 2, 4; ISIDORO, Etym. 14, 

8. 8. 
568. PLINIO, 4, 88 (e cfr. SOLINO, 15, 20-21). 
569. PLINIO, 4, 6, 
570. Peraltro GIUSEPPE FLAVIO, Antiq. !ud. 5, 2, 12, colloca la rupe "Rhoas" 

nel deserto dell'Arabia. 
571. SERVJO, Aen. 9, 81, dov'è anche la precisazione ortografica. 
572. POMPONIO MELA, 2, 17, integrato, per la precisazione circa gli abitanti, 

da PLINIO, 4, 35. 
573. PLINIO, 5, 80. 
574. PLINIO, 4, 95 "Rusbeas". 
575, PLINIO, 5, 69 "Sebaste in monte" ( cioè: 'su un monte la città di Seba

ste'). B., _che qu!, come ~u?gerirebbe l'ordine alfabetico, forse leggeva Sabaste, 
non ha nconoscmto la c1tta cm accenna nella voce Semeir mo. 

576. Livro, 2, 32, 2. 
577. GIUSTINO, 44, 3, 5. 
578, PLINIO, 6, 198, dove "sacer" è aggettivo di un monte innominato. 
579. PLINIO, 4, 115, 
580. GIRALDO CAMBRENSE, Topogr. Hib. 3, 2. 
581. POMPONIO MELA, 2, 68. 
582. SERVIO, Aen. 3, 121. 
583, OROSIO, 1, 2, 14. 
584. PLINIO, 4, 58. 
585. Notizia relativa al monte "Haemus", il cui nome probabilmente B. tro

vava cosl deformato nel ms. di una fonte diversa da quelle utilizzate per la voce 
Emus mo, 

586. EusEnrn-GmOLAMO, Onom. 90, p. 21 K. 
587. POMPONIO MELA, 1, 79. 
588. A un monte "Sarnus, Nuceriae", non ricordato da alcun'altra fonte an

accenna so)tanto Vrn10 SEQUESTRE, 365: B. sembra averne sviluppato lo 
'<•scarno ragguaglio attraverso una personale conoscenza dei luoghi. Da notare 

<li questo monte non si fa menzione. alla voce Sarnus fl. 
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1 77 C, he segue è detto dalla fonte a proposito 
589. Pm..iPONIO MELA,_ , . Io d l resto riferisce lo stesso B. alla voce del promontorio Anemunum, come e 

Anemurium prom. 

590. Vrnro ~EQUESTri 303. ' deformazione del toponimo, all'accusativo, 
591. Probabilmente emma e h erò des· na una città. 

"Chalcidem" presso P7.INCIO, 5j/~• ~: ~tra fon! B. pone a lemma la lezione 592 PLINIO 4, 86 aram 15 · 
Cora,;,bis per k voce Corambis mo. (v.). 

593. SERVIO, Aen. 3, 553. 44 " munturio Sepiade". 
594. POMPONIO MELA, 2, a pro 151-153 K. 
595. EUSEBIO-GIRGOLAMO, OnAonm,. 11:, fr 8 5 e Beli. lttd. 1, 8, 4. 
596. Cfr. FLAVIO IUSEPPE, . . '155 K 
597 EUSEBIO-GIROLAMO, Onom. 150, p. . 

598: PLINIO, 4, 116 ~Cuneus". NIO MELA, 1, 29. 
599 SOLINO, 25, 1, mtegratolacon P?dMPO. finale è di B 

· Cfr S O 25 2 ma cons1 eraz10ne · h 
600. · OLIN ' ' •2 28 do la lezione tràdita; edd. "Serr ion•. 601. POMPONIO MELA, , , secon 
602. PLINIO, 4, 43 "Serr-•. 
603 PLINIO, 6, 100. ,, 
604: PLINIO, 4, 49 "Callipolim ... Cynos sema . 

!~!· r::~~~\i~: 14, 7, 2 (e cfr. SER~0, Aen. 2, 312). 
· p 5 106 "Cibòton" ma la vartante è attestata. 

607. LINIO, , 715 ' . . . , , , , 
608. SERVIO, Aen. !21 • Ilis.. • a il testo compare variamente deformato 609. PLINIO, 4, 24 ocus os ' m 

nei mss. . 'la t 
610. V. la voce Oreb mo. e M no a.20) sono di norma ampiamente ri~o- . 
611. I raccon~ bihdli'ci %xJ e ri~8

1;in:ggi in Terrasanta, nei quali l'escursiò-
cati dai resoconti me Iev pe . lJll. portante· cfr ad esempio, Nicco-s· . una momento assai . ., . 
ne al monte mai eraL 'b d'Oltramare, CCVI-CCXXIV; JACOPO DA VERONA, L'.
LÒ DA Po~GI~O~SI, di {J1 Monneret de Villard, pp. 72-77. Per qualche partt-
ber Peregrmafloms, e · · A I d 2 12 1 e 3 5 1. 

la cfr eh FLAVIO GIUSEPPE, ' lii. u . ' ' ' ' b ' '',' 
co re . an e 1 !azione sorgeva un cele re mònastero, 

612. Sul luog?. del_la ~ali~co osa t:~sdi pellegrinaggi (v. la nota precedente), d ritto da tutti 1 prmc1p resocon I 
esc . ,. . l mpilazione di questa voce. 

ai quali B. s 1Sp1ra_per. a co. . li che menzionano il sito, B. sembra iiver 613 Tra i numerosi passi scrJttura 
prese~ti soprattutto 2 Sam. 5, 6-9 e Ps. 2, 6. 

:~· i~!~0d;;u!i~:· direttamente da_ OMERO, Il. 24, 614-617; 
616: Ps. AiusTOTELE, De mirab. a~d. ~62. , 
1 P O 2 205 con deformazJoru. . • · . , • · 

6 7, LINI • • ' O 157 p 101 K "Tairmathsara C!vttas .,. tn 618. EUSEBIO-GIROLAMO, 110m. ' . • 
monte sita": B. ha letto male, la chi erviarta 

619. Da VIRGILIO, Bue. 10, 66, con osa s lto. frainteso da B; (~ab 
620. PLINIO, 5, 138, in un testo corrotto o mo , 

Erythris" edd.). 

NOTE 

621. GIRALDO CAMBRENSE, Topogr. Hib. 3, 5. 
622. GERVASIO m TII.BURY, Otia imp., 1, p. 986 L. 
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623. EusEBIO-GIROLAMO, Onom. 153, p. 161 K. 
624. EUSEBIO-GIROLAMO, Onom. 149, p. 151 K. 
625. PLINIO, 5, 9. 

626. PLINIO, 5, 94 "insident verticem Pisidae, olim appellati Solymi": B. ha frainteso. 

627. PLINIO, 3, 6. Ma il taglio maldestro dell'exce,ptu111 non tiene conto del 
senso e lo rende inintelligibile. 

628. ISIDORO, Etym. 14, 8, 16. 

629. È lo stesso monte registrato alle voci Semeir 1110. e Semeron mo. 
630. Cfr. rispettivamente SERVIO, Ae11. 11, 785 e VmIO SEQUESTRE, 304. 
631. Cfr. VIRGILIO, Aen. 11, 785 con la chiosa seIViarui; e PsEuDo-AcRONE, ad HoR. Cann. l, 9, 1-2. 

632. La leggenda è ben nota, e B. qui sembra rievocarla per memoria di DANTE, [11/ 27, 94-95. 
633. Non identificato. 

634. Cfr. SOLINO, 10, 8 "in Sperchivo promunturio", dove la lezione è dub
bia e appare variamente deformata nei mss. 

635. Vrnio SEQUESTRE, 307 ("Tmarus" edd,, ma la tradizione ms. attesta la variante). 

636. SERVIO, Ae11, 3, 240; LATTANZIO PLACIDO, Theb. 4, 298; etc.; (e v. Stympbalis s.). 

637. PLINIO, 5, 92 "mox flumen Calycadnus, promunturium Sarpedon", ma il testo è deformato in alcuni mss. 

638. Lo "Sttymon" è un fiume ben noto (cfr. per es. PLINIO, 4, 38; SERVIO, 
4,507; e v. la voce Strymrm Thrade/1.). Qui B. fraintende POMPONIO ME

LA, 2, 17 "Thracia Hebrum et Neston et Sttymon emittit. Montes etc.". 
639. Cfr. 2 Reg, 2, 11 e 21. 
640. IsIDoRo, Etym. 9, 2, 98. 
641. Lrvio, 39, 2, 7. 
642. POMPONIO MELA, 2, 46. 
643. Direttamente da OMERO, Od. 3, 278-285. 
644. PLINIO, 5, 10. 

645. POMPONIO MELA, 3, 60, dove il toponimo "Tabis• compare all'accusa-

646. EUSEBIO-GIROLAMO, Ono111. 156, p. 99 K.: le devote considerazioni che 
rt se2uo110 non si differenziano molto da analoghi tratti delle relazioni di pellegri

medievali in Terrasanta. 

Cfr. EUSEBIO-GIROLAMO, Onom, 134, p. 111 K. "Itabyrium". Si tratta 
medesimo monte T abor di cui alla voce precedente. 

648. Vmio SEQUESTRE, 311. 

649. VARRONE, De re rust. 2, 1, 19. La forma corretta del nominativo sareb"Tagrus". 
650. SERVIo, Geo. 2, 488; cfr. PLINIO, 4, 16. 

FLAVIO GIUSEPPE, A11t. lud. 1, 6, 1: nel testo originale si parla del mon-
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652. POMPONIO MELA, 3, 68, secondo il testo tràdito; "adtollit, Colis alter ... 

angulus" edd. 
653. Non identificato. 
654. V. la voce Saturnius m. 
655. POMPONIO MELA, 3, 30. 
656. GERVASIO DI TILJlURY, Otia ùnp., 1, p. 911 L. 
657. PLINIO, 5, 97-99, con varie deformazioni nella toponomastica che non 

si indicano partitamente ma hanno in buona parte riscontro nella tradizione 

ms. del testo pliniano. 
658. PLINIO, 6, 11 "promunturium Themisteas; insula Aphrodisias [var. 

Haprodisias] habitatur". 
659. SERVIO, Geo. 4, 466; LATTANZIO PLACIDO, Theb. 2, 43. 
660. Vrnro SEQUESTRE, 314, secondo il testo tràdito; "Tomarus" edd. 

661. PLINIO, 6, 197. 
662. LIVIO, 36, 15, 6-9. Per l'accenno finale alla celebre battaglia B. sembra 

aver presente soprattutto OROSIO, 2, 9, 3-10. 
663. VARRONE, De re rust. 2, 1, 5 "in Italia circa Fiscellum et Tetricam mon-

tem", Si tratta dello stesso monte di cui alla voce seguente, ma qui B. ha sciolto 
male la forma compendiata Tet'cum che trovava nel proprio ms. di Varrone. 

664. SERVIO, Aen. 7, 17 
665. LATTANZIO PLACIDO, Theb. 1, 485 e, per quanto segue, Theb. 2, 383. 
666. LIVIO, 36, 16, 11 "Tichiunta" (accusativo di "Tichius"), 

667. Lrvro, 7, 29, 6. 
668. LIVIO, 10, 30, 7. 
669. PLINIO, 4, 2 "Talarus". 
670, POMPONIO MELA, 2, 23, secondo la lezione tràdita ("Thym-" edd,), Il 

lemma mantiene l'accusativo. 
671. Forse B. allude a OMERO, Il. 2, 866 o 20, 385. 
672. PLINIO, 5, 111, integrato da SERVIO, Geo. 1, 56 (per la localizzazione in 

Cllicia) e da VIBI0 SEQUESTRE, 310 (per la localizzazione in Licia: ma Vibio re
ca "Lydiae"), La forma corretta del toponimo è, ovviamente, "Tmolus", non 
"Tinolus", e B. si produce qui in un curioso e purtroppo isolato sfoggio di 

acribia. 
673. Lrvro, 28, 5, 15-17. 
674. PLINIO, 4, 6. 
675, PLINIO, 5, 127; ma "Troezen", nota città dell'Argolide, non c'entra, 
676. PLINIO, 2, 109 "Anio in monte Trebanorum ortus". 
677, PLINIO, 4, 46 "Chryseon Ceras", lezione variamente deformata nei ma-

noscritti. 
678. Cosl anche PAPIAS, Blementarium, alla voce Vaticanus. 
679. LIVIO, 3, 50, 1. 
680. PLINIO, 5, 92, 
681. SERVIO, Geo. 2,224 "Vesaevus". 
682. POMPONIO MELA, 2, 62, dove compare la forma "Vesulus". , 
683. Fin qui B. segue sostanzialmente la traccia di PLINIO, 3, 62. P~r il_ sus

seguente racconto dell'eruzione avvenuta nel 79 (che però B. colloca mspiega-

NOTE 2063 

bilroe_n:e sotto il prindpato di Nerone) non mi riesce di individuare una fonte 
plausibile: vanno mfatu escluse le fonti poziori, PLINIO NEP., Ep. 6, 16 e 6, 20· 
DI?NE C_A_ssr~, 66, _21_-24, delle quali B. non poteva avere conoscenza. Fors~ 
egh a11,1plifica 1 cenn; di_ ~RO~!O, 7, 9, 10 e di PAOLO DIACONO, Hist. Lang, 6, 9 
(quest ultuno tuttavia s1 rifensce a una successiva eruzione del 685 circa). Ma è 
questione aperta. 
, ~84. Per q~esto episodio cfr. LrvIO, 8, 8, 19-10, 10, ma forse B. ha presente 
il nassunto d1 VALERIO MAssrMO, 5, 6, 5. Si noti l'inconsueto accenno che se-
gue, al nome attuale del sito. ' 

685, V ARRONE, De lingua Lai. 5, 51. 
686, OROSIO, 6, 21, 5. 
687. CESARE, Beli. Gal/. 4, 10, 1. 
688, Ps. ARISTOTELE, De mirab. aud, 113-114. 
689. Cfr. ORAZIO, Carm. 3, 4, 9-10; e PoRFIRIONE, ad /oc. 
690. GIUSTINO, 41, 5, 2 "Daram ... in monte Apaorteno" ma la variante è 

attestata, ' 
691. POMPONIO MELA, 2, 68 
692. EUSEBIO-GIROLAMO, Onom. 159, p. 93 K. 

1.. Dire_t:amen:e da VIRGILIO, Aen. 7, 81-90 (ignorate le chiose relative di 
Sen:10, ut~zate mvece per la voce Albunea f [v.]). Il commento del B. sembr 
motivato da1 vv. 89-90 di Virgilio "et varias audit voces fruiturque [sci! sacer~ 
dos] deorum / conloquio atque imis Acheronta adfatur Avernis". · 

2. Da VIRGILIO, Aen. 7, 758-759. 
3. CESARE, Beli. Gal/. 5, 3, 4 e 6, 29, 4. 
4, VIRGILIO,Aen. 7, 761-780; SERVI~,Aen, 7,761. Cfr. ancheGen. deor.10,50. 
5. SERVI?, Aen. 7, 763, donde proviene anche l'intonazione scettica del pas-

V. Bgeriaf 
6. La leggenda me~i~ale di Si~on Mago, sviluppatasi in margine a Acta 

~• 9-24, era n?t1ss1ma,_ e B. v1 accenna in iscorcio: venuto a Roma e van
di poter le~ars1 a voi?, il preteso taumaturgo cadde rovinosamente e morl 

la frattura d1 una coscia (cfr. Esposizioni, 1, 2, 119). 
7. B. sembra aver presente soprattutto VALERIO MASSIMO 1 8 5 · f 

LIVIO, 2, 7, 1-3. ' ' , ' ma e r. 

8, Vrnro SEQUESTRE, 200 ("Angitie ve! Anguitie": B. deve aver letto male 
mostrano. la mancata identificazione con Angitia s. [ v.] e la posizione nei'. 

alfabetico). 
9, CESARE, Bel!. Gal!. 6, 10, 5. 
10. LATTANZIO PLAcmo, Theb. 3, 353. 
11, L:VIO, 9, 36. I n?mi dei consoli sono ricavati da LIVIO, 9, 33 (si tratta di 

~abrns, ... C. Marcrns Rutulus"). Di M. Fabio, che attraversò la foresta, Li
dice chiaramente che era fratello del console Q. Fabio. 

PLINIO, 5, 116 e 2, 232 (cfr. Vrnro SEQUESTRE, 201). 
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U. LATTANZIO PLACIDO, Theb. 7,363. 
14. Cfr. SERVIO, Ae11. 8, 9. . 
15. LATTANZIO PLAcmo, Theb. 3, 106, ma è di B. l'ironico commento finale. 
16. Cfr. POMPONIO MELA, 3, 29. 
17. CESAJIB, Beli. Gal!. 6, 24-25, con deformazioni. . . 
18. Qui B. si limita a sinterizzare drasticamente la celebre d1gress1one della 

fonte (Bel!. Gal!. 6, 26-28) snlla fauna, peculiare, e in seguito scomparsa, della 
selva "Hercynia". 

19. LATTANZI0 PLAcmo, Acbill. 238. 
20. SERVIO, Bue. 6, 72; e cfr. SERVIO, Aen. 4,_ 345. 
21. Il notissimo mito è diffusamente esposto m Ge11. deor. 6, 22. 
22. VreI0 SEQUESTRE, 203 e VIRGILIO, Aen. 1, 681. Cfr. la voce Y dalius 

mo. 
23. Cfr. OVmro, Met. 7, 359-360. 
24. Si tratta senza dubbio della "silva Hercynia", l'imponente e mal noto si

stema montuoso dell'Europa centrale dove gli antichi collocavano le sorgenti 
dei maggiori fiumi europei (cfr. ArusToTELE, Meteor. 350b; PLINIO, 4, 100; 
etc ) Tuttavia è difficile individuare la fonte di un lemma cosl deformato. 

25. Da SOLINO, 17, 4, dove si parla piuttosto degli "Hyrcani ... gens silvis 
aspera, copiosa immanibus feris, feta tigridib~s". . 

26. Amplifica un luogo piuttosto oscuro di V ARR?NE, ~e lmgua La_t. 5, 15;, 
dove in realtà si parla del "Lauretum", un sito del! Aventmo cosl chiamato a 
silva laurea quod ea ibi excisa et aedificatus vicus". La localizzazione sul Tirre
no dipend; dall'erroneo riferimento di B. alla città di Laurento. 

27. La voce sembra avere in qualche modo un rapporto con VIRGILIO, Aen. 
5, 37 "horridus in iaculis et pelle Libystidis ursae", dove però "Li?ystis''. var~ 
rebbe 'Libica, Africana', né vi è accenno a una s~lva. ~a sc_ar~a chto~a d1 Ser
vio, che del resto non aiuta, sembra dubitare che m Africa v1 s1ano orsi, e ad al
tro proposito PLINIO, 8, 131, afferma appunto <;he n_on ve ne na~cono. ~ n?t~
zie raccolte dal B. appaiono ispirate dal proposito di sanare la diffic~t~ m~IVI· 
duando O immaginando un sito più confacente al caso, ma non saprei mdicare 
il testo o i testi (forse da cercare tra i commenti virgiliani medievali) da cui esse 
provengono. 

28. Livro, 23, 24, 7. 
29. Livio, 1, 30, 9. . 
30. STAZIO, Theb. 11, 644-645, e LATTANZIO PLACIDO, ad !oc.; e cfr. Gen. 

deor. 5, 41-42. 
31. LATTANZIO PLACIDO, Theb. 5, 431; cfr. Gen. deor. 10, 49. Per tutto v. 

anche Maratbon mo. e la nota relativa. 
32. SERVIO, Geo. 3, 19 ("Molorchus"). 
33. Di questa impresa di Ercole B. tace affa~o ne!Ia G_e~. deorum. ~on ne 

trovo notizia nemmeno presso i mitografi, che di leonr ucc!SI da Ercole ncorda
no il Nemeo e il Teumesio (cfr. LATTANZIO PLACIDO, Theb. 1, 485). Credo. per
ciò verosimile che la voce si sviluppi in qualche modo dall'errata interpretazio
ne di una similitudine in SENECA, Herc. Oet. 1642-1644 "At ille [Hercules], ut 
ingens nemore sub Nasamonio / aegro reclinis pectore immugit leo, / ferrur" • 

NOTE 

34. LATTANZIO PLACIDO, Tbeb. 4, 824. 
35. Sull'episodio, del resto notissimo e ampiamente narrato in Gen. deor. 13, 

1, 6-7, cfr. per es. SERVIO, Geo. 3, 19 eAen. 8,295; etc. 
36. B. ha presente il racconto di STAZIO, Theb. 5, 710 ss.; e cfr. SERVIO, Geo. 

3, 19. 
37. Secondo LATTANZIO PLAcmo, Theb. 7,163, l'episodio (di cui B. trovava 

i particolari, oltre che in OVIDIO, Met. 2, 401 ss., anche in IGINO, Astron. 2, 1, 
in LATTANZIO PLACIDO, Theb. 3, 685 e in nur.•"rose altre fonti: ma per tutto v. 
Gen. deor. 4, 67 e5, 49) avvenne in un "Parrhasium nemus", che vale semplice
mente "selva d'Arcadia" (e "Parrhasis", cioè Arcade, è epiteto dì Callisto pres
so Ovmro, Met. 2, 450). "Parthenium nemus" ha lo stesso significato generico, 
ma non saprei indicarne un esempio in connessione con Callisto; Io stesso B., ai 
!~oghi citati della Gen. deor., dice vagamente che ella ''aufugit ad nemora" e 
mter umbras nemorum decepta et oppressa est". 
38. SERVIO, B11c. 10, 57. Di B. è invece la spiegazione etimologica che segue, 

che per il significato di 'parthenias' si rifà a una notizia diffusa attraverso le 
biografie tardoantiche e medievali di Virgilio: al poeta infatti era stato dato 
quel titolo per la sua verecondia (c&. SERVIO, Aen. 1, Praef; etc.). 

39. La dimora di Chirone sul l'elio è notizia comune: cfr. per es. SERVIO, 
Geo. 3, 94; etc. Ma le selve di pini che vi sorgevano fitte sono ricordate da poeti 
e mitografi soprattutto in rapporto all'impresa degli Argonauti, perché la nave 
Argo fu costruita èon il loro legname (cfr. Rhetor. ad Her. 2, 34, etc.). 

40. Cfr. 2 Sam. 1, 17. 
41. Voce forse derivata da una lettura frettolosa di STAZIO, Theb. 3, 324,325 

"fesso Danaeia Tydeus / arva gradu viridisque legit devexa Prosymnae": tutta• 
via LATTANZIO PLACIDO, Theb. 1, 383 e 4, 44 avvertiva che si tratta di una 
città. 

42. Vmro SEQUESTRE, 205. 
43. V. Styn1phalo11 ,no. e c&. Gen. deor. 13, 1, 10. 
44. "Tegaea" era il nome di una città, e "Tegaeus" vale, per sineddoche, 

"Arcadico"; ed è epiteto di Pan, per es., in VIRGILIO, Geo. 1, 17·18. Probabil
mente B. ne ha fatto una selva interpretando male Ovmro, Fast. 2, 167 "in sil
va, virgo Tegeaea, lavemur", letto "in silva, virgo, Tegeaea lavemur". 

45. B. ha evidentemente presente POMPONIO MELA, 2, 36, ma la voce rie
cheggia anche la descrizione di Ovmro, Met. 1, 568-569. 

46. SERVIO, Aen. 3, 85. 
47. VmIO SEQUESTRE, 266, probabilmente incrociato con SÈRVIO, Geo. 4, 

31: cyane è lezione attestata dalla tradizione di Vibio, ma le fonti latine poziori 
fanno riferimento piuttosto alla "cunila" o santoreggia (cfr. PLINIO, 19, 
165). 

48. Da PAOLO DIACONO, Hist. Lang. 5, 37; 6, 39; 6, 58, dov'è menzionata 
come luogo di caccia di re longobardi che vi si recavano dalla loro capitale "Ti
cinum" (Pavia). 

49. POMPONIO MELA, 2, 28. 
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[fil.] DE FONTIBUS 
cfr VARRONE De lingua Lat. 5, 123; lsIDORO, 

1. Etimologia vulgata: . per es. , 

Etym. 13, 21, 5. ure TERZO MITOGRAFO VATICANO, 11, 2. Cfr. 
2. SERVIO, Aen. 1, 720;_ opp r· retazione morale proposta qui 

Gen. deor. 3, 23, dove pero manca mterp . . 
3. PLINIO, 31, 9. d 7 17 B dice seguendo 0vIDIO, Met. 13, 

B 9 39 In Gen eor. , · ' d · 4. SERVIO, ue. , · . fi. e· cfr anche la voce Acis fl., ove siaccenna 
896-897, che Aci fu mutato m um . . 
a entrambe le versioni. 

5. SERVIO, Bue. 10, 12 
6. SERVID, Bue. 7, 83. l' ettivo "fontalis [scii. aqua]" è stato letto 
7. Cfr. VITRUVIO, 8, 3, 1, dove agg 

da B. fons Alis. Theb 2 433, dove però si dice che N~o 
8 Cfr LATTANZIO PLACIDO, d. ' qua fl:ueret Lernaeus fons dictus 
. . il ·dente "un e cum a , . fi 

Percosse la terra con tn ' . e' seguita alle voci Lerneus o. e 
A » Questa versione 

est et fl:uvius mymones · 2 25 e 10 59 
Amimon fl.; cfr. ~che_Gen. d~or. ·t~ rafie ~on ~icordata in Gen. deor. 2, 25 e 

9. Questa vers10ne,_ ignota al ~T!io Theb. 6, 287-288 "in amne reperto/ 
10 59, è forse suggerita a B. da , . 
tr~tis Amymone" • . 1 di Anxur è variante attestata nei 

10. SERVID, Aen. 7, 799. Anxir m uogo 

rnss. di Servio. 15 . v Neptunius fo. 
11. Cfr. VITRUVIO, 8, 3, , e · B 10 12 "Aonie Aganippe" e OvrnIO, 

. t da VIRGILIO uc. , · Ag · · 
12. Forse r1cav~ 0 ,, s-' tratta della fonte Ippocrene o aruppe ~ 

Fast. 3, 456 "Aoruas ··· aqu~s · 1 te dette" Aoniae" per i siti a loro consacrati 
Aonia· e le Muse erano poeucamen E 14 4 11· e GERVASIO DI T!LBURY, 
• e11a' • Cfr anche lsIDORO, tym · , ' ' m qu regione. • 
Otia imp., 2, p. 766 L. "C . " edd) 

PI. 32 17 ( urms · · • fi 13. INIO, , ,..h b 4 717. V. anche Lang111 o. 
14. LATTANZID PLACIDO, i, e . ' 
15. PLINIO, 3, 89. 33 K . . . 
16. EusEBIO-GIROLAMO, Onom. 95, p. . 
17. CICERONE, Verr. 2, 4, 118-119. 
l8. SERVIO, Aen. 3, 694. 
19, SERVIO, Bue. 10, 4. . . 
20_ SENECA, Qt1aest. nat. 3,_ 26, 5. . 2 · . · · 
21. Ps. ARrsTOTELE, De mtrab. aud-i:7 i azione di Leonzio Pilato addotta 
22. Cfr. OMERO, Od. 13, 408, con sp eg . 

in Gen. deor. 7, 18. . , 
23 PLINIO, 4, 25. d O"nu,o Od 10 207-208, traslitterando 

· , direttamente a "~ , · ' . . • a1· 24. La voce e tratta . usativa del toporumo origtn e. 
secondo la pronuncia iotacistt~abla fo~m~~ccGiove era detto 'Orkios' quale ga-

25. Ps. ARrsToTELE, De mzra . au . . .. , 
rante dei giuramenti. . P o 9 168-169 sui vivai di ostriche e ~esci 

26 Allusione a quanto scr1ve LIN~ ' an'. ni di mollezza e ghlottonerta. 
· . . . ella na deprecati qu seg pregiau eststenu n zo , 

NOTE 

27. Per le virtù terapeutiche delle terme baiane B. ha forse presente PLINIO, 
31, 4-5: ma nell'insieme quanto ne dice nella voce appare ispirato da cognizio
ne diretta. 

