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BiBLiOGEAFJA —Opere inedite. 

1. Libro delle Cappeüe, N. 224, tra le scritture dei raonastavi soppressi tioll'Ardiivio di Stato (/F" 
Vjfizio\. 

2. Cronistoria del R. Convento del Carmine Maggiore di Napoli, scritta dai R. P. Piertomma- 
so Moscarella, Carmelitano napolitano figlio del medesimoConvento, dal ful. 1 a fol. 113 (dal principio 
deirOrdine a tullo il 1589), colla continuazione del P. Revmo Mariano Ventimlglia dal 1590 a tutto i I 

i783(daIfol. 113 al fol. 156 t.") e da tal tenipo a tutto il 1795 ( fol. iGS t°), per mano d'ignoto. 
Pili la continuazione del M.R.P.M. Alberto Angelo Ricciardi dalVanno 1797 {fol.s.n.) a tutto il 1819 
(fol.s.n.), e finalmente da detta época a tntto il 1S25 per mano d'ignoto. Msa. della Biblioteca Na- 

ziouale di Napoii, segn. X, AA ,2. — 3. Aggiunta ms. del De Lellis alia Napolí sacra del D' Euge- 
nio per la parte che riguarda la Chiesa del Carmine Maggiore. Ivi, t. 111, segn, X, B, 22. 

Libri piíi iioteToli, che trattano di questa Chiesa in partico- 
lare. 

4. Bacco Ilerrico, Delle grazie e mtracoli delta B. Y. del Monte Carunelo, Napoii 1605, per Costantino 

Vítale. — 5. Caputo Filocolo, Monte Carmelo, Parte 1, ovvero discorsi accademicí dai quali trattasi 
deirOrdine Carmelitano, dei suoi santi e degli uomini illustri del Carmine di Xapoli. Dedicato all'Ec- 
cellmo Cristofaro de Venevenlo, ambasciadore di Filippo (V presso la Repubblica di Venezia. Veno- 
zia i62fí, e in Napoii 1636, in S." — 6. Lo stesso. Monte Carmelo, Parte 3, in cin si tratta della mi- 

racolosa Imagine di N.^ S." del Carmine del Convento di Napoii; dei privilegü ed obblighi dei con- 
frateili del sacro scapolare e del miracolo del SS. Crocifisso della stessa Chiesa. Napoii per Giant'r, 
Paci, 1671, per 133" volta in 8.°—j.Ga.vgg\P. Andren,Na)'>'a^ionedel triduosolenne celebrato nella 
R. Chiesa del Carmine Maggiore di Napoii in occasioiie di esporre alia pubblica venet-azione e 

pietá V imagine miracolosissima del Crocifisso in quest'anno 1739 e 300 dal primo prodigio 
opéralo daDio nella medesima. Napoii 174a, in 4."—8. Ventimlglia Mariano, Sforz'd della detta mi- 

racolosa imagine di S.M. della }í-¡~una, Napoii Í7IÍ9- — 9- Lo stesso, Degli uomini illustri del Re- 
gal Convento del Carmine Maggiore di Napoii. Napoii 1756, in 4."—10. Anónimo, Breve racconto 
della miracolosissima imagine della SS. Yergine del Carmine detta della Bruna che si venera 
nella R. chiesa del Carmine Maggiore di Napoii. Esíratío dalla di lei Istoria di recente data alia 
luce da un religioso dello stesso Convento, a divozione di Fr. Saverio SiguoricUo. Napoii 1828.—11. P. 
M, Apreda Valerio, Elogio fúnebre di Corradino di Svecia recitato nella R. Chiesa de! Carmine 
Maggiore di NapoH nel di 23 Maggio 1S47 alia presenza diS. A. R. Massimiüano Principe Ereditarío 
di Baviera. Napoii 1847.— 12. Novi Pietro architetto , Scavamento delle ceneri del Principe 
Corradino di Svevia. Napoii 1847, '" 4-°— '3- Minieri-Riccio Gamillo, Alcuni stiidi storici intorno 
a Manfredi e Corradino della imperiale casa diHnhenstauffen. Napoü 1850.— 14. Anónimo, Bre- 
ve narrasione del SS. Crocifisso della chiesa del Carmine Maggiore in A''«j)o/¿. Napoii 1855,— 
15. Clemente Domenico, II santuario della Bruna e la chiesa del Carmine Maggiore. Napoii 
1875.— 16. Terranova Francesco, II Carmine, Napoii 1884, oltre De Stefano, D' Engenio, Cela- 
no, Sarnelii, Parrino, De Simone, Galante G. A. ed altre guide e descrizioni di Napoii, che son cí- 
tate nel Vol. 2.° di questa nostra opera. 





DESCRIZIOXE STOIÍiCA lí AHTISTíCA 

ÜELLA CHIESA E CONVENTO DEL CAUMINE iMAGGlORE 

I N   N A P O L I 

I. 

ORIGINE E STOr.IA DELLA CIIIESA 

§ 1. — Gli eremiti del Monte Carmelo a Napoli - Memorie della meta del Xlí. e 
del Xllí. secólo —La vecchia chiesa dcUa Madonna della Grotticel- 
la—Opinioni salla chiesa e convento-Elisabetta madre di Corradino e Mar- 
gherita seconda moglie di re Cario L d'Angió - Qiieste regiuo couc-orrono nella 
fondazione della nuova chiesa cominciata dopo il i283-Concessioue di suolo 
nel Moricino fatta da re Cario nel 1270 - La chiesa é dedicata alia SS. Ver- 
gine Assimta-L'imagine della Brnua é venerata nella chiesa vecchia o 
nella Grotta-Aspetto del monumento a tiitto il XIV. secolo-il Crocifisso del 
Carmine ed il suo miracolo nel I439-II culto e la pietáde'fedelisi fanuo 
sempre maggiori per la ehiesa-Il terremoto del 1456 - La tribuna per 
Onorato Gaetani —Gli ultimi lavori del XV. secólo. 

Le tradlzioni carmcUtanc, consérvate c tramandate a noi dagli storici 
deU'Ordine, c spccialmente da uno dc'piü gravL ed aiilorcvoU , qualc il P. 
Gio. Balt. Lezzana \ dánno a qucsta cliicsa una origine anücbissima. Se- 

condo le stcsse, dopo la prima terza parte del VIL secólo (an. 639 di G. C.), 
gli oremiU del Monte Carmelo, fuggcndo lepersecuzioni dei Saraceni capi- 

' Amiales sacri Prophetki et Eliani Ordinis Beatissimae Virginis Mariae de 
Monte Camelo. Eomae 1656, t. IV, da p. 393 a 398. 
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tanati da Ornar, ripararonsi in Italia, ed aícuni di essi in Napoli. Sempre so- 
guendo dette tradizioiii, vuolsi clio il kiogo dove si slabilirono a prima 
giunta fosse a fianco di una piccola chiesa, allora intitolata a S. Nicola Ar- 
civescovo di Mira, posta fiiori la cittá, ed alia fúñale erano annesse alcuno 
casettc destínale al ricovero del marinad infermi per cura di un pió sodali- 
zio. Pili tardi quesEo sodalizio trasportava altrove la sua sede, a quanto pa- 
re, nelle vicinanze del porto. La chieselta con lesiie adiacenze c pcrtinenze 
sarebbe stata ceduta a' sopradetli cremili, i quali vi avrebbero stabilito il 
culto di un'antica imagine delta dolía Bruna, che la tradiziono volcva 
dipiuta da S. Luca \ e uella loro cmigrazione pórtala dairOriente; donde 
il nomo alia stcssa chiesa della Vergine dclla Bruna del Monto Car- 
melo, o doi frali di S. María del Carmino, con che troviamo denó- 
talo un tal luogo nel Xlll. secólo \ Qucl che d' allronde s' abbia a pensare di 
símile tradiziono, la qnalo per altro non o avvalorata da alcuna autorilá di 
scrittore, ovvcro di documento contemporáneo, o di poco posteriore , non 
é nostro iníendimento indagare; non oslante cbeilP. Ventimiglia {Degliuo- 
mini ilhistri, ecc.^ p. 4), si faccia ad invocare gli argomenti del Lezzana 
(o. c, t. III, p. 395 ), non cho di Francesco Bonae Spoi % Daniele a Virgino 
María ^ ed allri autorí, centro le opposizioni di P. Daniele Papebrocliio % 
d. C. d. G., che couclude: Carmelitas ante aunum MCCXXXVIIl. nul- 
la in occidente habuisse monasteria **. 

* Baroiiio, Annales ecclesiastici etc., pp. 48 a 6r,presso D. Clemente, o. c, 
p. 19 e seg. 

•^ Gio. Yillani, Storia fiorentina, íib. Vil, cap. 29. 
^ Armameniarmm, p. 2, pJiaretra II. 
'' Speaüum carmelitanum, 1.1, par. 2, u. 2910. 
^ Propiteum aniiquarhmi^ par. 2. 
" Una pruova dell'ardore, con cui fu qnisfcionato intorno all'antichitá dellOr- 

dine carmelitano e sua succession« da'profeti Elia cd Elíseo, si ba nella Bolla di 
Papa Innocenzo XII. de'20 novembre 1698, che comincia: Ecdemptoris ac 
Domini nostri... , con la qnale sotto pena di scomunica aü'una e airaltra 
parte s'impone il perpetuo silenzio: super quaestionem de primaeva in- 
stitutione, ac successione Ordinis a Proplietis Elia et Elíseo. Qiie- 
sta bolla, giusta il P. Cosimo Villiers {Bibl. Carm., tom. I, p, 316,11. 23), in 
quauto ai Carmelitani fu sospesa e revocata, da poiché per concessione del S. P. 
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Egli é certo dül resto, che 1'origine di queslo santuario, e deiPannesso 
convenio, rimonta ad época abbastanza remota ', val quanto diré tra il XII. 
e il XIII. secólo, come viene provato da un passaggio della l)ol!a di Sisto 
IV, data nell'anno 1475, dovc é delto, clie, da piii di tre secoli avanti, il 
popólo napolitano era sólito visitare devotamente rpiosta chiesa dcUa Madon- 
na del Carmine nel campo Moricino', cioé prima del 1175. Altro argomen- 

Benedetto XÍII, fu eretto il marmóreo simulacro del patriarca filia tra gil altri íbn- 
datori delle religioui nella basílica Vaticana, cui lo stesso S. P. di propria mano nel 
1725 voUe designare il titolo seguoiite : Saucto • filiae • fandatori • suo • re- 

,ligio • carmeliLanarum • erexit—Vedi Yontimi^lm, JDegli mminiilhisfri del 
Carmine eco., allayita di Giiilio Castaklo Piacentino, p. 191, e del <2uale conservavasi 
nella Biblioteca del Carmine a Napoli uu ms. intitolato: Informasione verídica so- 
pra Je contese e differense, che ña molH anni vertono circa Vistoria della Religione 
Carmelitana, fra i Meligiosi del medesimo Ordine e il P. Daniele Papebrochio Gie- 
siiita, continuatore degli Atti de' Santi del Bollando , composta per áissínganno di 
moUi, che hanno proctirato di rovesciare indebitamente tutta la colpa sopra i Car- 
mcliiani, in 4^ di pag. 133. Ms. del qualc non sappiamo piíi nuUa {Boíl. Carm., 

t. 2, Cronist., fol. 139). 
* In qnal modo sia riportata l'origine di questa chiesa e convento nella Croni- 

sioria piló rilevarsi dal seguente passaggio che trascriviamo; Hora stante il con- 
tinuo trafico, che gl'Amalfetaui face nano in Siria, e la ior pietá, e 
devotione probabilmente puol credersi, che uelle loro navigatio- 
ni, nelle quali hanno lasciato il nome immortale per esser stati l'In- 
uentori di solear l'onde con laCalamita, e goueruarsi cosi di gior- 
no, come di notte con queUa, habbiano auco trasferito h questi lidi i 
nostri Religiosi, giacbé dalla costa d'Ámalfi alie Riviere di Napoli 
non vi é di camino, che poche horc.E per ultimo concludo, che qiiesto 

iiostro Real Convento fusse nel suo principio foudato Eremitico mo- 
do, poiché non solo era in quel tempo questo hiogo lontauo dalla 
cittá, ma solitario e remoto a segno, che passorono molti anni pria, 
che si uedesse, come di presente si uede, racchiuso dentro ie Mu- 
ra.... 8iche per tutte queste circostanze unite e separatamente 
considérate si puo con ogni probabilita credere che non solo non 
é assurdo il credersi foudato il nro Keal Couuento Tanuo mille del 
Signore, ma anco molto tempo auanti per causa d' esser immemo- 
rabile la uenuta dei nri Religiosi et ignota a' Registri piü antichi 

della nra cittá {ms. c, I 9). 
^ In questa bolla di papa Sisto IV, emaaata a' 20 Giugno 1475 i e che comin- 
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to   che   respingerebbe 1' csisteuza dclla chiesa all' auno   quarantüsimo- 
quarto del secólo Xll. (u44), ^^el quale giá la chiesa avrebbe avuto se- 
polci-i marmorei, é quella talo iscrizionc sepolcralc, riporlata dal tVEn- 
genio (o. c, p. 436), come esistente nella cappolla del Presepe: «Sen- 
ve egli, dice il P. VenlimigUa (0. c, p. 3), che tra gli allri marmi ed 
iscrizionl di sepolcri,cUe a siio tempo rilrovavansi nella no- 
stra chiesa, quali poi insicme con molte altre suc aiitichitá 
iurono toltc via   nol  secólo passato iiel modcrnarla, che fe- 
cero i Pp., craci la seguente; Tertius • aetatis • ^uev fpuerofj 
cum-flQxerafannus--Quintilisq-dies-octauus-tres-super- 
adde-Mense-Domini-millenus-Virgine-natirnaío?J-GenlGno* 
&-quater-undeno-consocial- fconsociato?): dal quale Epitaffio, 
la di cui semplicitá di stilo mostra essere di quel rozzo cd in- 
collo secólo,ricavasi. che un defonto fanciuUo di tro soli anni 
fu sepoltü nella nostra chiesa il di i 1 del mese di Luglio cor- 
rendo l'anno del Signore 1144- Che se neiraiino quarantesimo 
quarto del secólo duodécimo avea la nostra Chiesa sepolcri di 
marmojben puó credersi, che anche molto prima dilaltempo 
riconosceva la prima sua origino il nostro convento'». 

cia- Dum sacriim vestrtim ordinem. . . parlaiulosi del convento di Napoli, 
dopo essersi detto: iu cujiis ecclesia de communi liominum civifcatis 
Neapolitanae opinione peccatorum plenaria remissio, vel ab An- 
gelo, Yel a Sancta Sede creditur esse concessa...8Í aggiunge: et propte- 
rea ad eaudem Ecclesiam per totiim meusem Angustí usqaeadFe- 
stumNativitatisejusdemB. María e mensís Septembris popnlus nea- 
politanus a trecentís et nltra annis dictam Ecclesiam visitare con- 
suevit- CoUe quali ultime parole si fa a coiichidere il P. Ventimiglia(í)e^/i 
«omíWí-fcíWeccp. 3),retrocedeudo trecento e piíi anni, dall'anno 
1475, in cui fu dátala sudetta bolla, manifestamente deducesi, 
che prima del i 175 non solo era la nostra cliiesa, ma altresi arric- 
chitadi plenaria ludulgenza, con frequenza veniva visitata dal po- 

pólo napolitano. 
' 11 Clemente (o.c, p. 33 e seg.) con siifficiente criterio si fa ad attaccare la det- 

ta iscrizione, se non di apócrifa, almeno come possibiimeute nonfatta dapprima 
per tale cliiesa. Ad ogni modo essa fu senza alcun dubbio malamente letta. In 
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Alie quali teslimoiiianzc, piü o meno irrocusabili, succedono inünc 
qüelle clei cronisü, che parlando deil'esecuzione diCorradiiio nel 1269, ac- 
ccnnano alia cbiesa del Carmine come preesisteiitc a lale época. 

