
ANEDDOTI 
DI STORIA CIVILE E IaE'I'TEIIAl<IA 

IJNO (i GLIOMERO LATINO 
DI FILIPPO DI JhlllVII,l,A. 

Diie hgli, clie mi è riccaduto di acquistiirc di recente, superstiti di 
1.111 codice scritto certriinente in  Napoli a i  pritili del secolo clecimoquiilto, 
contciigc)no (irisienie cori uiia canzone De tnoric d.ni I;i.r7ncisci JJetrcu--. 
c l ~ e ,  clic è quelfa hcil notu di Siraiico Sacchetti ( I), e con un ;iltro coni- 
ponimcnto caticclinto c i l  legsibile) 1.111 inedito Glol!~c~-ii~rz do~tzini Philipyi. 
de j.rmvill~z. 

Il noiiie dcll'nutcire, anzitutto, meritn di  ricIiianiare l'attenzione, per- 
chè si cotlneitc con i l l i  prohIe11i:i di  storia Letteraria. Iaa faiiiigtia dei Jam-  
villa, o Joz~i~viIle, veiliic né1 regno di.Sicilia con Giovntii~i, sifiliore di , 

Joanvillc, che segui il prinio (:;irlo d'AiigiÒ, :li clualc se1nbr:i che fosse 
Icgato di sririgue, e tcriiie l'ufiicio di cran contestahile. 3lorto questo 
Giovatini nel 1169, i stioi cfiscendenti rimasero nelle proviiicic nnpole- 
tane, signori di piU feudi. Uno dei liglilioli di Gio\-.:inili fu GofTrecio, clie 
ebbe o sua volta irri gli altri figliuoli UII Filippo, signore di Siint'Ansclo 
e di Nusco, vivenie al  te171p0 d i  re Ro1)erto; e da Filippo ii:icque,uli Ni-  
cola, che spose (;iovailil:i del 13alz0, e d:i questo Nicola u n  a l ~ r o  I;jlippo,. 
clie fu cerialilente l'autore, del G!o~ltertltir, dcl quale piii.liiiii-io. La fatni- 
glia si cstiiisc? nella nostra tcrrn circ:i il 1473 con Giavari Nicola, ~iltirno- 
conte d i  Snrit7Angelo e d i  Ntisco, una cui fisliuoi;i portò i feudi negli 
Azzia; e il ramo, che ne crri ritiliis~o iii Frsncili, fini nci duchi di  Guisa ( 2 ) .  

Ora, è da sapere clie una delle pii1 i111port:inti opcrc dellu storiogrnlin 
itriliaila clel  S ~ C O ~ O  dcciiiioterzo, la Pfislovi,r: (lei !)ritni a n n i  ( l i  re Alai l -  
fredi, anciavo sotto il nome di un Nicola de .T~rnsiIla n, e cile questo 

( I )  Coininria: aFesta ne fa e1 ciel, pinilgc la terra n ,  c si puì) vedcrIn iii 
I t  cnrz.;oitier.e di Fn~sci,  SACCIIETTI, dal collice :~titogr:~fo, a CLI~ ; I  di S. hlorpurigo 
(Bologriri, Z:inichelli, IX~,), pp. 17'3.83, c 11elle I?i,?ic di  ir.ece~ttisti )~iiitol-i, c d ,  
Volpi (Firciize, Sniisoni, 1907), pp. 129-33. 