28. Omaggio a ORAZIO, Carm. 3, 13, 1. 
29. Cfr. OVIDIO, Met. 9, 645 "[Byblis] Caras ... pererrat", con riferimento 

alla terza dei Carii in Asia Minore. B. ha letto Carras. 
30. Il mito è ampiamente narrato da Ovmro, Met. 9, 447-665; cfr. Gen. 

deor. 4, 9. 
31. PLINIO, 6, 179 ("Orambim"; la variante Corambim è attestata da 

mss.). 
32. Sembra riferirsi alla Fonte Branda di dantesca memoria (cfr. In/ 30, 78). 
33. FLAVIO GroSEPPE, Beli. Iud. 3, 10, 8. 
34. Cfr. STAZIO, Theb. 12, 629 "Callirhoe noviens etrantibus undis". B. lo

calizza la fonte con l'aiuto di PLINIO, 4, 24 o di SOLINO, 7, 19. 
35. PLINIO, 5, 72, anche per il riferimento al significato del nome ('dalla bel

la corrente'). 
36. PLINIO, 5, 115. Plinio defioisce "Amazonum opus" la città di Efeso, non 

il celebre tempio della dea. 
37. VIBIO SEQUESTRE, 169. 
38. PLINIO, 31, 2 "Cranone est fons calidus etc.", dove Cranone (locativo: 

'nella città di Cran(n)on') appare variamente guasto nei mss. 
39. PLINIO, 5, 110 "ac fonte Tarni a Maeonis civitas ... vocitata est". B., con 

un testo assai deformato sott'occhio, ha raccozzato a caso le sillabe, 
40. In Gen. deor. 10, 27, B. mostra di confondere la fonte Castalia con Ippo

crene e, fondandosi su una lettura imprecisa di OVIDIO, Met. 5, 256 ss,, la fa 
sgorgare dal calcio di Pegaso. Qui invece, nelle voci Castalit1s fo. e Yppocrene 
fo., appare meglio informato circa le tradizioni relative alle origini di entrambe. 
Cfr. anche Gen. deor. 11, 2. 

41. Cfr. FLAVIO GIUSEPPE, Ant. Iud. 10, 9, 5. 
42. PLINIO, 4, 24 ("Cephisia", ma Celpisia è attestato in mss,). 
43. ISIDORO, Etym. 13, 13, 3 (Chio è variante attestata da mss. isidoriani; in 

VITRUVIO, 8, 3, 22 e PLINIO, 31, 15 gli edd. leggono rispettivamente "Cia" e 
"Cea"). 

44. PLINIO, 3, 89. 
45. OvmIO, Met. 5, 409-437; CLAUDIANO, De raptu Pros. 3, 245-253, 
46. Cfr. OVIDIO, Met. 5, 411-412 "a cuius stagnum quoque nomine dictum 

. .. Cyane". CLAUDIANO, De raptu Pros. 3, 253, parla invece di un "perspi
fons". V. Cyane pa. 

47. PLINIO, 31, 6-7, dove sono anche riportati i versi di Laurea Tullio. Il te
di Plinio reca "villa est ab Averno lacu Puteolos tendentibus inposita lito
ma B. evidentemente leggeva ab Annio lacu, tanto che a questo lago inesi

ha dedicato la voce Annit1s l. (v.). 
48. PLINIO, 31, 19; cfr. IsmORO, Etym. 13, 13, 4. 
49. Vrnm SEQUESTRE, 166; cfr. SERVIO, Geo. 2, 225. 
50. PLINIO, 31, 19. Qui B. sembra considerare "Marsye" un nome di regione 
di città, mentre Plinio menziona un "Marsyae fontem in Phrygia ad Celaena-
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rum oppidum" presso il quale vi sarebbero anche_ "fontes Claeon [var. Cfean] 
et Gelon"; ma alle voci Egelon fo. e Marsya fo. s1 parla correttamente d1 una · 
fonte. 

51. VIBIO SEQUESTRE, 168. 
52. VIBIO SEQUESTRE, 165. 
53. lsIDORO, 13, 13, 6; e cfr. la voce Clitumnus la. 
54. SERVIO, Geo. 2, 146. V. la voce Clitumnus fl. . 
55. In una lunga enumerazione di siti e genti d'Arabia, PLINIO, 6, 150, men

ziona, di seguito al "Coralis fons", il popolo dei "Carphati"; ma B. ha interpre-
tato quest'ultima parola come il genitivo di un toponimo. . .. 

56 Probabile deformazione dell'epiteto "Enneacrunos" ('dai nove r1V1') re
lativ~ alla fonte Calliroe presso PLINIO, 4, 24. V. le voci Callirae fo. Attice e 
Imeafo. 

57. Cfr. ISIDORO, Etym. 13, 21, 18. 
58 PLINIO, 6, 151. 
59: PLINIO, 5, 36 ("Mathelgae": B. legge Matelge considerandolo neutro o 

indeclinabile). 
60. Diana era detta 'Delia' perché nata nell'isola di Delo, e "Delius fons" va-

le quanto 'fonte di Diana'. . . , . 
61. La vicenda è narrata anche in Gen, deor. 5, 30 (dove il re d1 Tebe e chia

mato, come qui, "Lynceus"); 4, 7 e 10, 29 (dove il personaggio, più corretta
mente è detto "Lycus": cfr. LATTANZ!O PLACIDO, Theb. 4, 570). Per la trasfor
mazio~e in fonte cfr. LATTANZIO PLACIDO, Theb. 3, 205. B. ha presente anche 
PoRFIRIONE, ad HoR. Carm. 4, 2, 25. 

62. PLINIO, 6, 151. 
63. PLINIO, 4, 25. 
64. SERVIO, Aen. 7, 763, tenendo presente anche LIVIO, 1, 21, 3. V, la voce 

Aricinum nem. 
65. PLINIO, 31, 19 ("et Gelon" edd.: v. la voce Cleon fa.). 
66. EUSEBIO-GIROLAMO, Onom. 85, p. 9 K. 
67. PLINIO, 6, 158. . 
68. Cfr. Ge11 deor. 2, 63, 4, e qui la voce Yppocrene fa., dove B. sembra iden-

tificare questa fonte con Ippocrene, 
69. PLINIO, 2, 225. 
70. VrnIO SEQUESTRE, 171. 
71. PoMPONIO MELA, 2, 6-7. 
72. VITRUVIO, 8, 3, 2: dove si parla genericamente di "fontes frigidi". 
73. Non identificata. 
74. Da Vrmo SEQUESTRE, 172 (secondo il testo tràdito; "Gargaphia, Boeo

tiae" edd.). V. la voce seguente. 
75. Cfr. Gen. deor. 5, 15. B. attinge le precisazioni geografiche da PLINIO, 4, 

25 e 4, 63. . , 
76. Cfr. EUSEBIO-GIROLAMO, Onom. 129, p. 73 K.; ma B. qui tiene presente 

anche il testo biblico, l Reg. 1, 33-34. 
77. PLINIO 31, 13 ("in Hestiaeoide Ceronam [scii. fontem]"; ma i mss. de

formano variamente il testo). 

NOTE 

78. FLAVIO GIUSEPPE, Ant. Iud. 8, 15, 6 (cfr. 1 Reg. 22, 38). 
79. PLINIO, 4, 24 ("Enneacrunos": dalla deformazione di questo nome B. ha 

tratto i lemmi Crunascar fo. [v.] e Imea fo.). 
80. Vrnio SEQUESTRE, 17 4. 
81. ISIDORO, Etym. 13, 13, 8. 
82. PLINIO, 2, 228. 
83, VrnIO SEQUESTRE, 173. 

84. Cfr. Gen. dear. 2, 63. Da notare che in Gen. dear. 10, 27 B. attribuisce 
erroneamente al calcio di Pegaso l'origine della fonte Castalia: v. Castalius fo. e 
nota. 

85. SERVIO, Aen. 12, 139. Cfr. Gen. deor. 12, 61. 
86. Cfr. STAZIO, Theb. 4, 776, etc., e DANTE, Purg. 22, 112. V. la voce Arche-

marus fa. 
87. PLINIO, 4, 24. 
88. LATTANZIO PLACIDO, Theb. 2, 433. 

89. ISIDORO, Etym. 13, 13, 1 ("Linus": ma la variante Lechnus è attestata nei 
mss., e B. deve aver letto Lethnus, come è confermato dall'ordine alfabetico). 
Si tratta della medesima fonte detta "Leinus" in PLINIO, 31, 10, donde B. rica
va la voce Linus /o. (v.). 

90. PLINIO, 30, 12. 

91. SERVIO, Bue. 7, 21. La localizzazione nella Magnesia è desunta da PLI-
NIO, 4, 32. 

92, PLINIO, 31, 10, V. Lethnus fo. e nota. 
93. Vrnio SEQUESTRE, 176. 
94, PLINIO, 3, 89, 
95. PLINIO, 31, 19. V. Cleonfo. e nota. 

96. PLINIO, 31, 13 ("in Hestiaeotide ... Nelea" edd., ma il testo appare varia-
mente deformato nei mss.). 

97. Vrnro SEQUESTRE, 177. · 
98. PLINIO, 4, 30. 

99. PLINIO, 2, 229 ("Inopus fons" edd.; ma è attestata la variante Inolus, e 
B. ha letto Molus). 

100. Voce forse ricavata da un testo assai guasto di PLINIO, 4, 18, dove sono 
numerate altre fonti prossime al golfo Argolico. 

101. EUSEBIO-GmoLAMO, Onom. 142, p. 12ì K. "Naftho". La Vulgata, Ios. 
15, 9; 18, 15, reca "Nephtoa". 

102. PLINIO, 2,230 "fons Neminie", ma con varianti nei mss. 
103. VITRUVIO, 8, 3, 15. 

104. Era detto Nymphaeum ogni specchio d'acqua o fontana dedicato al 
culto delle Ninfe: cfr. PLINIO, 35, 151; etc. 

105, PLINIO, 4, 17. 
106. LATTANZIO PLAcmo, Theb. 1, 32. 
107. Cfr. Cant. 4, 15, che B. integra forse secondo i racconti di pellegrinaggi. 
108, FLAVIO GmSEPPE, Beli. Iud. 3, 10, 7. 
109. "Pegaseus" infatti non è un toponimo, bensl un epiteto ricorrente nei 

poeti, del fonte Ippocrene. . . ' 
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110. PORFIRIONE, ad HoR. Carm. l, 26, 9. 
111. Cfr. anche VARRONE, De lingua lat. 7, 20. 
112. PLINIO, 4, 11. 
113. PLINIO, 31, 41. 
114. Non identificato. 
115. PLINIO, 4, 25. 
116. PLINIO, 4, 4: "In Epiri ora castellum in Acrocerauniis Chimera, sub eo 

Aquae Regia e fans". 
117. EUSEBIO-GIROLAMO, Onom. 146, p. 145 K., e 120, p. 95 K. 
118. PLINIO, 31, 55. 
119. Il lemma, assurdo, è certo deformazione di "Aulocrene', ma_ B. non 

sembra dipendere da quanto ne scrive PLINIO, 5, 106 e 16, 240: il vocalismo fa-
rebbe pensare a una possibile fonte greca. . . . ,, . 

120. ISIDORO, Etym. 13, 13, 4 ("fonte Rubro qm b1bet1t etc. : B. ne ha t!Ca
vato il nominativo "Rubrus", ma ci si aspetterebbe "Ruber"). 

121. POMPONIO MELA, 2, 43. . 
122. VITRUVIO, 2, 8, 12. Il mito di Ermafrodito e Salmace è ampiamente 

esposto e commentato in Gen. deor. 3, 21. 
123. POMPONIO MELA, 2, 81-82. 
124. EUSEBIO-GIROLAMO, Onom. 152, p. 159 K. 
125. ISIDORO, Etym. 13, 13, 9. 
126. Di questa opinione non trovo riscontri. . . 
127. PLINIO, 4, 13 ("In Achaia novero montium Scioessa n~t1ss1111us, fans 

e mothoe. Ultra Patras oppidum Olenum" edd.: B. ha letto. d1stra_tta~ente o 
: un testo troppo guasto). Si noti "Patras" trattato come un mdechnabile. 

128. POMPONIO MELA, 1, 39. . 
129. Questa descrizione riproduce fedehnente quanto PLINIO, _18, 190, sc:1-

ve a proposito di un "nobilis fans Orgae nomine" che Petrarca s1 era compia
ciuto di identificare con la Sorgue. 

130. Allusione alla corte avignonese, cosl più volte designata polemicamente 
da Petrarca stesso nelle rime e nelle opere latine: cfr. Rer. vulg. fragm. 114, 1; 
137, 1; 138, 3; Famil. rer. 11, 6, 5 "Babilon hec occidentalis, rerum pessima 
Ereboque simillima", etc. . . 

131. Cfr. Epist. 10, 5 "Tu sacris vacabas studiis": è l'atteggiamento mcm B. 
ama rappresentare Petrarca. 

132. Filippo di Cabassoles vescovo di Cavaillon, dedicatario del De vita 
solitaria. 

133. VrnIO SEQUESTRE, 178. 
134. PLINIO, 31, 23. 
135. PLINIO, 6, 168 ("Tatuos" edd.; ma la variante Tamos è attest_ata). 
136. PLINIO, 31, 90 ("Tbespiarum"; è però attestata anche la vanante The-

siarum). . 
137. PLINIO 2 232 ("Colophone in Apollinis Clarii specu lacuna est, cums 

potu etc.": da ~n 'testo assai guasto o letto male B. deve aver ricavato il presun
to nome della fonte, che in Plinio è anonima). 

138. Non identificato. 

NOTE 

139. VIRGILIO, Geo. 2,517 e SERVIO ad !oc. 
140. VrnIO SEQUESTRE, 181 (dove Viruinus è la lezione tràdita: "Virbinus" 

edd.). 

141. PLINIO, 31, 15 (cfr. lsIDORO, Etym. 13, 13, 2). 

[IV.] DE LACUBUS 

1. IsIDoRo, Etym. 13, 19, 2. 
2. Cfr. ISIDORO, Etym. 13, 19, 2, dove però sono menzionati i Greci non i 

Galli. ' 
3. VrnIO SEQUESTRE, 183, incrociato con SERVIO, Aen. 6, 107. 
4. POMPONIO MELA, 3, 24. 
5. VrnIO SEQUESTRE, 184. 

6. PLINIO, 31, 11, dove il toponimo ("Alphio" edd.) compare all'ablativo. 
7. LrvIO, 5, 15, 2-5. 

8. ISIDORO, Etym. 13, 13, 7 "in Africae lacu Apuscidamo", dove però è trà
dita la lezione "in Alce lacu per porcidamum". B. localizza il fenomeno in India 
perché di essa si parla subito prima, ad altro proposito, nel testo di Isidoro. 

9. PLINIO, 5, 113 ("Aulocrene" edd.). 
10. PLINIO, 5, 79. 
11. PLINIO, 5, 148. 
12. VrnIO SEQUESTRE, 184. 
13. PLINIO, 2,232 "Sannaus". 
14. PLINIO, 16, 157. 

15. La voce appare messa insieme con notizie e osservazioni raccolte diretta
mente sui luoghi. Un lago "Annius" non sembra essere noto alle fonti antiche· 
forse B. trova o legge cosi deformato il nome del lago "Avernus" presso PoM: 
PONIO MELA, 2, 70 "Puteali, lacus Lucrinus et Avernus", e lo identifica con 
uno specchio su cui al suo tempo correvano siffatte leggende. 

16. PLINIO, 6, 127. · 

17. VIRGILIO, Aen. 7, 761-780; SERVIO, Aen. 7, 761. Le fonti e lo stesso B. al
la voce Aridnum nemus (v.) e in Gen. deor. 10, 50 parlano solo della selva in cui 
Ippolito-Virbio istitul il culto di Diana. B. stabilisce un collegamento con il 
"Triviae lacus" cui ad altro proposito accenna VIRGILIO, Aen. 7, 516 e che le 
chiose di Servio collocano presso Arida (v. Speculum Diane la.). 

18. PLINIO, 5, 124 "Troadis primus locus Hamaxitus". B. ha letto male. 
19. PLINIO, 31, 110. 

20. ISIDORO, Etym. 13, 19, 3, con le integrazioni che saranno segnalate nelle 
note seguenti. 

21. FLAVIO GIUSEPPE, Beli. Iud .. 4, 8, 4. 
22. ISIDORO, Etym. 13, 19, 3-4. 
23. FLAVIO GIUSEPPE, Beli. Iud. 4, 8, 4. 
24. IsmoRo, Etym. 13, 19, 4. 
25. FLAVIO GIUSEPPE, Beli. Iud .. 4, 8, 4. 
26. Racconto leggendario, evidentemente sviluppatosi da quanto scrive 
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FLAVIO GIUSEPPE, Ant. Iud. 15, 4, 2, e forse ripetuto dai reduci dei pellegrinag
gi in Terrasanta. 

27. Cfr. SERVIO, Geo. 2, 161. 
28. Per queste vestigia cfr. la voce Baiarum fa. 
29. SERVIO, Aen. 3, 442. 
30. Cfr. l'etimologia analoga in Esposizioni, Accessus 68. 
31. Presso SERVIO, Aen, 6, 107, sono menzionate ellittkamente le due ver

sioni alternative ai noti episodi dell'Odissea e dell'Eneide (dove Elpenore e Mi
seno muoiono per caso, rispettivamente cadendo da un tetto e annegando): 
"Quae [necromantia ve! sciomantia] sine hominis occisione non fiebant; nam 
et Aeneas illic accisa Miseno sacra ista complevit et Ulixes occiso Elpenore". Il 
cenno di B. alla Nekyia omerica ( Od. 11, 14 ss.) è alquanto più ampio, ma rima
ne comunque troppo generico perché si possa inferire che questo tratto della 
voce fu compilato risalendo direttamente a Omero. Nello stessa chiosa Servio 
sostiene che il colloquio di Ulisse con le ombre dei morti non può essere avve
nuto nel paese dei Cimmeri sulla sponda del remoto Oceano, come vu.ole 
Omero (Od, 11, 13-14), ma più plausibilmente sul lago di Averno in Campania, 
visto che egli aveva appena lasciato Circe, la cui dimora si affacciava appunto 
sul Tirreno. 

32. SERVIO, Aen. 3, 442 (cfr. IsIDORO, Etym. 13, 19, 8). 
33. VrnIO SEQUESTRE, Sa-86. Il passo, assai guasto nella tradizione di Vibio 

(dove risulterebbe dalla fusione e deformazione di due lemmi dedicati rispetti
vamente ai fiumi "Avens" e "Anien"), secondo la lezione tràdita sembra ri
guardare appunto un "Anien lacus", B., del resto, potrebbe aver letto "Avien", 
come mostrerebbe la posizione della voce nell'ordine alfabetico. 

34. Cfr. VIBIO SEQUESTRE, 35, 
35. VIRGILIO, Geo. 2, 160 e SERVIO ad. !oc, 
36. Non trovo fonti letterarie per queste notizie: PLINIO, 9, 75, parla della 

straordinaria abbondanza di anguille nel Benaco, ma il cenno di B. pare frutto 
di informazione diretta, come si potrebbe ricavare dal nome mediolatino e voi, 
gare "carpiones" in luogo del classico "cyprini", 

37. SERVIO, Aen. 10,205; cfr. ISIDORO, Etym. 13, 19, 7. 
38. PLINIO, 4, 30 (e cfr. OVIDIO, Met. 7,231; LUCANO, 7,231). Cfr, la voce 

Boben seu Beben pa. 
39, PLINIO, 4, 82, 
40, PLINIO, 9, 63. 
41. PLINIO, 4, 84, assai deformato ("lacus Bruce, fossa emissus" edd.), 
42, PLINIO, 6, 130. 
43. OROSIO, l, 2, 9, 
44. Per questo cenno agli immissari del Caspio cfr. POMPONIO MELA, 3, 

39-40. 
45. Di contro alle fonti antiche a lui accessibili, che del Caspio fanno un "si

nus" inospitale e comunicante con l'Oceano (cfr. POMPONIO MELA, 2, 38-39; 
ISIDORO, Etym. 13, 15, 2 e 13, 17, 1), B. dà credito in questa voce al resoconto 
veridico di GUGLIELMO DI RUBRUC, Itinerarium 18, 4-5 (Sùiica Franciscana, 1, 
pp. 210-211), V. la voce Caspium ma. 

2073 

46. Sembra d~a:e .~a E~sEBr~-GmoLAMO, Onom. 119, p. 87K. ("Elul" 
edd.), dove tuttavia sta Elul che Chebron" appaiono essere due città. 

NOTE 

47. ISIDORO, Etym. 13, 13, 2. 
48. ISIDORO, Etym. 13, 13, 6. 
49. VmIO Si_,oUE.STRE, 187. Per quanto segue cfr. Gen. deor. 3 15· e più in 

generale Espos1z10111, 14, 1, 76. ' ' 
50. VrTRUVIO, 8, 3, 8, in una lezione assai guasta ("lope" edd.). 
51. PLINIO, 31, 73. 
52. VITRUVIO, 8, 3, 15 ("Chrobsi Thracia [locativo] lacus" edd) 
5.3. SERVJO, Aen. 7, 697, · · 
54. VARRONE, De lingua Lat. 5, 148-150. 
5:. VARRONE: De lingua Lat. 5, 71. L'etimologia fornita da Varrone rqwar

da m realtà le ~e. "Commotiles" abitanti del lago, cosi dette secondo lui "a 
co~~otu, quo~ 161 msula in aqua commovetur". ~i noti che di questa straordi
nari~ isola mobile trattano largamente anche autori altrimenti adoperati da B., 
quali SENECA, Quaest. na'.. 3: 25_, 6-7; PLINIO, 2,209 e 3, 109; MACROBIO, Sat. 
1, 7, 2~-30; e può esse:e md1cat1vo del metodo seguito nel De montibus il fatto 
che qui non se ne faceta uso, . 

;,6. Cfr: Ps;, ARIS:OTELE, Dt mi~ak, aud. 81, 3-5 dove, sebbene si parli di iso
le Electndes localizzate nel! Adnattco, presso, la foce. del Po, si accenna con
fusamente a un lago, presso le cui rive si raccoglierebbe appunto l'ambra Si 
trova qualcosa di simile anche in PLINio 4 103 "m' Germaru'cum' · · · 
[ '/ · 1 . ' ' mare spatsae 
, S<;t , tnsu ae] Glaestae, quas Electridas Graeci recentiores appellavere, quod 
161 electrum nasceretur". Lo st~sso PLINIO, 37, 37, riferisce che "iùxta'Atlanti
cum mare ess~ lacum Cepbisida, (!Uem Maùri vocant Electrum. Hunc sole 
excalfactum e limo redde,re electrum fluitans~; Si potrebbe supporre che lavo
ce, per la qu~le ~on t~ovo ~tre fc:nti, dipenda direttamente O indirettamente, 
con deformaztoru e fratntendtment1, da questi autori. 

57. VITRUVIO, 8, 2, 6, 
58, PLINIO, 3, 131. 
59. VARRONE, De lingua Lat. 5, 50, secondo la lezione tràdita ("luciis" 

edd.), 

60. VARRONE, De lingua Lat. 5, 49-50, secondo la lezione tràdita ("lucum 
Facutalem" edd.), • 

61. VrnIO SEQUESTRE, 189. 
62, FLAVIO GIUSEPPE, Beli. Iud. 3, 10, 7. Cfr. la voce Paneus /o 
63. POMPONIO MELA, 3, 24. . 
_64, VIBIO SEQUESTRE, 190. 
65, Cfr. PLINIO, 3, 108, 
66. Cfr. anche PLINIO, 9, 73, 
67, PLINIO, 3, 108. · ··· , 
68. ISIDORO, Etym. 13, 13, 4: "furialis" è aggettivo di un lago lasciato senza 

nome dalla fonte. 
69. Cfr. Ion. 1, 3, e ivi la Glossa. · 
70, FLAVIO GIUSEPPE, Bel!. Iud. 3, 10, 7; cfr, ISIDORO, Etym. 13, 19, 6. 
71. PLINIO,~• 71. Cfr. anche ISIDORO, Etym. 13, 19, 5, che però sembra par

carne se s1 trattasse dì un lago diverso. 
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72. ISIDORO, Etym. 13, 19, 6. 
73. FLAVIO GIUSEPPE, Bel!. Iud. 3, 10, 7. Le misure che seguono sono fornite 

sia da FLAVIO GIUSEPPE, Bel!. Iud. 3, 10, 7 che da ISIDORO, Etym. 13, 19, 6. 
74. MATTEO, 4, 18-22 ("iuxta mare Galilaeae": cfr~MARCO, 1, 16-20 "secus 

mare Galilaeae"); LucA, 5, 1-11 ("secus stagnum Genesareth"). Il patronimico 
Bar-Iena 'figlio di Giona', menzionato da MATTEO, 16, 17, è ampiamente di
scusso in IsIDORO, Etym. 7, 9, 4-5. 