Fra c[uesli sonó principalmente da mentovarsi Saba Malaspina 
(1285) ' eGiovanni Villaiii (1348) ^ qiiando si fanno a narrare il suppli- 
zio di Corradino; V uno de'quali lo descrive succcdalo ... in campo tori 
juxta eremitarum iocum, cujus a siaistris, via media, sunt 
coemeteria Judaeorum .... e l'aUro....in sul mércalo di Napoli 
lungo il ruscello dell'acqua, che corre di contra alia cbiesa 
dei frati del Carmino... e qualitestimonianze di aulori sincroni da non 
poLersi ricusarc, fissano iocluttabibnente se non altro, la pvoosislenza dei 
cenobio carmelitano al tompo in cul finisce a NapoU la Sveva siguoria, val 
quanto diré al principiare della seconda meta delXIII. secólo. 

Una tale cliiesa dei frati carmelitani doveva esscre allora ben piccola 
e di poca o niuna importanza. Probabilmentc essa consisLeva in una cap- 
pella supcriore, ed in una cripta, o cappella soltcrranea, la qiiale yoniva 
detta la grotta; donde il nome, vivo ancora oggi prosso il nostro popó- 
lo, di cbiesa delta Madonna della Grotticelia, promiscuanicnle al- 
1'altro di S. iMaria del Carmine. 

Questo piccolo santuario intanto, cbe era venuto a poco a poco cre- 
scendo di fama e di ciiUo, ebbe bon presto pari accroscimenlo neíla sua 
strulUira. Se dovesse credersi ad un'áulica íradizione, la regina Margliori- 
ta (?), madre di Corradino, avendo saputo la caUivilá del flgliuolo, sarebbe 
vénula in Napoli per riscattarlo con grossa somma, ma trovalolo morto a- 
vrebbe dato il danaro ai frati Carmelitani in suffriigio dell'anima di lui, in 
guisa cbe cosloro con una tale largizione avrebbero edlQcala ia nuova cbiesa 

quanto poi alie parole trecentis annis et uUra, iuserite nella Bolla de' 20 Oiugno 
1473, qiieste puo darsi, cbe furonocosi ripetute dall'esposto de'Padri che eransi 
fatti a ricliiederla alia S. Sede, Ja quale per certo non badó a verificare o pur no 
l'autenticitá cronológica dell'assertiva di essi Padri. 

' Merum Sicitlamm, Lib. IV, cap. XVI; cf. Kicordano Malespini, Historia o.n- 
iica dalVedifbcasione di Fiorensa per insino alVcmno 1281, cap. 193. 

^Crónica, a miglior lesione ridoita colV ainto de'testi a ¿jeímtí — Tirenze, 
1844-45, lib. Vil, cap. XXtX. 
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e il Buovo convento \ Fu creduto inoltre ricordo di tal fatto la figura mar- 
mórea di una regina con una borsa in mano, clio vcdovasi prima nella piazza 
di riinpello al convento, e poscia fino ai nostri giorni nella portería dello 
stesso, la quale figura diccvasi rappresontasso !a madre di Gorradino. Una 
talo Iradizione é in certo modo sostenuta dall' autoritii di un cronista quasi 
contemporáneo, che aíTorma esserc stata la chiesa del Carmine falta costiuirc 
per la madre di Gorradino ^ o dalla messa, che i írali erano ohbligafi a 
celebrare ogni giorno per T anima di lui ^, non che dal sepolcro dell'infelicc 
Principe o del Duca di Austria trovati verso il principio del secólo XVII. nel 
pavimento dictro Tallare maggioro della presente chiesa \ II che fa suppor- 

' Questa tradizione ó riportata da tutti i nostri scrittori patrii, e dal P. Mosca- 
rcllauGÜa Crouistoria, f. 15. 

'^ Eoqiie fin no (1269) die luiiae 28 Octobris dictas Dominas Re x 
Carolas decapitare fecit dictum Gorradinum, Ducem Austriae, et 
Comitem Giraidum de Pisis in foro neapolis prope Ecclesiam S. An- 
gelí ad arenam in eo loco, ubi constructa est Ecclesía Sánete Marie 
de Carmino quam tanc construere et fabricare fecit Mater Corra- 
dini et ibi fecit enm sepelliri — {Cronicón Suessamim, ann. 1269, nella 
líaccolta di varié cronache ecc. del Perger, t. I, p. 57, Nap. 1780). 

^ Nell'obbligo delle mesae dell'altare maggiore, presso il quale. dopo 1' edi- 
ficazione dolía nuova cliiesa, fa seppellitoCorradino e sao cugino íl Duca d'Austria, 
e che piibblicbiamo interamente ne' documeuti, leggesí di una messa quotidiana 
pro anima Imperatoris lllustríssimi Gorradini —(V. Docum. in seguito). 

•'' Ivi é detto a tal proposito .... dietro I' Altare Maggiore venuero 
sepelliti II Ke Gorradino, ct il Duca d' Austria Federico, dove so- 
no stati sino al secólo corrente, nel quale sotto li 30 d'Aprile 
I 63 I havendo determinato 11 Nostro R. Convento con l'interueu- 
to del M. E. P. M.'''* Gio. Michele de Kossi figlio del Convento, 
e Proc.^'' Gr.''^ deU'Ordine, che si abbassasse il Pavimento dietro 
l'Altare Maggiore, stante l'indecenza che faceua il ucdersi i Sotto 
Sacristani con le spal.le 6 uoltate al SS. Sacramento nel celebrarsi 
all'Altare Maggiore, ó puré alia Madre SS. per causa d'acceuder 
i liimi, 6 COSí si fece, e lo ritrouo registrato nel libro delle Con- 
clusioni, che principia dalPanno 1626, e sebene II Canónico ac- 
curatissimo Celano nelle sue Giornate dica nella Giornata IV, fol. 
103, che detto abbassamento fusse fatto per dar gusto airEmin.">o 
Sigiior Cardiuale Ascauio Filomarini, Arcivescovo di Napoli devo- 
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re, o che le saimc dei moüesiini íossero state qiiivi Irasporíaíe, allorclie 
qiiesta fu fabbricata o ainpJiata, o che quaiulo ñirorio quctale le iré conlro 
rulümo rampollo tíi Federico II, per venia del pió Cario II. sopra i tumuli di 
quelli venisse coslruita la miova chicsa. 

Ma d'altra parle la regina madre di Corradino non cliiamavasi Marglie- 
rita, sibbeiieElisabetta', e la siia vénula in Napoli non é aíTermata da cro- 
niáta o documento contemporáneo. OUrc a ció la luiova chiesa del Carmine 
fu cominciala a fabbricarsi pareccbi anni dopo la morle di Corradino, co- 
me si vedrá pin innanzi, c la flgara marmórea, di cal dicemmo sopi-a, non 
apparlienc cerlamente ad una principcssa svova, ma ad una regina di casa 
d'Angió, come rilovasi dalla corona a gigü angioini, cbo le cinge 11 capo '. 

tissimo della nra Madre SS.'"-"^ a cui parea iiulecento, clie i Mini- 
síri salissero nel Santuario h discoprir la SS."^'"* Imagine, e com- 
parissero síi l'altare dalla parte di dietro, meutro 11 Cardiiiale, 
d'auanti celebraiia, e che quelli stassero con li piedi al pari del 
Piauo della Mensa dell'Altare;!!! qiialsiuoglia modo chesiaé car- 
to che fü bassato 11 Paiiimeüío sino al segno, che hoggi si uede, e 
nel sfrabicarsi si r i trovó UnaCassa di Piomho langa pal mi se i con 
quaiche vantaggio et alta palmi due,e mezzo, esopra vi eranoin- 
tagliate tré lettere cioé 11. C. C. che significauano líegis Corradiui 
Corpus. S'apri o ui si ritrovorono l'ossa tiitte, e tiitte spolpate, e la 
testa staua i n ti era anco con li denti e mostraua esser Cranio di Gio- 
uane, e staua sitiiata sopra le Coste del Petto. Vi era la spada, la 
quale staua senza fodero diuorato forse dal tenipo, pero la ¡ama 6 
il ferro era cosi lucido e pulito, che pareua alThora uscia dal Mae- 
stro. Vi si uedevano puré alcuni frammenti di ueste, che toccau- 
dosi si riduceuano in cenere, onde fü ricoverto et accomodato co- 
me staua, e posto nel fondo, oue al presente si conserua. Piü in- 
dentro á man sinistra, e proprio sotto l'Altarino della nra SS.mí* 
Imagine si uede va 1' altra Cassa del Deposito del Duca d' Austria 
Federico, la quale nou fü toccata per non tormentare la fabrica 
del sud. Altarino... (Crouisf., f. i6). 

* Capasso, Mist üiplom. Ileg. Sic.,\}. 2g.~Bohemer,Brgesta imperÜ, con ag- 
giunte del Ficker, p. 910. 

^ Di questa statua e dell'argomento tratteremo piü avanti, allorchó ci tocchei'á 
discorrere del convento. 
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Egli é vero che re Cario I. d'Angió nel 1270 facevasi a conccdcie uno 
spazio LU SUOIO ai frali Carmelitani ncl hiogo delio Moricino, pcrclic vi 
eLÜíicassero una luiova chiesa, un oratorio o le case per loro abitazlo- 
iie ', ma all'opera non fu poslo mano in quel lempo. Un documenlo del 
1301 messo a riscontro di un altro del 1283, amendue lollt dalle carie del 
monastero di S. Gregorio Maggtoro, detto volgarmente di S. Liguoro, ci fa 
con fondamenlo argüiré, che non prima di qiieslo auno siasi dalo prin- 
cipio alia nuova fabbrica. Di falli in qoüllo "' si parla di un pezzo di Ierra 

* 11 suolo concesso da re Cario I. avca 1'estensione di novecento canne quadrate, 
pari a m. q. 3893,76. Tale concessione ñi spedita a di 27 giugno, 13 hid. (1270) 
anno V. del regao di esso Cario, per mano di Gaufrido di Bellomonte, Cancelliere 
del regno di Sicilia (Ecg. di Cario I, ann. 1269, XIII ind., let. S, íbl. 173-'" 

rergamena —í?M7/. Carm., tom. I, íbl. 606). 
5 Die 29 Aprilis Ind. 14 Neap. Án. 1301. Kegnante Domino uo- 

stro Carolo 2." regnorum ejus auno i^et cjus dominationis Ciui- 
tatis Neapolis 17 Troductius cognom.^^ Schalia filins Domini Orrici 
Scballa et Maria filia Domini Costanzi cognomento de Sisto jugales 
ueudunt et tradunt Dominae Gaitalgrimae B'iloci Moniali Mona- 
storiiSti Gregorii Majoris filiae Domini Jomfrido cognomento Fi- 
loci cum consensu Dominae Elisabectae Cacapice Paparone Abba- 
tissae dJcti Monasterii corrigiam ü-nam terrae cnm alia térra ma- 
jori qiiae omnes sunt per mensnram modia sex, quartae septem et 
nonae tres mensurata ad passum ferreum Sanctae Neapolitanae 
Ecelesiae positas in loco qui nominatur Zurano, ubi dicitur adPa- 
scibulum quas ipse Troductius emit a Eocerio priora totius COQ- 

uentus Ecelesiae Sanctae Mariae de Carmino, de Neapoli cum con- 
sensu et dispensatione totius ordinis fratruum dictae Ecelesiae 
Sanctae Mariae de Carmino et cum consensu fratrisPetri tune Pr 10- 
ris Generalis totius ordinis eorum, quas térras dicta Ecclesia ba- 
buit titulo donationis et oblationis per Francisca Seripta facta dic- 
tae Ecelesiae Sanctae Mariae de Carmino quae tune incobata erat 
fabricari jn loco ubi dicitur ad Moricinum, quam donationem fecit 
Sirimaurus Frietia et ipsi Sirimauro vendiderunt quídam Hebrei 
quibus Hebreis fiierunt venditae ab Orrieo cognomento l\agniciato 
filio Domini Petri Pagniciati, cui Orrieo fuerunt venditae a Regina 
Hebrea f ilia magistri Jacopi Hebrei de Marcilia, ct possessio fiiit ca- 
pta vigore instrumenti franco scriptu, et colierent dictae tcrrao cum 



in Napoli 13 

posto a Zurano, o Cirano, dovc si dice ad Paxihalmn (In quel tli S. Piclro a 
Paterno), che era slato vcndiUo a ser iMauro Frezza da alcuni Ebrei o da 
costui donato alia cliiesa del Carmine, quaimo si cominciava a fubbricare; 
e dall'altro ' si rileva che il dello ser Ma/ro Frezza compro tal pezzo di 
Ierra dai detti Eljrei nel 1283. Donde é chiaro, che il cominciamento della 
fabbrica in parola non puo attribuirsi ad un lempo anleriore a qucsto istru- 
menlo di compra-vendita. A tullo ció si aggiunga, che i irali del Carmine 
crano del pari teniiti a celebrare ogni giorno una messa per P anima della 
ilkislrissima regina Margherita, che avea dato al convento mille ducati'"'. 

Ora a coneiliare la vecchia tradizione neila sua parle errónea con gli 
acccnnali documenli noi pensiamo, che i h'ali carmeUtani, oUenuto il suolo 
da re Cario I, e grosso sussidio di danaro dalla madre di Corradino, in snf- 
h-agio delPanima di lui, si giovassero di questo per Popera della nuova 
chiesa e convento, quando poi in apprcsso potetlero darci cominciamento; 

térra Judiois Juuari Capuani cura térra Ecclesiae Sancti Joannis 
8opra maro, quae teuet iile Pischicellii cum ierra Ecclesiae Sancti 
Thomae de Capuana cuín térra Domini Nicolai de Domino Scris- 
chentio. Pro pretio nnciarum 53: actum per Mattlieum Roncella 
Curialem et ínter testes Bartbolomeus Puldericus Curialis — (Dai 
Notamenia insinimentorum monastcrii Sancti Gregorü Majoris, f. 73 , u. 160, ms. 
presso il Capasso). 