(3) Dr; T-et~is, I . ' d t ~ .  irob. Jrnp., I,  35; h~hrri~a*ri>, I7d12l. rrob. nap., l ,  rjg; 
Sn~aovrno, i'eofro delle faal. itnl.; RICC.~, Storia cici fe l~di ,  111: 377. 
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4 4  ANEDDOTI DI STORIA CIVILE. E LtSTTERttRI.4 , 

nome C stato anni  addietro, con siciiro fondaii-iento, sospettato una zut- 
t iva lettura appunto per Jafiivilla 11, osscrvaridosi che una copi;i di essa 
crbrinca, esistente nelln Chigiann, reca l'indicrizionc: <C cs cod. ms.  oIim 
1'1iiIippi de Jiitnvilla, i iunc Antonii Vanitti D. Ma, se tale k Ia lettura del 
nome, se ne è inferita anche che n8 Filippo de In!iirilla, nè Nicola, che 
.fii suo padre, poterono essere altro clie possessori rial codice e non gilr 
aiitori, esseitdo quella Ulsforia scrittiira ccrt:i~netile tii un contemporaneo 
.C seguiice di M:infredi e noiì di chi, colme I'rttlo o t'iilfro di quei due  
Jaii~villa, di fari-iiglia vcriuta solo con la concluista angioina, visse ne1 
secolo seguente ( I ) .  La notizia che il codice e uno  dei codici della ano- 
ilitua I3islorin (della quale è ora congetturato probal>ilc autore uiio dei 
personaggi di cui si parla nel i-acconto, GoiTredo di Cosetiza) app;irtennc 
.ni Jnmvil ls ,  può softaitto indurre :i pensnre che questi h:iroiìi non fos- 
sero alieili dal culto delle lettere; il che il Glotlrercrrtt, che :ibbianio 
scoperto, vierie, in certo modo, a coi~fcrmr?re. 

Filippo dc J;imviIls, il seconcto c1i.l nome, m:irito di un7Agnesc di 
Pietran-inln (.), ebbe tre friitel li : Giovrtn Cola, conte di Sant '  Ar-igrlo, che 
Su p,r:~ii conrestabilc e, vcccliio, si fzce o b h t o  di Sat~t':\~ostino, nella cui 
cliicsa si vede\!a h1 sua toniha ; I,t~ici, che nel t 3 S j  era ammirasIio del 
Regno (3); e Amelio. Ma egli col finte110 Amelio, nelle lotte tra duraz- 
zeschi e angioini, mrteggiò per gli angioini, e Ainelio fu  ~irivrito da 
Carlo 111 di I.)urnzzo dei stioi feudi (4, Iriddove Filippo, riconciliatosi COI 
.durazzesco, otteneva il 1.0 luglio r $32 un ampio privilegio, col quale esso 
a omnesque et s i n ~ ~ i l o s  ciuc 1':lniiliares socios et  vassaIlos cum eo ve1 in 
e ius  societatcm verituros j )  erano assoluti da ogni punizione e inolesria e 
:issictirriti zt ratiunc, piletestu ve1 causa quorumturilque homici~iiorum, vio- 
lcntiartim guerrriiuinque iiiot:ii.utn, insultutim, disrobatiorurii, sacriiegio- 
rum, periurjorutn, seu criii.iinis hcrescos vel lese maiestatis nostre e t  crì- 
n:inum escessuum nc delictorurn quorurnlibct aliorum, tlttil prrblicorum 
.cl~~aln atiiim privatorum per cos vel ipsorum aliquein ve1 aliquos qtinn- 
documquc, u l~icunique  ct quomodocumque forsitnn commissorutii, aut 
bailnorurii concicmpnritionum, foriudi:atioiliim et suc-iiilnruin quarutnlibet 
iiliarum esincie emissortitri, secutoruni ve1 editoiuri~, out secutiirum seu 
l>robntart~ti~ ct cditnrum quoinoiiolibet contru eos ve1 oliquem c~rlitntiern 
:iut quariiinlibet :idoharum seu rluorurnciimque feiid:iliurn serviciorun1 
indictorum ve1 in~iicerlilorurn ntst resitltiorutn ac cluoruti1ctt~1que :iliariiin 

(1) Si vciin 11. I< nrtsr, Uebct* deii so;eJ:clznfcii .Intttsiiia, Qii=!lcnkt.ì t isclie 
Stiiciie (ncllo Ilisto>.. JaJit-bttclt, XiX,  11. r ,  I Sfl), C dcllo stcssn : (Jcscliicirte 
-Ain~rft.c.d.s ttonz rodi> I;i-ic~J~-icfi.s fi bis ,yrr scitzc7- X'r.urirrttg (Bcil in,  1897) : cfr. 
.ar:clte C,ti=,~sso~ i-òu!i 2, pp. t o!i-r oS. 