75. Cfr. MATTEO, 8, 23-26; MARCO, 4, 35-51; LucA, 8, 22-24. Andrea e i figli 
di Zebedeo, tuttavia, non sono nominati dai Vangeli in questa circostanza, 
bensl nell'episodio della vocazione di Pietro (v. la nota preced.), quali suoi 
compagni di pesca. Si tratta di una distrazione curiosa. 

76. LUCA, 24, 42; GIOVANNI, 21, 1-14 
77. B. pone a lemma il nome moderno, o più precisamente mediolatino, del 

Lemano (v. anche GERVASIO DI TILBURY, Otia imp., 2, p. 764 L.); ma l'identifi. 
cazione è facile. V. la voce Lemannus la. 

78. SOLINO, 42, 2. 
79. PLINIO, 3, 131. Della sua pescosità, che del resto è ben nota, si parla an

che presso PLINIO, 9, 69. 
80. POMPONIO MELA, 2, 74 e 79; cfr. PLINIO, 2, 224 e 3, 33. La notizia, in

fondata, che da esso traessero il nome gli Alemanni (ma B., più ragionevolmen
te, scrive "Lemanni") proviene da SERVIO, Geo. 4, 278, o da ISIDORO, Etym. 9, 
2, 94. 

81. PLINIO, 5, 27. 
82. B. ha presente la lunga digressione di LUCANO, 9, 891 ss., sui singolari 

costumi degli Psllli, popoli ritenuti immurii dal veleno dei serpenti e capaci di 
neutralizzarne efficacemente gH effetti: per il particolare riferito qui cfr. i vv. 
933-934. 

83. PLINIO, 5, 104, in un testo assai deformato ("locus Loryma" edd.). 
84. PLINIO, 3, 61. 
85. ISIDORO, Etym. 13, 19, 8. 
86. SERVIO, Geo. 2, 161. 
87. Qui B. si riferisce evidentemente alla toponomastica e alle condizioni del 

sito quali erano al suo tempo. 
88. VITRUVIO, 8, 3, 8 ("limne", cioè semplicemente 'un lago': ma l'ordine al

fabetico conferma che B. ha letto malamente o aveva sott'occhio un testo 
corrotto). 

89. VIBio SEQUESTRE, 192a-192b, secondo il testo tràdito, assai deformato. 
90. PLINIO, 30, 17-18, che peraltro B. fraintende: si tratta in realtà di due la-· 

ghi diversi. 
91. PLINIO, 6, 172. 
92. PLINIO, 5, 62. 
93. PLINIO, 5, 50: B. non pare essersi accorto che le misure riferite dalla fon-

te riguardano il perimetro e la profondità. 
94. PLINIO, 6, 171. 
95. POMPONIO MELA, 1, 55. 
96. PLINIO, 6, 48 o SOLINO, 49, 1. 

NOTE 2075 
97. PLINIO,. 4, 4-5, di cui appaiono fuse e deformate qui due notizie date 

dalla fonte a differenti propositi. 
98. PLINIO, 3, 146, oppure ANONIMO RAVENNATE 4 19. 
99. Deriva direttamente da Ovm10, Met. 5, 385 ss'.; ;i, ai vv. 285-286 il te

sto reca "lacus est altae, nomine Pergus, aquae", ma B. sembra aver letto: Per
gusa, guae". 

100, VALERIO MASSIMO, 1, 8, 1. 
101. POMPONIO MELA, 2, 81 (cfr. PLIN10, 3, 32). 
102. PLINIO, 2, 226. 
103. OROSIO, 1, 2, 90 e 92. 
104. PLINIO, 5, 74 "lacum ... quem plures Genesaram vocant etc"· B deve 

aver letto "quem plures gentes Saram vocant". · · · 
105. Qui B. raccoglie evidentemente una leggenda locale. 
106. PLINIO, 8, 227, che però lascia senza nome il lago dell'isola di Serifo. 
107. PLINIO, 3, 131. 
108. PLINIO, 8, 227 ("in Sicandro" edd., ma la variante è attestata). 
109. FLAVIO GIUSEPPE, Bel!. !ud. 3, 10, 7. 
110. PLINIO, 5, 68, 
111. SERVIO, Aen. 7,515 e 516. 
112. ANONIMO RAVENNATE, 1, 3. 
113. PLINIO, 31, 73. 
114. PLINIO, 2, 209. 
115. PLINIO, 6, 128, in una lezione guasta ("Thospites" edd.). 
116. PLINIO, 6, 4. 
117. Cfr. ISIDORO, Etym. 13, 19, 5. 
118. GIUSTINO, 32, 3, 9. 
119. Cfr. LIVIO, 22, 4. 
120. ISIDORO, Etym. 13, 13, 9. 
121. PLINIO, 2,209. 
122. SERVIO, Geo. 2, 201. 
123. PLINIO, 2,226, 
124. SERVIO, Aen. 7, 712, che a questo proposito cita Varrone. 
125. PLINIO, 32, 17. 
126. POMPONIO MELA, 3, 24. 
127. VALERIO MASSIMO, 1, 8, 1 "ad lacum Iuturnae": B. ha letto male. 
128. PLINIO, 2, 224; 3, 118 e 131. 
129. Le anguille del lago di Bolsena erano molto apprezzate: cfr. DANTE, 

Purg. 24, 24. 
130. PLINIO, 6, 128. 

[V.] DE FLUMINIBUS 

1. Allude alla credenza che i fondatori di Pisa provenissero dalla città di Pisa 
nell'Elide, prossima al fiume Alfeo (cfr. SERvro, Aen. 10, 179). 

2. Il corso dell'Arno, non pattiCQlarmente illustrato nelle memorie storiche 



2076 DE MONTIBUS, SILVIS, FONTIBUS, LACUBUS, ... [V.] 

e letterarie dell'antichità, è descritto da B. in modo sostanziahnente originale, · 
come mostrano la toponomastica parziahnente moderna e i riferimenti apok,-

getìci. 
3. L'episodio è narrato da LIVIO, 22, 2, 2-11, ma B. qui riecheggia piuttosto 

OROSIO, 4, 15, 2-3, sebbene costui dia al fiume il nome "Sarnus": l'errore dello 
storico è rilevato e corretto alla voce Samus //. (v.). Curioso e affatto originale il 
tentativo di spiegare onorevohnente il diffuso blasone dei Fiorentini "orbi" (ri
cordato anche da DANTE, In/. 15, 67), della cui origine si davano varie ragioni, 
tutte poco lusinghiere per loro. Ma è singolare che in Esposizioni, 15, 47-41 B. 
stesso ne riferisca una diversa da quella accolta qui, dichiarandosene insoddi
sfatto, e tuttavia aggiungendo stranamente di non conoscerne altre. 

4. EUSEBIO-GIROLAMO, 0110111. 97, p. 37 K, 
5. ANONIMO RAVENNATE, 3, 6. 
6. ANONIMO RAVENNATE, 3, 6, 
7. PLINIO, 5, 141 "Lampsacum, oppidum Priapos, amnis Aesepus [vat. Ab-

sepus]". "Priapos" è dunque il nome di una città. 
8. PLINIO, 6, 12 e 25-26 (v. la voce Pachieri 1110. e nota). 
9. ANONIMO RAVENNATE, 4, 1. La fonte menziona anche una città di nome 

"Absilia" (attestata la lezione Absiliaper) attraversata dal fiume; B. non ha inte-

so bene. 
10. Cfr. LucANO, 3, 190 "Colchis et Adriacas spumans Absyrtos in undas", 

passo oscuro di cui B. tiene presente l'interpretazione comunemente accolta 
nei commenti medievali del poema (v. per es. ARNOLFO DI ORLÉANS, Glosule 
super Luca1111m, ed. Marti, p. 173: "Fluvius est Absirtus, a fratre Medee deno
minatus, quia de sanguine eius dilacerati legitur fuisse factus". Cfr. anche Gen, 

deor. 4, 13. 
11. PLINIO, 3, 145 "Aous", con varianti nei mss. 
12. ANONIMO RAVENNATE, 5, 31. 
13. VIBI0 SEQUESTRE, 6 (cfr. SERVIO, Aen. 1, 174). 
14. Cfr. PLINIO, 6, 12 "Heniochi, Ampreutae, Lazi, fluminà Acampseon, 

Isis", che B. ha letto frettolosamente o in lezione assai guasta. 
15. Forse da PLINIO, 6, 12: B. sembra raccogliere una variante di "Acam

pseon" diversa da quella posta a lemma per la voce precedente, probabilmente 
compilata in un altro momento o attingendo a un ms. diversamante corrotto di 

Plinio. 
16. PLINIO, 4, 5 e VIBIO SEQUESTRE, 27. 
17. VIBI0 SEQUESTRE, 1. 
18. LATTANZIO PLACIDO, Theb. 1, 453; cfr. SERVIO, Geo. 1, 8. 
19. Riassume OVIDIO, Met. 9, 1 ss.: cfr. Gen. deor. 7, 19 e 13, l. 
20. In Esposizioni, 12, 1, 52-53 questa interpretazione scientifico-razionali

stica viene attribuita a "Teodonzio", ma v. anche LATTANZIO PLACIDO, Theb. 

4, 109. 
21. LIVIO, 8, 24, 3. 
22. Secondo PLINIO, 4, 4. 
23. Cosl anche Esposizioni, 3, 2, 18 (e cfr. 14, 2, 43), riecheggiando MAcRO· 

BI0, Somn. Scip. 1, 10, 11. Da notare peraltro che l'interpretazione corrente del 

NOTE 2077 

nome "Acheron" era 'sine gaudio' (v. per es. SERVIO, Aen. 6, 107; TERZO Ml
TOG~0 VATICANO, 6, 2). Come 'tristitia' si interpretava piuttosto il nome del
lo Stige (IsmoRo, Ety111. 14, 9, 6; TERZO MITOGRAFO VATICANO, 6, 2): cfr. del 
resto Esposmom, 7, 2, 133. 

24. L1v10, 8, 24, 11-13. Per questa voce e la precendente cfr. anche Gen. 
deor. 3, 5. 

25. PLINIO, 6, 71. 
26. PLINIO, 16, 162 (" Acesines" edd.). 
2.7. CURZIO RuFo, 9, 3, 20-22: si tratta dell"'Acesines", il cui nome appare 

vanamente deformato nella trad. ms. della fonte. 
28. La c?ngettura è infondata, perché si tratta di un affluente dell'Indo. 

Forse B. è mgannato da un luogo in effetti poco chiaro di CURZIO RUFO 8 9 
8:_ "Acesines eum [cioè l'Indo] auget; Ganges decursurum in mare ~te::ci'. 
plt", 

29. VrnIO SEQUESTRE, 18. 
30. PLINIO, 3, 97 "Aciris". 
31. PLINIO, 3, 118 
32. PLINIO, 2, 224 e 3, 131. 
33. Cfr. la voce Larius la. I temoli del Ticino e dell'Adige (ma non dell'Ad-

da) sono lodati da AMBROGIO, Exam. 5, 2, 6. 
34. GIULIO ONORIO, Cosmogr. 12. 
35. ANONIMO RAVENNATE, 3, 6. 
36. Non reperito. 
3'. .. PLINIO, 3, 145. "pumen Aous, a quibusdam Aeas nominatum": ma la 

trad1210ne del testo pliniano presenta varianti. 
38: VIBIO SEQUESTRE, 26 (dove Aeras è lezione tràdita), probabilmente in

crociato con LUCANO, 6, 361-362: è lo stesso fiume "Aous" posto a lemma nella 
voce ~rece~ente secondo una lezione differentemente deformata. Lo scettici
smo d! B. Cl!c~ la foce del fiume è forse motivato dal fatto che in realtà la Ma
cedonia non s1 affaccia sullo Ionio. 

39. Cfr. PLINIO, 3, 113. 
40. POMPONIO MELA, 2, 26. 
41. PLINIO, 4, 4. 
42. PLINIO, 31, 10. 
43 .. Cfr. PLINIO, 6, '.1. B., fuorviato da una lezione guasta, non si accorge 

che s1 tratta del medesnno fiume "Acesines" già da lui registrato nella forma 
Acestis e considerato affluente del Gange. 

44. Non identificato. 
45. VITRUVIO, 7, 2, 6, 
46. ANONIMO RAVENNATE, 3, 8. , 

. 4 '., OR~_sio, ~' 19,,, 6, co? guasti nella lezione. B., disorientato dalle deforma
z1onr eh~ 1 1dronrmo ~cesmes• presentava nei manoscritti delle fonti adopera
te, non s1 accorge che sr tratta dello stesso fiume già posto a lemma nella forma 
"Acesinus 11 e "Acestis". 
" ~8 .. Il lemma è ri1;avato ce~amen:e. da fraintendimento di Pr.1N10, 6, 129 
T1gris ... ex Armen.ta acceptis fluminibus claris Parthenia ac Nicephorione" 

V, le voci Phorion /!. e Parteius fl. · 
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49. ANONIMO RAVENNATE, 3, 1. 
50. Non identificato. ,, 
51. PLINIO, 3, 90 ("Thermae colonia, amnes Achates, Mazara edd.). 

52. PLINIO, 5, 122. 
53. PLINIO, 31, 14 "ad Halicmonem ... ad Axium". 
54. LIVIO, 38, 18, 1 "Alandrum". 
55. VrnIO SEQUESTRE, 17, secondo il testo tràdito. 
56. Cfr. IsmoR0, Etym. 9, 2, 94 ("Lanus" edd.). 
57. ANONIMO RAVENNATE, 5, 32. 
58. VIBIO SEQUESTRE, 22. 
59. Cfr. POMPONIO MELA, 3, 30. 
60. PLINIO, 3, 22 "dein Vascones ... flumen Arnum, Blandae, flumen Alba" 

(numerose le varianti nei mss.). 
61. PLINIO, 6, 39 ("Albanus" edd., ma la variante è attestata). 
62. PLINIO, 3, 53, cfr. LIVIO, 1, 3, 5; VIBI0 SEQUESTRE, 147. 
63. PLINIO, 5, 149. 
64. ANONIMO RAVENNATE, 5, 23. . 
65. CESARE, Beli. Gal!. 1, 38, 4, secondo la lez. tràd1ta. 
66. CESARE, Beli. civ. 3, 36, 3 "Haliacmon". 
67. ANONIMO RAVENNATE, 4, 40. 
68. PLINIO, 5, 116. 
69. Cfr. SERVIO, Aen. 10, 179. 
70. Per le differenti versinoni e le loro fonti v. la voce Arethusa /o. 
71. PLINIO, 4, 30 "Apidanus". 
72. PLINIO, 4, 26 "Haliartus": ma si tratta di una città. 
73. PLINIO, 4, 34 "Haliacmon". 
74. GIULIO ONORIO, Cosmogr, 10, 
75. POMPONIO MELA, 1, 105 "Halys". 
76. Riassume LIVIO, 38, 16, 2 ss. 
77, PLINIO, 6, 6. 
78. LIVIO, 5, 37, 7. 
79, Cfr. LIVIO, 5, 38-49. Peraltro la data è desunta, non senza acribia, da un 

differente luogo liviano (6, 1, 11: "a. d. xv Kal. Sextiles"). 
80. VrnIO SEQUESTRE, 14. 
81. Non identificato. 
82, VIBIO SEQUESTRE, 21, incrociato con OvmIO, Fast. 4, 337-339. . 
83. EUSEBIO-GIROLAMO, Onom. 97, p. 37 K. "Alle, Abor, Gozan nomina 

fluminum in terra Medorum". 
84. ANONIMO RAVENNATE, 2, 12. , 
85. Cfr. GREGORIO DI TouRS, Hist. Frane. 4, 23: per le fonti del B. cfr. an-

che De casibus, 9, 1 e ivi le note. 
86, Non identificato, 
87. PLINIO, 3, 126. 
88. VIBIO SEQUESTRE, 24. 
89. PLINIO, 4, 100 "Albis", ma la variante Alvus è attestata. 
90. Cfr. VIRGILIO, Aen. 9, 547-563. 

NOTE 2079 

91. ANONIMO RAVENNATE, 3, 6. 
92. Non identificato. 
93. Non identificato. 
94. SERVIO, Aen. 6, 398, cfr. LATTANZIO PLACIDO, Theb. 6, 353. Il racconto 

di B. è ellittico: Servio precisa che Apollo fu "spoliatus a divinitate" petché 
aveva ucciso i Ciclopi, rei di avet fabbricato le folgori con cui eta stato fulmina
to Esculapio, 

95. LATTANZIO PLACIDO, Theb. 2,433. 
96. POMPONIO MELA, 3, 30 ("Amissis, Visurgis" edd., ma la tradizione ma

noscritta reca amis sisius urgis). In forma corretta l'idronimo è registrato, se
condo un'altra fonte, alla voce Amissis fl. 

97. PLINIO, 5, 21-22; per la forma "Ampsacus" cfr. POMPONIO MELA, 1, 30. 
98. PLINIO, 4, 100. 
99. PLINIO, 4, 15 "Pamisus". 
100. PLINIO, 3, 6. 
101. Cfr. OVIDIO, Fast. 4, 469 "fontes lenis Anapi", integrato con ANONIMO 

RAVENNATE, 5, 23 (dove gli edd. leggono "Anaposalios"). 
102, LIVIO, 24, 36, 2, "Anapum" (lez. tràdita Anatim). 
103. PLINIO, 5, 9. 
104. V1BJO SEQUESTRE, 28. 
105. Qui B. scorda maldestramente e rende incomprensibile il racconto di 

LATTANZIO PLACIDO, Theb. 5, 336: a Pelia era stato predetto che l'avrebbe 
spodestato uno straniero giunto senza un calzare. 

106. PLINIO, 6, 93 (" oppìdum Artacoana, Arius amnis" edd.). B. leggeva Ar-
taco. Anarius amnis, che è lezione attestata. 

107. V!B!o SEQUESTRE, 16, secondo la lez. ttàdita ("Anapus" edd.). 
108. PLINIO, 5, 91. 
109. PLINIO, 3, 115. 
110. Ricavato probabilmente da LMo, 1, 36, 1. 
111. PLINIO, 3, 109, 
112. Cfr. L1vio, 1, 27 
113. VrBIO SEQUESTRE, 32 (dov'è tràdita la lez. Antiger), incrociato con OVI-

DIO, Met. 15, 281-284. 
114. PLINIO, 3, 50 "Auser". 
115. ANONIMO RAVENNATE, 5, 31. 
116. PLINIO, 8, 2 "amnem, cui nomen estAmilo" (attestatala var.Anulo). B. 

ha scambiato il dativo per un nominativo. 
117. GIULIO ONORIO, Cosmogr. 11 ("Axius" ed.). 
118. PLINIO, 3, 145, integrato con LIVIO, 32, 5, 11. 
119. VIBIO SEQUESTRE, 29, secondo il testo tràdito. 
120. GERVASIO DI T1LBURY, Otia imp., 2, p. 765 L. 
121. ANONIMO RAVENNATE, 4, 11. 
122. B. sembra aver frainteso PLINIO, 3, 109, dove sono enumerati i fiumi 

"Alpium" (cioè "delle Alpi") affluenti del Po. 
123. Oltre alle celebri sorgenti calde, cui senza nominarle allude PLINIO, 2, 

227, non consta un fiume di tal no~e; e forse B. ne ha inferito l'esitenza frain-
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tendendo SVETONIO, Tib. 14, 4 "iuxta Patavium ... sorte tracta, qua m~~ebatur 
[Tiberius] ut de consultationibus in Apom fontem talos aureos 1aceret . · 

124. PLINIO, 6, 92. 
125. PLINIO, 6, 109. . . " ,, 
126. Idronimo sconosciuto. Forse deformazione d1 Eurotas (cfr. PLINIO, 

4, 16)? 1 1 " f' Ed 127. VrnIO SEQUESTRE, 2, integrato, per e paro e per mes uorum atque 
Sequanorum", con CESARE, Beli. Gal!. 1, 12, 1. 

128. PLINIO, 4, 4 ("Aratthus" edd.). 
129. Cfr. SOLINO, 15, 10. 
130. POMPONIO MELA, 3, 39-40. . 
131. Si tratta però di un altro, omonimo, fium~ della Persia, non lontano dal 

quale sorgeva in effetti Persepoli: B. riassume qui CURZIO RUFO, 5, 7. 
132. PLINIO, 6, 26 "Araxos ... Cyro defertur in Caspium mare", Ma cfr, la 

voce "Tyrus fl.". 
133. POMPONIO MELA, 3, 71 "Arusacen". . 
134, Si tratta del fiume cui B. ha già dedicato la voce Arabts fl.: cfr. PLINIO, 

7,30e9,7. , , 
135, Cfr. OROSIO, 1, 2, 18, dove il nome è ali accusativo. 
136 ANONIMO RAVENNATE, 2, 12. 
137: È probabilmente una deformazione di PLINIO, 6, 71 "lndus ... recipit 

... Acesinum''. , , ,, 
138. OROSIO, 7, 36, 6 ("inter Thevesten et Ammerderam c1v1tates edd.), 

139. PLINIO, 3, 27. 
140. LIVIO, 38, 3, 11 e 4, 3. 
141. ANONIMO RAVENNATE, 4, 36, 
142. Vrnio SEQUESTRE, 25. 
143. PLINIO, 3, 115. 
144. Non reperito. . 
145. ANONIMO RAVENNATE, 4, 14 ("Arine" edd., ma la variante è attestata), 
146. GIULIO ONORIO, Cosmogr. 9 ("Armuzia" ed.). 
147. GERVASIO DI TILBURY, Otia imp., 2, p. 765 L. 
148. FLAVIO GIUSEPPE, Ant. Iud. 4, 5, 1. 
149. PLINIO, 3, 22. , 
150. PLINIO, 6, 93 (cfr. la voce "Anarius ~-" _e la n,?ta rel~t1va). . . 
151. PLINIO, 5, 109, che non menziona il fmme Lycus bensl la città d1 

"Trallicon" (ma è attestata lavar. trans /icon), , . . , , . 
152. Cfr. PLINIO, 9, 7: è il medesimo fiume registrato, m differenti lez1om, 

alle voci Arabis fl. e Aravis //. (v.), 
153. ANONIMO RAVENNATE, 3, 6. 
154. PLINIO, 5, 84 e 128. 
155. PLINIO, 5, 100. . 
156. ANONIMO RAVENNATE, 4, 26 ("Assena" edd., mala variante è attestata). 

157. PLINIO, 3, 129 _ " 
158. Cfr. EucHERIO, Pass. Agaunensium martyr., 6, p. 171 W._ Sa\~doru1;1 

verum castrum est supra Arulam flumen neque longe a Rheno pos1tum , La d1-

NOTE 

pendenza di B. da questa che sembra essere Punica attestazione dell'idronimo 
è evidente: meno facile stabilire come essa sia giunta fino a lui. 

159. Non identificato. 
160. ANONIMO RAVENNATE, 2, 19. 
161. PLINIO, 5, 22 (" Armua" edd.: B. ha letto male). 
162. PLINIO, 3, 149. 
163. PLINIO, 5, 13 (ma della fauna PLINIO, 5, 10 parla a proposito del fiume 

"Bambotus" [v.]). La grafia hyppot-, qui e altrove, sembra proprio di B. 
1~4.' LIVIO, 36, 22, 5-7, dov'è menzionato in realtà il fiume" Asopus"; ma la 

trad121one presenta varianti. 
165. Non identificabile: il lemma appare assai guasto. 
166. VIBIO SEQUESTRE, 5. 
167. Non reperito, 
168. GIULIO ONORIO, Cosmogr. 37. 
169, POMPONIO MELA, 2, 7. 
l:70. VrnIO SEQUESTRE, 15. 
171. L'ANONIMO RAVENNATE, 5, 31, nomina i fiumi" Axium, Maina", don

de credo nata la lezione posta a lemma da B. 
172. LATTANZIO PLACIDO, Theb. 3, 337. 
173. Per il mito B. sintetizza il racconto di STAZIO, Theb. 7, 315-327 e LAT-

TANZIO PLACIDO, Theb. 7, 315: cfr. Gen. deor, 7, 55. 
174. VIBIO SEQUESTRE, 30 . 
175, PLINIO, 5, 105. 
176. ANONIMO RAVENNATE, 4, 15 ("Apsis" edd,). 
177, ANONIMO RAVENNATE, 5, 23. 
178. ANONIMO RAVENNATE, 4, 36. 
179. POMPONIO MELA, 1, 50, 
180. POMPONIO MELA, 1, 50 ("Astape" edd,). 
181. ISIDORO, Etym. 9, 2, 112. . 
182. LATTANZIO PLACIDO, Theb. 4, 713. 
183, PLINIO, 5, 122. 
184, ANONIMO RAVENNATE, 2, 12. 
185. PLINIO, 7, 31. 
186. PLINIO, 5, 9 "flumina Sububam et Salat, portum Rutubis"; B. ha frain

teso. 
187. POMPONIO MELA, 2, 81; B. tiene presente e riecheggia anche LUCANO 

1, 403 "mitis Atax" e Vrnm SEQUESTRE, 19. ' 
188: B. trova deformato o legge distrattamente l'idronimo "Acesines": cfr. 

le voci Acesinus fl. e Acestis fl. 
189. VIB!O SEQUESTRE, 34, incrociato con PLINIO, 3, 110. 
190. Cfr. PLINIO, 3, 121. Peraltro la notizia di B. appare indipendente da 

fonti letterarie antiche. 
191. Se si trattasse dell"'Athesis" (Adige) occorrerebbe riferirsi alla Gallia 

Cisalpina. 
192. VrnIO SEQUESTRE, 20. · 
193. PLINIO, 4, 47 ("Athyras" edd.). 
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194. PoMPONJO MELA, 2, 61 ("Natiso" edd., ma la variante è attestata). 