^ Die 5 februarii ind. II, an. i 283 Rcgnante d. n. Carolo regni 
eius an. i 8 et eius domiuationis civit. Neap. an. 18. Eogina Hebrea 
et allí Hebrei filii quídam Melis Hobrei Sacerdotis per absohi- 
tiouem de nobilioribus hominibus de illu vicu de S. Maria ad Co- 
sme di regione PortaouoYensis habondo secura abocatoremd. Ear- 
tholomaeum cognomento Ferulam... vendunt et tradunt d. Mau- 
ro cognomento Fricóla filio d.. .corrigiam de térra cum alia petia 
de térra majoro et alia minoro mensurae modiorum sex et quarta- 
rum septcm mensuratae positae in loco qui nominatur Cisa- 
num ubi dicitur ad Paxibulum quam dicti Hebrei emerunt a Rec- 
co cognomento Pagnicciato pro pretio une. 41. Actum per Cor- 
radum Mcdicum Curialem, n. 263, fol.   119. 

^ NelFobbiigo suddetto si legge appresso: uota qiiod tenemur celebra- 
re omni die pro anima ilhistrissimae Keginae Margaritae quaeno- 
bis dedit mille ducatos. 
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ed ollre n ció si giovassero puré del dono di mille diicali fallo dalla regina 
Margiierita, che pare debba essere Margherita diBorgogna, seconda moglie 
di re Gario I, aila quale poscia iiinalzarono la eífigie marmórea siimmenzio- 
nata '. Tutto ció deve fissarsi Ira il 1283 ed d 1300. E quesla supposizionc 
verrebbe invero ad essere confermata dall'autorilá di Ricobaldo da Ferrara\ 
autore síncrono, il quale afferma che merlo re Cario, il siio figliiiolo avessc 
permesso che sopra i lunudi di Corradino e di Federico d'Auslria venisse 
eretla la cbiesa, cli'era officiata dai frati del Carmine. Nei tempi successivi 
coloro che regislrarono le memorie domesliche dell'Ordine, confondendo 
Timo e í'allro personaggio, ne fecero un solo, e chiamando Margherita [a 
madre di Corradino, ad essa sola allribuirono non solo le largizioni riceva- 
te, ma anche la effigie marmórea che aUa benefallrice Angíoina era stata 
per graliludine e por ossequio inalzala, 

D'aUra parle un diploma dei 1304 dcllo stesso Cario II. ci fa ritencre, 
che l'anlica cbiesa in qucl lempo tullera esislcsse, e che non fosse stata 
ancora incorpórala aila nuova. Imperocché ivi leggesi la concessione da esso 
re fatla ai Pp. predicatori di S. Pietro Marlire di un terreno a Moricíno, che 
confinava ad oriente colle vie pubbliche, poste tra la cbiesa vecchia di 
S. María del Carmelo e le bolleghe degli Ajossa e degU Aprano '. 

' Margherita di Borgogna, Contessa di Toimerre, figlia di Ottone Conté di Ne- 
vers f 5 Sett. 1308 — (Camera, Annali ecc, t. II, p. 494). 

'^ Eicobaldus Ferrarieiisis, Ilistor. im^m:, ap. Muratori, E. I. S., t. IX. 
^ Karolus Secundus Dei gvatia Eex Jerusalem et Sicilio, Duca- 

tus Apiilie et Principatus Capue proYÍncie et Folcalquerii Gomos 
universis presens priuilegium inspecturis tam preseutibus quam 
futuris. Benemeritis Singnlis prouidere Principem obseqiüorum 
quodamodo gratitudo coiiipollit, tocius tameu circa Ecclesias il- 
lius munificGiicia largitatis exhuborat, ubi laudanda contempla- 
cio Diiiine pietatis occm-rit. Sane diligontius attendentes lauda- 
bilis vite merita et honeste conversationis opera, Religiosorum 
viroíum fratrum Ordinis Predicatorura, quibus, se tam Doo,quain 
hominibus, placidas exibent et beniuolos oratores. Keligiosis ui- 
ris Priori et Couuentui loci Sancti Petri Martiria, deNeapoli pre- 
di ct i ordinis nostra ordinacioue fundati,deuotis nostris iampri- 
dem Terram unam uacuam sitam in Mo ricino  subtua etprope A- 
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La niiova cliiesa, so dobbiamo creciere alia Cronistoria, fu inlitolata alia 
SS. Vergine Assuiila, la cui iramagiiie venne messa suU'aUaro dolía mag- 

pothecas , Landulfi AyossG, et Heurici de Aprauo,de Ciuitate 
Neapolis Militum, quam Curia nostra habebat ibidem lougitiidi- 
nis Cauíiarum LIV, et amplitudinis Cannarum IX, ad generalem 
mensuram seu Cannam certis finibus designatam in subsidiuní 
pcrfectionis operis, Conveutiis dicti loci ab oliin siib certa forma 
donaiiimus gratiose, prout in priuilegio nostro eis indulcto se- 
riosius Gontinetur. Nuper autem, ampliorem eis graciam facien- 
tes in augmentum perfectionis dicti operis, aliam Terram ua- 
ctiam, quam Curia nostra in eodem loco habebat, conjuctam di- 
cte Terre uacue pridem ut predicitur dictis Priori et Conventui 
per Eccellenciam Nostram graciose dónate , eiusdem longitudinis 
Cannarum LIV, et amplitudinis Cannarum IV, ad predictam ge- 
neralem niensuram sou Cannam, subscriptis finibus designatam, 
cum juribus et pertinenciis suis ómnibus imperpetuum predietis 
Priori et Conventui, damas, donamiis, tradimus, et concedimus 
de liberalitate mera corta nostra sciencia, et gracia speciali li- 
beram utique, ac exemptam ab omni seruicio, censu, seu redditu 
exinde Curia Nostra prestando, Inuestieutes Religiosum Virum, 
Fratrem Mercurium Priorem eiusdem loci pro parte et nomine 
Conventus predicti,per noatrum Anulum de codera Dantes , in- 
super et concedentes eiusdem Priori et Convontui plenam et libe- 
rara potestatera edificandi et edificari faciendi in eadem torra ua- 
cua, percipiente redditus et prouentus eiusdera Terre, Vendendi, 
alienandi, Terram earadom quibuscumque personis, modo predicto 
ex causa donacionis ipsius, liberara et similiter et exeniptam pro 
certa pecunie quantitato convertenda per eosdem Priorem et Con- 
ventum in opere supradicto, aut aliis eiusdem Conventus utilitati- 
bus pro eorum arbitrio uoluntatis. Emptores eciam qui a dictis 
priore et conventu emerint aut alio alienationis genere acceperint 
dictam Terram codera modo tenoant et possideant pro ut eam Curia 
Nostra tenere bactenus consueuit, et faciant exinde pro eorum ar- 
bitrio voluntatis. Non obstante quod Terra ipsa de Nostro et in No- 
stro Demanio fuerit, usque modo. Nec eciara obsistentibus quibus- 
curaque loge aut costitucione, seu Mandato contrariis factis per 
predecessores Nostros, aut Nos, vel per Nos in antea facieudis. Per- 
qué presens Nostra Concessio uel ueudicio; quam dicti Prior et Con- 
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giore cappella dolía mcdesima, mentre che l'antica effigio dclla Vergine 
della Bruna segiiilava ad ossere venerata ncl vecchio santuario, e propria- 
niente nella groUa soUoposla al medeáimo \ Forso alia vecchia chiesa, che 
dovea senza dubbio stare nell'area deU'attuale, accedevasi dalla parte po- 
stica, ossia dal lato oricntalc: donde forse Topinione volgarc raccoUa daí 
Celano, esscre stata da lale banda quella porta della cbiusa fino al secólo 
XV. opinione questa smentita dal P. Moscarella con parecchi ragionameiili, 
che trascriviamo in nota ^ 

ventus   exinde   duxerint faciendam, impediri possint quomdolibet 
uel infringí. Ratificantes ex nunc et ex ce-rta sciencia confirmantes 
uendicionem sen alienacionem , quam iideni Prior etConventus fece- 
rint  de Terra  predicta, nec dicta Terra per nos, heredes, aiit Suc- 
cessores Nostros sen Ciiriam Xostram ab emptoribiis seu eorum he- 
redibus  pretextu, qnod Terra ipsa fuerit Nostre Curie, seu de No- 
stro Demanio   uUatenus  requiratur,  uec  ecianí  revaletur. Juribus 
Curie Fostre in  aliis,ct  cuiuslibet   alterius  semper  salnis. Fines 
vero  dicte Terre sunt hii. a parte Orientis vie publice, site intorEc- 
clesiam   veterem Sánete Marie  de Carmelo et Ápothecas dicti Hen- 
rici Militis. aparte  Septemtrionis  ost  supra   dicta  Terra  uacua, 
quampridem donavimus dictis Priori et Gonventui. a parte Occiden- 
tis Terra uacua quam tenet Cunctus dePlatamono de Salemo Miles, 
ex Concessione Nostra. a parte ueroMeridiei litori Maris coniuncta 
est. In   cuius  rei   fidem  certitudinem  et cautelam presens Privile- 
gium exinde duplicatum fieri et pendenti Majestatis Nostre sigillo 
jussimus comrauniri. Actum Neapoli auno Domini Millesimo Trecen- 
tesimo   Quarto, die Octauo Mensis Junii, Secundo Tndictionis. Pre- 
sentibus. Viro  Nobili Bartbolomeo Siginulfo Comité Tolosi Magno 
Eegni Sicilie Camerario, et Sergio Siginulfo de Neapoli fratre eius- 
Campellano Nostro  ot Marescalle Nostre Magistro, ac Johanne Pi- 
pino  de Barulo Magne  Curie Nostro Magistro Eationali, Militibus 
dilectis  Consiliariis  familiaribus  et  fidelibus  nostris  et plurimis 
alus. Datum vero  Averse per  manus Bartholomei de Capna Militis 
Logothete   et  Protonotarii   Rogni  Sicilie,  Anno Domini  Millesimo 
Trecentesimo quarto, die séptimo décimo Septembris,   tertie Indi- 
ctionis. Keguorum  nostrorum Anno felici uigesimo feliciter. Amen. 
(Dalle pergamene dei Monast. sopjjr., vol. 27, dal 1302 al 1304; N. 2304). 

' CronisL, fol. 57 t.^ e fol. 51. 
^ Ecco come  ragiouasi dal Moscarella:  sebene  qui 11 Sig.' Canónico 



in Napoli 17 

Come poi e quando le dúo cliiese si fossero fase in una non possiamo 
determinare. Sembra pero che ció avvenissc nello stesso secólo XIV, come 
puó arguirsi daU'insiemc deU'edifizio e dagli scarsi residui di lince archia- 
cute ancora in alcune parti apparenti e che hanno tutto 11 caraltere dell' e- 
poca angloina c durazzcsca. Tal' ó la vólta a costoloni sulla tribuna attuale, 
trasformata dalle forme di stile barocco dei secoli XVII. e XVIII. TaPé puré 
la vóíta prcsso che simile nell'atrio della porta del marlello, che mettc al 
grande chiosíro. É ivi dlfatli una targhetla caricata, come da un anímale che 
é Ira d grifo c l'aquila, del resto poco apparenle, in centro al íioronc ncU'o- 
rigine dei costoloni e sulla medcsima íoggia dell'altra larghctta, che dovea 
esserc nell'alto in centro della vólta dolía tribuna, come appare dai segni, 
che no sonó ancor rimasti. Oltrc tali avanzi del prístino stile, nuU'altro vi ha 

Celano riferisca che le siidette C'asse (delle ossa di Corradino e Dii- 
ca d'Austria) furouo quivi traspórtate, quando la Chiesa mutó for- 
ma , poiché dice che doue hoggi é 1' Altare Maggiore u'era la 
Porta e dove oggi la Porta fu 1'Altare Maggiore, lo, pero non 
ritrouo altro fundamento su di questa sua opinione che il Sito 
del SS.'"'> Crocifisso , guando fe il Miracolo , che staua do- 
ue hoggi é il ntro Choro, onde figiiratosi quello per Architra- 
ve della Chiesa n'arguisce, che in quella parte staua 1'Altare 
maggiore, ma con buona sua pace ha errato, poiché poteua il 
SS. Crocifisso haver quel sito senza che in quella parte per neces- 
sitíl vi fusse costituito TAltare Maggiore; oltre che soggiunge che 
tal mntazione di Capopiede si fusse fatta in tempo delli Aragone- 
si, quando questi nell'ampliazione delle nuoae Mura la prima pie- 
tra che posoro fü dietro la Tribuna.,. onde per ogni uerso si rico- 
nosce che la chiesa non hamutatomai sitoin tutte le suefabriche, 
rifabriche, et ampliazioni , e che il luogo doue sta sepolto II Ee 
Corradino et il Duca d'Austria é quello istesso che le fu assegnato 
doppo la prima ampliazione della Chiesa a tempo di re Cario I  
nel quale resa magnifica la chiesa per l'ampiezza che se gli diede 
dalla parte di dietro con la nnoua fabrica sul vacuo di Morícino 
venne per conseguenza l'Altare Maggiore e con esso i corpi del 
Re Corradino e del Duca d'Austria a mutar luogo pin indentro di 
quello che staua prima e sino al fondo della nuoua Tribuna fat- 
ta   con   che  si concliide che la Tribuna et il Capo  Altare era 
in quella  parte   dove sta al presente... (CVom'sí., f. 16, e 16 t."). 
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chG possa (larci una idea della chiesa di guel tempo. Pero siccomc lo stile 
archiacuto, dovunque csso si svolse, ebbesi piü o menole stesse identiclio 
modalilá struttorio decorallve e comiini agli edifizi, si religiosi che civili; cosi 
ci é lecilo supporre, che egualmente girati a sesto acuto dovevano essere 
gli archivülti d'ingresso alie cappelle e da parí archi genérate le loro vólte. 

Determínalo in tal modo il prim'ordine interno all'nnica navata, e nel 
quale, come direrao appresso, aprivansi dleci cappelle per ciascun lato, ol- 
tre dno su' canti dolía maggiore porta, nonché queíle della creciera, e la 
maggiore camiella dolía Tribuna, ci é facile immaginaro, sempre desumen- 
dolo da qiialche accenno, che riíroviamo nella Cronistoria, come al di sopra 
del cornicione di  delto prim'ordine (o. c, i.  120), girasse  una lunga 
balconata, o ringhiera di ferro intrecciata di lavori in otione, come vedem- 
mo in altre cliieso giá descriUe, dclio stesso tempo, ed ivi a bella posta 
drizzata per tendervi gli apparamenti di arazzi, soliti a sospendersi nelle 
circoslanze di solennitá roligiose. Le restanli due pareti longitudiiiali della 
navata, al disopra della ringhiera dovevano essere traforate da finestroni 
pari in nnmero alie sottoposte cappelle, e rispondenti ncl mezzo di ciascu- 
nadi esse. Questi finestroni, non oslante il rimutamento genérale delle vec- 
chie hnee archiacute, falto dai maestri del risorgimento, pare che fosscro 
rimasti co'loro vani di luco ognora stretü ed angusU, íino a tulto il bel mezzo 
del XVIll. secólo, perche in nn passaggio della citata Cronistoria (i 150), 
é detto, che solo in tal tempo le finestre fiirono allargate. 