(2 )  i \ n > ~ ~ a ~ , r o ,  op. cit,, I, I 39. 
(3) Luriovicus dr  dnmrillu, acfiiiis-atti3 Rcgt~i i )  : Clit.c):,lrico:t Sicrr/rrnr: ed. 

3 3 2  Blasiis, p. Gr. 
(,i) tlusrin.\.ro, 1. C. 
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ANEDDOTI DI STORIA CIVILE 1; LETTERARIA 4 O 3  

debitorum fiscalium ve1 privotoriiiii aut obligt'itioniim penaliun1 seu fidei 
.prestatioriuin ct fideiussionum aut causaruni quarurnlibet aliarum i) ( r ) .  

Circa qiiel tempo, un po' prima o un po' dopo, egli dovè mettere 
insieme il Glonter*unr ; il quale anche merita attenzione per un altro pic- 
.colo probleiiia di storia letteraria, cioè pei cosiddetti (( gljoiiieri », che 
si sapeva essere stati composti cial Sanilazaro, ~ e ~ i u t i  dai vecchi eruditi 
..cornponimenii drammatici e dnI Torrtica ditilostrati nietlt'nltro che rf frot- 
tole 11 (2). Clic la CI frottola n si cliiacnasse anche « gliornero >i, gih prima 
del quattrocento, risultava da « uno bisticcio overo glomaro fatto per 
Francesco di Vannmzo da Piidova del gitioco della zara n, nel 1399 (3). 
f2 prol>nbiIe peraltro, clid taIc uso, assai bene approprialo, del ri~edievalc 
,gloi.irerrrrtr venisse da l  n~ezzogiorno d'Italia, dovc la deiiominazione per- 
sistette tii poi per oltre un  secolo, e nei cui dialetti ancbra si dice 
.gliuottzt~iero quel' che i11 italiiino C divent:ito gontitofo (4). 11 coinponi- 
mento di  Filippo dc  .Jaiiivil~e non solo ci offre il più ailtico uso di que l  
termine per I( frottola n, mo ci dà una frottola in  lalino, nel metro e 
.nella rima usata in quelle volcgari: una frottola, che 6 un'infìlzata di 
~iroverbi, qiia e là rirriccl-iiii d i  reniiiliscerize i~iitologiclic e ovidiaiie. 

Per queste ragioni, stililo opportutlo di pubbIicarlo come si leggo nei 
fogli del nostro codice, distingricnc.lolo in versi e nggiiingcnctovi per c l~ ia .  
:rezza ri~aiuscole e segni d'in terpunziorie: 

(5 )  Dcceri, 
sitiit porro clccci~i, - si iiovcrii 
siirit porro riovciii. - Si seiitis pliicrc, 
Jovciii sirie pliiere (6). - Qiii vclit (7) coiiside1'~. 
Diiiii clarii Siilgc~iiit syderii - teiiipiis est scretitti1i. 

( I )  Arch. d i  Stato di Nap., Rcg. i l ~ ~ f i . ,  358, f. 348 t .  ()ucsto documento C 

.altre notizie sui Jarrivilfn tlcbho ngli amici coiltc Riccarcio Fi1angici.i di Caii- 
didn e di.. G. M. Xlonti. 