195. PLINIO, 4, 6. 
196. ANONIMO RAVENNATE, 4, 5. 
197. ANONIMO RAVENNATE, 5, 31. 
198. GIRALDO CAMBRENSE, Topogr. Hib. 1, 7. 
199. GIRALDO CAMBRENSE, Topogr. Hib. 1, 7. 
200. PL!NlO, 3, 59. 
201. POMPONIO MELA, 2, 66 o PLINJO, 3, 102. 
202. SERVIO, Aen. 11, 405. 
203. Di un fiume "Canna" prossimo al luogo della celebre batt~glia parla 

LIVIO 25 12 5-7 ma l'identificazione con l'Aufido sembra essere d1 B. 
204. Cfr. LIVI;, 23, 12, 1-2; ma credo tuttavia verosimile che B. abbia pre

sente, come già DANTE, Conv. 4, 5, 19 elnf 28, 11-12, la versione di OROSIO, 4, 

16, 5. 205. POMPONIO MELA, 3, 10 (''Avo, Celadus" edd.: si tratta di due fiumi 

distinti). 
206. PLINIO, 5, 103, 
207. Non reperito. 
208. CESARE, Beli. Gal/. 2, 5, 4. 
209. PLINIO, 3, 50 ("Aus-" edd.). 
210. PLINIO, 31, 14; cfr. PLINIO, 4, 34-35. 
211. Vrnio SEQUESTRE, 38. 
212. LIVIO, 31, 33, 6 ("per Dassaretiorum fines ... flumen Bevum" edd.: ma 

sono attestate le lezioni Dassetiorum e Baccus). 
213. PLINIO, 6, 48; cfr. ISIDORO, Etym. 9, 2, 42. 
214. Forse da un testo gravemente deformato di PLINIO, 3, 10 "Corduba co-

lonia ... inde primum navigabili Baete". 
215. Cfr. PLINIO, 6, 12 "in ora vero Heniochi, Ampreutae, Lazi, flumina ... 

Bathys": il passo appare completamente deformato nella lezione del B. 

216. PLINIO, 3, 148. 
217. ANONIMO RAVENNATE, 4, 25. 
218. PLINIO, 3, 72. 
219. PLINIO, 5, 10 ("Daraditas" edd.). 
220. La grafia "Bana" compare presso i'ANONIMO RAVENNATE, 2, 15. 
221. GIRALDO CAMBRENSE, Topogr. Hib. 1, 7 e 2, 9. 
222. ANONIMO RAVENNATE, 4, 11. 
223. CURZIO RUFO, 9, 10, 6, secondo la lezione tràdita ("Arabum" edd.). 
224. PLINIO, 5, 21 "flumina ... Nabar. Gens Macurebi". B. ha letto male. 

225. PLINIO, 4, 50, 
226. ANONIMO RAVENNATE, 2, 12 ("Bactrus" edd,, ma la variante è attestata). 
227. PLINIO, 4, 37 ("Bathynias" edd.). 
228. ANONIMO RAVENNATE, 4, 36 "Duria Bautica". 
229. ANON!MO RAVENNATE, 5, 20. 
230. PLINIO, 3, 115 
231. PLINIO, 5, 75. 
232. GIRALDO CAMBRENSE, Topogr. Hib. 1, 7. 

NOTE 

233. POMPONIO MELA, 3, 5. 
234. POMPONIO MELA, 2, 9. 
235. GIUSTINO, 44, 3, 8 "Birbili fluvio". 
2%. Frainteso VmG~LIO, Aen. 8, 727 "Rhenusque bicornis": cfr. anche Geo

graphz Lat. mm., ed. Riese, pp. 37-38. 
237. PLINIO, 6, 4 "Billis". 

. 2_38, AN?NIMO ~VEN.~ATE, 4, 18 "flumina, inter cetera fluvius granclis qui 
d1c1tur Alb1s _et B1S1ng1bilias sexaginta, quae in Oceano funduntur•. B. non 
sembra essersi raccapezzato. 

239. ANONIMO RAVENNATE, 4, 26 "Bleza". 
240. GIRALDO CAMBRENSE, Topogr. Hib. 1, 7. 
241. PLINIO, 5, 93. 
242. ANONIMO RAVENNATE, 5, 26, 
243. OROSIO, 1, 2, 47. 
244. PLINIO, 4, 82, 
245. POMPONIO MELA, 2, 6. 
246. PLINIO, 6, 65. V. la voce Ramnum fl. 
247. L'assurdo lemma è ovviamente assai guasto, e potrebbe essere stato ri-

cavato da una pessima lezione di PLINIO, 5, 91-92. 
248, VIBIO SEQUESTRE, 37. 
249. OROSIO, 4, 8, 10-15 (piuttosto che VALERIO MAsSIMO, 1, 8, ext. 19). 
250, GERVASIO DI TILBURY, Otia imp., 1, p. 984 L. 
251. VrnIO SEQUESTRE, 40. 
252, In questa forma l'idronimo è attestato da fonti letterarie solo a partire 

d_all'~,lto medioevo (~fr. per es. ANONIMO RAVENNATE, 4, 36), in luogo del clas
sico Medoacus ma10r". B. attinge a conoscenze attuali come DANTE In/. xv 
7-9: v. anche Esposizioni, 15, 9. ' · ' · ' 

253. PLINIO, 6, 136. 
. 254. Si tr~tta ~i uno dei tanti corsi d'acqua romagnoli nel quale si è voluto 

riconoscere I antico Rubicone: tuttavia alla voce Rubicon fl B lo identifi 
il Pisdatello. · · ca con 

255, ANONIMO RAVENNATE, 4, 40 "Dronona". 

l 256, PLINIO, 4, 84, secondo un testo assai deformato. V. la voce Busesagore 
a. 

257, ANONIMO RAVENNATE, 4, 19. 
258. PLINIO, 6, 118 "ad Pallacontam flumen Bura oppidum", ma B. ha e ui-

-~ q 
259. POMPONIO MELA, 2, 2. 
260, LIVIO, 29, 7, 3, secondo una variante attestata ("a Buloto amni" 

edd.). 
261. PLINIO, 6, 94, 
262. PLINIO, 5, 125. 
263, PLINIO, 5, 115 
264, ANONIMO RAVENNATE, 2, 15, 
265, Non reperito. 
266, GIUSTINO, 44, 3, 8-9. 
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267. B. ha presente OVIDIO, Met. 8, 727 e 9, 2, dove "Calydonius amnis" de-
signa appunto l' Acheloo. 

268. VrnIO SEQUESTRE, 46. 
269. Cfr. GIOV. VILLANI, Cron. 7, 7. 
270. PLINIO, 5, 92. 
271. VrnIO SEQUESTRE, 43. 
272. POMPONIO MELA, 1, 93-94, incrociato con PLINIO, 5, 124 
273. OMERO, Il. 6, 402. 
274. POMPONIO MELA, 3, 41. 
275. PLINIO, 6, 54-55 "Cambari". Nella scorciatura del B. riesce mal com

prensibile ciò che la fonte riferisce circa la pretesa origine vegetale del filo di 
seta, e appaiono contraddittorie le parole finali della voce "aliorum appelunt", 
mentre Plinio descrive con chiarezza la curiosa procedura con cui quelle popo
lazioni riuscivano a commerciare attivamente senza aver mai contatti diretti 
con le loro controparti. 

276. PLINIO, 4, 83 "Panticapes". 
277. ANONIMO RAVENNATE, 4, 26. 
278. Cfr. VrnIO SEQUESTRE, 42: la voce, del resto poco chiara, vi aggiunge 

notizie di cui non trovo la fonte. 
279. LIVIO, 25, 12, 5-7. 
280. PLINIO, 6, 64. 
281. PLINIO, 6, 71. 
282. PLINIO, 6, 9. 
283. PLINIO, 5, 105. 
284. POMPONIO MELA, 1,79, secondo il testo tràdito: "Cataractes" edd. 
285. PLINIO, 3, 96. 
286. PLINIO, 6, 34-35. 
287. PLINIO, 5, 124, dov'è anche l'accenno a OMERO, Il. 12, 20: ma B. ha 

presente anche il testo omerico, donde ricava direttamente l'accenno al monte 
Ida. V. Risus /!. 

288. PLINIO, 6, 14. 
289. ANONIMO RAVENNATE, 2, 19. 
290. PLINIO, 3, 126 "Natiso cum Turro, praefluentes Aquileiam coloniam". 

attestata la variante Tarro, che B. ha letto Carro. 
291. VrnIO SEQUESTRE, 50. 
292. VALERJ0 MASSIMO, 7, 6, 2. 
293. PLINIO, 6, 51. 
294. PLINIO, 6, 39. 
295. ANONIMO RAVENNATE, 5, 23. 
296. LIVIO, 28, 15, 1, con guasti. V. la voce Carallites pa. 
297. Cfr. PLINIO, 3, 50, dove però non si parla della confluenza in Arno. 
298. PLINIO, 3, 90 "oppida ... Himera cum fluvio, Cephaloedis". B. ha frain-

teso. 
299. PLINIO 6, 94 "Cophes". 
300. PLINIO, 4, 8. 
301. Secondo il racconto di OVIDIO, Met. l, 369 ss. 

NOTE 

302. Cfr. LUCANO, 3, 175 "fatidica Cephisos aqua" 
303. PLINIO, 2, 230. . 

304. Cfr. OVIDIO, Met. 3, 342-346. Per i miti cui si allude nella voce v an-
che Gen. deor. 7, 58 e 59. ' · 

305. FLAVIO GIUSEPPE, Ant. Iud. 8, 9, 4 ("Cophene"): cfr. 1 Reg 9 28 
306. Cfr. OMERO, Il. 7, 133-134. . ' . 

307. POMPONIO l\1ELA, 2, 52, ma si tratta di un promontorio. 
308. Ps. ARISTOTELE, De mirab. aud. 71. 
309. Ps. ARISTOTELE, De mirab. aud. 170. 
310. PLINIO, 5, 145. 

311. La voce raccoglie evidentemente dicerie locali (si tratta d l]' d" 
rente Pescia). e o teno tor-

312. PLINIO, 3, 103. 
313. GIUuo ONORIO, Cosmogr. 34. 
314. GIULIO ONoruo, Cosmogr. 34 ("Themysos" edd,). 
315. POMPONIO MELA, 1, 79. 
316. PLINIO, 6, 13. 
317. PLINIO, 6, 86. 
318. Vrnro SEQUESTRE, 48. 
319. SOLINO, 38, 4-5 "ex alveo Choaspi" (ma la variante è attestata) 
320. Cfr. anche PLINIO, 5, 92. · 
321. GIUSTINO, 11, 8, 3; oppure OROSIO, 3, 16, 5. 
322. SOLINO, 38, 5. 
323. PLINIO, 31, 11. 
324. PLINIO, 6, 48. 

325. Si tratta sempre del "Cydnus" (v) che B non r1·conosc · d !] J · . • . · · ' • e, mgannato 
a a ez1one guasta che mcontra In una fonte diversa (qui VITRU\'JO 8 3 6) d 

quelle usate per l'altra voce. ' ' ' a 

326. Vrnm SEQUESTRE, 53, secondo la lezione tràdita assai deformata 
327. PLINIO, 6, 148-149. . 

. 328. POMPONIO MELA, 1, 37: è lo stesso fiume su cui da un'altra fonte B. ha 
ncavato la voce Cfoybs fl 

329. Circa l'abbondanza di capre (cfr. VmGiuo, Geo. 3 312) B. ha forse 
presente IsloORO, Btym. 12,1, 14. ' 

330. Cfr. LUCANO, 4, 21 ''Cinga rapax". 
331. PLINIO, 5, 144. 
332. Lemma non identificato. 

333. LIVIO, 28, 22, 1 "Baete amni, quem incolae Certim [var. Cyren] appel-
lant". 

334. VIBIO SEQUESTRE, 49. 
335. POMPONIO MELA, 3, 41. 
336. ANONIMO RAVENNATE, 2, 19. 
337. SERVIO, Geo. 2, 225. 
338. PLINIO, 5, 9, "Darat", 
339. PLINIO, 5, 108 "Cludro ±lumini". 
340. ANONIMO RAVENNATE, 5, 32., 
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341. ANONIM~ RAVENNdi ATE,}• :\dr anche OVIDIO, Met. 15, 322-323), e 
342 Si natta mvece una ron e . f fi 

come ~aie si ttova registrata correttamente alla voce C ztor o. 

343_ SERVIO, Geo. 2, 146. 
344. Parafrasa V1RGILIO, Geo. 2, 146-148. 
345_ Cfr. Vmo SEQUESTRE, 165. 

346. C&. lsmoRo, Etym. 13• 1~ :n contesto alquanto oscuro, non si trova 
347. VrnmVIO, 8, 2, 6, dov1 e, . b i del monte "Dyris" (da identifi-

. del fiume posto a emma qn1, ens 
me11Z1one . l'Atl te) il cui nome evidentemente B. trova de-
carsi in tutto o m parte con an ' 
formato e fraintende. 

348. POMPONIO MELA, 2, 89. 
349. PLINIO, 6, 130. 
350. PLINIO, 31, 35. 175 K. "Chobar". 
351. EusEB10-G1ROLAMO, Onom. 113, p. 
352. LIVIO, 38, 15, 3. 

· · · 14 1 76 
353. C&. EspoSt1.ton~T 'b' ·• edd ed è attestata 1a variante Tonderon: B. 
354. PLINIO, 6, 93 ( on eron ., 

ha comunque letto male). 
355. PLINIO, 6, 9. · d. "C h " 

6 P 6 62 "Copheta": è l'accusativo I op es · 
35 . LINIO, , d-' . · 
357. PLINIO, 5, 111, con molte e1ormaz1oru. 

358. PLINIO, 3, ~1483 69 (secondo la lezione tràdita; "Cophen" edd.). è 
359. POMPONIO . LA, d' al i nte nella forma greca dell'accusativo alla 

lo stesso fiume reg!Strato, a tra o ' 
voce Cophata fl. ali s · fl 

P 6 4 frainteso: v. le note a voce angan~ . 
360. LINIO, , , . di ntono 
361. PLINIO, 5, 17, frainteso: SI tratta un promo . 
362. PLINIO, 5, 112. 
363. POMPONIO MELA, 3, 75 
364. PLINIO, 6, 65. 
365 PLINIO, 5, 91 "Chiorus" • .. 
366. n lemma della voce è ricavato da un gerutivo. 
367: Ps. ArosTOTl!LE, De mirab. aud. 169. 
368. PLINIO, 31, 13-14. 
369. Lrv10, 2, 49, 8; 50, 11. 
370. PLINIO, 6, 65. 
371. PLINIO, 5, 122. 
372. e&. VIRGILIO, Aen. 5, 36-39. 
373 Vmm SEQUESTRE, 47. 
374. OROSIO 1 2 46 ("Chrysorhoas" edd.). 

. p '5 '1io "Chrysorroa• (cfr. SOLINO, 40, 10). 375. LINIO, , 

376. PLINIO, 3, 96 "Crot9:~• ·e· flumm· e" B disorientato da guasti 
e& PLI 3 226 m 1conum · ·• 

377. . NIO, .d' tifi il nitivo "Ciconum" con l'idronimo postO a 
nel ms. della fonte, t en ca ge 
lemma. 

NOTE 

3 78. Vrnm SEQUESTRE, 51, incrociato con PLINIO, 3, 115 per la localizzazio-
ne presso Rimini. 

379. Il lemma appare deformato e non mi riesce identificabile. 
.380. FLAVIO GIUSEPPE, Ant Iud. 9, 14, 1. 
381. Cfr. PLINIO, 4, 6 "Aetoliae oppidum Calydon ... iuxta Evenum am-

nem": B. ha letto male il nome del fiume. 
.382. SOLINO, 19, 4 ("Alierum", ma è documentata lavar. Da/ierum). 
383. ANONIMO RAVENNATE, 4, 5. 
384. PLINIO, 5, 91 "Diaphanes". 
.385. ANONIMO RAVENNATE, 3, 9 ("Daumam" edd.), 
.386. Verosimile che B., per distrazione o per guasto del ms., leggesse Danius 

presso VIRGILIO, Geo. 2, 225 "et vacuis Clanius non aequos Acerris": dalla re
lativa chiosa di Servio aveva invece tratto il lemma "Clanius fl." (v.), e natural
mente la discrepanza nella forma dell'idronimo lo rendeva perplesso. 

387. Fonte principale della voce è PLINIO, 4, 79, con alcune integrazioni da 
altri autori che saranno segnalate nelle note seguenti. Plinio scrive che il Danu
bio è "ortus in Germania iugis montis Abnovae", e B. evidentemente legge "ab 
Nove". 

388. Sette bocche gli attribuisce SOLINO, 13, 1, donde è desunto anche il 
cenno, che segue, circa la rispettiva navigabilità; sei PLINIO, 4, 79. 

389. POMPONIO MELA, 2, 57, 
390. PLINIO, 3, 149, enumera alcuni "flumina clara e Dardanis", che cioè 

traggono origine dal paese dei Dardani in Mesia. B. ha sott'occhio un testo cor
rotto, o fraintende, 

.391. PLINIO, 5, 57, 
392. SOLINO, 5, 16. 
393. CURZIO RUFO, 8, 9, 9 "Diardines". 
394. Idronimo non riconosciuto, 
395. Vrnro SEQUESTRE, 57. 
396. PLINIO, 3, 144, secondo un testo gravemente deformato, 
397. VIBIO SEQUESTRE, 57, 
398, PLINIO, 3, 147. 
399, ANONIMO RAVENNATE, 4, 14. 
400. LIVIO, 21, 31, 9-12 (e cfr. PLINIO, 3, 33). 
401. Cioè ad Avignone: cfr. la voce Sorgia /o. 
402. Si tratta del medesimo fiume di cui alla voce seg. 
403. PLINIO, 5, 108, secondo cui le due città sono "Cludro flumini adposi-

ta". B. ha letto male, V. anche la voce preced. 
404. PLINIO, 4, 113. 
405. POMPONIO MELA, 3, 8, 
406. PLINIO, 3, 145. V. la voce Adusa /I. e ivi la nota, 
407. Cfr, VIBIO SEQUESTRE, 26; ma probabilmente B. ha qui presente so

LucANO, 6, 361-362 "Aeas / Ionio fluit inde mari", 
408. Secondo il racconto di Ovrnm, Met. 9, 104 ss.; per l'epiteto "Centau

cfr. LATTANZIO PLACIDO, Theb. 4, 386. V. anche Gen. deor. 9, 31, dove è 
la grafia Ebenus. 
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409. PLINIO, 5, 122. erose deformazioni in parte corrispondenti a 
410 PLINIO 4, 40-42, con num .. 
. . . ttesta;e nella tradizione pliniana. . varianti a 
411. LIVIO, 38, 41, 4 e cfr. Geographi Lat. min., ed. Riese, P: 75), 
412. GrnLIO ONORIO, Cosmog. 7p( 1· 5 26 dov'è narrato l'evento, si par, 

1 • 2 R g 17 6 e 1 ara tp., , , 
413. Pera tro m e ·,, ' 

la solo del fiume "Gozan (v.). 
414. ANONIMO Rt,.v~~NA~E, 4, :8. 
415. PLINIO, 6, 135 Hed1phon . 
416. PLINIO, 4, 48. . 
417 Non identificabile. 
418·. CESARE, Beli. Gal/. 7, 34, 2. 
419. PLINIO, 3, 89. 
420. PLINIO, 5, 78. 
421. PLINIO, 9, 36, "Selinuus" (v. la voce Terefas fl. e n.). 
422, Forse da PLINIO, 3, 90 2 
423. LATTANZIO PLACIDO, Theb. 4, 5 . 
424. lsIDORO, Btym. 14, 3, 43. 
425. SERVIO, Aen. 3, 698. il informazioni e osservazioni dirette. 
426. La voce è certo comp ata su 
427 VIBIO SEQUESTRE, 58 
428·. V. la voce Bpidanus fl. e 1~ n~;a. 
429. PLINIO, 3, 88 "flumen Asmes . 
430 ANONIMO R/,.VENNATE, 4, 36. H'b 1 7 
431·. GIRALDO CAM~RENSE, ,,r opogr. t . , ' 

432. PLINIO, 6, 65 6S0~;;373 "lt gurgite rapto / Apidanus numquamque 
433, Cfr. LUCANO,, , ,, 

celer, nisi mixtus, En1~eus. , " 
434. PLINIO, 4, 34 Apilas , 
435. PLINIO, 6, 12, 
436. PLINIO, 5, 142. Th b 4 712 e 713, integrato con l'eco di STAZIO, 
437. LATTANZIO PLACIDOt,rah:;s Erasinus aristas". 

Theb. 4, 122 "Dryopumque 
438. VIBIO SEQUESTRE, 64 
439. PLINIO, 3l, 15• 659 e 10 189, 
440. Compilato da SER~IO, A;n, 6, . di ;apore evemeristico, è proposta 
441. Questa interpretazione a t~;a:::~tori ora perduti, quali Paolo Perugi, 

anche in Gen. deor. 7, 41, ove B. a u 
no e Eustachio. d f zioni parzialmente attestate tra le va-

442, LIVIO, 39, 53, 14-15, con e orma 
rianti del testo liviano. 

443. PLINIO, 6, 92· d testo deformato. 
444. PLINIO, 4, 21, s,;con tunAleos amnis pilos gignit in corporibus", 
445. PLINIO, 31, 14 Eryt r1s 
446, PLINIO, 4, 47, 
447. VIBIO SEQUESTRE, 74; 81; 86, 

NOTE 

448. PLINIO, 5, 119, insieme con SOLINO, 40, 15 (per il particolare delle sab-
bie aurifere, che manca in Plinio). 

449. VIBIO SEQUESTRE, 65. 
450. Cfr. OVIDIO, Met. 15, 22, dove l"'Asar" è menzionato al genitivo. 
451. Direttamente da OMERO, Il. 12, 2, come mostra la trascrizione ìotacisti-

ca. Cfr. PLINIO, 5, 141 "Aesepus". 
452. Di questa notizia non trovo la fonte. 
453. Vmo SEQUESTRE, 60, secondo il testo tràdito. 
454. Si tratta dell"'Aternus". L'errata localizzazione tra i Daunì deriva da un 

fraintendimento dì POMPONIO MELA, 2, 65 (dov'è anche attestata la lezione 
Aeter-). 

455, Cfr. PLINIO, 3, 106: ma il ragguaglio del B., oscuro e scorretto, non mi 
riesce riconducibile a una fonte precisa. La città presso I' A terno è, in realtà, 
"Teate Marrucinorum", tuttavia una deformazione analoga del toponimo è at• 
testata presso i'ANONIMO Rt,.vENNATE, 4, 35. 

456. La fonte di questa notizia mi sfugge, 
457, CURZIO RUFO, 8, 9, 10, 
458. PLINIO, 5, 108-109. 
459. VIBIO SEQUESTRE, 59. 
460. EUSEBIO-GIROLAMO, Onom. 117, p. 83 K., dov'è già avvertibile un'in

flessione scettica. Cfr. la discussione di questo punto che figura in ISIDORO, 
Etym. 13, 21, 10. 

461. OROSIO, 1, 2, 38. 
462. PLINIO, 5, 83, incrociato con SOLINO 37, 1. 
463. POMPONIO MELA, 3, 77. 
464. PLINIO, 5, 84-85, 
465. PLINIO, 5, 90, 
466, POMPONIO MELA, 3, 78. 
467, GERVASIO DI T1LBURY, Otia imp., 1, p. 911 L. 
468. OROSIO, 2, 6, 5-6, 
469. PLINIO, 5, 90. Cfr. LUCANO, 3, 259-260 "Sparsus in agros / fertilis Eu-

phrates Phariae vice fungitur undae". 
470. ISIDORO, Btym, 13, 21, 10. 
471. Fonte non rintracciata. 
472, PLINIO, 6, 135. 
473. PLINIO, 6, 100. 
474. PLINIO, 4, 113 ("Aeminium" edd,), 
475. PLINIO, 5, 96. 
476. POMPONIO MELA, 1, 78. 
477. Cfr. SERVIO, Bue. 6, 83. 
478. Interpretazione frettolosa, forse ricavata da una glossa, di LUCANO, 9, 

960 "Euxinumque ferens parvo ruat ore Propontis", 
479. Il fenomeno è riferito da SENECA, Quaest. nat. 3, 26, 3-4 e PLINIO, 2, 

225, a proposito del fiume "Erasinus"; tuttavia B. qui sembra aver soprattutto 
presente, sia pure in una lezione corrotta, OVIDIO, Met. 15, 275-276 "sic modo 
combibitur, tecto modo gurgite lapsus / redditur Argolicis ingens Erasinus in 
arvis". 
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"flumina ex Haemo Utus". Qui e alla ~oce s~gu~n'.e 
480. PLINIO, 3, 14'.' . ···. d i fiumi e di quelli dei monti da cui Plimo 

B. ha operato una fusione dei norm e 

li fa discendere. 3 149 "flumina ... ex Rhodope Oescus". 
481. PLINIO, , 
482 VJBIO SEQUESTRE, 67. 

483·. VIBIO SEQUESTRE, 124. 
484 VIBIO SEQUESTRE, 66. re verso l'interno e si perde nel de-
485: Quanto B_. dice del Farfar,dct~~~~:te (cfr. PLINIO, 5, 79-80); e sembra 

serto, si addice pmt~osto al;i::~IO~GIROLAMO, Onom. 124, p. 171 K. 
ignorare 2 Reg. 5, 1 , con . ,, 

486_ PLINIO, 5, 149 "Pharnacias · 

487. PLINIO, 6, 13 · . d f rmato ("Moschorum" edd.). 
S O 15 12 muntesto eo 

488. OLIN ' ' ' 120 secondo la lezione tràdita. 
489. VIBIO SEQUESTRE, , 
490. POMPONIO MELA, 1, 108. Th b 5 458· e Gen. deor. 4, 12; 13, 68. 
491. Cfr. LATTANZIO PLACIDO, e · ' ' 
492. Ps. ARISTOTELE, De mtrab. aud. 158. 

493 . PLINIO, 4, 80 "Patlùssum" • 
494. PLINIO, 4, 30. 
495. PLINIO, 3, 48. 
496. PLINIO, 5, 115 · 
497 ANONIMO RAVENNATE, 4, 14. ) 

· 
6 3 

("Rhesus" edd., ma la variante è attestata · 
498. PLINIO, , T ffb 1 7 
499. GIRALDO CAMBRENS2Ei ;por an~he Éu~EBIO-GIROLAMO, 0110111. 122, 
500. ISIDORO, Etym. 13, , , c · 

p 167 K. 
· p 6 5 5 "Psitharas". . 
501. LINIO, , 14· cfr loRDANES, Gettca, 33. 
502 ANONIMO RAVENNATE, 4, ' . t diffusa cfr. per esem-. , del nome comunemen e , 
503. Cìrca l'interpretazione t diversa la spiegazione fornita in Esposi-

pio SERVIO, Aen. 6, 265. Leggermene 
zioni, 14, 1, 81 e 2, 45. . . 