II tetto con l'armadm-a apparente, o a scheletro , in cui giusla i modi 
del tempo, Intt' i singoh pezzi erano piíi o meno decorad, come lo fanuo 
sospettare alcuni docmnenli, che pubblichiamo in appresso, dovette funzio- 
nare da coverto per un corlo tempo, linché non si ebbe ricorso alia costru- 
zionc di una intemplalura, forse ancora essa decorata. 

Se gli spazii dclio mura, lanío su gli archivolli delle cappelle, che tra i 
finestroni del second'ordine fossero coverti di aífreschi, o invecé'la superfi- 
cie delle loro pielre ítpparisso rmda, non sapplamo; o cosi puro del suo mu- 
ro d'ingresso, so ebbe una o piú porte. A quanto paro non eravi atrio, o 
vostibolo, essendo l'altuale opera dei secoli posteriori, con soi>ra osso 
quella specio di tribuna, o loggia, che ora co'grandi suoi vani muniti di 
gelosie, vedesi in alto sullo presenii tro porte d'ingresso delta chiesa. 
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Dolle modalila artisticbe di questo muro d'ingrcsso, sia inlernamenle 
che di fuori, non sappiamo nulla. lu qiianío poi airiiisieme del pcrimelro 
intorno deila maggiorc cappella, l'alluale sua disposizione ci fa soápetlare, 
che giá fosse slala messa a un doppio ordine di archi conccntrici, con gal- 
icria anulare, come in tuUe le tribune delle chiesc di quel tempo. 

Una lavóla, rappresentante ia SS. Vergiiic Assunta, ora ivi sal mag- 
giore altare sin dalla fine del XIII. secólo \ c vi restó. Dalla Cronistoria, e 
piú áaWAcjg. ms. del de Lellis sappiamo, che una lale imagine fosse di as- 
sai grande o squisíla faltura \ 

Slando all'usiialo disposizione delle antiche basilichc il vacuo dell'áb- 
sida della nnova cliiesa doveva esscre attravcrsalo da un arcbilravo con su 
l'imagine di Gesñ Crislo Crociflsso (Sarnclli, A?itic. basilic, p. 115). Pero giu- 
sla il P. Moscarella, che scriveva la prima parte della Cronistoria verso la 

' . .. non uj é dnbbio alcuno, che su ]' altare míiggiore si 
neneró fino al 1270 (questa tayola dell'Assunta); nelqnaleanuo amplia- 
tasi la chiesa col denaro dell" Impeíatrice Margarita (?) ecol dono 
fatto da Ke Garlo I, quando ad istanza di questo devoto della Ver- 
giue assuuta in cielo, couuenne pouer uell'Altare Maggiore II 
Quadro deír Assunta, che in detto Auno 1270 addiuenne come ti- 
tulare della Chiesa, e porche laVergine delJa Bruna hauesse luogo 
decente, fu Ella collocata sin dall' hora nel soccorpo che diceva°si 
all'hora della grotta ; luogo che ui era nella nía Chiesa antica- 
meute, doue continuo II Popólo di Napoli le sne deuotioni e trihuti, 
notandosi nei libri del 1450 fino al 1500, che erano in cancelle- 
na, dmotata questa Cappella di grandissima deuotione per 1'af- 
fluenza delle messe et altri donatiui de fedeli; nel qual luogo fu 
uenerata sin sotto Panno 1500,in cui douendosi modernar la Chie- 
sa e toglier II Soccorpo, come fu tolto, fu essa SS. Imagine per 
l'Interim con una particular Conetta portatile collocata nella piü 
ben adornata Cappella, che ui era in nostra Chiesa all' hora della 
fu Casa Ingrignetti, doue la ritrouó II Principio dell' anuo 1 500. 
{Cronist., f. 57, t.°). 

., ' ^ coUocaudo nell'Altar Maggiore di essa chiesa una con a 

piü grande e di squisitapitturaesprimente la gloriosa Assunta della 
Madonna SS. in cielo, e ponendo l'antica imagine di S. Maria della 
Bruna in una cappella di essa chiesa ch. fu poi doilu fa,m¡gliiL Cli- 
gnetta —f/Jí/. ííi.?. del de Lellis, i 1I[, p. 163). 
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fine del XVII. secólo ' il famoso Crociüsso iiet primi tompi non sarebbe slato 
ivi, sibbene sulla porla maggiore delia chiesa, dove (dice egli) 
sla oggi il choro; e d' altra parle, secondo lo Spondano, avrebbe dovuio 
starc, non sopra il coro, né sopra la porta maggiore, ma in mezzo della cliie- 
sa '. Ma non pare, che quesla ubicazione possa coordinarsi eolio disposizioni 
generali lilurgicbe del tcmpo, c collc particolantá del fatlo, che piíi ap- 
presso narrcremo, circa gU effetti del projeltilc scagliato nella direzioiie di 
lal sacra imagine nella prima melá del XV. secólo. 

E difalli per ragioni di analogía a tatte le altre cbiese del lempo in Na- 
polí, giusta quanto ce ne dice il Sarnelli', e come risulta dagU Alti della 
S. Visita di Annibale di Capua del 1580, per 1'ordinario in esse vcdevasi il 
Crocifisso allogalo sopra una Irave a traverso il maggiore arco della tribu- 
na. Se non che si puó agevolmente supporre, che il Moscarella leggendo in 
qualche anlica memoria, troYarsi il Crocifisso sulla porla del coro, abbia 
scambiato il coro antico con qucUo del tcmpi suoi (1688-1699); donde l'e- 
quivoco della porla d' iogresso alia chiesa con la porla d' ingrosso al coro. 
Né ci deve far peso l'asserzione dello Spondano, perché la sua espressione 
medio íempli puó altresi accennare alia ubicazione sopra esposta. 

Come per alíro ií coro davanli all' altare, e come tali amboni si aggiu- 
stassero precisamente nella nostra chiesa, se mal ci furono, non ci faccia- 
mo arditi di affermare, non avendo alcun documento parlicolare interno alie 
modalitá di tali coslruzioiii, che forsc crano simili alie tante aUre di tal tem- 
po in Napoli, e di cui noi toccammo ncl descrivere gli aspelli iaterni coevi a 
quesla chiesa di S. Lorenzo Maggiore c di S. Pietro a Majella (V. vol. 11. di 
quest'opera, pp. 73 e 261). 

Circa poi ai modi cd ai particolari di tale disposizione, noliamo che 

' O. c.,f. 27. 
- Cum Petrus (ita successum describit Henricus Spondanus), 

contra Turrim JJcclosiae Carmelitarum, quae a militibiis custodio- 
batur, tormentum omnium máximum explodi jussisset, pila im- 
mensi ponderis, muro perforato, casu ad Imaginem ligneam, quae 
in iransversali trabe medio Temiüi pemMat, reote pervenerit, ejustxue 
caput coramiuuisset, nisi ex incenti prodigio illud inclinasset, ne 
percuteretur, corona tamen spinea sublata, et capillis verticis 
resecatis. —Ap. VeatimiglÍa,-5"/sí. crort. eíc, p. 13G. 

^ ttc.,p. 77. 
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sino alia melü del XV. secólo sUlovellcro manteiicre ncllü fogge archiacute, 
se giá esislcnli; c che solo in appresso poterono man mano venire as- 
snm^'ondo le formo düUa giovine arle del risorgimento, imporlateci dagli 
arlistilombardicloscani, vcnuti al soklo dell'Aragonesc signoria; di che 
son prova i documcnti da noi raccoUi c pubhlicati. 

Sia comunque, internamente al recinto, davanti o dai lati dell'altar 
maggiore iiella tribuna, dovevasi accederé alia sotterranea cappella, o grot- 
la, occnpante, non sappiamo se una parte o tutta l'area sottoposta.In quanto 
al'modo, onde la chiesa vecchia e la grotta sottoposta si coordinassero con 
la nuova dopo la riunione di ambediic, pare che cssa, oltre ad una porta 
esterna, che, come abbiam delto, vcrisimilmente aprivasi ad oriente, ne 
avessc puré, come é naturalc, un' alíra cbe vi menava dal lato interno delta 
chicsa, e secondo un documento cbe riporteremo in appresso, era detla la 
porta piccola della grotta (porta parua griete ecclesie subtus 

tribunam). 
Col venire innanzi del XV. secólo la cbicsa dové man mano subiré no- 

velle modiQche in quanto alia sua genérale decorazione , e piíi particolar- 
menle nelle sue cappclle di cui troviamo parecchie, o concedute per la pri- 
ma volta, o ridate a novelli titolari, sia per Testinzione delle famiglie degli 
antichi patroni, sia per esser questi dccaduti dai loro dritti. 

Fra queste dovea osservene una, la quale, se vogliamo stare alia lesti- 
monianza del Conté di Qualrcbarbes, aatorc del bellavoro Oemres 
completes da ñoi Hené', fu falta costrnire dal prodo Renato d'Angió , 
cbiamalo dopo la morte dello eroico e cavallercsco suo fratello Luigi Ilí. 
d'Angió (1434), in virtú del testamento di Giovanna II. (^ i433)> ^1 t^"*^"*' 
di Napoli. Stando al detlo storico, vedevasi nella cappella in parola il qua- 
dro del Uoveto ardente {le buisson ardent), che ora si vede nella calte- 
drale di Aix in Provenza. Un tal qaadro, che vuolsi dipinto dalla mano di 
qnel re, cosi valeroso, e cbe fu ad un lempo, pittore, poeta, musicista, Qlo- 
logo, legislatore, e sopra tullo, specchio di lealtá e bontá, é cbiuso da un 
ornamento clorato c intagliato, belüssimo peí dossello che lo copre, e per 
le piUure, rappresentanti i dodici re di Giuda, sollo altreltanti baldacchini, 
i qaali girano allomo alia mostra, superiormente ad arco depresso ed alie 
suc facce dirilte. 

* T. I, Angers 1845, p. CXLVIII e seg. 
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Secón LIO il Q na rcbarbes , per tradizione non mai siTienliia, si ere- 

* E pregio dcir opera riportare qui in nota la bellissima descrizione del di- 
pinto di cui parliamo; 

TABLEAUX'DU KOI IíEXé — TABLEAU DU BUISSON AEDENT A AIX. —Cet ad- 
mirable tablean qni a douze pieds de. liauteur snr six de largo, 
est divisé en trois partios de forme tryptiquo, et se ferme par 
denx volets qni ont assnré sa parfaite couservation. 

La peinture du milieu représente le Buisson ardent: par un 
de ees anacbronismes si communs a cette époque, le royal arti- 
sto n'a pas figuré Dieu méme au milieu du Buisson, mais la 
Vierge Mario tenaut son fils sur ses genoux. La figure de la 
mere est pleine d'une suavité rapliaelique : quelques incorre- 
ctions depárente la graco de l'enfaut; il tieut dans sa main gau- 
che, non pas un miroir, comme 1' a cru Millin, mais un médaillon 
qui représent son image et calle de sa mere. La Vierge et 1' en- 
fant sont gracieusement poses au milieu des fleurs et des feuil- 
les du Buisson; les flararaes sont peu apparentes. 

Sons le Buisson ardent, on voit á gauche Moíse qui, selon 
l'ordre de Dieu détache sa chaussure d'une main et se couvre 
les yeux avec 1' antro, afin qu'ils puissent supporter la lumiére 
celeste. Sons son bras gauche, on apercoit une pannetiére et un 
petit baril. Devant lui est un ange, portant un sceptre d'or á la 
main et parlant a Moíse au nom de Dieu. Cette entromise d'un 
ange, d'ailleurs conforme á l'opinion do quelques commenta- 
teurs de récriture,ótait ici nécessaire puisque lepointreavait 
mis la Vierge a la place de Dieu dans le Buisson ardent. Le fron- 

de Tange est ceint d'un diadéme orné <le piorreries; sa chape , 
richement bordee de perlos, a pour agraffe un riche camée qui 
représente Ádam et Kve prés de l'arbro de vie, antour duquel 
est uñ serpent á tote humaino. 

Le fonds du tableau est un site éclairé par le soleil couchant 
qui se cache derriére des montagnes. La campagne estriante, 
variée et agróablement coupée par les sinuosités d'un fleuve, 
Dans le lointain, on apergoit une ville décorée de plusieurs mo- 
numents, parmi lesquels parait figurer le cháteau de Tarascón. 
Sur le premier plan paissent des moutons gardés par un chien 
conché auprés de Moise. La terrasse est parsemée de fleurs, 
d' herbes et d'insectos rendus avec une charmante vérité de dé- 
tails. 
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de , che questo quadro fosse giá slato uella noslra chiesa del Carmiae; noi 

Ce tablean clu milieu est «orné , dit de Haitze, d'uncadre 
« d'or plat, rehaussé de couleurs, oíi doiize rois de Juda sont dó- 
« peints avec des ornements a T aiitique , si délicats et si bieu 
« travaillés, qu'il ne peut se voir rien de mieux». Au-dessus du 
cintre, dans les anglos, sout dcux figures dout runo représente 
ge armé d'une lance et animant par le son de la trompe plusienrs 
lévriers; l'autre, une femmo assise pres d'nne licorue qu'elle 
sauve de la poursnite des cliasseurs: c'est sans douto une alló- 
gorie de la pitió. Lo couronnemont du tablean est composé d'n- 
ne galorie en ornements gothiques tres élégants; il avance d'nn 
pied sur un cintre oii sont representes les choenrs des anges , 
adorant Dieu le pére qui tient le globe surmonté d'nue croix. 

Entre la frise et la bordure, on lit ees mots  tires  du livre de 
la SageSSe!  QUI-31E • INVENIET- INVENIET- VITAM-ET -nAUKIET- SA- 

LUTEM "A "DOMINO • Sapien. 
Les deux volets qui so ferment sur ce tablean, no sont pas 

moins intéressants. Celui do droite représente le roi Kené déjá 
avancé on ágoisa figure quoiqu'amaigrie, respire le calme et 
la bonté; ses yeux sont vifs et spirituels. Sa longne robe ot son 
camail sont de velonrs violet bordé d' hermine; il porte un bon- 
net ou barette de velonrs noir, a bord releves. Lo bon roi est a 
genonx devant sont prio-dieu reconvort d' un tapis fleurdelisé 
sur lequol est brodé 1' ecussou de ses armes, écartelé de Sicile, 
d'Aragón, de Jérnsaleme, de Lorraine, ct de Bar. Sur le prie- 
dieu est sa couronne posee sur un coussin, avec son livre d' hon- 
res que ferment des agraffes d'argent. A ses pieds, on voit un 

joli barbet, qui fut sans douto au nombre de ses amis, «et peut 

« etre le plns fidéle», dit M. Bodin. 
Derriére le Eoi, sont trois saiuts protectcurs de l'Anjon et 

de la Provenco: saint Maurice, richemeut armé de tontos piéces 
et un étendard fleurdelisé á la main; saint Antoine, appuyé sur 
une sorto de crosse grecque : sa figure venerable se refléte dans 
l'armure du glorienx patrón de 1'Ordre dn Croissant; sainte 
Madeleine tient le vase renipli de parfums qu'elle répendit sur 
les pieds du Sauveur: on admire la suave expression de ses 
traits. Tons oes porsonnages sont places sous un dais et une 
tonture en soie verte. 
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pero non possiamo fare a meno di notare, come le duc rappresenlazioni, 

Sur rintérieur clu Yolot á gaucliü , il y a aussi quatre figu- 
res. Jeaniie de Laval est á genoux comme Eené , les mains join- 
tes, devant un prio-diou. Sa figure, malgré sa blanchour ct ses 
yoiix bleux, n'offre pas cette séduisante beauté qui captiva le 
coeur du roí de Sicile. Ses clieveux, arrangés en tresse, sünt re- 
leves sous la couronne ornee de pierreries; sa longue robo ou 
cotte hardie a manches est en velours pourpre; un surcot de four- 
rure blanclie semée d'bermine, dessine gracieusemenj^ sa tail- 
le, et de son collier pend un cordón ótincelant de rubis et de 
pierres précieusos. Son livre d'boures, ouvert sur un coussin est 
remarquable par les fernioirs sur lesquels ses armes et celle- 
de Eené sont peintes ave une délicatosse infinie. Lo tapis de ve- 
lours   qui   couvre  le prie-dieu ,  porte aussi les armes de Breta- 
gne et de Laval. 