(2) F. Tortiz,icti, ri Li gliotziiner-i j) di I~zcopo Sn,ijta;n,-o, in Giotm. sfor .  ci. 
Icrt. iinl.,  IV (r8Y.t), pp. aag-n?Y; 8. Cnoc:~, U I I U  g1i0111zne1.0 i~tedito del Qitnt- 
II'OCL'I~~O, in i [~*ch .  stot'. nay., XLI (ig16), pp. 138-143. 

(3) To~<nnc,\, 1. C,, p. 21;; c vedi per pii1 ainpic notizie E. T ,~v i ,  fiatzccsco 
d i  Valtzzo;;o e la lirica rielle cor.li loinbar-dc dut-nnfe In secomin tnetci del sc- 
colo S I V  (Firciizc, r9a8), pp. 42-3, 445. 

(4). Si veda in proposito i l  h4e\*r:n. L i i i i i ; ~ ,  ad vci-6. 
(5) h principio, ma sernki*;~ di altm iniirio: (t I,lic iiiscrc )), o qliiilche cosa 

.di similc, che pnr sia cia riferire all'a(;giulita inargiiinlc, chc vi  8, di  un verso 
.~iraln.scinto. 

(6) Unu frottola, d i t a  dal TRUCCII! (Poesie ilal. ecc., 11, IO) coinincia si- 
~nilmeiiic: r Le sette son pur sctie, 1.e nove son pur nove, Sai che fai cluandrs 
:piove? Lascia piovere I); Iiia conlinun poi i t i  modo nflàtto tliscrso. 

(7) Cai~ccll. : (t in Iioc r .  
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ANEDDOTI D1 STORIA CIVILE E LETTERARIA 

Qiti tladit tiltra Retiiiiii - eget sensii. 
De parciiiin coiisensu - fiiint pacta. 
Via betie peracta - est evitatida, 
tjec est liabitaticla - do:iius itiiqur. 
A scde itiiqcta - tu  betie secedis ( i ) .  

Niiriirltiatii recedis - sine carisa. 
niiiii solvitiir .?ilsa (2 ) ,  - evitaiidiis cst tiodiis. 
Scrvctur niodiis - iii cuiiclis ageiidis. 
Sitic prcbctidis - est honor iii:inis. 
li1 rebiis maiidaiiis - fides est titilla. 
Apostolica biilla - non datur cgeno, 
sed sacliiilo pleiio - se offereiiti. 
Ccde poieriti - quem c~rn i s  grsttiiii. 
Ciiiii niare csl yralum - utere reinis. 
Qtiis est i11 extremis - vir 1i;ihet tiniicos. 
Decct piidic~s - lionar iiiagitiis. 
Niillus tyranpntis - nmat itisomp:cs. 
Pirhiis forites - desicii:~t ingratiis. 
Nc sis clalus - iii prospero stalli, 
qiiia contnirio flatii - fortiiiic qtia~~doqttc 
felicin qiioqiic - rucrc solcnt, 
ct sepe ciolerit - priiis gavisi : 
filia Nisi (3) - euni regio privnvit 
duni criiieiii piiiavit (4) - s~>ciii vite qiicrerido. 
11islar irifertii - liabet liic tiiunciii!;, 
in qiio iocutidtis - tierno dyii \*ivit. 
Felix qu i  scit (5) - vivere bene, 
particcps (6) pene - iioti eriL etci'ile. 
Ltitiicti Iaiilcriie - noti timet veritos. 
I-Ioi~iities letilos - sequiliir egestas. 
Magria inaieslas - esl iinperoloris. 
Uoiii doctoris - est bciic doccrc. 
Qtiis sit (7) timcrc - ctmi racioiic 
R Sdoiiione - cepit consiliiiiii. 
Niiiic iii cxiliiini - niynan:iir l)atii, 
ct ad mala proni - ernltaiitiir, 
sct clrri gloriiiiitur - iri fine lucltiri. 
Floiitiii~~s d u r i  - ctri tnollcsc~t~il. 
Qtii in viciis crescnnt - fìtiiit crudeler. 
Iloiiiitrcs fideles - se(liiei~trrr proi~iisaa. 
Qiiis est iri missa - iioti debet ridere. 
Atheon Ilere - cepit ninnre, 
persone clnrc - dutii forma tniitota, 
3 1)yaiia yrutn - faclus est ccrriis. 
Crim Icditur tierviis, - claudicd cquiis. 
Judcs cquiis - judicat rectc. 