4 111 "Florms". 
504. PLINIO, ' d il testo tràdito. 
505. VrnIO SEQUEST?,. 1~6, seco~. s ofluminibus claris Parthenia ac Nicepho-
506. PLINIO, 6, 129 T1gt1s accep l 

rione". 
507. PLINIO, 3, 127 · 
508. PLINIO, 6, 99. 
509. LIVIO, 37, 37, 9f. F GIUSEPPE Ant. Iud. 1, 6, 2 e IsIDORO, Etym. 
510. PLINIO, 5, 13; e r. LAVIO , 

9,2, 11. 
511. PLINIO, 3, 118. C 35 dove si parla del "Cydnus": ma i mss. 
512 GruLIO ONORIO, osmogr. , 1 d B 

recan~ varianti analoghe a quella raccolta e posta a emma a . 

513. POMPONIO MELA, 1, 87. 1 . en habet loci et amnis Gagis [var. 
514. PLINIO, 36, 141 "Gagates ap1s nom 

Gagatis] Lydiae" • 

NOTE 

515. LIVIO, 25, 11, 8. 
516. POMPONIO MELA, 1, 83, frainteso: nella fonte è detto malsano non il 

fiume ("Calbin" edd., ma la variante è tràdita), bensì "Caunus oppidum" che 
esso bagna. 

517. PLINIO, 5, 147. 
518. PLINIO, 6, 4; e cfr. CLAUDIANO, In Eutropium 2, 263-264. 
519. VIBIO SEQUESTRE, 70. 
520. PLINIO, 6, 65, che riferisce anche le diverse opinioni circa le sorgenti 

del fiume. 
521. SERVIO, Aen. 9, 30. 
522. ISIDORO, Etym. 13, 21, 8. 
523. PLINIO, 6, 65. 
524. L'episodio è narrato da OROSIO, 2, 6, 2-4, a proposito di un "Gyndes 

fluvius, secundae post Euphraten magnitudinis", ma nel passo è attestata an
che la variante Ganges. 

525. SOLINO, 52, 6; cfr. ·lsIDORO, Etym. 13, 21, 8. 
526. GERVASIO DI TILBURY, Otia imp., l, p. 893 L. 
527. GERVASIO DI TILBURY, Otia imp., 1, p. 984 L. 
528. Cfr. CESARE, Beli. Gal!. 1, 1, 2. 
529. POMPONIO MELA, 3, 21-22. 
530. VIBIO SEQUESTRE, 71, integrato con PLINIO, 3, 89. 
531. VrnIO SEQUESTRE, 72 "Genusus". 
532. Cfr. CESARE, Bel/. civ. J, 75-76. 
533. Cfr. LucANO, 5, 460-462, dove il "Genusus" è menzionato insieme alle 

"Palaestinas harenas", cioè, come il contesto indica con chiarezza, è collocato 
in Epiro, non lontano dal porto di "Palaeste" (si tratta dello stesso fiume di cui 
alla voce precedente): ma B. ha equivocato. 

534. lsIDORO, Etym. 13, 21, 7; cfr. anche EUSEBIO-GIROLAMO, Onotn. 124, 
p. 61 K. 

535. PLINIO, 4, 84 "Gerrhus": e v. la voce Busesagore la. 
536. POMPONIO MELA, 2, 4. 
537. PLINIO, 5, 113. 
538. PLINIO, 5, 9, di cui B. dà una lettura completamente deformata. 
539. ANONIMO RAVENNATE, 1, 2, integrato con PLINIO, 5, 15. 
540. Si tratta della Chiana (cfr. PLINIO, 3, 53 "Clanis", ma la variante Glanes 

è attestata), che B. descrive secondo la topografia e la situazione idrologica del 
proprio tempo, tacendo però che il corso naturale del fiume affluisce tuttora 
nel Tevere. 

541. PLINIO, 3, 59. 
542. PLINIO, 5, 103. 
543. PLINIO, 6, 113. 
544. PLINIO, 5, 143 "flumen Gelbes et intus Helgas oppidum". 
545. POMPONIO MELA, 3, 107. 
546. 2 Reg. 17, 6 e 1 Paralip. 5, 26; cfr. PIETRO CoMESTORE, Hist Schol., P.L. 

198, 1497 A-B. 
547. PLINIO, 3, 73 "Crataeis". 
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548. Diversamente in Gen. deor. 10, 9, 1: "Scylla Phorci et Creteidos nyn-
phe filia". 

549. PLINIO, 6, 99, con deformazioni. 
550. PLINIO, 5, 122 "amnes Grymios, Ollius". 
551. POMPONIO MELA, 1, 98. 
552. GOFFREDO DI MoNMOUTH, Hist. regum Brit. 23. 
553. Forse da GERVASIO DI TILBURY, Otia imp., 2, p. 764 L. 
554. PLINIO, 4, 100, molto deformato. 
555. EUSEBIO-GIROLAMO, Onom. 130, p. 103 K. 
556. PLINIO, 6, 52 ("Bac-" edd.). 
557. Cfr. PLINIO, 3, 140, dove si parla solo della città, incrociato probabil

mente con LUCANO, 4, 404-405 "Qua maris Adriaci longas ferit unda Salonas / 
et tepidum in molles zephyros excurrit Iader". 

558. PLINIO, 6, 107 "flumen Ananim", ma le varianti sono attestate. 
559. OMERO, Od. 3, 291-292, integrato con Il. 7, 135 dove però è menziona-

to un fiume omonimo dell'Elide, presso la città di Pia. 
560. CURZIO RUFO, 9, 1, 13. 
561. PLINIO, 3, 21; cfr. SOLINO, 23, 8; VrnIO SEQUESTRE, 75; etc, 
562. LIVIO, 21, 5, 3-6. 
563. PLINIO, 3, 21. 
564. Si noti come in questo tratto, pur seguendo la traccia di fonti antiche 

(per es. POMPONIO MELA, 2, 90; PLINIO, 3, 21; etc.), B. tenga conto anche della 
toponomastica moderna ("Tortosa" in luogo del classico "Dertosa"). 

565. PLINIO, 6, 29. 
566. Che l'Idaspe avesse una corrente vorticosa e trascinasse oro e gemme è 

detto spesso dagli autori antichi (cfr. per es. STAZIO, Theb. 8, 237; CLAUDIANO, 
In Ruf. 2,243; etc.); v. anche CuRZIO RUFO, 9, 4, 8-10. Ma quanto al trascinare 
sassi credo che B. lo confonda con il Nifate di cui LucANo 3, 245 "volventem 
saxa Niphates". 

567. Cfr. CURZIO RUFO, 9, 4, 1-3; ma per la confluenza nell'Indo v. piuttosto 
PLINIO, 6, 71 e Vrnio SEQUESTRE, 77. 

568. ISIDORO, Etym. 13, 21, 12. 
569. Tarso era bagnata dal Cidno, ed è proverbiale la tortuosità del Mean

dro. Ma del fiume menzionato da B. non so trovare notizia. 
570. Cfr. ORAZIO, Serm. 2, 2, 31-32 "lupus ... iactatus an amnis / ostia sub 

Tusci?". B. ha letto male e ha completamente frainteso. 
571. PLINIO, 5, 149. 
572. Non consta la fonte. 
573. OROSIO, 1, 2, 81 "uhi Scenae fluminis ostium". 
574. PLINIO, 3, 149 "leterus", e ANONIMO RAVENNATE, 4, 7 "Iatrum". 
575. ANONIMO RAVENNATE, 4, 39 "Sigugna Boo", che appare variamente 

deformato nei mss. 
576. SOLINO, 42, 4. 
577. VrnIO SEQUESTRE, 91. 
578. Ps. ARISTOTELE, De mirab. aud. 51, 2. 
579. PLINIO, 4, 73. 

NOTE 
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580. VrnIO SEQUESTRE, 80, secondo la lezione tràdita .. 
581. Cfr. VIRGILIO, Aen. 7, 714 "Casperiamque colunt et flumen Hitnel

lae". 

, ::8~., I man~scrit~ conservano grafie variamente corrotte dì questo nome, ed 
e diff1~il~ decidere m quale maniera lo scrivesse B.: nel dubbio, restauro la for
ma leg1ttuna. 

583. Epistola Alexandri de situ lndiae, p. 207 K. "Ebimaridis fluminu;" 
584. Cfr. VITRUVIO, 8, 3, 7. . 
585. SOLINO, 5, 17. 
586. VrnIO SEQIJEST!IB, 83. 
587. PLINIO, 3, 89 "Hirminum". 
588. POMPONIO MELA, 2, 31; cfr. Gen. deor. 7, 21. 
589. Cfr. PLINIO, 6, 60. 

590. Cfr. PLINIO, 5, 103, dove tuttavia è questione di un fiume omonimo 
della Caria, "in Cibyratarum iugis ortus". 

591. POMPONIO MELA, 3, 69. 
592, PLINIO, 6, 71 
593. POMPONIO MELA, 3, 69. 
594. PLINIO, 5, 13 "lvor". 

595, PLINIO, 4, 81 ("Vistlam" edd,, ma è attestata la variante Vistigia, che B. 
ha letto male). 

- 596 .. PLINIO, 4, 100 "Visurgis"; B. ha letto male (per un analogo e tipico er-
rore di lettura v. la nota precedente). 

597, Cfr. ~LINIO, 3, 110, dove l'idronimo "Batinum" compare variamente 
deformato nei mss. (attestata lavar. i1111vati11m), 

598. PLINIO, 6, 69, 
599. EUSE!l!O-GJROL/\MO, Onom. 131, p, 105 K. 
600. Cfr. anche le voci Gibel mo. e Dan Jo, 
601. ~fr, 1 Reg, 12, 29. Quanto al significato del nome, B. sembra intendere 

a rovescio Eusmno-GIROLAMO, Onom. 114, p, 77 K., secondo cui "lor' signifi
cherebbe "fluvius" e "Iordanes", dunque, "fiume di Dan". 

602. FLAVIO GwsEPPE, Beli. lud. 1, 21, 3, 
603, FLAVIO GIUSEPPE, Beli. lud, 3, 10, 7 
604. los. 11, 7-10. 

605, FLAVIO GIUSEPPE, Beli. lud. 3, 10, 7 (per lo sbocco nell'Asfaltide). 
606, POMPONIO MELA, 2, 4, 

. 60?, Le parole "inter Auchetas" sono tolte da SOLINO, 14, 1, che parla tutta
via d1 un alt~o fiume omonitno, Le notizie pertinenti ai due fiumi sono fuse an
che nel seguito della voce. 

608. POMPONIO MELA, 2, 7. Cfr, la voce Gandis pa. 
609. SERVro, Geo, 4, 369; cfr. PLINIO, 11, 120, 
610, PLINIO, 4, 84, secondo un testo assai guasto o gravemente frainteso.V. 

la voce Busesagore la. e nota. 
611. PLINIO, 6, 62. 

6~2. Di questi fantastici animali padano, più o meno negli stessi termini, 
svariate fonti; cfr, per es. ARISTOTELE, Hùt. anim. 552b; CICERONE, Tusc. disp. 
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1, 19; PLINIO, 11, 120; ma ci riesce difficile indicare donde precisamente B. ri
cavasse la notizia. 

613. VmIO SEQUESTRE, 85. 
614. POMPONIO MELA, l, 69. 
615. PLINIO, 6, 99. 
616. VIBIO SEQUESTRE, 84. 
617. PLINIO, 6, 13. 
618. PLINIO, 6, 10. 
619. VmIO SEQUESTRE, 90. 
620. VmIO SEQUESTRE, 89; cfr. LIVIO, 21, 31, 4. 
621. Non trovo attestazioni di questo toponimo. Forse nella parola si cela 

un riferimento all'aneddoto su Quinto Fabio Massimo narrato da PLINIO, 7, 
166? \ 

622. Cfr. LUCANO, 2, 406. \ 
623. PLINIO, 6, 71 "Hypasim" (attestata lavar. H'}sqnm). 
624. PLINIO, 4, 25. . 
625. Cfr. PLINIO, 2, 183 "supra flumen Hypasim". ) 
626. CURZIO RUFO, 9, 2, 2. / 
627. PLINIO, 4, 79. 
628. Cfr. Ps. ArusTOTELE, De mìrab. aud. 105: il dissenso di B. è confortato 

da quanto osserva PLINIO, 3, 127-128. 
629. PLINIO, 4, 100 "Visculus sive Vistla". B. ha letto male. 
630. POMPONIO MELA, 3, 33 "Vistula". Forse B. ha commesso lo stesso er

rore di lettura che alla voce precedente; a meno che non abbia avuto presente 
ANONIMO RAVENNATE, 4, 4, dove è appunto attestata la variante Iustula. 

631. LATTANZIO PLACIDO, Theb. 4,290. 
632. SERVIO, Bue. 3, 63. . 
633. È questa la versione più diffusa (cfr. OVIDIO, Met. 1, 453 ss.), che an-

che B. segue in Gen. deor. 7, 27 e 29. 
634. POMPONIO MELA, 3, 10 
635. PLINIO, 5, 149. 
636. PLINIO, 3, 131: il nome vi compare all'accusativo 'Lambrum", donde 

B. ha ricavato il nominativo "Lamber". 
637. PLINIO, 4, 30 ("Pamisus" edd., ma la variante è attestata). 
638. PLINIO, 6, 21 "Lagoum". 
639. GERVASIO DI Tn.BURY, Otia 1mp., 1, p. 895 L. 
640. PLINIO, 6, 55. 
641. ISIDORO, Etym. 9, 2, 94 ("Alani" edd.). · 
642. LIVIO, 27, 31, 11. 
643. L'assurdo idronimo nasce dalla errata lettura e dalla parziale fusione di 

ben tre nomi di fiume menzionati da PLINIO, 5, 21 "Sardabal, Aves, Nabar" 
(var. Inabar). 

644. PLINIO, 5, 18 
645. SOLINO, 49, 5. B. pone a lemma le principali varianti nella grafia del to

ponimo (la cui forma corretta è "Iaxartes") che si inconttano nei manoscritti 
delle fonti antiche. 

NOTE 2095 
646. PLINIO, 6, 49. 
647. POMPONIO MELA, 3, 42, con alcune deformazioni. 
648. POMPONIO MELA, 2, 80, 
649, GERVASIO DI TII.BURY, Otia imp., 2, p. 763 L. 
650. Non identificato. 
651. È nozione vulgata, e tra i geografi cfr. per es. Vmo SEQUESTRE, 95, 
652. SOLINO, 27, 54 "Lethon". 
65,3. VrnIO SEQUESTRE, 100, secondo la lezione tràdita. 
654. FLAVIO GIUSEPPE, Ant. iud. 13, 4, 5: il testo originale parla del fiume 

"Eleutheros", che conserva questo nome anche presso le fonti latine utilizzate 
da B. per la voce Eleuterus fl. 

655. PLINIO, 5, 149 ("Lilaeus" edd., ma la variante è attestata). 
656. Cfr. IsmoRo, Etym. 9, 2, 11 e 19, 
657. VrnIO SEQUESTRE, 99, secondo il testo tràdito. 
658, PLINIO, 5, 78, 
659, VrnIO SEQUESTRE, 94, secondo il testo tràdito, Cfr. la voce Lynceus seu 

Ly11chestìt1s fl. 
660. CURZIO RuFO, 3, 1, 1-5 (si tratta del "Lycus" di Frigia). 
661. Nessuno degli almeno quattro fiumi chiamati anticamente "Lycus" (v, 

le note ss.) era affluente dell'Eufrate: B. forse ricava frettolosamente la notizia 
da CURZIO RUFO, 4, 9, 9, dove i due fiumi sono menzionati insieme, 

662, PLINIO, 6, 9 (si tratta del "Lycus" d'Armenia), 
663. Qui B: ha ra?ione di, ~ubitar~: co~e si rileva dalle note precedenti, egli 

ha raccolto e 10trecc1ato not1z1e pert10ent1 ad almeno due fiumi omonimi. 
664. FLAVIO GIUSEPPE, Ant. !ud. 13, 8, 4. 
665, CURZIO RUFO, 4, 16, 8 e 16. 
666, ANONIMO RAVENNATE, 5, 20, 
667. Vrnro SEQUESTRE, 98. 
668. CESARE, Beli. Gal!. 7, 5, 4. 
669. ISIDORO, Etym. 14, 4, 27. 
670. VIB!O SEQUESTRE, 98. 
671. PLINIO, 5, 100, 
6~~- Forse B. deforma o trova deformato cosi il nome del fiume "Symae

thus (cfr. PLINIO, 3, 89, dove però non trovo segnalate varianti). 
673. Ovmro, Met. 15, 329-.331 "Lyncestius amnis" (cfr. SENECA, Quaest. 

nat . .3, 20, 5-6, dove forse B. leggeva Lynceus). Da un'altra fonte è ricavata la 
voce, pertinente al medesimo fiume, Lyceos fl. 

~74. ?OLINO, 11, 9 "Lenaeus" (var. Lineus), Si noti che questo particolare è 
tacmto m Gen. deor, 2, 62; 11, 26, etc,, dove il mito di Europa è narrato 
ampiamente. 

675. VITRUVIO, 8, .3, 8, 
676. Cfr. SERVIO, Aen. 9, 679. La Livenza non è un affluente del Po, ma for

se una lettura frettolosa della chiosa serviana, che menziona i due fiumi insie
me, ha indotto B. a pensare che la fonte intendesse dire appunto questo. 

677. LATTANZJO PLACIDO, Theb. 4, 117. 
678. PLINIO, 3, 59, 
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679. VIBIO SEQUESTl\E, 96-
680. LJVIO, 38, 15, 2-3, deformato. 
681 LJVIO 32, 29, 3. L /l) 

· ' 225 ("L cus" edd · dr la voce ycus • • 
682. PLINIO, 2, Y ·• d '1a l • . ..,.d,"ta ("Lycos" edd) MELA 1 69 secon o ezmne .. q • • 
683. PoMPONIO . , , ' dh . "· il fiU111e non è nominato. 
684. SouNo, 24, 14 "ultraque a uc amrus , e 
685 POMPONIO MELA, 3, 107. 
686. ANoNIMO RAVENNATE, 4, 4 ("Lutta" edd.). 

· il a «11-;.• menzionato da Pi:.INIO, 4, 112: B. ha letto 687. Dev'essere ,.U111e ....... .1 

male. , 
688. Cfr. la voce Dudra fl. 107 Si tratta di un _dativ~ che nella tradizione 
689, PoMl'ONlO MELA, 3, ell. , "L' • ("Lixo" edd.) e che B, ha 

manoscritta della fonte appare n a ,orma uno 
letto male. 

690 POMPONIO MEU, 3, 30, 7 
691: C1CEI\ONE, De nat. deor. 3, 57; e&, Gen. deor. 5, 19, . 
692. C&. LIVIO, 39, 32, 2. 
693. PuNIO, 5, 142, 
694. POMPONIO MELA, 3, 15. 
695. OROSIO, 1, 2, 93-94, 
696. PuNIO, 6, 51, 
697, PuNIO, 6, 48, con deformazioni. 
698. PLINIO, 6, 94. 

699. PuNio, 6, 47. Si tratta ovviamente di un altro fiU111e omonimo, ed 
7CJ?, C&ch. Pi:.BrNJO, 3ril, ~~do la vistosa dlffer~nza di localb:zazione, non vi ab-

è curioso e ., Pllf 
bia pensato. 

701. PLINIO, 5, 105-10E6. . 2 26,-266 "Icar!Ulll pelagus Mycalaeaq.ue 
702 CUUDIANO, In utrop,um ' 06 08 

litora luncti / Marsya Maeanderque petunt''' C&. LuCANo, 3, 2 -2 . 
703, ovu:>IO, Met. 6, 382-400. 
704. CUIIZIO Rwo, 3, 1, 1-5. 
705. Invece è proprio cosl: v. Lycus fl. e no~. 
706, VIBIO SEQUESTlU!, 107. 
707, CESARE, Beli. Gal/. 1, 1, 2. 
708. PuNIO, 6, 46, 
709. PLINIO, 5, 113, 
710. POMPONIO MEu, 1, 86. 
711. Cfr. LIVIO, 38, 13, 5-6, 
712, PJJNIO, 5, 106. . 
713 PuNIO, 5, 103-104. 
714' p ArusTOTEJ.E De mirab. aud. 167, .. d • 
715 1!~o 10 2 6 (è la Brenta; PUNIO, 31 121, accenna a •Meduac1B uoui 

cioè Brenta "Medo~cus maior" e Bacchiglione "Medoacus minor"' ma • q 

non sC111bra dipend~~). "''h b 7 27~ dove sono registrate le differenti 
716. LATTANZJO ru,.CIDO, •· e . , .,, 

opinioni. 

NOTE 2097 

717. PLINIO, 2, 230. 
718. Cognizione diffusa nella lessicografia mediolatina: cfr. ISIDORO, Etym. 

4, 5, 5 e 7, 9; PAPIA.s, Elementarium, alla voce "Melan, grece nigrum". 
719. POMPONIO MELA, 2, 27; cfr, PLINIO, 4, 43. 
720. VrnIO SEQUESTRE, 109, secondo il testo tràdito, che reca "Mecas". Pro

babilmente presso altre fonti (forse LUCANO, 6, 374) B. leggeva altrimenti, 
donde la sua incertezza nel porre a lemma il toponimo. 

721. Cfr, POMPONIO MELA, 2, 27, 
722. LIVIO, 36, 22, 5-8 ("Melana" edd.). 
723. SERVIO, Geo. 4, 278. 
724. POMPONIO MELA, 1, 78. 
725. PLINIO, 6, 11 
726. PLINIO, 5, 93. 
727. PLINIO, 5, 118. 
728. SOLINO, 40, 15. B. pare non rendersi conto che ciò è detto non per 

l'importanza geografica del fiume bensl in riferimento alla tradizione che sulle 
sue rive faceva nascere Omero. 

729. PLINIO, 3, 72. 
730. PLINIO, 6, 21. 
731. PLINIO, 3, 11, molto deformato. 
732. PLINIO, 9, 45. 
733. PLINIO, 3, 48. 
734. PLINIO, 4, 40 e 42. 
735. POMPONIO MELA, 2, 64, incrociato con Vrnro SEQUESTRE, 105. 
736. Cfr. Lrvro, 27, 47-49; ma qui B. sembra aver presente piuttosto ORO· 

SIO, 4, 18, 13, 
737. Forse fraintende PLINIO, 6, 49 "ultra Sogdiani ... trascendit eum am-

nem [Iaxartem] Demodamas". 
738. Lrvio, 24, 30, 3. 
739. POMPONIO MELA, 3, 10 "cui oblivionis cognomen est Limia". 
740. Vrnro SEQUESTRE, 35 e 101; cfr, PLINIO, 3, 131; SERVIO, Aen. 10, 205. 
741. Sono notizie in parte conservate dalle biografie tardo-antiche e medie

vali di Virgilio, cui si aggiunge però da parte di B. la conoscenza diretta dei 
luoghi e delle tradizioni locali (cfr. Esposizioni, 1, 1, 60 e 15, 95; Gen. deor. 14, 
4, 17). 

742. Desunto direttamente da OMERO, Il. 11, 722-723. 
743. VIRGILIO, Aen. 10, 183 "qui Caerete domo, qui sunt Minionis in arvis", 

e SERvio ad !oc. 
744. ISIDORO, Btym. 19, 17, 7; cfr. GIUSTINO, 44, 3, 4 
745. Cfr. PuNIO, 4, 112, completamente deformato. 
746. PLINIO, 3, 129 ("Arsia" edd.). 
747. POMPONIO MELA, 1, 98 " mons Olympus, ut incolae vocant Mysius. 

Flumen Ryndacos in quae secuntur emittitur". B. ha totalmente frainteso, 
748. GIRALDO CAMBRENSE, Topogr. Hib. 1, 7. 
749. GIRALDO CAMBRENSE, Topogr. Hib. 1, 7. 
750. POMPONIO MELA, 3, 30. 
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118 ("O um"[accusat.J edd.). . . 
751. PLINIO, 3, rg L Treviri che manca nel passo d1 V1-S S'l'RE 102 'accenno a , 6 6 752. VIBIO EQUE ' . · d rosimilmente da AUSONIO, 11, , · 

bio (del resto interpolato), d1pen e ve 

753. CESARE, Beli. Gal!; 4, 10, {\ tràdito di Cesare (v. nota preced.): B. 
754. Cosl un'inte~p_olazione ~ed 1:: ~he subito dopo la fonte registra corret• 

ha riprodotto la not1z1a, senza a a l R 
nfl d Ila Mosa ne eno. 

ta~;~'.e~~~~ON~::EL:, 1, 29; cfr. PLINIO, 5, 19. 

756, PLINIO, 6, 151. 
757 OROSIO, 6, 16, 7-9. dd) 

· 6 21 ("Imyt1'en" [accusat.] e • · 758. PLINIO, , 
759. POMPONIO ME(LA, 1,;1, na variante attestata; "Arbium" edd.). 
760_ PLINIO, 6, 97 secon o u 
761 GIULIO ONORIO, Cos,nogr. 34. . . 

· 3 15 con deformaz1on1. 762. POMPONIO MELA, , , 
763. VrnIO SEQUESTRE, 111. 

764. Cfr. PLINIO'.~, 10?· 'd ri ine medievale: ma non so ritrovarne la 
765. Curiosa not!Zla, d1 evi ente o g 

fonte. 10 10 5 
766. Forse allude a LIVIO, ' ' ' A 7 517 "sulpurea Nar albus 
767. PLINIO, 3, 109; e cfr. VIRGILIO, en. , 

aqua". 
768. SERVIO, Aen. 7, 517, 
769 POMPONIO MELA, 2, 57, , " ") 

· 3 144 "Narone" (ablat. d1 Naron , 770, PLINIO, , 

771, PLINIO, 5' 376· "N . ,,, B l'ha creduto un ablativo. 
772, PLINIO, 3, 12 atlSO , . 
773, PLINIO, 4, 111. 
774, PLINIO, 3, 128, 
775. POMPONIO MELA, 3, 10. . 
776. PLINIO, 3, 97. . b' d 170 

P A ISTOTELE De 1111ra , au · · d' · à 777. s. R ' I t frainteso: si tratta 1 una c1tt , · 
778, PLINIO, 6, 29, co. mp etamend eRi p 75 

Cc G phi Lai 111111 e , ese, , , I , . 779. ,r. eogra · ·• 29 30 B ha posto a lemma 'accusativo, 
780, POMPONIO MELA, 2, 17 e - . . 
781. PLINIO, 5' 78 "Magoras". 