Derriérela reine sont trois personnages debout : saint Jean 
l'Évangéliste ténant a la main un cálice qui renferme un serpent 
ailé; sainte Catberine avec la palme et Tépée, symboles de son mar- 
tyre; saint Nicolás vétu d'un surplis, de deux dalmatiques et d'une 
chape de damas blanc; d'une main, il donne la bénédiction, de l'au- 
tre il porte une crosse gotbique: a ses pieds on voit son attribut or- 
dinairc, trois enfants daus un baquet. 

L'extérieur des volets est également decoré de peiuturos: ce son 
des figures en camaieu représentées, debout dans des niclies, sous 
des baldaquins gotbiques. Du coto de Kené est Tange Gabriel, un 
ramcau d' olivier á la main: il parait s'adresser a la Vierge qui est 
sur r autre volet, du cóté de la reine. 

Au bas du tablean principal sont écrits ees mots : KUBUM-QUEM- 

YIDEKAT 'MOYSES- INCOMBUSTUM ' CONSEEVAT AM'AGNOVIJIUS'TUAJrLAUD A- 

BILEíI-VIKGINITATEM-SAXCTA'DEí'GENJTRIX. «Dans cebuisson, queMoi- 
« se avait vu brúler sans se consumer, nous reconnaisons ta virgi- 
« nité miraculeusoment conservée, 6 sainte mere d e Diou ». Admi- 
rable rapprochement qui a inspiré au bon Eoi son plus bel ouvrage. 
Tel est ce tableau dont une tradition tros ancienne et qui n'a ja- 
máis été démentie, fait honneur au pinceau du Roi Rene. II était 
originairement placó dans l'église des Carmes, ou le Koi de Si- 
cile avait fait construiré une cbapelle; il decore aujourd'liui la ca- 
tliédrale d'Aix et ses volets ne s'ouvrcnt que les jours de grande 
fcte {o. c, tom. I, p. CXLVIII et suiv.). 
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che soQO flipinto sulie faccu interne dcgli sportolli, ci facessero dubilare 
dclUi vericlicUa di laíe tradizione, o almeno pensare che tale trittico, co- 
me ce lo descrive il Quatrebarbes, non possa csácre stalo con siiiiUe or- 
namento cjul in Napoli, se pnre ci fu mai. 

Di íatti la figura del Re Renato, ncllo sportello dcstro, ó quelia di un no- 
mo di giá inoltrato negli anni, e quasi vecchio, mentre sappiamo che quaii- 
do egli veniie in Napoli nel 1438 non aveva che 30 anni, esseiido nulo nel 
1408. Pero il quadro, se fatlo prima di tal sua vénula, o quando egli giá 
era (1438-1442) in Napoli, dove sappiamo che ebbe poco tempo di culti- 
vare Parte prediletU della piltura, dovrobbe rappresentarlo nclla ota piú 
bella, tra la giovinezza, cioc, e la virililá. 

Ma vi ha di piü. La figura della regina, che vedesi nello sportello sini- 
stro, é quelia dolía seconda sua moglie, Giovanna de Laval da lui sposata 
il 10 Setiembre 1455, ossia 13 anni dopo che avea lasciato Napoli; men- 
Ire al tempo, che quivi dimoró vivova ancora la virtuosa ed eroica Isabolla di 
Lorena(-r 1452) sua prima moglie: le quali dale dimostrano la impossibililá 
doír esistenza di un tai quadro fra noi, o almeno di talo su o ornamento, 
prima del 1442. Arrogo, che della delta opera non troviamo alcuna traccia 
negli aulori napolelani, i quali nel descrivere la parteuza da Napoli della 
Regina Isabella, avrebbero pótalo ben dirci, che seco portó un tale dipiu- 
to, giá regálalo ad una chiesa. Del resto a quanto appare dal disegno, che 
ce ne dá il Quatrebarbes, la scullura dcll'ornamento hatutt'i caratleri 
delle opere della meta del XV. secólo, e lo slile archiacuto dclle ornature, 
simili a quellc, che incorniciano la tavola da noi altrove Uluslrata ', che ve- 
desi sulf aliare maggiore della chiesa della Compagnia della disciplina díjlla 
S. Croco, si apparliene airultimo periodo di esso, cioe alia maniera che di- 
cono liorita, e nella qtiale l'arco a grappa ha un grande predominio. 

Passando ora a discorrere in particolare di alcuni lavori occorsi nella 
chiesa in tal lempo, il primo fatlo, che ci si presenta in questo socolo, si é 
1'avvenimonto delCrocifisso, di cui corre un'assai pia leggenda, della quale 
occorre diré, perchó hi ispéele si collega alia particolare disposizione della 
piü nobile parte della chiesa di tal tempo. Ció fu adunque poco dopo la 

' Arch. stor. per leprov. iVfí¿>., Anu. IX, p. 98. 
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prima terza parte del XV. secólo, e se ue parla diffasamente dai cronisti 
contemporanei. 

Ora narrasi che nel gioveLli 17 Ottobre 1439, trovandosi Napoli stret- 
ta d'assedio por gli Aragonés!, causa la coníesa Ira Alfonso d'Aragona e 
Kenalo d'Angtó, chiamatirmí dopo l'aUro dalla regina Giovamia II. a suoi 
successori, rinfante D. Pietro d'Aragona, fratello di re Alfonso, sia per viste 
strategiche, sia per dar maggior noja agli assediati, avesse nel Uiogo della 
Mandra veccliia, ove é ora il borgo Loreto, pianlata una bombarda, delta 
la Messinese, dirizzandola verso la tribuna della chicsa '. 

' II fatto é narrato nella cronaca di Notar Giacomo, che puo dirsi contem- 
poráneo nel seguente modo: a lo ultimo de sectembro 1438, secunde 
indictionis per Re Alfonso primo se castremetava in napoli et al- 
ie padule de napoli havea facto poneré le bonbarde per diricto 
lo monasterio del carmino-tra le quali una messanese per nomo chia- 
mata stava • dove se dice la mandra veccbia appresso sancto angelo 
déla arena 'do ve havea facto dapno- dove uno iovedi ad hora de ter- 
za ali XVII de octubre 1438 venne lo infante nomiueDon Petro fra- 
tello de dicto re-et fece sparare dicta bombarda nominata la mes- 
sanese per diricto la tribuna et roppe lo muro déla térra et la tri- 
buna déla ecclesia et iectao lo lampere per térra et lo paviglione 
del crucifixo la corona H capilli la spina • et lo crucifixo cálao la te- 
sta et la predicta ando sopra la porta déla ecclesia et remase sopra 
certe tavole dentro la ecclesia— ( Crónica di NapoH di Notar Giacomo 
pubblicafca per P. Garzillo, Nap. 1845, p. 82). 

Lo stesso avvenimeato é cosi narrato io un códice ms. presso la Biblioteca mu- 
nicipale: Lo Giovedi la vigilia di S.<« luca ali i 7 di ottobro ij iud. 
1438 ben matine lo infante di cas ti gli a frate di üé di rabona ven- 
ne, e amminazó voler impiccare lo mastro facea traeré la bombar- 
da, che non voleano traeré alia chiesa de ÜM Maria del Carmino • 
fecence trahere uno colpo di bombarda grossa, passo le mura del 
eccl.'' et diede ad piedo ad un Crocifisso et la petra cascó dentro 
uno piler della chiesa • fatto ponner in punto presto fece trahere 
l'altra volta qlli stavano alio cammino teueano imposta una bom- 
barda piccola et tenendola cosi venne uno mireretto{?) et vede tutti 
quelli cavalli stavano ad S.*'^ Angelo con lo infante efc disse, quan- 
to potite meglio menare che mo quanno ce stauno tutti quelli ca- 
valli   incontinenti posto fuoco,  sferra questa bombarda • lo infan- 
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Dalla qiiale bombarda essendo stalo scagliato un grosso projetlile, que- 
slo dopo aver íoi'ato il muro del baslione e fracassato quello della tribuna 
allorché era per forire il capo del Crociíisso, non fcce che sfioraiio; e dice 

te sentencio   lo   remore della bombarda se pavti • se nou se partiva 
non le facea uienti, la bombarda dé primo la térra et salta et dá iu 
testa ad   l'iufante  et ammazoUo cbe súbito le uscio lo spirito, et 
gittolli nna coppuletta ad ago di grana dalla testa in térra,et giva 
ad cavallo si morio-certificato ciascuno che era morto tutto lo cam- 
po fu iu grandissimo bisbiglio, cbe pareva andasse tutto sopra sot- 
ta piangeudo • Ee di rabona steva ad vedere la messa et folie ditto 
et sino  non vide la messa non si volse partiré; poi venne et vidde 
lo infante steso morto, lacrimó et disse beuedicendoli et fando la 
croce: Dio te perdoni, mió bou germano, Dio sialodato,io aspettava 
yedere di te bene et mo te veggio morto de colpo de bombarda, cbe 
mai   piü mió frati no saró contento et sempre vivero doloroso • di- 
ceudo lo principe de taranto, lo Coute de uoia e tutti altri et om- 
ne altra manera di gente corrumpero ad piangere parimenti della 
dolorosa  et miserabil morte  di si valenti et reale signore'lo Re 
di rabona stando per nu pezo comando fosse fatto un tauto et po- 
sto dentro quello corpo et pórtate alio castello deirovo et voltossi 
confortando tutti li signori et omne gente; ciaschuno dovesse fare 
adtendere  et seguir   l'impresa de Napoli,  et far  secoudo  loro  o 
stato   ordinato   et  omne   uno  sia uu  león, giá non é morto piü che 
uno homo, cosa che no se po piü doleré- p re gamo Dio li soi pe coa ti 
li perdoni. che lui bave fattala via niii do ves simo a fare, e cosi in 
quello punto  tutti  fecero come Ke   de rabona l'havia cobortato, 
uno calabrisi bebe pigliata quella coppuletta rossa, cbe cadio de 
capo deír infante, e prestamenti sende venne in Napoli et significó la 
morte dolió   infante,  come  era  stato • po   nde  vennero doi altri et 
tutti che voleano lo vivaragio, niuno hebbe nient¡,la reina lisabetta 
videndo tale novella incomíncio ad lacrimar et pianger-fece lo ditto• 
della morte di vostro inimico piangete, cbe vendi dovete rallegrar di 
tanta grazia cbe ve ha fatta Dio' lei rispóse: di questa morte cbe ha 
fatta si valente reale et si era inimico, tempo potea venir, che foria 
stato amico et párente" et súbito volse mandar ad offrire ad Ee de ra- 
bona, li havesti stato in piacer volendo sepellir in qualche eccl.'' de 
Napoli l'havessi piaciuto  atterrar lo corpo  dello infante soi frate, 
e se ancbora bavessi voluta cera, o altre cose appartenente alio fa- 
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la pia leggenda, che la figura del Cristo, il qiiale col viso rivoUo al cielo, era 
come iii alto di parlare coa l'Eterao Padre, avesse di repente cliinato ií ca- 
po al pari di persona viva; in guisa che la palla, dopo aver portato vía la 

corooa di spine c la capollatiira, d'improvviso arrestava il siio corso, ca- 
dendo su di un intavolato della chiesa, il qiiale era forsc quella tale galle- 
ría pensile in legno, che correva sul fronte del setto marmóreo o tra- 
mozzo sulla porta sacra della stessa, mcssa Ira i due amhoni. E noi ci 
facciamo a notare ció, pareudoci cosí dovorsi intendere quei passaggio della 
Cronistoria, quando dice: c la prcdicta palla ando sopra la porta 

dell'ecclesia et remase sopra corte tavolc dentro laecclesia. 

nere de tanto huomo che le facía dar tutto dentro N"ap." • folii coiisi- 
gliato de uno, che Ite de rahona che lo piglierá per contraria parto 
con diré che le mándate a dir questo per allegreza, et per questo 
lo Re stette aCampo a Napoli tro utas e i giorni et po si levó etgio 
ad Capua. . .: Da una copia ms. del Giomale di Giuliano Passero con interpohi- 
zione di Antonio Mercadante, giA. di D. "Vincenzo Cuomo, ora nella Biblioteca Mu- 
nicipale, f. 109—V. Capasso: Le fonii della stor. delleprov. nap. dal 568 al 1500. 
Arck. stor. An. i (1876), p. 6. 

Ecco poi come si descrive nella Cronistoria ana tale fazioue...per la nu ova 
Campagna procuratisi ogu'Viio soccorsi , furono le forze che poi so- 
pravveunero ad Alfonso cosí di Sicilia corae di Catalogna nell' anno 
•439 talmente poderose di Soldati e diiSíavi,che risolse íj'assedio di 
Napoli, per doue s' iucammino e ui giiinse il di 27 Settembre assieme 
con r Infante D. Pietro suo Fratello, il quale si accampó in riua del 
8ebeto nel luogo, oue hoggi é il Ponte della Maddalena con parte 
deír Escrcito, et Alfonso col resto piü síi uerso Santa Maria della Gra- 
zia detta,de]le Paludi. Nel qnal tempe quel liiogo, che hoggi com- 
prende la Casa Santa della SS. Nnnziata, San Crispino, San Pietro 
ad Ara, S. Maria Egizziaca, S. Maria della Scala e l'Orto del Ooute 
eran o fuori della Cittá. A uista dell' assedio cosi improuiso gli An- 
gioini in Napoli ristreUi assieme snbito fortificarono le Mura del- 
la Cittá ponendo buonissime gnardie e l'Arteglieria nei Luoghi piü 
necessarii et offensivi; e benché si disanimassero per 1'Assenza di 
líenato, pare si adoprorono che qnattro Naui grosse de'(ienouesi, 
che si ritrovavano in porto si disarmassero et entrasse la gente den- 
tro la Cittá á difenderla come fecero. Intanto Alfonso prepárate le 
scate, fortificati i suoi alloggiamenti; et ogni altra cosa per com- 
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Presentemente nell'impianlito delia cliicsa, vedcsi un disco marmóreo 

di o'", 30 di diámetro, posto pressoclié suU'asse longitudinalc delia chiesa 

a poclii melri dalla soglia üella porta maggiore, e si mostra come ií silo 
dove venne a cadere dall' alio il projeltile, clie pur si conserva nell'ambu- 
latorio che mena alia porta di completa. 11 qualc punió, se é vero che fosse 
quello, che corrisponde al sito dove cadde il projetUIe, porterebbe ciic il 
fronte del tramczzo dovesse protrarsi molto avanti nella chiesa, si da re- 
star pochissimo spazio libero ai fedeli, che facevansi ad entrarvi per la 
magiíior porta: il che non parci, ben sapendo che detto fronte raai oltre- 
passasse l'arco maggiore (Garrucci, Arte cristiana, \ol 1, p. 22 e seg.). 