( I )  Cod. rc scdis 1 1 .  

( 2 )  Ritna falsa. Intendi : mtsn {c~.epidne), l a  Icgaccin della scarpa.. . 
(3) Cfr. JPctnmorpl~., VIII, G sgg. 
(q) Nel senso di n potare, ragliare r . 
(jj Cod. : u sit 0 .  

(6) Cod.: n pnrticipcs N. 
(7) Forse anche qui : n sci t n. 
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Actionis inectc - cffectus est vatiiis, 
Herisichoii prophaniis (I), - celeus (2) yra 
abusirs lym, - dcliravit, 
iiec eiim s:tciavit - mnxima copia. 
Mentis inopin - niiseros fncit. 
Qui iii Inpiric incit - est insopitiis insipiens. 
Sic iricil>ieris - signa fiiroris 
inagni decoris - fuit Mcdea, 
i t i  arti1)us dea - reputnbatui, 
sed qtrid opcratttr - fiamma Cupidiiiis, 
qui fities libidiriis - indicat eiiis? 
liitcr mala pciiis - cst cvitandttin 
et persevcrandi~in - scmper i11 hono. 
Non equo soiio - respotidet forturia, 
scd siciit luna - vnriat vices. 
Scelenrm iiltrices - Averne siitit denc. 
Aiiinie ree - inorantiir in penis. 
l'ultri (3) cum fretiis - cliri;;iititur, 
fii'avi cogiititiir - penarurli timore. 
Virtiitis ailiore - odcrazit pcccata 
hii qiiorntn beata - seiiipcr est vita. 
Si ta fneis itit - servisqiic Dco, 
s!~ei'a in co - cperneque terrena, 
qiiia scniper sereriir - tihi eriiiit SuIicrilii. 

Sic le guliertia - si vitam qiiiefaiit 
Ivisl ntqtle letniii - saluterii eterriaiii. 

~itneii. 

IL, u GIUDIZIO SU DANTE n DI C. B. VICO 
E IL, COM~IENTO )t nr POMPEO VENTURI. 

A clnale cornmeiito dantesco si riferisce if Giridiiio sti Brinre del 
Vico, che prende appunto occasione da un  nuovo commento dantesco, e 
clic il Villaroso pubblicb per primo nel 1818 (4) senza data. nè altra in- 
dicazione? 

A me pare che noil possa essere altro se non quello del gesuita se- 
tlese Pompeo Ventriri (1693-17j3), la cui prima edizione fli procurata nel 
I 733- a Luca dlill'altro gesiiita seziese Giambatristn Placidi (5) : Dnnie cott 

(1) Erisicliton: cfr. ~lfeta17torplz., VIII, 738 sgg. 
(2) Così ciliaroniente nel cod. : forse « celi tos u , o forse (cfr. 1. C. di Ovidio) 

u Cereric n. 
(3) « Pultri n yol1cdri. 
(4) Nel secondo volume degli Opiuco!i del Vico, pp. 77-33. 
(j) Giarnbatricta i: chiurnato corxiunexnerite; izin i l  So~rni:nt.ocir-t. (BiljlìotJrP- 

qce, VI, 871) gli di i l  iiome di  Fabio. 
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4 0 ~  ANEDDOTI D1 STORIA CIVILE 17 LETTERARIA 

ltn~z brevc c si!flcie~tte dìclzin?-nyio~ze del senso letterale, diset.cn in yiir 
iuoghi da qzrcrllrr degli antichi co~nentnro~*i (I). 