782. Non identificato!. d' ANONIMO RAVENNATE, 4, 40 "Vicenna"; 
733, Forse scorretta ettura 1 0 1 ;, 
784. PLINIO, 5, 30 e 44; cfr. SOLINO, 3 ) ' ' 

785. ISIDORO, Etym, 13, 21• t 2 104 che, come molti altri autori anti-
786, Cfr. per es, POMPONIO ELAQ, ' si n' at' 6 26 1 · PLINIO, 2, 201; SER-, 

O 509511· SENECA uae · · ' ' ' Od 4 chi (LucANO, 1 , - ' . d ' t scrive in proposito OMERO, · , 
v10, Aen. 11, 262; etc,), r1cor a quan o 

354-357. 
787 SOLINO, 30, 1. , , 

· p 5 53 con varie deformaz1on1, 
788. LIN!O, ' ' 

NOTE 2099 

789. POMPONIO MELA, 1, 51. 
790. PLINIO, 5, 54 
791. PLINIO, 6, 181; cfr. SENECA, Quaest. nal. 4, 2, 5. 
792. POMPONIO MELA, l, 51. 
793. Circa i nomi dei sette rami del Delta (che qui appaiono variamente de

formati), B. ha avuto certamente presenti soprattutto PLINIO, 5, 64 e POMPO
NIO MELA, 1, 60, ma li dispone in un ordine diverso, per il quale non trovo ri
scontri. Sul Canopo v. anche PLINIO, 5, 128; POMPONIO MELA, 2, 103. 

794. IsmoRo, Etym. 13, 21, 7. 
795. SENECA, Quaest. nat. 6, 8, 3-5. 
796. PLINIO, 5, 51-52. 
797. POMPONIO MELA, 3, 96-97. 
798. OROSIO, 1, 2, 28. 
799. Allude alle parole di Cesare presso LUCANO, 10, 188-191 "Sed cum 

tanta meo vivat sub pectore virtus, /tantus amor veri, nihil est quod nascere 
malirn / quam fluvii causas per saecula tanta latentis / ignotumque caput". 

800. Cfr. per esempio SOLINO, 32, 22-36. 
801. PLINIO, 5, 55-56. 
802. Cfr. per esempio SENECA, Quaest. nat. 4, 2, 17 ss.; PLINIO, 5, 55; SOLI· 

NO, 32, 9 SS. 
803. Cfr. PLINIO, 18, 167: ma B. ne dipende forse indirettamente, oppure 

legge la fonte in modo un po' libero. 
804. SENECA, Quaest. nat. 3, 25, 11. 
805. Fraintende ORAZIO, Carm. 2, 9, 20-21 "rigidum Niphatem / Medum

que flumen [cioè l'Eufrate]" (qui si tratta comunque del monte omonimo). 
806. Si tratta di un probabile riferimento a VIRGILIO, Geo. 3, 30, o a GIOVE· 

NALE, 6, 407-409, 
807. VIBio SEQUESTRE, 113. 
808. Questa allusione mi riesce inspiegabile. 
809. Vrn10 SEQUESTRE, 113: v. la voce Niphates 111. 

810, PLINIO, 3, 57. 
811. Non reperito, 
812, PLINIO, 6, 12. 
813, PLINIO, 5, 93 "Seleucia supra amneni Caliycadnuni, ... flumina Liparis, 

Bombos, Paradisus, mons Imbarus". 
814. PLINIO, 2,229, 
815. PLINIO, 5, 53. 
816. PLINIO, 3, 12. 
817. Non identificato. 
818. VIBIO SEQUESTRE, 112 
819. Cfr. OVIDIO, Met. 14, 581 ss.; ma B. tiene presente soprattutto gli ac-

cenni di SERVIO, Aen. 1, 259; 4, 620. , 
820. SERVIO, Aen. 7, 150. Il fiume, secondo Servio, era scomparso già al suo 

tempo. 
821. ANONIMO RAVENNATE, 3, 1 "Nuchul". 
822. Cfr. POMPONIO MELA, 3, 96; OROSIO, 1, 2, 31 (v. anche la voce Nuthul 
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823. PLINIO, 6, 48; o So3LI~~' ;9; t~ deformazioni che la fonte subisce v. le 
824. POMPONIO ìv\ELA, ' . e 
. 'I e Scy•th1cu111 ma. voci Laxatus J' · · b d 46 1 

825. Ps. ARISTOTELE, De mira . au . ' . 

P 6 48 molto deformato. 
826. LINI0, , , . 
827 VrnI0 SEQUESTRE, 114. . l' . lita' della citazione diretta, a ch1a-

. 6- s· t1 ecceztona il 
828 SERVIO, Bue. 1, ). 1 ~o . . 1 prima volta da B. attraverso 

· · he mtutta qlll per a , · 1 1 . ento di una questione c ' . d . d' \T'bio e di Servio, sara nso ta mo . 
run . . e d1scor antl I I 37) 
confronto delle testunoma~z. . elebre saggio (Misceli. Ceni. 1, · 
to più tardi da Angelo Poliziano 111 un e 

829 PLINIO, 5, 106. 
830·. PLINIO, 6, 29, assai defo~1:1a1~i ricorso all'autorità di Omero, la voce 
831 Nonostante la suggestMta . dell'Oceano come un fmme che 

· · cché la concez10ne . 
riesce piuttosto oscura: gta . ' in cerchio è appunto omenca. 
circonda la terra e la cui corrente s1 muO\ e 

832. PLINIO, 6, 22. . 
833, PLINIO, 6, 48-49. . ]' t Odessus Milesiorum [la città d1 Odes-
834 PLINIO, 4, 45 "a D10nysopo I es 

· • ,, B legge malamente. . t} ") 
sa] flumen Pannys1s • · . d. 218 K (" ad Oclivas umen · 

835. Epistola Alexa11d1j de s1t11 In iae, p. . 
836. SERVI0, Geo. 4, )23. 

"837. PLINIO, 6, 21. 
838. PLINIO, 3, 131. 
839. PLINIO, 4, 30. " hradus" 
840. Cfr. PLINIO, 6, 94 Op . 
84 1, Non identificato. 
842. PLINIO, 6, lll. 
843. PLINIO, 5, 106. f . , che quelle dell'Orco sono "poenales 

P 4 31 La onte seme "D'. ,, 
844. LINIO, '. ;, d ' B ha evidentemente letto 1t1s . 

aquas dirisque gerutas ' o, e . ·,, 
845. PLINIO, 6, 136 "Ortac}a 
846 VIBI0 SEQUESTRE, 11). C ru'ae Hvctanis portuosum et au-

. 8 "0 . ns /lumen arma ' ' 847. PLI:-:IO, 6, 9 n ge ' 
f il " B ha letto male. ,, dd ) ro ert e • · (" T' . et Tornadotum e . • 
848. PLINIO, 6, 132 ig'.tm ,, 
849. PLINIO, 5, 142 "Hons1us . 

850. Non identificato. anche POMPONIO MELA, 1, 69; PLINIO, 2, 
851. VrnIO SEQUESTRE, 116; e cfr. 

224; etc. 
852 PLINIO, 5, 80. 
853·. VIBI0 SEQUESTRE, 116, 

854. PLINIO, 5, 79. 4 4- "fluminis Ottorogorrae". 
855. OROSIO, 1, 2, 4 - ) ,, dd ma la variante è attestata). 
856. PLINIO, 5' 108 ("Morsynus e ., 
857. Non reperito. 
858. LIVIO, 31, 39, 5. 

NOTE 2101 

859. PLINIO, 3, 9 "Baetis Baeticae primum ab Ossigitania infusus" (cioè: 'Il 
Beti [Guadalquivir] movendo dall'Ossigitania, bagna in primo luogo la Beti
ca'). B. non ha capito. 

860. GOFFREDO DI MoNMOUTH, Hist. regum Brit. 156. 
861. ISIDORO, Etym. 9, 2, 112, ma il guasto nel nome del fiume (la lettura di 

B. è confermata dall'ordine alfabetico) rende assurda l'etimologia. 
862. Non identificato. 
863. VrnIO SEQUESTRE, 123; cfr. VIRGILIO, Aen. 10, 141-142. 
864. Cfr. OVIDIO, Met. 11, 87-88 e 137-145; TERZO MITOGRAFO VATICANO, 

10, 8. 
865. VrnIO SEQUESTRE, 127. 
866. PLINIO, 3, 117 
867. POMPONJO lv!ELA, 2, 62. 
868. Questo tratto manca in Pomponio Mela, e riesce incongruo. I "Nan

tuates" (dei "Naburni" non consta) risiedevano nell'alta valle del Rodano (cfr. 
CESARE, Beli. Gal!. 3, 1, 1), e nulla hanno a che fare con il Po. 

869. POMPONIO MELA, 2, 62. 
870. PLINIO, 3, 118; cfr. Is!DORO, Etym. 13, 21, 26. 
871. Fin qui il corso del Po appare ricostruito, sia pure non senza talune 

inesattezze, in base a un'originale raccolta di informazioni che, pur tenendo 
conto di svariati riferimenti alle fonti antiche, rispecchiano tuttavia la situazio
ne idrologica al tempo del B. 

872. PLINIO, .3, 119. 
873. Per tutto questo tratto relativo al basso corso del Po B. segue abba

stanza fedelmente (con talune deformazioni) la traccia offerta dalla descrizione 
di Pu;-.;10, 3, 119-121, peraltro aggiornandola con notevole cura in base a quel
la che appare una sua personale e ampia conoscenza dei luoghi. 

874. Cosl Pm1PONJO 1\t!ELA, 2, 63. 
875. PLINIO, 3, 117; cfr. IsmoRo, Etym. 13, 21, 26. 
876. PLINIO, 3, 122. 
877. PLINIO, .3, 119. Il commento che segue è almeno in parte suggerito dal 

testo stesso dì Plinio, che fra l'altro recita "Augusta fossa Ravennam trahitur, 
ubi Padusa vocatur". 

878. PLINIO, 6, 14 ("Penius ... Heniochorum gentes" edd.). 
879. POMPONIO MELA, 2, 51. 
880. PLINIO, 4, 45. 
881. È fraintendimento di PLINIO, 3, 10.3 "lacus Pantanus, flumen portuo-

sum Fertor1J, 

882. Cfr. PLINIO, 3, 89. 
883. VrnIO SEQUESTRE, 121; cfr. SERVIO, Aen. 3, 689. 
884. Forse il "Penius" cui accenna OVIDIO, Pan!. 4, 10, 47, già registrato da 

B., secondo un'altra fonte, alla voce Paenius fl 
885. PLINIO, 5, 93. 
886. PLINIO, 4, 94-95. 
887. PLINIO, 6, 129. 
888. POMPONIO MELA, 1, 104. Nel frettoloso e passivo excerptum di B. il te

sto riesce sgrammaticato. 
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889. ANONIMO RAVENNATE, 4, 36, con integrazioni originali. 
890. PLINIO, 4, 84, assai deformato. 
891. SENECA, Quaest. nat. 6, 25, 2. 
892. Cfr. OVIDIO, Met. 1, 369-370 "Peneus ab imo/ effusus Pindo". 
893. PLINIO, 4, 31; v. la voce Orcon fl. 
894. LATTANZIO PLACIDO, Theb. 4, 291; cfr. LucANO, 6, 378-380. 
895. PLINIO, 4, 31 
896. Ovmm, Met. 1, 570-575. 
897. SOLINO, 8, 2. 
898. Cfr. anche Gen. deor. 7, 29. 
899. Non identificato. 
900. SERVIO, Bue. 6, 64. 
901. Ricavato da un testo assai corrotto di PLINIO, 6, 94 "Cabirus Suarorum 

... influunt in euro navigabilia Saddaros, Parospus [che dev'essere il "Persus" 
di B.], Sodamus". V. Cabìrus fl. 

902. PLINIO, 3, 149. 
903. PLINIO, 5, 51 "Prile", ma la variante è attestata. 
904. PLINIO, 5, 91. 
905. POMPONIO MELA, 2, 7 ("Tyra" edd., ma la variante è attestata). 
906. PLINIO, 4, 47 "Pidaras", ma la variante è attestata. 
907. PLINIO, 5, 91. . 
908. POMPONIO MELA, 1, 70. 
909. V!BIO SEQUESTRE, 125; cfr. PLINIO, 3, 113. 
910. V!BIO SEQUESTRE, 122. 
911. PLINIO, 5, 83. 
912. Il toponimo postdassko e la notizia assai imprecisa derivano forse dal 

cenno di PAOLO DIACONO, Hìst. Lang. 2, 12. 
913. Cfr. VIRGILIO, Aen. 3, 692-694. Ma si tratta di un promontorio. 
914. PLINIO, 4, 27 "Locrorum ora, in qua Larumna, Thronium, iuxta quod 

Boagrius amnis defertur in mare". 
915. PLINIO, 6, 86. 
916. Non identificato. 
917. CURZIO RUFO, 7, 10, 2-3. 
918. PLINIO, 6, 94. 
919. Ps. ARISTOTELE, De mìrab. aud. 115. 
920. ANONIMO RAVENNATE, 4, 6. 
921. VITRUVIO, 1, 4, 10. 
922. PLINIO, 6, 64. 
923. PLINIO, 6, 94. Ma si tratta di una città. 
924. PLINIO, 6, 110 "Dratinus", 
925. PLINIO, 6, 65 "Rhamnumbovam": B. ha spezzato l'idronimo in due (v. 

la voce Bova fl.). 
926, PLINIO 6, 4. 
927. ANONIMO RAVENNATE, 4, 25, 
928. CESARE, Bel!. Gal!. 4, 10, 3. 
929. POMPONIO MELA, 3, 24. 

NOTE 2rn3 

930. CESARE, Beli. Gal!. 4, 10, 3-5. 
931. PLINIO, 4, 101 
932. POMPONIO MELA, 3, 24, incrociato con fumo, 4, 101. 
933. PLINIO, 4, 101. 
934. Cfr. CESARE, Beli. Gall. 4, 17-18. 
935. Cfr. PLINIO, 3, 118. 
936. Cioè antico dominio degli Etruschi. B. non perde occasione per riven-

dicare il primato delle genti toscane. 
937. Non identificato. 
938, CURZIO RUFO, 6, 4, 4-6. 
939, POMPONIO MELA, 1, 99. 
940, ISAIA, 27, 12 "ab alveo fluminis usque ad torrentern Egypti", incrociato 

con EusEBIO-GrROLAMO, Onom. 147, p. 149 K: cfr. anclie GERVASIO DI T1LBU
RY, Otia imp., 1, p. 958 L. 

941. Errata lettura di PLINIO, 4, 45 "flumina ... lura [var. Risas], Tearus". 
942. Direttamente da OMERO, Il. 12, 20, per quanto riguarda il corso antico 

del fiume, Omero affianca i nomi di due fiumi, "Rhesos" e "Heptaporos": il 
secondo idronimo (" [fiume] dalle sette bocche") è considerato da B. un epite
to del primo, Circa la sua successiva scomparsa cfr. invece PLINIO, 5, 124. 

943, PLINIO, 3, 33. 
944. POMPONIO MELA, 2, 79. 
945. PLINIO, 3, 33. 
946. POMPONIO MELA, 2, 79. 
947. PLINIO, 3, 33. 
948. POMPONIO MELA, 2, 79. 
949. PLINIO, 3, 33; il predicativo "impetuasissimus" è però desunta proba

bilmente da ISIDORO, Etym. 13, 21, 29. Attraverso la fitta successione delle no
te si è voluto ancora una volta mettere in evidenza la minuziosa tecnica a intar
sio con cui B. costruisce le voci di maggiore impegno. 

950. L'accenna alla sede avignonese del papato non è scevra da un certa 
sarcasmo, sottolineata dal riferimento, di sapore petrarchesca, alla nuova Babi
lonia: cfr. le voci Sorgia fo. e Druentia fl. 

951. Cfr. PLINIO, 5, 124, che però non dice dove il fiume nascesse: B. tutta-
via ha presente anche OMERO, Il. 12, 19-22. V. Caresus fl. e Risus fl. 

952. PLINIO, 6, 63 ("Rhadaphan" edd.): si tratta di una città. 
953. PLINIO, 4, 82. 
954. Vrnro SEQUESTRE, 129; cfr. PLINIO, 3, 115. Ma B. è informàto diretta

mente, e non senza umore contrappone alla solenne memoria storica il grotte
sca nome moderno. 

955. B. appare alquanta disorientato tra i cenni che ne danÌlo rispettivamen-
te POMPONIO MELA, 2, 90 e PLINIO, 3, 21. 

956. V!Blo SEQUESTRE, 130. 
957. PLINIO, 3, 48. 
958. PLINIO, 31, 13-14. B. ha attinto in due momenti distinti, e probabil

mente da due differenti codici pliniani che recavano i toponimi deformati in 
moda diverso, le notizie raccolte rispettivamente qui e alla voce Crathydos 
fl. 
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959. PLINIO, 6, 107, 
960. CESARE, Beli. Gal!. 2, 16, 1-2. B. pone a lemma l'accusativo che trova 

nella fonte. 
961. PLINIO 3, 128. 
962. GOFFREDO DI MONMOUTH, Hist. regum Brit. 25. 
963. Cfr. PLINIO, 3, 95. 
964. CICERONE, De nat. deor. 2, 6. 
965. PLINIO, 5,5. 
966. Non identificato. 
967, POMPONIO MELA, 3, 14. 
968. [CESARE], Bellum Hispaniense, 7-14. 
969. GIRALDO CAMBRENSE, Thopogr. Hib. 1, 7. 
970. POMPONIO MELA, 3, 75, non completamente inteso da B. che si limita a 

trascrivere passivamente. 
971. PLINIO, 4, 111 "Sauga", 
972. LIVIO, 38, 18, 8. Livio scrive che il fiume procede "maior iam geminatìs 

aquis". B. deve aver letto "gemmatis aquis" e ha pensato a sabbie aurifere. 
973. Cfr. PLINIO, 6, 4. · 
974. CURZIO RUFO, 3, 1, 12. 
975. Cfr. LIVIO, 38, 18, 8. 
976. Fraintende PLINIO, 6, 4 "Sangaris ... Sagiarius plerisque dictus, Cora-

lius" (sono due fiumi distinti). 
977. CURZIO RUFO, 3, 1, 11-12. 
978. SERVIO, Aen. 6, 784. 
979. PLINIO, 6, 4. 
980. Non identificato presso le fonti antiche: e l'idronimo sembra di età 

medievale. 
981. Più che alle fonti antiche (LUCANO, 2, 406; PLINIO, 3, 115) B. pensa a 

DANTE, In/ 27, 52-54. 
982. PLINIO, 5, 21, assai deformato (v. la voce Lavesina /I. e nota). 
983. GERVASIO DI TILBURY, 0/l'a imp., 2, p. 764 L, 
984. LANDOLFO SAGACE, Hist. Rom. 20, 25. 
985. Per questo fenomeno cfr. anche Esposizioni, 14, 1, 55. 
986. Probabile riflesso di una interpretazione tardiva, forse sviluppata a 

partire dal cenno in SVETONIO, Nero 31, 5, dei numerosi e imponenti monu
menti d'arte e di ingegneria tuttora visibili nei dintorni. 

987. Come di regola per questi siti campani ricchi di fenomeni naturali e di 
memorie storiche, B. attinge, piuttosto che alle scarse fonti antiche (trascurati 
PLINIO, 3, 62 e VIBIO SEQUESTRE, 138), direttamente alla propria conoscenza 
dei luoghi e alle tradizioni che vi ha raccolto (v. Baiarum /o. e ivi le note). 

988. Per la questione v. Arnus //. 
989, POMPONIO MELA, 1, 31. 
990, POMPONIO MELA, 3, 11, 
991. OMERO, Il. 6, 34-35 e 21, 87. 
992. LIVIO, 8, 13, 5: "ad Asturae flumen" edd., ma la variante Saturae è 

attestata. 

NOTE 2105 

993. PLINIO, 3, 147. 
994. PLINIO, 3, 147-148. 
995. Cfr. GIULIO ONORIO, Cosmogr. 25 "ad locum Mursae [var. Mirsae, 

Myrse] oppidi". 
996. PLINIO, 3, 128.' 
997. GIRALDO CAMBRENSE, Topogr. Hib. 1, 7. 
998. POMPONIO MELA, 3, 15, secondo la lezione tràdita. 
999. POMPONIO MELA, 3, 15. 
1000. PLINIO, 5, 10 ("Salsum"). 
1001. CESARE, Bel!. Gall. 6, 33, 3: dall'accusativo "Scaldem" B. ha ricavato 

il nominativo "Scalde" in luogo di "Scaldis". 
1002. Non reperito: l'idronimo sembra deformarlo. 
1003, ANONIMO RAVENNATE, 3, 8. 
1004. PLINIO, 5, 149 ("Scopas", ma la variante è attestata), 
1005. PLINIO, 3, 118, 
1006. PLINIO, 3, 118 "Stura". 
1007. VIBIO SEQUESTRE, 137. 
1008. È un caso particolarmente significativo del modo in cui B., quando gli 

è possibile, valuta le testimonianze antiche attraverso un controllo diretto sui 
luoghi. 

1009, Non identificato. 
1010. Così VIBIO SEQUESTRE, 135. 
1011. Cfr. per esempio VIRGILIO, Aen. 3, 705 e SERVIO ad !oc.: non si tratta 

di un fiume, bensl della città di Selinunte. Comunque, B. ha individuato con 
una certa acribia la questione sollevata dal testo tràdito di Vibio. 

1012. OMERO, Il. 2, 659, dove è menzionata la città di Efira. 
1013. LUCANO, 2, 407, 
1014. CESARE, Belt. Gall. 1, 1, 1-2. 
1015. Secondo un comune uso mediolatino, questo nome postclassico della 

città è trattato come indeclinabile. 
1016. Cfr. CESARE, Beli. Gall. 7, 57, 1. 
1017. PLINIO, 5, 149, 
1018. PLINIO, 6, 17 (cfr. la voce Crimoca prom.), 
1019. POMPONIO MELA, 3, 75. 
1020. PLINIO, 3, 96 "Semirus". 
1021. PLINIO, 3, 8 "Maenuba cum fluvio, Sexi cognomine Firmum Iulium". 

B. ha frainteso. 
1022. Cfr. POMPONIO MELA, 2, 69 "Paestanus [var, attestata Presta11us] si-

nus, Paestum [var. Prestum] oppidum, Silerus amnis". 
1023. Non identificato. 
1024. PLINIO, 6, 111 ("Salsum"). 
1025. PLINIO, 6, 14. 
1026. PLINIO, 6, 111 ("Siccanas"). 
1027. PLINIO, 6, 11. 
1028. PLINIO, 6, 46. 
1029. VmIO SEQUESTRE, 141. 
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1030. PLINIO, 3, 24. 
1031. SERVIO, Aen. 8, 328. 
1032. GIULIO ONORIO, Cosmogr. 8. 
1033. Forse ricavato da CLAUDIANO, In Eutropium 2, 262-267, che però 

menziona il fiume Sangario. 
1034. VrnIO SEQUESTRE, 134 e 140 "oppido Alburno", incrociato con LUCA

NO 2 425-426 "radens Alburni/ tecta Siler", dove la vulgata, in luogo di "A]. 
bu;ni;', reca "Salemi". B. non ha notato l'incongruenza del riferimento a Saler
no per un fiume localizzato in Lucania. 

1035. PLINIO, 3, 126. Il riferimento alla città di Treviso è aggiunto da B. 
1036. SOLINO, 49, 5. 
1037. PLINIO, 6, 135 "Asylum Persarum": e si tratta di una città. 
1038. SERVIO, Aen. 9, 581. 
1039. PLINIO, 6, 6 ("Amisum [una città] liberum" edd., ma il testo è defor-

mato nella trad. ms.). 
1040. PLINIO, 6, 7: è una città (v. la voce precedente). 
1041. Direttamente da OMERO, Il. 12, 19-22. 
1042. PLINIO, 5, 124. 
1043. Cfr. VIRGILIO, Aen. 1, 617-618 "Ille Aeneas quem Dardanio Anchisae 

/ alma Venus Phrygii genuit Simoentis ad undam". 
1044. PLINIO, 3, 12. 
1045. GIRALDO CAMBRENSE, Topogr. Hib. 1, 7. 
1046. PLINIO, 6, 91 "flumina ... Lycus, sinus Issicus". B. ha frainteso. 
1047. VrnIO SEQUESTRE, 134, secondo il testo tràdito ("Silarus" edd.). 
1048: PLINIO, 4, 50. 
1049. PLINIO, 6, 40. 
1050. PLINIO, 5, 149. 
1051. PLINIO, 2,226 "in flumine Silero", ma è attestata lavar. Siro. 
1052. POMPONIO MELA, 3, 30 ("Amissis" edd.). V. anche la voce Amis fl. e 

la nota. 
1053. PLINIO, 3, 89, che parla in realtà del Simeto. 
1054. PLINIO, 6, 99. 
1055. GIRALDO CAMBRENSE, Topogr. Hib. 1, 7. 
1056. GIRALDO CAMBRENSE, Topogr. Hib. 1, 7. 
1057. GIRALDO CAMBRENSE, Topogr. Hib. 1, 7. 
1058. Non identificato. 
1059. PLINIO, 6, 94 
1060. POMPONIO MELA, 2, 92, donde è conservato a lemma l'accusativo. 
1061. LIVIO, 36, 14, 15 "ad Spercheum amnem". 
1062. PLINIO, 4, 28. 
1063. POMPONIO MELA, 2, 44. 
1064. Anche se è possibile che qui B. ricordi direttamente OMERO, Il. 23, 

140-149, è più verosimile che dipenda da LATTANZIO PLACIDO, Achill. 1, 239 
(cfr. Gen. deor. 7, 63). 

1065. CICERONE, De nat. deor. 3, 52. 
1066. POMPONIO MELA, 2, 28, 

NOTE 

1067. GERVASIO DI TILBURY, Otia imp., 2, p. 756 L. 
1068. PLINIO, 6, 46 "Straror". 
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1069. PLINIO, 4, 38 e 40, con deformazioni in gran parte già attestate nella 
tradizione testuale della fonte. 

1070. VrnIO SEQUESTRE, 131. 
1071. PLINIO, 3, 21 
1072. PLINIO, 5, 5. 
1073. POMPONIO MELA, 2, 92. 
1074. Non identificato. 
1075. PLINIO, 6, 13 
1076. POMPONIO MELA, 2, 7 "Tyra ... surgit in Neuris, qua exir sui nominis 

oppidum àdtingit". B. ha completamente frainteso. 
1077. SALLUSTIO, Bel!. Iug. 37, 3 e 38, 2 ne parla come di una città: forse B. 

lo confonde con il fiume "Nuthul" (v.). 
1078. CESARE, Bel!. civ. 3, 13, 5 ("Apsum" edd.). 
1079. PLINIO, 3, 9. 
1080. PLINIO 4, 115. 
1081. ISIDORO, Etym. 13, 21, 39. 
1082. PLINIO, 3, 25. 
1083. PLINIO, 4, 115-116. 
1084. VrnIO SEQUESTRE, 154. 