Un tato avvenimenlo succeduto alia prcsenza di molli gentiluomini del 

batiere fe seender daU'Armata di Mare mille hiiomiiii sotto ti ca- 
stello   Nuovo,  e  li   coUoeo   fra   il  Monte   di Sant'Eramo e le Mura 
delia Cittii, acció occupassero la Cliiesa lioggi di S. Luigi di Palazzo, 
e la Croce  puré di Palazzo iui vicina per piü sicurtá. La   niaggior 
parte dei Genovesi, come piü atti aU'Armi e d' esperienza e di valore 
furono Gollocati nel nostro R. Convento del Carmine, che  airhora 
era fiiori delia Cittá,i] che peruenuto aU'orecchio del!' Infante Don 
Pietro,   che haveva il stio Alloggiamento uicino,come si é detto, al 
quale anco era stato riferito, che nel nostro Campanile erano pre- 
párate Bombarde per offenderlo, stizzato perche non haueua fatto 
cosa a i cuna nello spazio di mol ti giorni d' assedio, come per ¡'odio 
moríale  che hkveva  coi   Genovesi,  che presero   prigionieri nella 

. Battaglia delTassedio di Gaeta, al re Alfonso suo Fratello et altri 
suoi Parenti ,   fuggendo   miracolosamente detto Infante D. Pietro, 
Volle maggiormente stringere l'assedio et accostarsi, onde postosi 
a tíant' Angelo dell' Arena, vicino II nostro Couuento, comandó che 
cóntro del medesimo si drizzasse 1'Arteglieria; il qaale ordine ha- 
ueudolo Dato   la matiua delli   17  Otobre  del   sud." anno   1439, ne 
segui poche hore doppo 1'Insigne Miracolo del nostro SS. Crocifis- 
so  tanto   celebre   a   tutto 1' Vniverso, la cui   copia ricauata  dalla 
sua Aüotentica che si conserua in questa nostra cancellaria porro 
qui   de verbo  ad verbam per intelligenza dei Posteri e per notizia 
di un prodigio cosi singolare ( Cron., f. 25—Cf. Breve discorso del 
MiracoJoso successo del SS. Crocifisso di S.Maria del Carmine estratto dalsm 
origínale - V. Documenti in seguito). 
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Seggio di Porlanova, che erano a custodia delía cliiesa, ira i quali come ab- 
biamo dalla Cronaca di Notar Giacomo(o. c, p- §3), crano messer Loiso 
Coppola, messer Filippo do Anna,messer Roberto Gallóla, messer Simonet- 
to Scamiasorice e messer Yitillo Sassonc col priore messer Joamie Cíngaro 
ed allri, fece prendere a qucsti la dcliberazione di togliere d'ivi 11 Crociíisso 
ad evitare ulleriori danni, se fosse perdurato V asscdio. Pero giasta la Iradi- 
zione e seguendo qaanto nc dice la Cronistoria (f. 25 t.'*),ogui tentativo falto 
da maestro Errico Spiuclli, e da'suoi dodici manovali per amuoverc il Croci- 
íisso non riusci. II qual fallo, cui vennc collcgandosi la morie di esso Infante 
d'Aragona, cagionata da un projettile scagliato da ua'altra bombarda, delta 
la pazza, postata sul campanile del convento dai suddetti gentdaomim , 
congiunto alie visite dei Sovrani ed al grande accorrcrvi di popólo, é da re- 
pnla^rsi come una delle precipue ragimii, per le quali la chiesa del Carmmc, 
giá nota per la memoria di Gorradino c per la devozione della giá famosa 
Madonna della Bruna, divenne la piii popolare e la piii privilegiata Ira 
le chiese tutte di Napolí, come giuslamcnte si fa ad osservarc il Clemente 
(0. c, p. 31). E questa popolarita vennc scmpre accrescendosi dopo l'enlrala 
di re Alfonso, il qualc nel giorno 2 Giiigno 1442, csscndosi recato nella 
chiesa del Carmine per certiücarsi dell'avvcnulo prodigio da noi descritto, 
e avendo incaricato il suo gran siniscalco D. Iñigo d'Avales, affinché venQ- 
casse se al eolio della imagine fosse alcnno artifizio, íattosi persuaso della 
veritá della cosa, gratificó il santuario di largbi doni e volle che \\ Crocdis- 
so fosse chiüso in un ricco tabcrnacolo, in luogo di qnello, che la palla della 
bombarda, tre anni prima avea distrullo, Quale tabernacolo costruito e uv 

I . ali XVIII decto de venerdi adquella hora deterza ueuendo 
lo ini'aVteper far tirare, essendo lo signor contó defuude et cinquo 
cavaleri iula ecclesia et in quella piu bonbarde-uno che era m di- 
cto monasterio et non della compagnia posse foco ad unabonbarda 
chiamata la paza dove sentándola uedeva la predicta uenire adricto 
suo et quella predicta dona alia arena, seguitaodola, lo infante li 
leuó meza testa et lo caualio fugio con ipso, done per spacio demeza 
messa,fó preso et vedendo dicto conté etli altri tale miraculo, stan- 
do el re ad audire messa a sancta maria dele padule, li fo narrato 
lo miraculü con pianto {Cronaca di Notar Giacomo ecc, p. 83). 
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laglialo per opera del maestro legnajuoío Antonio Cúralo, non sappiamo 
per qualo ragione non fu complelato e messo a posto, che nel 1459J Po- 
steriormente airépoca della morte di re Alfonso I. (Cronisi.J. 26). 

Tra i lavori di costruziono pin imporlanti, compili su! principio della 
seconda meta del XV. secólo, ollre ai ricordi che nella Cronistoria Irovia- 
mo dei sacri arredi di cui la chiesa viene dótala \ sonó da riporsi in prima 
hnea qnelli esegaili nella triluina, la quale essendo stala oíTesa dal terremo- 
to del & ü 30 Decemtíre 1456 ^ unilamente al telto ed al campanile, non 
che al dormitorio, venne riparala in ispccic la prima a spese di Onoralo 

* Qiiando era Priore il P. M. Faolo de Viaconte (í4bb) fece fare nuovi appa- 
rati ia sacrestia. Dei quali la Cronistoria toglie alia Platea bergamena (f. 16 t."), 
la seguentedescrizioue: ítem Yna Casula cum Dalmática et Pluviale et 
pallio de damaschiiio albo, quae paramenta fuerunt facta tempore 
Magistri Pauli de Viscontis, et similiter Casula, Dalmática et Tiiui- 
celia cum Pluviale de Carmosiuo, quae fecit domna Cassandra («) 
tempore prioratus K. M. Pauli de  Viscontis {CromstJ. 34)- 

ítem uu'altrade tela de laiidra (Olamla) cum fimbreis de car- 
musiuo, que fecit domna Cassandra tempore ut supra. Símilmente 
uella predetta Platea bergamena {f. 16 t."} si leggeva: ítem Casula 
Dalmática et Tunicella et Pallio cum frontale de Damaschino albo 
cum Panno pro lecteriuo, quae paramenta fecit dominus Petras de 
Guarda Koba in tempore prioratus íratris Antlreae Panormitani di- 

ctus Barbatus {Cronist.,í. 34)- 
-Nel 1456 a 5 decembre hore 11 fu un graiidissimo terremo- 

to, che scouri il tetto, rouiuo il dormitorio e spaccó il campa- 
nile; e solo fra tauta rouina rimase ferma la bombarda ilessine- 
se(CVo)í.. f. 26t.^};epiüappres30:... nol suddetto terremoto, che replicó 
aDecembre essendo rouinata la tribuna edil dormitorio graude 
questo ultimo fu riparato da OrJstofaro Gaetani. . . la tribuna 
poi uolle farla a sue spese Ouorato Gaetani, Conté di Pondi e di 
Morcone: di Uii nella suddetta tabella della Platea bergamena 
del 1474 si dice: nota quod tenemur orare omni die in ómnibus 
mensis pro statu ill.• uiri honorati Gaytani comitis fundorum 
hujus regni loghotete et prothonotarii qui fecit fieri tribunam 
magnam pulclier rimam, que stetit impensis quatuor ducatorum 

(a) Questa Cassandra é iletta altrove nella Cronistorin Cíissitiiara de Gai)na (f. 49) «i altfove 
(f. jo ) Cassandra SciUari. Era madre di un religioso Carmelitano, il R. P. Andrea de Apemia {ib.). 
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Gaclani Conle di Fondi o di Morcone. E beii dovettero cssere niagnifici i la- 
vori falti eseguire cíal generoso patrizio, se vogliamo slare a ció, clie ne 
accenna la tabella delle messe, redalta nel 1474, nclla quale c dello, che 
la grande U'il>una da !ui fatla, era soprammodo beliissirna, essendo cosíala 
Duc. 4000, somma enorme per i tempi. 

Noi che ben parecchi docnmcnti rinvenimmo di valenti artiáti, in ispc- 
cic loscani e lombardi, opcranti in tal tcmpo, la ciii maniera inspiravasi di 
gia air arte nueva del risorgimento, svcnturalamente nulla sinora Irovam- 
mo iutorno a tale opera, la quale chi sa di quali forme venusüssime doveva 
esserc adorna. 

Ed insierae a tali lavori, di ciii e falto menzione nella Cronistoria (f. 
34 t.") é ivi puré nolizia di arredi, delta chiesa falti in quel lempo, notizia 
ricavata dai libri di esito che fmiscono a! 1465, a cominciare dal 1437 '. 
Ai quali succede la menzione di altri arredi sacri, falti fare dalP, Priore de 

mille, adhuc qui quidem pretendit multa alia bona faceré con- 
uentui et religioni; unde totus ordo jure orat pro illo {Cron.,í. 33 t."). 

' Tra li paramenti, che ha in questo tempo il couYento:. .. una dalmá- 
tica, toüicella di seta rossa dorata con le armi di Casa Mele,fa- 
miglia nobile . . . e credo che fosse stato iu questo tempo, poi- 
ché ritrouo nella Platea bergamena, che nel 1479, furono ac- 
comodate dal Priore di quel tempo e dice: item easula, dalmáti- 
ca, tunicella de sérico rúbeo deaurato cum arinis domui de Me- 
lé et unum pallium ejusdem colorís que paramenta fecit apta- 
re M. R. P. M; Joannes de Signo de Neapoli, qui ad consumatio- 
nem tenebant et fecit faceré fimbrias deaurato cum friso ra- 
satu; e appresso per dctía casa: Ítem easula dalmática et tuuicella 
de sérico nigro cum armis de Casa Melé; e seguitando: item due 
tonicelle de sérico uiolato antiquissimae nullius ualoris —ítem 
unum pallium cum armis de Casa Kossa antiquissimum — ítem 
unum pallium de uelluto celesti autiquum cum frontale autiquo — 
ítem unum pallium de uelluto cites ti no barrate cum alio colore 
albo cum frontale antiquo —ítem sunt alia pallia antiquissima 
de sérico-quae manent in altaribus—ítem una toballa labor ata 
de sérico magnitudinis unius cannae, antiqua—Ítem unuspanui- 
cellus de sérico circumdatus de sissulis (ftxtiNs, fibbie) aureis qui 
manent in cappeJla Sanctae Mariae de Monserrato, antiquus — 
ítem pluuiale antiquissimum (Cí-OH'¿S¿., f. 34, t.**). 
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Signo, consislonli in varii oggotli d'argento c sacri indumciiü', nonclió 
aUi'i arredi sacri segnali nclla Cronistorid (f. 36), e che qui por brevita si 
Iralasciano, Ira i quali alcuni altri di Casa Scorna •^ 

L'única mciizione di un lavoro in certa guisa eompicmonlare a quelio 
della tribuna, opéralo ncl 1483, si é di un órgano, lavoro di ua famoso 
organaio di quel tcnipo, cioé maestro Lorenzo diJacopo da Prato, 
che in compagnia di Rafia ele, uno deisuoi tigii, pur valente organaio, e di 
suo genero maestro Lazzaro di Golluoda Bologna, si fa a coslrLiiro 
nella nostra chiesa.E che fosso bco ecceliente cpiesto arleficc, ollre che Ta- 
vevamo dalle Cedole di Tesoreria del tempo % lo sappiamo puré da notizie 
inviatecí dal ch. noslro arnico Cav. Gaelano Müanesi, colle quali ci porse 

ogii COSí Tagio di poler ricosíruire in parte il prospelto cronológico di 
csso arteficü. Sicché ora é provato da documenli como (picst'crganaio, do- 
po aver dótalo delle bolle sue opere il duorao di Siena e la chiosa di S. Ma- 
ría dolía Scala nella modcsima cilla; e cosí puré la cappclla dellc Laiidi 
a S. Francesco di Corlona, quella di S. Maria dei Servi e di S. Lorenzo a 
Perugia, e fmalmente la chiesa di S. Pelronio a Bologna, chiamalo a Napoli 
da re Ferrante L d'Aragona, facesse cgualmente importanli opere tra noi, e 
qui morissc verso la fine dell'ultimo decennio del XV. secólo. 

Non dobbiamo lacere, che iütorno a! tempo medesimo, in occasiono 

* Fa fare íQ detto auno una Croce di cristallo, circondata di 
argento fino col pie de di rame do rato, del valore diducati 100; 
similmente un cálice  grande et degno del u alo re di ducati 60, 
nu reliquia rio con pie de di ducati 30, e un braccio di S.Alberto 
di rame argéntate  per  ducati   10.  TJu piuiale di  seta  biancho 
bellissimo con friso di margarite di valore di Ducati 100 e piu, 
Una planeta di damaschino bianco  do rato  per ducati 30 e fe 
fare pallii, mensali,  cammesi (camici) coirarmi di Casanoua  o 
tuttoil resto fufatto a sue spese {JHaka herg.,í.ii,t° ,Ví]). Cronist.,í-Z^)- 

^ Essendo nel 1474 P rio re P. de Signo si ha indono un pallio 
Idi damaschino rosso con gli estremi di damaschino ucrde con il 
tfrontale con  le armi  di Casa Scorna,  dono  dal  nobile Dionisio 
'Scorna di Pisa, padre di Lucrezia moglie di Paolo Venato,  ca- 
ualiere napoletano di gran ualore (Phieaherg., I 17). 