I l  Vico ignorava e mostrava d'ignorare il nome del commentatore 
di cui parluvri, designandolo come (( N. N. »; e, infatti, l'edizione del 
Placidi i? ai~oniiiia, con la dichiarazione delllautore, che esso sode di 
rimanere iilcognito, e 1101-1 si cura di far acquisto d'alcun ben teinporde 
col dare alle stampe la sua fatica, avendo pure desiciernto che si pubbli- 
casse, percl~ì: lia creduto che ciò riuscirebbe a l  servizio di ])io n .  Anclie 
t14 certificato del censore, recato il titolo, <( opus cui tirltlìls est n, ecc,, 
all'(t nzri»rs seguono puntini. I1 nome del Veilturi, taciuto ancora 
nella riedizione, con tnoltc a g i u n t e  della stesso Venturi, di  Verona, 1x9, 
n cura dello Zaccaria, comincia a comparir soltanto nella ristampa di 
Venezia del 175r (2). 

Inoltre, di qual i  pregi loda il Vico il nuovo commento? L1alifiotatoie 
(egli dice) CI con quel ditTicile i~csso di  cl i inrezzu e d i  b r e v i r h  fa verisimile 
la storia delle cose o fritti o persone ctic si mentovano dal Poeta; spieg:~ 
con ragionevolezza i d i  lui sentimenti t r a l a s c i a  og t i i  m o r a l e  e inolto 
p i ù  d t r i t  s c i e n x a t a  a l l ego r i a ;  non vi si pone in cattedra a spiegare 
l':Irte poetica; ni:i tutto si adopera clie ta gioveritù i I  legga con quel 
piacere che gustano le menti utnane ore sc.:lzn pericolo di nausearsi ap- 
parano inolio iti breve,.. (3) (in' lunghi coiilmenti, iie'qunli i comiilei-ita- 
tori a disagio sogliorio ridurre tutto cib cil'cssi commentano 11. 

Ora I'annotntore, iieiln prefiizione, parafrasaildo il titolo del fronte- 
spizio, dice che questo a promette di dichiarare il senso, iion i la l  le- 
g o r i c o  e i l  m o r d e ,  ma il  solo letterale, e ci6 coi1 b r e v i l à  e s u f f i -  
c i enza  (due parole, come vedete, di non picco1 vanto) e con diversith 
i11 pih fuoglii dagli altri comeiitatori 3). Promette e mantiene, perchè 
nel lavoro del Vciituri sono appunto tutte le cose che il Vico loda, e 
mancano tutte qucile che egli giudicava lodevole avere tralasciate. Lloi~dc 
Ia sua fortuna, e le molte edizioni, non cessate neppure dopo le acerbe 
critictie dcll'a1tio commentatore, il padre Lombardi, il quale, a sua volta, 
soffersc il coi1trapp:isso sotto la fcrula del Biagioli. 

RTalagévole è statiilire per quale occasione i 1  Vico dettasse i l  suo giu- 
clizio, che ha l'aspetto di urin prefazione, ina non è tlel tutto da escludere 
clie togliesse occasiotic da un « parere » di cluelli che agli erri chiamato 

( I )  tZlla Santità di N.  S. Cleriicnte XII. In Lucca, MDCCXXXII, per Scba- 
stiano Dornenico Cappuri, con liccnza dc'superiori, a spese della Societit. 

(2) Per le tnoltissiiiie edizioni del cotnIiieiito del Venturi (una trentina) cfr. 
i! SO~IMI~-OGEL,  VIII, 566-70, e IX, 900, c i l  F~SKE, Catnlogne of t l ~ c  Dailte col- 
I ~ c i i a t ~ ,  I, 10-22. I! Venturi lasciò inoltre parccchi scritti inediti ,  tra i quali uii 
trattato sulla tra3edia e uno di poctic:~. 