1085. PLINIO, 3, 97 "Talandrum" (accusativo: B. è incerto sulla forma del 
nominativo). 

1086. PLINIO, 3, 126. 
1087. Non identificato. 
1088. La voce non raccoglie il cenno di CESARE, Beli. Gal!. 5, 11, 8, ma, ve

rosimilmente, notizie correnti nell'ambiente mercantile fiorentino. Cfr. anche 
GERVASIO DI TILBURY, Otia imp., 1, p. 932 L. 

1089. PLINIO, 5, 18. 
1090. VrnIO SEQUESTRE, 146. 
1091. ISIDORO, Etym. 13, 21, 24. 
1092. POMPONIO MELA, 1, 115. 
1093. Cfr. PLINIO, 2, 246. 
1094. PLINIO, 6, 19-20, con deformazioni. 
1095. OROSIO, 1, 2, 5. 
1096. Non identificato. 
1097. PLINIO, 3, 118. 
1098. PLINIO, 5, 121 "Canaitis". 
1099. VrnIO SEQUESTRE, 151. 
1100. PLINIO, 3, 26 "Turro [ablat.]". 
1101. PLINIO, 3, 118. 

1102. Ciò deriva da un fraintendimento di LUCANO, 1, 419-422 "Tum rura 
Nemetis I qui tenet et ripas Aturi, qua litore curvo / molliter admissum claudir 
Tarbellicus aequor ['la pianura abitata dai Tarbelli'], / signa movet, gaudetque 
amato Santonus hosre". 

1103. Non è chiaro come B. si sia fprmata questa opinione, che non solo 
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non trova riscontro nelle fonti ma è priva dei presupposti necessari: v. la nota 

precedente. · 
1104. VIBIO SEQUESTRE, 144. 
1105. LIVIO, 38, 15, 7. 
1106. PUNIO, 3, 140 ("Telavium" edd.). 
1107. POMPONIO MELA, 2, 84. 
1108. PLINIO, 6, 4. 
1109. PUNio, 5, 10. 
1110. Ps. ArusTOTELE, De mirab. aud. 46, 2. 
1111. PLINIO, 6, 118 "Zerbis". 
1112. PLINIO, 2, 4 "flumen Thesprotiae Thyamis"; e "Thesprotia" è una 

città. 1113. PLINIO, 3, 90 ("amnes ... Mazara, Hypsa, Selinuus" edd., ma la lezio-

ne è variamente guasta nei mss.). 
1114. PLINIO, 3, 89. 1115. GIULIO ONORIO, Cosmogr. 7 (e cfr. Geograpbi Lat. minores, ed. Riese, 

p. 75). 
1116. Vmo SEQUESTRE, 153. 
1117. Curiosa l'incertezza di B., perché tra l'Umbria e il Tauro c'è una bella 

distanza. 
1118. POMPONIO MELA, 1, 105. 
1119. PLINIO, 6, 10. 
1120. SERVIO, Aen. 11, 659. 
1121. POMPONIO MELA, 1, 89, secondo la lezione tràdita ("Hermus" edd.); 

e B. appare giustamente perplesso., 
1122. VIBIO SEQUESTRE, 149. 
1123. PUNio, 6, 14. 
1124. VARRONE, De lingua Lat. 5, 30; cfr. PLINIO, 3, 53; VIBIO SEQUESTRE, 

147; etc. 1125. IsmoRo, Etym. 13, 21, 27 (e cfr. Gen. deor. 6, 64). 
1126. SERvio, Aen. 8, 330, 
1127. VARRONE, De lingua Lat. 5, 30. 
1128. Si tratta della solita forma di nominativo assoluto, che è già stata se-

gnalata in queste note. 
1129. SERVIO, Aen. 8, 72. 
1130. VIRGILIO, Aen. 11,317. 
1131. SERVIO, Aen. 3, 500, donde proviene anche la citazione di Virgilio .. 

1132. SERVIO, Aen. 8, 63. 
1133. VAJ»J.O MAssIMo, 2, 4, 5. 
1134. SERVIO, Aen. 8, 63: è l'etimologia di "Tarentum", cui B. ritorna dopo 

la digressione desunta da Valerio Massimo. 
1135. Cfr. PLINIO, 3, 118 e 131; ma la voce è soprattutto costruita su comu-

ni notizie e memorie storiche. Per l'accenno ai temoli B. s'ispira forse ad AM-

BROGIO, Exam. 5, 6. 
1136. LIVIO, 21, 45-47; e più in breve OROSIO, 4, 14, 6. 
1137. POMPONIO MELA, 2, 89, assai deformato. 

NOTE 2ro9 

l 1138. _P_LINIO, 3, 139 e 141, notevolmente frainteso· altr d . 
~ogo pliniano, _B .. ~a invece correttamente ricavato che." Ar~v;, n a : diverso 

nuno, come qm nttene, ma il nome di un altro f' ( l a on . un etno• 
1139. PuNio,5,126. iume V, avoceAmafl.). 

1140. PLINIO, 3, 22 "Ticet", 
1141. PLINIO, 3, 103, 
1142. IsmoRo, Etym. 13, 21, 9. 
1143, V, la voce Pancoatm mo. e la nota, 
1144. B. tratta come indeclinabili questi , . . , 

da gravi corruttele della genuina lezione p~~~~~-unt esotici, del resto risultanti 

1145. Cfr. PLINIO, 6, 42. 
1146. Le parole "quos h · ,, . lOO, una ... ostia sono integrate secondo PLINIO, 6, 

1147· Fin qui la voce è basata interamente p 
sott'occhio anche SOLINO 37 5_6 h d~u · dINIO, 6, 127-133, tenendo 
presenta alcune varianti n;lla ;o ' e e, ~ur tpen endo anch'esso da PlJnio, 
Piccole integrazioni da altre foniios::~a::;~;•. md~sse qu_a e _là a confronto da B. 

1148 V!B!o Sll u In xcate via via, 
911 L . Q ESTRE, 143; e cfr, GERVASIO PI TILBURY Olia imp 1 

, , I •I IP• 

"' 1149. PLINIO, 3, 149 e 33, 126 (in questo secondo passo gli ed' , I 
t~nd·~· Jtolo", ma i mss. recano varianti che giustificano l'accosta~;~o e::;:~ 

1150, POMPONIO MllLA, 2, 61. 
1151. Cfr. LUCANO, 7, 192-194. 
1152. LIVIO, 38, 18, 7-8. ~g!· fuesta derivazione dell'epiteto sembra ipotizzata da B. stesso 

1155, SERVIO, Aen. 3, 85; cfr. LATTANZIO PLACIPO Theb 1 643 .699 
, ERV!O, Aen. 3, 321. ' · • e , 

1156. Non reperito. 
1157, PLINIO, 4, 82, !~;:· ;LIN!O, 3, 140 "colonia Iader ... ostium Tltii fluminis" 

1160• VLIJNIO, 6, 25; cfr, ANONIMO RAVllNNATE, 2 12. ' 
, , a voce Cyrus fl. ' 

1161. PLINIO, 5, 121. 
ll62. Vmo SEQUllSTllE 155 (e cfr OM Il ha pure presente). ' · ERO, · ;2, 751-754, che qui forse B. 

1163. PLINIO, 3, 121. 
1164. PLINIO, 6, 14. 
1165. Forse PLINIO, 6, 151 "Thanar". 
1166, PLINIO, 3, 20 "Turium", 
1167. Non reperito. 
1168, PLINIO 6 97 ("Tonb " 1 . 1169 PLINIO' 6, 167 f. . erum ' ma a variante è attestata), 

, , , , ramteso. 
1170, Vmo SEQUESTRE, 150 
1171. Cfr. PLINIO 3 118 
1172, Oaosro, 4, '14: 7, d~ve B. ha trovato la grafia "Trevia". 
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152 secondo un testo deformato. 1173. Vrnio SEQUESTRE, , 
1174. PLINIO, 6, ll. è dubbio PLINIO 6 14, ma nel testo 

f h B ha presente senza ' ' . 1. 1175. La onte c e ... d. . t1· non s1· trova alcun toponimo che sorrug 1 . · d. ponibih 1 vanan B · o negli app~rat! ts , è ssibile indovinare che cosa o come • VI 
a quello qui posto a lemma, ne po 
leggesse. 

1176. POMPONIO MELA., 3, 15. d 3 3 8 55 
1177. POMPONIO MELA., 1, 36; cfr. Gen. eor. , ' . 

1178. Non reperito. 1 è redatta su conoscenze "moderne"• 
1179. Cfr. PLINIO, 3, 110, ma a voce 
1180. POMPONIO MELA., 3, 71. 
1181. LIVIO, 26, 11, 8. 
1182. Non reperito. 
1183. VIB!O SEQUESTRE, 145. 
1184. Cfr. POMPONIO MELA., 2, 92. 
1185. PLINIO, 5, 22. " d ,, 
1186. POMPONIO MELA., 1, 29 Tumua a . 
1187 PLINIO, 3, 148, ll 'l 1 t . s· d ! "Gallus"· v la voce Ga us l'• e e no e. 1188. 1 tratta e · · 
1189. lsIDORO, Etym. ,;• 2• 96· Varanus [var. Varianus] defluit". B. ha 
1190. PLINIO, 3, 126 Anaxum, quo 

frainteso. ,, 
1191. PLINIO, 6, 123 "Narragam . 

1192. V. la voce precedent\2 Cfr PLINIO 3 31; VrBIO SEQUESTRE, 159. 
1193. POMPONIO ~~LA., 2, ,; ' ' ' 
1194 PLINIO 6 6 Varecum • , d' "N • » · . ' '. . f il 1 mma è deformazione I at!So · l195. Non 1dentif1cato: orse e 
1196. Cfr. PLINIO, 3, 120. 
1197. PLINIO, 3, 20·21· . • 205 K "Buebar". 
1198. Epistola Alexandri de srtu Indtae, p. . 

1199, PLINIO, 4, 111,'.'flNel~"· , mera .. , et vestigia oppidi Caulonis". È 
1200 PLINIO, 3, 95 umma m1;u . 

· li merose sviste boccacciane. . . . . 
una delle so te, troppo nu f1 . ,, . B ha letto male né da Livio si ri-

5 35 3 "ab Utente umme , · ' 1201. LIVIO, , • d 1 p d lla fonte solo menzionato ad altro propo-
cava che fosse un affluente e o, a 

sito qualche rig~ sopra.cl' te da VIRGILIO, Aen. 11, 799-803. . . 
1202, Voce ricavata irettHa'.°enL 2 13 · B ha scambiato per uh dativo il 
1203. p A.OLO DIA.CONO, 1st. ang. ' . . 

nominativo "Virdo" · C 7 9. ma qui B. parafrasa piuttosto DA.NTE, 
1204. Cfr. GIOV, VILLA.NI, ron. ' ' 

Purg. 3, 124-132. 
1205. VIBIO SEQUESTRE,.,15_7, . ,, 
1206. Si tratta forse del , Visurgi~ · . ,, 
1207. PLINIO, 4, 100 "V1sculus s1ve V1stla . 
1208 VIBIO SEQUESTRE, 160. . . , 24 

· G O DI MoNMOUTH Hist. regum Brrt. • 1209, OFFRED ' 

NOTE 2III 

1210. PLINIO, 3, 50-51. 
1211. Da un'errata interpretazione di LUCA.NO, I, 397-398 "Castraque quae 

Vosegi [var. Vogest] curvam super ardua ripam / pugnaces cohibebant Lingo
nes", dove si parla in realtà del fianco dei Vosgi. 

1212. PLINIO, 3, 110 "flumen Vomanum, ager Praetutianus". 
1213. PLINIO, 3, 148, con deformazioni, 
1214. POMPONIO MELA., 3, 30, secondo la lezione tràdita ("Visurgis" edd.). 
1215. PLINIO, 5, 21 "Usar, gens [var. Usariens] Nababes". 
1216. SERVIO, Aen. 7, 728. 
1217. Cfr. POMPONIO MELA., 1, 93. 
1218. V. la voce Ca1nander fl. 
1219. Cfr. PLINIO, 5, 124. 
1220, VIBIO SEQUESTRE, 162; cfr. POMPONIO MELA., 1, 82. 
1221. PLINIO, 6, 99, 
1222. PLINIO, 5, 141. "Priapos", di cui parla Plinio, è una città, ma B. frain-

tende (v. Absepus fl.). 
1223. PLINIO, 4, 44. 
1224. CURZIO RUFO, 6, 4, 3-7. 
1225. PLINIO, 6, 36: tradizione ms. corrotta: B. ne rispecchia i guasti. 

[VI.] DE STAGNIS ET PALUDIBUS 

1. La definizione risale direttamente o indirettamente a V ARRONE, De lingua 
Lat. 5, 26 "Palus paululum aquae in altitudinem et palam latius diffusae", sen
za però raccoglierne l'ipotesi etimologica. 

2. IsmoRo, Etym. 13, 19, 9 "Nam dictus est stagnus ab eo quod illic aqua 
stet nec decurrat". Cfr. Esposizioni, 14, 1, 76. 

3. PLINIO, 3, 61. 
4. Si tratta del "Clanius" (v. anche la voce Clanius fl.). 
5. Il testo della voce, più ricco rispetto alle fonti utilizzate,· sembra attestare 

una qualche conoscenza diretta dei luoghi, e appare originale del B. l'ipotesi 
(del resto infondata) che il nome della palude, cioè dell'odierno lago di Fusaro, 
vada collegato a quello della città di Acerra. 

6, Cfr. VIRGILIO, Aen. 6, 107 e SERVIO, ad /oc. 
7. VIBIO SEQUESTRE, 208. 
8. PLINIO, 5, 92. 
9. Sintetizza VmGILIO, Geo. 1, 375-384, tenendo presente SERVIO, Geo. 1, 

383. 
10, Dopo quod ci si aspetterebbe un modo finito del verbo: B. invece, di

stratto dalla lunga protasi in inciso, è passato alla costruzione infinitiva. 
11. GERV A.SIO DI TILBURY, Otia imper., 1, p. 990 L. 
12. PLINIO, 4, 42 ("Bistonum", cioè dei popoli detti. "Bistones"). Per Dio

mede v. Gen. deor. 13, 1, 13 e 13, 4, 1. 
13. Forse da OMERO, Il. 2, 711: B. vi trovava all'accusativo "Boibefda lfin. 

nem" ( cfr. la voce seguente). 
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14. LIVIO, 31, 41, 3-4. Il riferimento del toponimo a una palude e la colloca
zione in Macedonia sono suggeriti dal contesto liviano, dove compate la forma 
all'accusativo "Boeben" che B. pone a lemma. Da altre fonti, che menzionano 
"Boebeis" come un lago della Tessaglia, è ricavata la voce Boeobois la. (v.). Nel 
testo di B. il costrutto del periodo risulta anacolutico. 

15. PLINIO, 4, 24. Presso la fonte si legge "Palaescamandet", forma che sem. 
bra avet reso dubbioso B. cui era più familiate il nome del fiume "Scamandet• 
da lui abitualmente chiamato "Camandet" (v. questa voce). Si noti ancora una 
volta il lemma all'accusativo (non giustificato dal testo pliniano). 

16. VmIO SEQIJESTRE, 210. 
17. SERVIO, Aen. 3, 701. 
18. Lrvro, 1, 16, 1-4: B. evidenzia e dà per certa un'interpretazione raziona

listica dell'improvvisa scomparsa di Romolo che in Livio è riferita incidental
mente come "perobscura fama". 

19. LIVIO, 38, 15, 1-2, con deformazioni. 
20. PLINIO, 5, 75 e 36, 190. 
21. SOLINO, 5, 21; ISIDORO, Etym. 13, 13, 8. Confrontando le due fonti B. 

può aver rilevato la variante nel nome dello stagno, che comunque le edd. reca
no nella forma "Gelonium". 

22. Riassume OvrDIO, Met. 5, 411-412 e 425-429. Cfr. la voce Cyane fo. 
23. Direttamente ricavato da OMERO, Il, 5, 708-709. 
24. Si tratta in realtà del "Gryneum nemus", cui del resto nel De silvis è de, 

dicata un'apposita voce. Ciò che è detto qui a proposito di una palude di cui 
non trovo altra testimonianza appare frutto di un etrore di lettura presso un 
autore non identificato o di una svista forse propiziata da quanto in PLINIO, 32, 
59 è accennato delle ostriche abbondanti "circa Grynium", ciò che potrebbe 
far pensare appunto a una laguna. 

25. Cfr. CLAUDIANO, In Eutropium 1, 259 "exna Cimmerias, Taurorum 
claustra, paludes•. B. non intende bene. 

26. PLINIO, 4, 45, in una lezione gravemente deformata. 
27. Ricavato da Ovmro, Met. 14, 331-332. 
28. SERvro, Aen. 6, 359. 
29. ISIDORO, Etym. 13, 13, 7, dove gli edd. leggono "Siden". V. la voce Si

dan sta. e la nota. 
30. Cfr. POMPONIO MELA, 2, 7 "Hypanis ex grandi palude odtur", B. ha 

equivocato. 
31. SOLINO, 5, 21 (v. la voce Celaunium sta. e la nota), 
32. EUSEBIO-GIROLAMO, Onom. 129, p. 73 K. (e v. Ja voce Gafilee la.), 
33, PLINIO, 5, 110, con deformazioni attestate nella tradizione ms, della 

fonte. 
34. V. la voce Glanius ft, e ivi la nota. 
35, GERVASIO DI TILBURY, Otia t'mp., 1, p, 990 1. 
36. Desunto da Ovidio, Met. 7, 371-381. 
37. GIRALDO CAMBRENSE, Topogr. Hib, 3, 2. 
38, Compilato da PLJNIO, 9, 29-.32. 
39. VIRGILIO, Aen. 10, 708-709 "aper, multos Vesulus quem pinifer annos / 

NOTE 
2n3 

defendit multosque palus Laurentia,, do al 
temente disattesa da B obbietta h " ve pe'. . tro la glossa serviana, eviden
Vesulo": essa, infatti, v~' localizzata cn:I Lno? v1cma est palus Laurentia monti 

40 p il . az10. 
· er mito e per la sua interpretazione li · . 

rata da SERVIO Aen 6 287 (cfr h L natura st1ca, probabilmente ispi-
' · ' • anc e ATTANZIO PL "''h b DORO, Etym, 11 3 34 e 12 4 23) f G d ACIDO, "' e . 1, 384; IsI-

41 Cf ' ' , , , c r. en, eor 13 1 5 41 
· r. STAZIO Theb 4 471 "st 1. . · ' 1 e · 42 G ' . ' agna icymnia". 

43. GOFFREDO DI MONl',IOUTH, Hist, regum Brit. 150, 
' OFFREDO DI MONMOUTH Hist re u B . 

RY, Otia imp,, 1; p, 936 L.). ' · 1!. m rtt. 141 (o GERVASIO DI Tu;eu. 
44. PLINIO, 6, 86. 
45. POMPONIO MELA, 3, 29, 
46. loRDANES, Getica 32-33 
47 O ' . 
48 , CfROSIO, 1, 2, 5, incrociato con POMPONIO MELA 1 g 

• r, PLINIO, 4, 87, ' ' • 
49· PLINIO, 4, 88 e 6, 19, donde i nomi d · · I . , 

deformazioni in parte attestate nella tr d' . e1 vari popo_i sono r1pres1 con gravi 
50. POMPONIO MELA, 3, 29, a izione manoscntta della fonte, 

51. OROSIO Hist d R 5 19 52 G ) ' a v. ag, ' ' 7 (cfr, GIOVENALE 10 276) 
· ERVASIO DI TILBURY Otia im 1 9 6 ' ' · 

MOUTH, Hist, regum Brit. 149. p,, ' p, 3 L,; cfr, GOFFREDO DI MON· 
53. Cfr, VIRGILIO Geo 2 91 " M . 

vio informa che la Mareotlde' "par/~:t lt a~;,ottdes [uvae] albae", dove Ser
aver letto palus invece dipars. Del resto ~~ptl \c!r. PLINIO, 5, 3,9), B, sembra 
lago costiero presso il delta del Nilo ~reo{1s era appunto il nome di un 

54. PLINIO 5 51 "lac t' 'per cui v. a voce Mareotis la, 
me di un lago'se~z'altro n~ t:~1:~s ;~~~~~nt;.2 q;~m ?cant Nilidem etc,"; co
Ma v. la voce Nuthul ft., che dipende da al;ra fo~te e SIDORo, Etym, 13, 21, 7. 

55. VIBIO SEQUESTRE, 214, ' 

5576· CCffrr. PLINIO, 3, 119, e v. la voce Padus ft, 
• . OVIDIO, Met. 5 405-406 " 1 . 

Palicorum". ' perque O entia sulphure fertur / stagna 

58. Cioè con sacrifici umani· cfr SE A 
DO, Theb. 12, 156. Sui Palici e. i lo~o r~Y'~Pat· ,?,, ;r1 e LfiATdT~NZIO PLACI-
Gen. deor. 11; 10, sci a gra a I B,) v, anche 

59. PLINIO 5 115 ("P ,, dd 
60. SOLIN~, 5, 22. egaseum e ,, ma la variante è attestata). 

61, VIBIO SEQUESTRE, 213, 
62, TACITO Ann 15 42 · , ,, 7 4 • · , , incrociato con SVETONIO Nero 31 4 7 ( fr D castous, , , 15), , • , , · e c , e 
63. PLINIO, 31, 21 "in stagno Nympharum" 
64. PLINIO, 2, 226. ' 
65. PLINIO, 31, 12, 
66, GIRALDO CAMBRENSE, Topogr, Hib, 3, 2, 
67. PLINIO, 3, 103 (che pr i l' d, A 

do"); per la localizzazione cfr ec sah 8Eore I nnibale essere stato "meretri
VIBIO SEQUESTRE, 218, ' anc e ~CANO, 5, 376-377; VITRUVIO, 1, 4, 12; 
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68. FLAVIO GIUSEPPE, Beli. Iud. 3, 10, 7. 
69. VrnIO SEQUESTRE, 216, incrociato con SERVIO, Aen. 7, 801. 
70. Sulle vicende di Corradina cfr. De casibus 9, 19, 9-11. 
71. Dei "Septem Maria" dà brevi cenni, che B. utilizza, PLINIO, 3, 119-120. 

Ma la voce, come appare dai riferimenti a una condizione idrogeologica mutata 
rispetto ali' antichità, è messa insieme soprattutto con informazioni raccolte di
rettamente (v. anche la voce Padus fl.). 

72. Da PLINIO, 31, 21: in una grafia ancora più deformata, desunta assai 
probabilmente da un'altra fonte, il medesimo stagno è registrato alla voce Fi
den sta. (v.). 

73. PLINIO, 5, 117, scrive che le tre città, scomparse in seguito a importanti 
lavori disposti da Alessandro Magno, sorgevano "ubi nunc est stagnum Sale. 
Obiit et Archeopolis": per un guasto della lezione o per svista, B. ne ha ricava
to l'assurdo esponente di questa voce. 

74. SERVIO, Aen. 6, 154 (cfr. TERZO MITOGRAFO VATICANO, 6, 3). 
75. Considerazioni ispirate soprattutto da DANTE, Inf 7, 106 ss. (cfr. Esposi

zioni, 7, 1, 100-102). 
76. SERVIO, Aen. 6, 134; TERZO MITOGRAFO VATICANO, 6, 3 (e cfr. in gene-

rale Gen. deor. 3, 14). 
77. VrnIO SEQUESTRE, 217. 
78. POMPONIO MELA, 3, 29. 
79. VrnIO SEQUESTRE, 220. 
80. PLINIO, 5, 28. 
81. POMPONIO MELA, 1, 36 (cfr. Gen. deor. 2, 3, 8-11). 
82. VrnIO SEQUESTRE, 219 (cfr. OVIDIO, Met. 15, 356-357). Che questa palu

de sia formata dal fiume "Triton" (v. la voce Triton fl.) è evidentemente un'i
potesi dello stesso B. 

83. V. la voce Elie pa. e la nota. 
84. POMPONIO MELA, 2, 80. 

[VII.] DE DIVERSIS NOMINIBUS MARIS 

1. B. non intende riferirsi a tutto quanto precede, ma solo alle sezioni relati
ve alle acque. 

2. In effetti il titolo della sezione, formulato in modo alquanto diverso dagli 
altri, implica che il mare sia un'unica e continua distesa di acque, diversamente 
nominata in rapporto alle regioni che bagna. 

3. Cfr. OROSIO, 1, 2, 58; ISIDORO, Etym. 13, 16, 8. 
4. POMPONIO MELA, 1, 93. 
5. POMPONIO MELA, 2, 55-59 e 60-61 
6. Cfr. LIVIO, 5, 33, 8; PLINIO, 3, 120. Per l'inflessione sottilmente antivene

ziana di queste notizie circa le origini tosche del mare sul cui dominio Venezia 
si arrogava diritti esclusivi, v. anche le voci Egeum ma. e Venetum ma. 

7. POMPONIO MELA, 1, 33. 
8. Ablativo: 'con quest'altro nome'. 

NOTE 2n5 

9. PLINIO, 4, 94-95 ("Marimorusam"). 
10. POMPONIO MELA, 1, 105-106. 
11. Fore allude a PLINIO, 6, 10-11. 
12. POMPONIO MELA, 2, 54. 
13. POMPONIO MELA, 1, 60-61. 
14. POMPONIO MELA, 3, 72-84 (con deformazioni attestate nella tradizione 

ms. della fonte); cfr PLINIO, 6, 107. 
15. PLINIO, 6, 165-166. 
16. Come avverte lo stesso B., questa voce offre soltanto il quadro d'insieme 

dei numerosi articoli dedicati a regioni e golfi del Mediterraneo Orientale e 
dell'Oceano Indiano, per i quali si rinvia alle voci particolari (e per le fonti cfr. 
le note rispettive). 

17. Notizie estratte da POMPONIO MELA, 1, 25-33. 
18. Cfr. PLINIO, 5, 6. 
19. PLINIO, 3, 95 e, per la localizzazione degli "Ausones", 3, 56. 
20. POMPONIO MELA, 1, 102. 
21. Come "Baianus sinus" B. trova nominata presso SERVIO, Geo. 2, 161, 

un'insenatura prospiciente Pozzuoli all'estremità settentrionale del "Cumanus 
[o Puteolanus] sinus", entro il quale le fonti antiche per lo più la sottintendono 
compresa, senza riconoscerle una peculiare identità morfologica e onomastica 
(cfr. POMPONIO MELA, 2, 70; PLINIO, 3, 61; etc.). B. la menziona come "Mirteo 
mare" nel Filocolo, 4, 5, 2 (e cfr. ibid., 5, 5, 2; Comedia Ninfe, 35, 8). V. anche 
la voce Baiarum fa. 