^ V. il prospetto cronológico di quesío artista, piü appresso. 
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deiranipliazionc della cilla \ fa falla da re Ferrante d'Aragona, in qnesla 
chiesa, rinaugarazione di tai solenne avvenimealo. II re nol giorno 15 Giugno 
1484, in coinpagnia di Franceisco Spinelli, depntato specialc aila coslriizio- 
ne delle mura, recossi in questo tempio, e ncl silo dietro la tribuna gelló la 
prima pietra. 

Finalmente poclii anni prima che col secólo si chiudesse nella lomba 
r ultimo degü Aragonidi, Iroviamo di un dono di drappi, falto da Fra Gerar- 
do leutonico, cavaliere di Garlo VIII''; e nel 1498 vediamo altendersi al 
complelamento deíratrio della chiesa, fregiato ncl lato deslro del grazioso 
monumento di Casa Russo nella cappcUa dei Cappelíetti, opera della nao- 
va scuola del risorgimenlo, che qniaNapoli dovea creare tanti capolavori, 
di cui ancora ci restaño larghe orme, non oslante il mal governo, che di 
essi fccero il tempo, e grinconsuUi restami eseguiti. 

Ai quali iavori deli'atrio, come rileviamo dalla parte di Cronistoria, 
scrilla dal P. Moscarclla (f. 54), occorsero, giusla quanto egh apprendeva 
dai libri di esito deU'anno 1498, una grande quantitá di pipcrni, i quali poi 
doveltero essere rilavorati nei posteriori riordinamcnti del secólo XVllí'. 

' Nella parte 2" di questa iiostra opera pubblicheremo parecchi documenti 
intorno a'lavori delle mura della cittá di Napoli, operati sotto gli Aragonesi; dove 
c'imbatterGmo in molti nomi di maestri di pietra, si dell'ltalia superiore che nostra- 
ui. Ecco irattanto come nella Cronaca di Notar Giacomo (p. 151) édetto di talo 
fatto: —A di XV de Mayo auno MCCCCLIII perla Maesta del sere- 
ní ssimo Re ferrando primo fo posta in lo d esigno delle mura della 
Cita di napoli incomenzaudo appresso sancta maria del carmi- 
no fino ad sancta Maria donna regina, la prima preta douc nce 
posse certe medaglie de oro per memoria et si fo con gran so- 
lempnitá et festa doue per soprastante de dicte mure nce foMes- 
sere francisco spinello gentiiomo neapolitano del segio de Nido 
finche vi v e. Cf. Passaro, Giornali, p. 43. La Crónica anónima di Napoli mette 
il fatto al i'^ Luglio. Uaccolta di Croniche, t 1, p. iSo. Cf. puré Vasco, Buna epí- 
grafe, ecc, p. 16. 

•' Nel libro d'esito dell'anno 1495 a f. bQsi leggea: A 22 
Marzo 1495 una ueste di broccato et un' altra di seta rossa 
ambe di ualore di ducati 330 dónate da Fra Gerardo Teutó- 
nico, che io mi persuado qualche eaualiere di quella religio- 
ne ueuuto col re Cario  VIII di Francia (CVow¿.s¿., f. 52 t"). 

^ Qiiesti furono palmi 1230, come si riieva dalla Cronistoria (ibidem). 
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§ n. — II gíuliileo flcir anno 1500 a liorna — I pellogrini napolitani vi recano la 
imagino della Bruna, ed il Crociñsso diS. Caterma de'Oiiojaj—La festivita 

•J handita da Re  Federigo d'Aragona nella Chíesa del Canniae — Doni di- 
versi fatti alia ciiiosa o lavori ivi esegiiiti — Dono di Lautrec della reliquia 

B della Santa Crece — II miovo coro peí maestro intagliatore Francesco Zueca 
suir atrio della cliiesa —Ábolizioue della grotta — lavori diversi nel XVII. 
secólo — Masaniello — La nuova soffitta peí Cardinal Filomarino, e la nnova 
tribuna per Casa Bello Jodice— L' ornamento della Oona della Madonna 
della Bruna — Altri lavori del XVIII. socolo — II nuevo coro sul cappoUono 
dell'Assnnta—Gli argenti douati dal Convento alio Stato uel 1792 — Come 
si chinde il XVIÍI. socolo por la cliiesa — Ultimi avvonimenti del nostro 
secólo. 

Tra i pollegrini di ogni parte del mondo, accorrenU alie perdonaiize 
a Roma iii occasiono del Giiibileo del 1500, i Napolitani non fu roño gl i 
lilllini. I conclatori, clio riunivansi uclla cliiesa di S.Calerina in foro 
magno al Mercato, nella loro (jualilá di confratclii dclía Congrega di S. 
Catcrina dei Gojaj (coríarii) divennero come ií niicieo di quella re- 
ligiosa spedizione. A mo' d'iiisegna precedevali un vetusto Crocifisso in le- 
ííno, che ancor si venera nella chicsa del Carmine, nella cappcila posta in 
cornil Evangelii della crociera. La imagine di S. Maria dclia Bruna 
lolta all'altare della grotta, ed acconciata in una portatile edicola, cliiu- 
deva la devota comitiva, che mosse da Napoli por Roma il di 7 Aprite 1500, 
di mercoledi'. 

* Ecco come Notar Giacomo descrive questa sacra spedizione: Adi Vil de 
a p rile anni M-CCCCC* de mar ti se parfcio dalla Cita do napoli'la 
Confrataria de sancta catharina et portaro con loro vna Cona 
de nostra dompna antiqua conlo figlio imhraza intitúlala san- 
cta il aria déla bruna et quella Conduxero in roma done perlo ca- 
mino demostró et fece pin miraculi ad diuersi homini in diuerse 
terre et alli XXV. decto de sabato indi de sancto marcho ritorno 
dicta Confratria conla prefata Cona doue innapoli fe do multi 
miracoli de surdi cechi et stroppiati per lo che quasi tucte le 
terre del regno li homini habitanteno in quelle veneano con pro- 
cessione intorze calici   donne   scalze scappillato et fancinllini 
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Gli sciiUori del tempo, e in ispecie la Cronisloria, haniio i piíi miiiQli 

parlicolari sulla sacra spoJizione e sulla sua permanciíza in Roma, nonclié 
sul siio ritorno iiiNapoli üopo i8 gionii. Grandi furono le fesle, con le qiiali 
la sania imagine vcnne accolla dai popolani il di 25 Aprilc, in cui avvenne 
dello riiorno. Fra le altrc sonluosilá notiamo il grande baldacchino a Ireuta 
aste, che sulla coaa portavano i nobili del sedilc diPoríanova, nol cui rio- 
nc c la cliiesa del Carmine (¿ií/r/rfeí///es¿Y/, ann. i5oo,f. 183 V.ni^.Cronisi. 
f. 59!.). U quale baldacchino poi, tórnala a tarda sera la proccssione in 

chiesa, vcnne allogato sul maggiore altare della cappella dclla superiore 

tribuna, dovo da qncl tempo in poi ñi riposla la coua di S. Maria della 
Bruna, cd ogni anno in seguito alPanno 1501 festeggiata, come si legge- 
va nel libro degii esiti di dello anno (f. 225), e si ripele nella Cronistoria 
(f. 60 t.°) a proposito di un pagamento, fallo addi 14 Luglio dello anno aj 
un pittorc per le bandicre con 1'imagine di cssa SS. Yorgino. 

scalzi etNudi adeo,che era vna gran cosa do mavaiiogliaad mo- 
uorenosse Loiiiini donne fanciulli Cita et altrc Ycnirono lo mo- 
do predicto {0. c.,p. 234). 

Lo stosso avvenimento 6 cosi descritto da Giuliano Passaro: 
Airintrata de Apriie di questo anno 1500 dio fo lo -Tnbi- 

ieo la YerginelVIaria della Bruna dello Gai'mino fo por tata dalla 
gente dello piiopolo de N"apoli in Eoma, et come fo fora de Ña- 
póle incomonzai a faro miracoli evidentemente per fino alíoma 
et dapoi che fo a Koma questo sentendo Papa Álesandro VI per 
d ubi o, che per ditta cona non fos se lev ata la perdonanza a Santo 
Fiotro, et alli altri luoghi di Eoma li fece diré a quelli, che 
riiaveano portata,clic so d oves ser o partiré súbito c tornar sene 
in Napoli, et cosi súbito se partió de Koma per tornare in Na- 
poli, ct per tutto lo camino fece grandissimi miracoli eviden- 
temente, e sanai tutti sor di, ciechi e stroppiati,et comefoionta 
in Napoli, che fo alli 25 di apriie lo di de Santo Marco li Eletti 
dello puopolo di Napoli riusero incontra con una bella proces- 
sione, et poÍ quasi tutto lo regno venne in Napoli con le pro- 
cessioni a visitare la detta figura de santa Maria de la Bruna, 
et vennero tutti scalzi, clii con tercie grossc, et chi con calici 
di argento de manera, che si fecero grandissimi denari, ct ca- 
lici et infinite torcie di cora (o. c., p. I2i e seg.), 



in Napoli 37 

In fiLieslo medcsimo anno iioi Iroviamo iiotalü nclla Cronistoria (f. 59) 
uii fatto per vero assaí cai'atterisüco clio gli scritlon conlemporaQoi lac- 
ciono, ma cho ncú ripoftiamo per sümplico clobito di croiiisti; vogliamo dice 
delta solcnne festivilá bandita da re Federico d'Aragona nel di 24 Giugno 
1500. Queálo sovrano falti congregare in tal gioriio iii chiesa quaiiti iii- 
feniii, slorpii e malaticci si polessero, c pei qnaii i Pp. Garmelilani accon- 
ciarouonn ospodale a loro spese a nio' d' ospizio toinporaneo, che gia 
fu quello detlo di Cola Fiore, c preso nota dei nomi e det mali di cui ogna- 
no degriiifermi era afíliito, voUe atleiidere da uii alto palco, dov'egli colla 
regina c la regia corte erasi collocato , che la divina Madre alie preci insi- 
stenti di tult'i fedeli ivi accolU si fosse compinciiita di concederé a tiilti 
gl'infermi, in tal luogo collocaU, la saliíle. E qui vuole ognora la pia loggeu- 
da, Irascrilta dalla Cronistoria, che rimplorato prodigio avvenisse e tanto 
completameníe, che sino ne la slipnlalo solenne rogito per notar ¡Vlini- 
chiello; il qualc ne concedeva ai deuoti le copie (39 t."); per mo- 
do che ci riferisce il P. Moscarella iiella sua Cronistoria, come a'suoi tempi 
nei libri d'esito deU'anno 1500 vedeansi rogislrate per filo e per sogno 
le spese occorse alia delta stipula; e cost puré qiiolle por espitare grinfermi 
assembraíi, non che 1' imporío dei lavori eseguiti hítale occasione in chle- 
sa; come Tapertura e quindi la chiiisara di una porta di piii per daré sfogo 
agli accoiTOnli, delta di S. Giacomo, perche vicina alia cappclla omonima 
(f. 59 t."); la [altura di un inlavolato avanli la scaüuala (grada) della tribuna 
{ibiiL); il palco dei sovrani e dcgl'infermi, c finalmente una specio di stec- 
calo con porta avanti a tali palchi, posto su i íianchi del maggiore altare, 
per impediré che la folla del popólo irrompesse nel recinto (ibid,). Valle 
pero sventura,che per incendio avvenutü negli archivii del Convento, nelle 
viceude del 1799, il meglio dei documenti comprovanti tal tallo fosse rima- 
sto distrutto; sicche, tranne la nienzione che ue fa il P. Moscarella, nnl- 
rallro ne sappiamo. 

II libro di csifo dell'anno 1504 (f. 251), a quanlo ci riferisce la Croni- 
síoria (f. 62), ci dice della spesa di un lampiono di argento di carlini, del 
peso di libre quattro e un'oncia, e di un cálice di argento donato da D. Ber- 
nardo Villamarina, del peso di libre Ire di carlini ( CronisL, f. 298 ). Sonó 
dello slesso primo anno del XVI. secólo altri lavori, egualmente ricordaü dal 
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P. Moscarolía, c da liii tolti al dolto libro clogli csiti (f. 155); cioé la dipinkira 
in campo d'oro, falta eseguire estornameote sulla porta grande dclla chiesa, 
rapprcsciUaiHe il rilratlo dolía Vergine di S. María della Bruna, per 
cura dül P.M.PioIro Faras-^e, al corto dipiata a froáco, e rinnovata iu processo 
di tcmpo piíi volts, come vodrcmo. Di maggior momcnlo dovcttero ossere i 
lavori che nel 1507 si vennero esogaendo soltó il priorato del P. M. liarlo- 
lommeo Airóla, per la coslrozione dolía sofíilta dolía chiesa e del suo lelto. 
Qiicsli lavoi-i, po'qiiali vediamo uolla Cronistoria occorrere delle Iravi, parle 
vendule e parto dónale da Berlingieri Carafa, fralellü di Galeotlo Conté di 
Terranova, maggiordoíno di re Federico \ debbono probabilmcnto coUe- 
garsi IX quelli esegülli tre anni innanzi, allorcbé il Ictlo fu smonlalo e ri- 
monlalo dai macstri Lóisc d'Ancona, e da Reuzo San germano di 
Napoli, come da un documento che pubblicbcremo piíi appresso. 

Quosl'áulica sofíilta, secondo aíTerma il citato ms., era dórala c com- 
partila di dívorse dipinlure, in cui orano esprcsse l'Assunzione della Ver- 
gine co' S^. Aposloli, TAdorazione dci Magi, ed aitre storie della Vergine, 
opere Inlle bono sUidiale di Francesco Caria e di Giovanni Balducci, le quali 
nelio scorcio del socolo XVll, cjnando essa fu rifatla, vennero soUralle alia 
megüo alia rovina, e, come alteóla il Celano, Cüii^ervatc uol dormitorio 
grande (0. c, 1. IV, p. igo). 

Nell'anno segueníe, cioé nel 1508, una damigella dolía regina Gio- 
vnnna, ultima moglie del re Ferrante 1, chiamala D. Giovanna Caslriola, so- 
rella del Dnca di Ferrandina, da alia chiesa una gonnella di velluto, e se ne 
fanno due lonacelle {ex lib. exit., f.4j, ann. 1508, ap. Cronist.J.G^ t."); c 

' Sotto 11 Priorato del P.M. Bartolommeo Airóla fiirono prosi 
dieco Traui per... la chiesa; ucndonsi da Francesco di Tricarico, 
liuomo del Siguor Berlingieri Carafa fratello di Galeotto Conté 
di Terranoua... Maggiordomo del Re Federico... per ducati 35, 
di cui solo 20 prese il detto Berlingieri, perche li dona il resto 
a Santa Maria benedetta accio li Pp. orino per lui e per la sua 
CííSa.~Ft¿cev. orig. in Canc. ex Uh. cxit 1507. í'- ^O' t.", ap. Crott/sí., f. 65; e piü 
appresso: in questo anno fu fatto il suffitto della Cliiesa nuovo, 
come si vede dalla Spesa di taiiole, travi, e si fece anche nuovo 
il tetto che l'vna e l'altra spesa importa da 400 scudi, come dal 
libro grande deH'ílsito (f. 44 t.", ap. Croriisi., f. 6¿). 
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COSí puro la regina Giovanna sudclcUa da una cappella, consislcnlc in una 
pianeta e cltie lonaccilo di broccato di rlccio sopra liccio, cotí le siic nrmj 
di Casa d'Aragona (Cronht., ibid.J. 