(3) Manca evidentcrnenic qi~alckc parola, c forse a c ci6 con diversith » o 
altra simile frase, in  relazione alle parole u e con Jiversitit in più luoghi dagli 
altri corn~~ieiitatori )), adoprate dal Venturi nclla prefazione al coinmeilto. 
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ANEDDOTI DI STORIA CIVILE E LETTERARIA 4*c> 

n scrivere come revisore. Si accoinpagiiava, a ogni niodo, all'opera del 
torninentatore (<t le presenti Arii~otazioni I)), e concludeva: Perciò Io 
stimo utilissiii~o in  questa eth particoIarmcntc, nella quale si vuol sapere 
il proprio delle cose con nettezza e faciliti a. I1 Villarosa, stampandolo 
da uil manoscritto o autografo ora perduto, non vi apgose, come s'c' 
detto, iilcuna data:  lo collocò bensì (ma, a ciir vero, esc~usivamente per 
ragioni d i  materia) tra uno scritto vichinno del 1731 e un altro del 1730. 
T1 Ferrnri, invece, ristnmpandolo alcuni anni dopo nella priina sua rac- 
colta delle Opere del Vico ( I ) ,  vi aggiutise l'indicazione rc dopo il 1733 n, 

senza dire su quale doctimento o per qualc induzione (la ricordata collo- 
cazione che 'to scritto hri iiell'edizione Villarosa?) e se mai la notizia non 
gli venisse dallo stesso Villni-osa, col q u ~ l e  erri i11 corrispoi~denza. Se 
cluella indicazione fosse esatta e, tlon coine :iltre del Ferrnri (21, mera- 
mente cervellotica, si dovrebbe pctisare clie il Vico scrivesse il suo giu- 
dizio per una ristampa clie del commento del Venturi si preparava in  
Yapoli. 

Ma il NicoIini, i11 una iiota alla sua edizione della Scieir7n nzlovn (:;l, 
fa osservare che nel Girtdiqio srr J3.rrlte il Vico rimanda, non alla Scicn,~r 
) I I ~ O I J L * ~ '  sccondn ( r ~ j o ) ,  nin alla prima (1725) e alle Annotaziui~i da noi 
scritte a quell'operri (quelle preparate pcr la divisatn e non pii1 fatta 
rieciizione veneta della S c i c n ~ n  ntiovn p r i ~ t ~ a ,  poi donate da lu i  a l  padre 
i,odovico e ora smarrite); sicchC il Giudi~io parrebbe da riportare al 
1728 o 1729, quando il lavoro delle A~rnotn,-ioni fu compiuto. E quati- 
tunque, con uri po'di buona volont:i, si potrebbe anche supporre che, 
con quel titolo d i  A~lnofngiani, il Vico, fuor del suo solito, ncceilnasse 
proprio alla seconda Scictzin taltovn, ilella quale al libro primo precede 
il bottello: Trnscelto delle Annotazioni e dcll'Opera dintorno alli1 Na-  
tura Comune delle Nazioni, in una  111anicr:i eminente ristretto ed unito, 
e principalmente ordinato :illa discoverta del Vero Oniero 13 (q), l'osser- 
vnzioiie dcl Nicolini serba In sua forza, aliche perchC nel Gii~cl i~io,  con- 
i'oriiiemeiite alla prima Scie~z~rr tzliov,z (j!, i l  Vico dice che « il' , pri ino 
storico de' Roinncii a noi coi~osciuto fu IZiiriio, clie ciintì) le guerre cor- 
taginesi D, e ii~ì*ece nella Scic11,t nttov.~ secartdn !e f i l i  dalla rcdazionc 

(i) Vol. IV, 183j, PP. 46-50. 
(a) Cfr., per un esenipio, Ic inic :1Tiloiv ctlriositci .vtot~ic?t~' {Nnpoli, Hicciar- 

d i ,  i p ) ,  p. 128. 