22. Intende dire che ai suoi tempi il nome antico dell'arcipelago era caduto 
in disuso, e ciascuna delle isole principali era nota con un suo proprio nome 
moderno (ma cfr. anche ISIDORO, Etym. 14, 6, 44). 

23. Cfr. POMPONIO MELA, 2, 124 e OROSIO, 1, 2, 70 e 103. 
24. PLINIO, 5, 112. 
25. Cfr. OROSIO, 1, 2, 49. 
26. POMPONIO MELA, 2, 3. 
27. Cfr. POMPONIO MELA, 1, 101; PLINIO, 4, 76. L'accenno a Bisanzio è sug

gerito probabilmente da POMPONIO MELA, 2, 24. 
28. La forma del lemma, all'accusativo, è ben attestata dai mss., e B. deve 

aver scritto proprio cosl ricavandololo passivamente da OROSIO, 1, 2, 63 "Gal
lia Belgica habet a circio oceanum Britannicum". 

29. Cfr. PLINIO, 9, 116, o SOLINO, 53, 28. 
30. POMPONIO MELA, 2, 84, dove è attestata la lezione Tetraticum ("Cerami

cum" edd.). Le grafie Bubae- e Scoe-, eccezionalmente con il dittongo, com
paiono in autorevoli codd. del De montibus (per es. VRE e O'), e sono conforta
te dalle forme tràdite presso Pomponio Mela ("Buba-", "Schoe-" edd.), qui fe
delmente riprodotte da B. 

31. SERVIO, Aen. 9, 260. Cfr. la voce Caphareus mo. 
32. POMPONIO MELA, 2, 3. 
33. POMPONIO MELA, 2, 4. 
34. SERVIO, Geo. 4, 386 (cfr. POMPONIO MELA, 2, 114 e PLINIO, 4, 71). 
35. Riecheggia VIRGILIO, Geo. 4, 387-395. 



2n6 DE MONTIBUS, SILVIS, FONTIBUS, LACUBUS, ... [VII.] 

36. I manoscritti peraltro attestano qui, e forse proprio in questo modo B. 

ha scritto per svista. . . . 
37. Cfr. GUGLIELMO DI RUBRUC, Itinerarium, 18, 4-5 (Smtca Franascana, 1, 

pp 210-211) che contesta esplicitamente l'opinione di ISIDORO, Etym. 13, 15, 
2 ~ 17, 3. T~tto quanto segue rispecchia invece l'opinione prevalente nell'anti-
chità. e proviene da POMPONIO MELA, 3, 3~-39. . . " .. 

38. Veramente Pomponio Mela (3, 38) dice tutto il co~tran~: Ad si_rustram 
in Scythicum, ad dextram in eum [sinum] q~em propr,'.e t~tlus no~me Ca
s ium adpellant". Ma poiché subito dopo aggmnge che ad mtroeunt1bus de
liram Scythae nomades freti litoribus insident", B. ha probabilmente voluto 
eliminare quella che gli appariva un'incongruenza della font_e. . 

39. Singolare l'accento posto sui "moder~i", sebbene s1 ~otesse ricordare 
anche qualche testimonianza antica sul Casp10 qua)e mare chmso: cfr. per es. 
MACROBIO, Somm. Scip. 2, 9, 7. Per questo atteggiamento v. anche PASTORE 
STOCCHI, La cultura geografica dell'Umanestino, p. 578. 

40. Cfr. PLINIO, 5, 129. 
41. B. qui compila POMPONIO MELA, 1, 69-77, riproducendone i guasti della 

tradizione ms. 
42. Cfr. PLINIO, 2, 167 e 4, 94. 
43. Cfr. PLINIO, 3, 80. 
44. ISIDORO, Etym. 14, 6, 41-42. Stranamente, B. trascura ~i fornire _una 

spiegazione proprio per il nome posto a le~ma, sebbene anche d1 q~esto Isido
ro riferisca la presunta etimologia. Invece m Gen. deor. 13, 8 pre~1sa :ne esso 
derivava da quello di un "Cyrnus" figlio di Ercole (per altre fonti antiche cfr. 
PLINIO, 3, 80; SERVIO, Bue. 9, 30; IsIDORO, Etym. 14, 6, 42). 

45. POMPONIO MELA, 3, 31. 
46 Probabilmente ricavato da PLINIO, 6, 11-14. 
47: Cfr. PLINIO, 4, 6. Quanto segue è messo insieme con estratti di POMPO-

NIO MELA, 2, 52-53. , , . 
48. Questo accenno a Tideo, che manca in Pompomo Mela, e suggento da 

STAZIO Theb. 2 476 e LATTANZIO PLACIDO, ad loc. 
49. PLINIO 3' 75 e 4 58, ma è di B. la sottolineatura, sensibile anche nella ri-

' ' ' d' C 1 " b' bili' " petizione "recte ... recte'1, circa la posizi~ne 1 reta qua~ or _1~ um . cum , 
come suggerisce SERVIO, Aen. 3, 104. L argomento, su cm B. s1 mtrat.tlene an
che in Gen. deor. 3, 5, gli sta a cuore in riferimento al mito d~l Veglio presso 
DANTE, In/ 14, 94 ss,, secondo lui collocato_dal poeta, c~n sapienza p~ofonda, 
appunto "in sui confini di tutte e tre le parti del mondo : cfr. Espos1z10111, 14, 

2, 7-14. . . , , 1 
50. Espressione, forse volutamente, ambigua, giacche poco ~ltr~ la meta. de 

Trecento si dividevano il controllo dell'Egeo Turchi e Veneziam. Ma qm B. 
pensa soprattutto agli invisi Veneziani, del cui dominio su Creta dà un giudizio 
durissimo in Esposizioni, 14, 1, 59. 

51. ISIDORO, Etym. 13, 16, 5 (e cfr. PLINIO, 4, 51; SOLINO, 11, 1). 
52. SERVIO, Aen. 3, 74; e cfr. Gen. deor. 10, 48. 
53. Descrizione abilmente compilata con estratti di POMPONIO MELA, 2, 

27-50. 

NOTE 2n7 
54. POMPONIO MELA, 1, 39-40. 

55. POMPONIO MELA, 2, 102-104, integrato, per il tratto "et tendit ... facit 
Egypto", con In., 1, 60. 

56. POMPONIO MELA, 2, 26. 

57. Cfr. ISIDORO, Etym. 13, 16, 8. La vicenda è ampiamente narrata in Gen. 
deor. 13, 67-68. 

58. POMPONIO MELA, 1, 96-97. 
59. Per questa etimologia v. Gen. deor. 4, 3. 

60. Cfr. PLINIO, 2, 243; OROSIO, 1, 2, 13. Che la foce del Gange segnasse il 
punto più orientale dell'ecumene era opinione comune: qui forse B. ha presen
te DANTE, Purg. 2, 5; Par. 11, 52. 

61. POMPONIO MELA, 1, 89-90, dove il testo tràdito reca Thermodon amnis 
et urbs Leuca ("Hermus amnis et urbs Leuca" edd.). 

62. Cfr. POMPONIO MELA, 3, 74. 

63. POMPONIO MELA, 3, 99-100 e PLINIO, 6, 199-201: peraltro tanto Pom
ponio Mela quanto Plinio non lascerebbero dubbi sul fatto che si tratti di due 
arcipelaghi ben distinti. V. anche Gen. deor. 10, 10 e 4, 30. 

64. L'interpretazione razionalistica del mito, qui adombrata troppo sinteti
camente cosl da riuscire poco comprensibile, è chiarita in Gen. deor. 4, 30: 
"nam oves a Grecis 'male' seu 'mala' dicuntur'1

• 

65. POMPONIO MELA, 3, 107. 
66. Cfr. PLINIO, 6, 197 e 201. 

67. Compilato interamente e non senza abilità da POMPONIO MELA, 3, 84-
107, con le varianti e le deformazioni attinenti alla tradizione manoscritta della 
fonte. Ma è propria di B. l'intonazione scettica a proposito di talune singolarità 
di luoghi e popoli. 

68. Cfr. OVIDIO, Met. 9, 218 e 226. 

69. Desunto da VIRGILIO, Aen. 9, 710 e 6, 2 (cfr. SERVIO, Aen. 6, 2): ma più 
che di un toponimo, si tratta di un epiteto poetico, allusivo ali' origine di Cuma 
quale colonia euboica. 

70. POMPONIO MELA, 2, 107-108. 

71. LIVIO, 26, 6, 9-10. Si noti come anche in una questione meramente geo
grafica l'autorità di Livio sia anteposta a quella del cosmografo Pomponio 
Mela. 

72. Per quest'uso generico cfr. per esempio CICERONE, Pro Murena, 35. B. 
ha forse presente anche ISIDORO, Etym. 13, 18, 2. 

73. Curiosa deformazione di ciò che scrive POMPONIO MELA, 1, 107: "[ur
bes] Cerasunta et Trapezos maxime inlustres". 

74. Compilato da POMPONIO MELA, 1, 102-109 per la parte asiatica, e 2, 3-
24 per la parte europea. 

75. Cfr. ISIDORO, Etym. 13, 16, 4. 
76. POMPONIO MELA, 2, 115; cfr. SERVIO, Aen. 3, 411 e 414. 
77. PLINIO, 5, 67 e 97. 

78. Cfr. POMPONIO MELA, 2, 52 ("Rhion" edd., ma la variante è attestata). 
79. Cfr. VARRONE, De lingua Lat. 7, 22; IsIDORO, Etym. 13, 18, 2. 
80. POMPONIO MELA, 2, 97 e 3, 46; cfr. PLINIO, 3, 3-4 e ISIDORO, Etym. 13, 

15, 2. 
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81. POMPONIO MELA, 2, 74-76; cfr. PLINIO, 3, 47. 

82. PLINIO, 3, 31 b" h · · 
83. Si vorrebbe correggere oram: tuttavia è proba ile c e B. stess_o sta m: 

corso in una svista, o trascrivendo passivamente dalla fonte ! dove 1'; effetti 
il n mm. ativo· "Inde est ora Sordonum et parva flumma etc. : PoM-compare o · • 1 a1 di , , 

PONIO MELA, 2, 84) 0 intetpretando 'ora' come accusativo pur e os, pen-
sando alla foce di uno o più fiumi. 

84. POMPONIO MELA, 2, 77-84. 
85. POMPONIO MELA, 3, 23. . .•. 
86. POMPONIO MELA, 3, 31, dove Imbri e Tautoni sono lezio~ tradite. 
87. Cosi PLINIO, 4, 6. B., che in Pompo1;1io M~ legge Imbn (v._ nota pre

ced.), non può accorgersi che le due vers10ru sono m realtà concordi. 
88 POMPONIO MELA, 1, 85. 
89: POMPONIO MELA, 1, 82-85. L'ipotesi etimologica che segue vorrehb_e 

dare un fondamento oggettivo alla distinzione tra questo mare e quello omoru
mo trattato nella voce seguente. 

90. SOLINO, 11, 30; cfr. ISIDORO, Etym. 14, 6, 24. . 
91. Allude probabilmente a PLINIO, 4, 51, che però appare framteso, 
92. POMPONIO MELA, 2, 57. 
93. Cosi suggerisce infatti lsJDORO, Etym. 14, 3, 2-5. 
94. Descrizione estratta da POMPONIO MELA, 3, 60-61 e_ 67~7_1. 
95. B. riassume CURZIO RUFO, 9, 10, 4-18, con deformaz1oru m parte attesta

te nella tradizione manoscritta, della fonte (v. anche la voce Barbarus /I.). 
96. Cfr. per es. POMPONIO MELA, 2, 58; PLINIO, 3, 7?; I~ID<;>RO, ~tym: ~3; 

16, 7. La denominazione si spiega con il fatto che negli antichi p}3rusfe~1. lo
riente si poneva in alto, e l'Italia peninsulare era rappresentata m POSIZlone 
pressoché orizzontale fra i due mari. V. anche la voce Superum ma. 

97. Si tratta del monte "Lattnius", regis~rato a suo luo_go come Lamus mo.: 
ma sull'esatta forma del nome B. si mostra mcerto anche m Gen ~~or. 4, 16, 4: 
" [Endimionem] in Lamio seu Latinio Y onie monte obdormtvlSse". 
e~~ POMPONIO MELA, 1, 88, menziona_ "Manto :iresia~ filia ~giens victores 

Thebanorum Epigonos [cosi gli edd.; ~o~e trà~ Eph1gonos] . ~- ha scam
biato per un toponimo il nome collettivo di quanti avevano partecipato al se-
condo assedio di Tebe. . . . 

99. Estratto da POMPONIO MELA, 1, 86-88, con deformazioru che m parte ri-
specchiano la tradizione ms. della fonte. 

100. POMPONIO MELA, 2, 48-54. 
101. ISIDORO, Etym. 13, 16, 7. 
102 POMPONIO MELA, 3, 36-37. 
103: Lo scetticismo di B. a questo proposito è forse ispirato dalle riserve di 

PLINIO, 4, 89-90. 
104. Cfr. POMPONIO MELA, 3, 58. 
105. POMPONIO MELA, 1, 34. . . . . . . . 
106 La voce è costruita con una certa abilità mettendo ms1eme estratti da 

POMP~NIO MELA, 2, 84 e 89-97 (fino alle p~r?le " spectantia _r~e") e 3,_ 4-15 
(per tutto il resto), integrati con qualche not1Z1a desunta da Plimo, per CUl v. fo 
note seguenti. · 

NOTE 2n9 
107. La menzione dei Focesi è desunta da PLINIO, 3, 22. 
108. Cfr. PLINIO, 3, 21 "colonia [cioè l'istituzione di una colonia romana] 

Tarracon, Scipionis opus": B. sembra intendere che Scipione fondò addirittura 
la città. 

109. Fraintende POMPONIO MELA, 2, 90 "Tarraco urbs maritimarum opu-
lentissitna. Tulcis eam modicus amnis adtingit". 

110. POMPONIO MELA, 1, 69-70. 
111. Cfr. POMPONIO MELA, 2, 50-51. 
112. POMPONIO MELA, 1, 31. 
113. POMPONIO MELA, 1, 21 e 33-40. 
114. Cfr. POMPONIO MELA, 2, 55-57. 
115. La tradizione ms. attesta simile, e la correzione parrebbe necessaria. 

Ma si potrebbe anche pensare che B. si sia limitato a scorciare e a riprodurre 
passivamente, senza comprenderlo appieno, POMPONIO MELA, 1, 82 "Illam 
[Pataram] nobilem fecit delubrum Apoliinis quondam opibus et oraculi fide 
Delphico simile". 

116. POMPONIO MELA, 1, 79-82. 
117. Cfr. POMPONIO MELA, 2, 72, e PLINIO, 3, 47-50. 
118. Cfr. ISIDORO, Etym. 13, 14. 
119. POMPONIO MELA, 2, 44-45. 
120. Compilato da POMPONIO MELA, 1, 25 e 29; 3, 99. 
121. La menzione di Glauco, qui difficilmente spiegabile, manca presso la 

fonte (per la quale v. note seguenti). 
122. B. condensa frettolosamente in un solo epiteto ciò che in POMPONIO 

MELA, 2, 45 è detto più esplicitamente: "Aulis, Agamemnoniae Graiorumque 
classis in Troiam coniurantium statio". V. anche Gen. deor. 12, 15 e 16. 

123. L'intera voce è messa insieme con estratti di POMPONIO MELA, 2, 34-47. 
124. Cfr. ISIDORO, Etym. 13, 16, 1-2. 
125. V. la voce Eoli11111 ma. 
126. POMPONIO MELA, 1, 90-96. 
127. POMPONIO MELA, 2, 37 e 110. 
128. Sta per 'eam', secondo il corrente uso mediolatino: dipende da 'peten-

tibus'. 

129. LATTANZIO PLACIDO, Theb. 4, 244 e 6, 261; e cfr. Gen. deor. 12, 64. 
130. PLINIO, 4, 95. V. anche la voce Almachi11m ma. 
131. POMPONIO MELA, 2, 27, con deformazioni risalenti alla tradizione ms. 

della fonte. 

132. 'Mare Magnum' o 'Mare Maius' era infatti il corrente nome mediolati
no del Mar Nero, cfr. per esempio GIOVANNI DA PIAN DEL CARPINE, Historia 
Mongalorum, 13 "Mare autem istud est mare Magnum, de quo exiit brachium 
S. Georgii quod Constantinopolim vadit" (Sinica Franciscana, 1, p. 108); GU
GLIELMO DI RUBRuc, Itinerarium, 1 "Mare Ponti quod vulgariter vocant mare 
Maius" (Sinica Franciscana, 1, pp. 164-165). Per le corrispondenti forme volga
ri v. per esempio MARco PoLO, Il Mt1ione [versione toscana], 2, 2 "Gran Ma
re" e 209, 19 "Mar Maggiore"; e c&. Esposizioni; 9, 1, 87. 

133. Questa singolarità delle maree ~ senso unico (cioè sen2a riflusso) è at-
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tribuita al Ponto Eusino da numerose fonti antiche: v. per esempio, tra le ac
cessibili a B., SENECA, Quaest. nat. 4, 2, 29; PLINIO, 2, 2~9_e 4,_ 93; SOLINO, 18, 
2. II fenomeno è spiegato con l'apporto abbonda?:e ?e1 fmm1 presso ARISTO
TELE, Meteor. 354a, che forse B. tiene presente qm ms1eme con MACROBIO, Sat. 

7, 12, 34-36. , b bilm B ali d 
134, Così per esempio VIRGILIO, Geo. 4, 29, cm pro a ente , u e; e 

cfr. SERVIO ad !oc. , , . , . . 
135, Questa interpretazione stor1co-evemenst1ca e sviluppata m Gen. deor. 

10, L 
136, Deriva interamente da POMPONIO MELA, 1, 25 e 29-32, , 
13 7, Si ricordi che dagli antichi era detto purpureo un colore blu-v1ola, 
138. Le varie spiegazioni sono raccolte da IsmoRo, Etym. 13, 15, L 
139. V. anche Gen. deor. 7, L 
140, POMPONIO MELA, 2, 45. , . , 
141. Notizie estratte da POMPONIO MELA, 3, 54-57, d1 cui B., con !_osserva: 

zione finale, accentua l'inflessione scettica circa le pretese mostruosità degli 
indigeni. 

142, POMPONIO MELA, 2, 44, 
143. POMPONIO MELA, 1, 77-79. 
144, POMPONIO MELA, 3, 72-76, 
145. Deriva sostanzialmente da POMPONIO MELA, 2. 57. Ma R ha present~ 

anche DANTE, In/ 9, 113-114: cfr. Esposizioni, 9, 1, 87. 
146, Cioè 'intenderei', 'ammetterei'. 
147 Cfr. Ism0R0, Etym. 13, 16, 4. 
148, Allude forse a VIRGILIO, Geo. 1, 469 "aequora ponti", 
149: Che le acque del Ponto non fossero salate era detto tra gli altri da POM· 

P0NI0 MELA, 1,102; MACROBIO, Sat. 7, 12, 34; ISIDORO, Etym. 13, 16, 4; etc. (e 
v. la voce E11xinu111 ma.), 

150. ISIDORO, Etym, 13, 16, 9. 
151. POMPONIO MELA, 1, 98-101. Ciò che segue deriva da POMPONIO MELA, 

2, 24. d' . 
152, Presso POMPONIO MELA, 2, 24 si legge "in ra ice~ ma~nae paene msu: 

lae sedens Lyslmachia": B. ha frainteso oppure aveva sottocchio un testo assai 
guasto, 

153, ISIDORO, Etym, 13, 17, 2-3, 
154, POMPONIO MELA, 3, 72 e 79. 
155. Exod. 14. 
156, EusEBIO-GIR0LAM0, Onom, 139, p, 101 K. 
157, PLINIO, 3, 75, 
158. POMPONIO MELA, 3, 54-55. 
159, POMPONIO MELA, 2, 68. 
160, POMPONIO MELA, 1, 9 e 3, 36-38, 
161. Cfr. PLINIO, 4, 89; 6, 33-34 e 36, 
162. Veramente alla voce Yperboreus Occe. B, si esprime come se questa fos

se una sua opinione personale: "Ego autem eum [Yperboreum O~cea~um] ha
bere a circio Cimbrorum et a vulturno Scytharum Occeanum arbitrar, , 

NOTE 2121 

163. POMPONIO MELA, 3, 58-59. 
164. POMPONIO MELA, 3, 39 menziona "in Scythico Amardi [Amerdi è lezio

ne attestata] et Pestici"; a 3, 42, poi, scrive "Iaxartes [Laxartes è lezione atte
stata] inter Amardos et Paesicas os aperit", dove B. ha letto Paesicasos e a 
quanto pare, notata l'associazione di Pestid e del presunto Paesicasos al mede
simo etnonimo Amerdi e postulando uno stretto parallelismo tra i due passi, si 
è chiesto se si trattasse di nomi diversi di uno stesso popolo; o forse ha addirit
tura supposto un'incongruenza o un guasto testuale nella fonte. 

165. POMPONIO MELA, 3, 39-42, 
166. POMPONIO MELA, 2, 3-8, Faticosamente messa insieme con estratti ri

cavati da luoghi molto diversi di Pomponio Mela, la voce riesce tuttavia co
struita con una certa abilità. 

167, POMPONIO MELA, 1, 84. Per le grafie con il dittongo vedi la voce B11-
baesi11s sin. e ivi la nota. 

168, POMPONIO MELA, 3, 60, donde anche la menzione dei "Seres genus 
plenum iustitiae". 

169, Voce costruita su nozioni comuni: ma cfr. anche POMPONIO MELA, 2, 
115; PLINIO, 3, 75. 

170. POMPONIO MELA, 1, 62-69; per le parole che seguono, Io,, 2, 102, 
171. POMPONIO MELA, 1, 34-38, 
172. IsrnoRo, Etym. 13, 18, 6. 
173. Cfr. POMPONIO MELA, 2, 115; PLINIO, 3, 86-87. Ma la voce è basata so

prattutto su fonti letterarie: VIRGILIO, Aen, 3, 420-432; OVIDIO, Met, 14, 25-
67; SERVIO, Bue, 6, 74 eAen, 3,420, Sull'argomento B. si diffonde in Gen. deor, 
4, 14 e 10, 9, dove sono addotti anche luoghi omerici di cui in questa voce non 
vi è alcuna eco; ivi è anche discussa l'interpretazione storico-evemeristica del 
mito di Scilla. 

174, Cfr, POMPONIO MELA, 1, 89, 
175, Smirne era infatti la meglio accreditata fra le città che si disputavano i 

natali di Omero (cfr. LUCANO, 9, 984), La questione è ampiamente trattata in 
Esposizioni, 4, 1, 91-94. 

176. Nel testo di POMPONIO MELA, 2, 92, i nomi del promontorio e del fiu
me sono tràditi rispettivamente nella forma S11pronensis e Sucronem: B. conget
tura correttamente, suggerendo per primo la correzione S11cronensis che gli ap
parati critici assegnano invece a Ermolao Barbaro, 

177. POMPONIO MELA, 2, 92-93, 
178, Su ciò V, per esempio POMPONIO MELA, 2, 58; PLINIO, 3, 44; ISIDORO, 

Etym. 13, 16, 7; e cfr. la voce Inferum ma. 
179, POMPONIO MELA, 2, 68, reca "Sallentinum": forse nell'esemplare usato 

dal B. la seconda metà della parola mancava o riusciva illeggibile. 
180. POMPONIO MELA, 2, 68, integrato con la trita notizia sui natali di Ar

chita, per cui cfr. ad esempio VALERIO MASSIMO, 4, 1, ext. L 
181. L1v10, 8, 24, 3: cfr. Gen deor, 3, 5, 3, dov'è anche confermata la grafla 

'Thespontius' (in luogo di 'Thesprotius'), V. anche la voce Acherontius fl 
182, POMPONIO MELA, 1, 84, 
183. POMPONIO MELA, 1, 17 "quod nos Tuscum Grai Tyrrhenicum perhi

bent"; e cfr, LIVIO, 5, 33, 8. 
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184. Forse ricavato da OROSIO, 1, 2, 100. 
185. SERVIO, Aen. 2, 781; lsIDORO, Etym. 14, 3, 43. 
186. La notizia sull'antichità dei T usci e sulla fondazione di Adria è ricavata 

da LIVIO, 5, 33, 7-10. Essa, in armonia con la tesi generale svolta nella voce at
traverso la descrizione minuta e ammirativa delle coste tirreniche, mira fra l'al
tro a rivendicare una sorta di storico primato dei Toscani anche rispetto alle ri
vendicazioni di Venezia circa il dominio dell'Adriatico. 

187. A questa parola corrisponderebbe nel testo di PLINIO, 3, 51 il toponi
mo "Castrum Novum", del quale non trovo segnalate varianti che giustifichino 
la lezione di B. 

188. Per l'esilio e la morte di Scipione a Literno cfr. LIVIO, 38, 53, 8. 
189. Il cenno sulle origini di Capua è desunto da POMPONIO Mm.A, 2, 60; o 

da SERVIO, Aen. 10, 145. Quanto segue circa il suo rango tra le massime città 
del mondo antico proviene da Ismoao, Etym. 15, 1, 54. 

190. Fin qui B. ha seguito e riassunto, a parte le integrazioni che si sono via 
via segnalate, la descrizione di PLINIO, 3, 47-71. 

191. POMPONIO MELA, 2, 68-69. Pur dipendendo sostanzialmente da Plinio 
(v. la nota precedente), B. ha utilizzato e gli ha confrontato anche Pomponio 
Mela, donde ha attinto la menzione di vari toponimi e riprodotto alcune lezioni 
tipiche della sua tradizione manoscritta. 

192. PLINIO, 3, 81-82. 
193, Da IsmoRo, Etym. 14, 4, 22. 
194. Versione fornita da LIVIO, 1, 1, 1-3: ma si noti come l'atteggiamento 

costantemente antiveneziano del B., riproposto con particolare acredine in 
questa voce, prenda il soprawento, in via del tutto eccezionale, sull'autorità 
dello storico latino e gli opponga la versione corrente, certo assai meno eroica, 
delle origini venete. 

195, POMPONIO Mm.A, 2, 94. 
196, POMPONIO MELA, 2, 66. 
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