(2) h p. 720; e cfr. Ot t i ca ,  XVI  ( l ! ) t S ) ,  p. 156. 
(4) Per altro, gih neilc Cori-e,-ioni, i~~ ig l iorn~~zo i i i  c nggiroitc ic-rjc a1I:i 

Sccottdn scieiz;a Irlroljn, che son del I / :+J,  i l  V. parlando rlella Scie)i;n auoi*ir 
,icl ITljLj, S C ~ ~ V C :  a la qualc noi qiri citeremo Scic?)z;.n ?tiiova prilna, percli7cra 
condotta con uti metodo aflatto diverso da questa, la qualc perciìi cfebbe dirsi 
.Scie~r.io ~ t i l o ~ ~ a  seco~ldn e .  Cfr. Sciot;n a?tova, ediz. Nicolini, p. t?, e cfr. I';'.' 
S X X I I l  sg., XXX\'III 53. 

(5) Cfr. etiiz. Fcrrari 1 <Opere, IV), p. 226. 
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del 1730)~ prima di Enilio è posto Nevio, e conle primo dei primi è dato, 
erroneamente, Livio Aridronico ( I ) .  

. Se, dunque, come sembra di dover co~icludcre, lo scritto su Dante C 
cia Etenere anteriore alla prinin cciizione del commento dcl Venturi, con- 
viene ricorrere ad altre ipotesi: che il Vico fosse richiesto d i  scrivere 
una prefazione per l'edizione che si preparava a Lucca {prefazione poi 
non pubblicata (2)), o che addirittura d i  quel commeiito si pensasse dap- 
prima di eseguir la stampa a Napoli. Ipotesi ambcdue tutt'al~ro che in- 
verisimili, perchè a Nnpofi appunto, e talora con la falsa data di Fi- 
renze, furono ristampati allora antichi classici italiani (per esempio, nel 
1723-4, le operc del Boccaccia), e perchè vivo era il commercio lettera- 
rio, epistolare e personale, tra gli studiosi napoletani e quelli di altre 
parti d'Italia. A Napoli, per esempio, dimorava di freqttetite il padre 
Sebastiano Daoli dei chierici regolari, lucchese, che colIaborò insieme 
col Vico iti raccoltc poetiche, era amico degli amicissiti~i del Vico Mat- 
teo Egizio e Agostino Ariani, combattè (spinto e a i ~ i t ~ t u  d~~ll'Egizio) i l  
non amico del Vico Pietro Giannone, c possedeva, forse per dono del- 
i'aiitore, un esemptarc del Diritto universale, sul quale scrisse un distico 
satirico o scherzoso (3). Dico questo iinicnrnente per mostrare una delle 
vie possibili per le qtinli i l  commento del Venturi potè esser sottoposto 
al giudizio del lrico, 11 qutrle, comunque, non mi pare riferibilc ad altro 
commento dnntesco. 

r3. C. 

( I )  Ediz. Nicolini, p. 310, C cfr. p. 284. 
(2) Forse perir118 giudicata stravagante a non corrispoiidcnte al bisogiio. La 

dedica al papa Clerueiitc XiIl e la p:cfazione del Vcnturi si aggirano, invece, sul 
punto delicato della irriverenza d:i Dante mostrata a taluni p ~ p i .  

(3) Vedilo i i i  AutobiogrnJia, c~zr ic~~gio  e poesie varie cicl Vico, cdiz, Croce, 
p. 113. Sul Paoli, sui suoi rapporti con I'IZgitio C col Giunnone, cfr. GLANNONE, 
Vita, cdiz. Nicolini, pp. 212-227, e F. NJCOLINI, L' I Isteria civile w di Pietro 
Gian?tonr c i srioi critici i-ccct~ii (Napoli, 1907)~ p. 15 sgg.; SU quelli con l'A- 
riani, VINCENZO ARIANI, Vira di rlgostino Arialti (Napoli, I?%), p. 169-70. 
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