Tre anni dopo, cioé iiel 1510, ügiirano i lavori [jor l'cdieola di marmo 
iiitonio all'imagine dipinta di S. Maria dolía Bruna, in sojliluzione 
di quella provvisoria di legno, í'alla all'improvviso, quando la cona venne 
portata uella tribuna al rilorno da Uouia. K ollrc a tali iavuii li'ovianio in 
questo lempo menzione dei doni di una cappella di drappi nel 1512, 
per parle del Baroue di Groltaminarda, Ladislao d'Aquino, o di aUre lam[ia- 
de d'argenlo per casa Villaulj unitamonlü ad una cotire di sela lionala, cir- 
coiidala da taííetlá verde alie armi di delta casa; il luUo per Voraamenlo 
della cliiesa. Nel 1517 la regina líoua, ia occasione del suo sposalizio col re 
di Polonia, fece parimenle dono di un panno di aliare di broccalo riccio 
sopra riccio, con le sue armi. I quali donalivi di drappi e dt coltri si era so- 
iili porre in vista, in occasioni di leste, con covrirne le pareli tulle, pron- 
dondone puré, se quolle cbe si avevano nel guardaroba non bastavano, 
a prestanza da riccbi devoli, como leggiamo che si fece per la testa delta 
Bruna nell' auno 1524. II Conté diMorcoue, che dimorava allora a Caiva- 
no, Giacomo Maria Gaelani, manto di Costanza Pigualelii, ligliuüla di Et- 
lorol, Duca di Monleleone e Vicere di Sicilia, 11c prestó una cerla quantilá 
(Cronist., f. 77). E con tali drappi vedevansi iu inostra puranclie panóplie 
e trofoi d"armi votivo, come leggiamo puré nella Cronístoria (f. 70); cbe dai 
libri d'esito dolí'anuo 1513 (f- 1871.") nota la sposa per la forbilura di 
qualtro uomini d'armc intieri et altre armi in gran numero, cbe 
stavano nolla chiesa. In processo di tompo, 15 auni dopo cioe, fu alio- 
gata inlorno all'aliare maggiore una caacellata in ferro {Cronist., íi. 77,78) 
coilo armi della Roligiono e di casa Carafa, esseudo in tal lempo governalo 
il regno dal viccré D. Andrea Carafa di Sanlascverina ([523-27), capo 
allora della famtglia patrona della cappella delta tribuna. E con tale can- 
ccilata furono in quel torno (1526) falli i pilieri di piperno avanti la porta 
della cbiesa, como piü difíusaraente sará detto iu appresso, quando si do- 
scriverá 1' atrio del'a cbiesa. 

Ma ecco sopravvenire un avveniraeulo funesto ollromodo at convenio, 
che si ebbe cguati conseguenze per la nootra cbiesa, cui uundimeno arrece 
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la fortuna di una sacra roUquia di prim'ordine.Gió si fu noH'assctlio di Lau- 
trec nd 1528, nel tiuai icmpo la chiesa ü il convento inoadali dalla solda- 
tcsca, clie vi preso stanza, arabedue furono abbandonati dai Padri, poclü cc- 
cettuati. Tra quosli poclii fnvvi ¡1 P. Giacomo Longo, giá prioro, noLile Sa- 
Icrnilano, o fralello di Vincenzo e di AiiLonio Longo, lanío benomorili dui re 
di Casa d'Angió. Fu sua mcrcc, cbo il capitán genérale, come dice la Croiit- 
storia, bavendo. . .concepito.. . stima non mciio per 1'habito , 
che per la. .. Casa da doue nascena, e del Poslo, che sosle- 
nena di Vicario Genérale in qaesto nostro Real Convento... 
uolle mostrarle un atto cosi generoso e di gran piciá con pri- 
varsi di Vna Reliquia cosi cccelsa c farne degna Vna Giltá, 
che lui credo sin'alP ultimo douer esser infallibilmenle del 
suo Re, e per non defraudarla dell'adorazione che haurettbe 
avulo in.Uiogo sacro e per prudente che egli era per non 
esporia agli accidenti della guerra; p oiche ritrouo che egua- 
le attenziono ebbe nelle sue vUime sciaguro di saUíar li due 
corpi dei Santi Innocenli che pur teneva in Campo in dúo 
Casse di Cristallo, órnale di Argento, qnali per via di Giro- 
lamo Pellcgrino furono donati alia Santa Casa della nostra 
SS."^^ Annunziata di NapoU,done tutiauia si uenerano lu 
grandísima deuotione. Prencipe in ucro degno di miglior 
sorte e non di quella infelice che l'cstinse (Cronistoria, ff. 80 
c 81  t.'—Cf. Parrino, Teatro dei Vicere, i. I, 2G). La quale reliquia era 
nel XVL secólo, quando pervenne nelle mani del P. Loniío lauoraia 
a modo di Croce alta un palmo e  lata quasi Yii' oncia, cosa 
inuero dcgnissima et famosissima c rara era légala in 
argento coll'impresa a piedi gentilitia deirill."'=^ Casa Fois. 
Al quale proposito si nota va in un libro magistrale, che principiava dall'an- 
no 1377 soltó il generalato del R. P. M. Gio. de Rossi verso la fine in un in- 
ventario aggiunlo (f. 40), che la croce suddetta era di filagrana 
d' argento di poso libbra una onze cinque e quarte due con 
lulti gli ornamenli consistenti in giglietti, fronti, palle o gra- 
nate, con li suoi cristalli dall'una e dall'altra parte, e che delta 
croce teneva di piú il piede di argento di peso iibbra ana, onze 
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(liic, quaiic tre c mczzo, fallo a forma cii inoiile, nul mezzo 
del quale vi slaiia inuilala Tarma del sopra dcíto Monsü Lo- 
trücco, e che si conseruaua dentro la sua Cassa negra fode- 
rata de friso rosso denlro il noslro reliquiario '. 

Diu'antc gil olio anni, che decorrono dall'assedio di Lantrec, non tro- 
vianio milla iiilonio a lavori di qualche imporlanza, operati nella chiesa. 
E CíO sino al 1536, nel qual tempo vediamo porsi mano ad un coro, che, 
si costruisce in tale anno nella chiesa, discostandosi dalle prescrizioni li- 
iLirgiche, cui sempre ahbiam vislo conformarsi nei sacri ediíizii le sUi- 
golc disposizioni di ciascana parle di essi. E per vero, come altre voUo 
acceiinammo, giusta il Sarnclli cd alU'i patrii scriltori, 1'ordinamenlo dei 
cori nelle nostre chiese non fu comincialo ad imnuUare, che dopo quello 
niiüvamcnte dato al coro di S. Piolro Marlire nel 1551. Pero, come rilevia- 
nio dalla Cronistoria, fa d'uopo ammeítcrc una cccczione per la chiesa del 
Carmine, dove vediamo assai prima di tal tempo costruirsi un coro, ne 

' Di qiiest' arma ecco come in altro pimto della Cronistoria 6 data la descrizio- 
iie minuta (f. 8í t.").... líel Vellicolo (ombelico, abisso, centro) 
(lelTArmi Vi sonó diece sen di ripartitieduplicaticonlose- 
gnenti imprese, videlicet: dalla man destra il primo della par- 
te superiore sonó li Pali como quelli della Casa d'Aragona. Dal- 
l'istessa mano sotto ni é altro sendo con in mezzo dúo Boni con 
il loro giogo. Dalla parte superiore alT incontro delli Pali Ara- 
gonesi altro scudo con li suddetti due Boui. Sotto di questo 
(juarto altro scudo con dentro due leurieri o Molossi lunghi e 
íifilzati cou coda al ata. E sotto di questo altro scudo, che rap- 
presenta un'altra volta li Pali Aragoncsi. Dalla parte Supe- 
riore air incontro lo scudo secondo delli lioui un scudo con tro 
gigli. Sotto di questo un scudo con dentro Vna impresa che pa- 
re un dado. Et all'incontro di questi due sc'udi di Gigli e del 
Dado si ueggono altri due Scudi simili, cioé quel de Dado dal- 
la parte Superiore, che viene incoutro a quello dei Gigli, e sot- 
to quello dei Gigli che uiene incontro á quello del Dado. Serra 
poi dalla parte di sotto et abbraccia tutto il continente di det- 
ti quattro scudi adesso citati uno scudo grande con dentro si- 
milmente in grande li tro gigli con li soliti segni intorno , che 
jiratica la Casa di  Francia. . . 

tí 
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avanli, no dielro U maggiore altare, si benc in capo allachiesa, epropria- 
monte su di una localitá rispondcnle nelia stessa, e posta al di sopra del suo 
atrio, o vestibolo d'ingresso. Quale sia stato il movenlc di tale parlicolarc 
scclta ci c ignoto, né il cronista P. Moscarella, cosi minuto nellc sue an- 
notazioni,nc ía punto molto.Uipetiamo le sue parolo: Nel libro dcU'Esl- 
ío... aun o  1536 si ucdono le Spesc fatte per la uuova Fabbrica 
delCboro, ouo si nota  la  prima Spesa di  Tavole  ¡Mannesi e 
Piltori in docati  516, ond'é che si Icggc in due Iscrizzioni 
nolle dne parli del Choro, cioé noirenlrare delta Porta o nel- 
r andaré al Liiogo Prioralc la segucnte: A- D' MDXXXVl"—Ex • 
Praecepto • Rml-aíag'ri • Nicolai • Audcf Genlis • —Ycnerandus • 
Mag-Loysius-Zenzonus—Prior-Conuentus-f ieri-curauit:— 
E s^i veggono puré air entrar deüa Porta l'Armi del  sud. Pa- 
dre Genle Audet, consistenti in trc Colonne con li loro capi- 
telli,  o queila di mczzo piü rileuata con sopra una Crocetta, 
o sopra delle altre due Colonne dne Stclle. Delli quali ducati 
516 n'hcbhero la maggior parte i Pittori in summa di docati 
360 {ex m. B, an. 1536, f. 3^ t.^ ap. Cron., i. 86 t."). E segué: Nel mese 
di Novembre del 1536 per notar Gio. Antonio Scognamiglio 
fu fatto II Contralto fra il Conuento e mastro Francesco Zueca 
e compagni per dar complim ente al Choro che fu in questo au- 
no finito e pagali altri ducali 650.... c fu fatta la Porta d'in- 
taglio al Choro con spesa a parte, e cosi per le Gelosie e In- 
doratura: e fu símilmente in questo atino riuoltato et aggiu- 
stato II tetto delta Chiesa {Cronist, f. 87). E piü apprcsso: Dal libro 
deU'Esito  della fabrica (f. 72 t."), apparono rultime pariite 
págate a Maestro Francesco Zueca e Compagni  per compli- 
mento del Choro, e si uede che fu fatta T aiíra porta dMntaglio 
dalla parte di dentro del Choro, douc hoggi sta posto l'or- 
ganetto; e qui ha  da auertirsi, che delto Maestro Zueca e 
Compagni erano mandesi scu falegnami o Mastri d'ascia. 

lutorno a tale coro ecco nn altro passaggio della Cronistoria, dove 
piú cliiaramcnle é dctlo del come esso era costituito. II vocchio Cho- 
ro fu costruito süll'Atrio di nostra Chiesa sin dalT anno i S3<5, 
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soilo ií Priorato di P. Nicola Auclol (seguc 1' isci'izione su ripor- 
lata, e poi ripiglia). . . eraiio i siioi s edil i o le sp a Hiere di noce a 
marauigiia iníagliati e Iramezzati quusti con Saiili dell'Or- 
dine laiiorali a mosaico con piccioli pczzeUi di canna d'In- 
dia c di altro fino Icgno cosi ben commcssi e disposli che 
sombrauano di pitíura. L'artcfice fu un tal Francesco Zue- 
ca, al quale per tale opera furono pagati ducati ii 66 come 
si legge nei libri d'esito del Carmine maggiore di quel tcmpo'. 

Dairesamc inlanlo dellc non ordinate annotazioni artistiche, che nclla 
Cronistorta fa il P. Moscarclla, appare che poco dopo il conipletamenlo del 
coro sudotto, coUocato come abbiam visto sull'atrio, nolevoli lavori do- 
vettero eseguirsi nelia tribuna, Ira cui principali quelli dell'abolizioue dol- 
ía grolla, o sotterranea cappella. Ció si rilcva esscre avvenuto poco dopo 
la suddclla nuova collocazione del coro; giacché nel 1538 , in occasione di 
una concessione falla dai Padri del Convento a líartolommeo de Leone di 
Napoli di una cappella sollo il tilolo di S. María delle Grazie, dentro la 
grotta, é nótalo che questa concessione non ebbe poi piú eífello, per- 
ché detta cappella mancó per essorsi diroccaía. 

Per mancanza di analoghi documcnli non possiamo asseverare, so in 
quDsto lempo la cappella della tribuna col suo altare maggiore segiiisse ad 
apparlenere alia Casa Gaclani, o questa fosse giá del lutlo decaduta dal 
sno patronato, o poco se ne curasse per gU avvonimonli politici del tem- 
po. Possiamo soltanto notare , che la Cronistoria non parla dellc grandi 
spese, che dovettero occorrerc forse peí tramutamento del coro, c per Ta- 
bolizione della cappella sotterranea o grotta, menlre daU'altra parte si fa 
continuamente a menzionare lavori di assai minore importanza occorsi al- 
Tallare maggiore in tal'apoca, come l'crogazionc per parte del convento 
nei due anni 1544 e 1545, di ducati 85 per una custodia di marmo 
(o. c.,f.9ot;). 

* II P. Ventimiglia nella sua opera Degli uomini iUiistri ecc. (lib. IÍ, p. ^41}, 
nella vita di Luigi Sansono Priore e Commissario Genéralo del Carmino, parla 
egxialmeute del famoso coro della cliiesa coi suoi sediii inta- 
gliati a merauiglia e iatoriati. . . 
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Ccn-lo il P. Moscarella, cosi diligente e cosi mimilo iiol rcgislrarc liiUe 
le spese fatte per la chiesa, anche di lieve momerjlo, non avrebbe lacinto 
quelle opérate ncUa Iribuna, clie erano magglori, se íossero ándale intera- 

menie a carico dei convento. 
Neiranno 1566, Fra Giambatlista Soriano da Napoli, maoslro c dot- 

torc in teología, e assiuUo al vcscovado di Bisccglle (18 0:i. d. a.), ed ot- 
tiene dal sommo pontefice Gregorio XIlí. !a coucessionc dcU'aliare pri- 
vileglato nella chiesa, espressa con le parole che riporliamo in nota*: il 
qnale privilegio d'indulgenze nei giorni di martedi, giovedi e sabato di cia- 
scuna seilimana fa esleso con altro breve di Gregorio XV, anche al giorno 
di mercoledi, neli'anno 1621 (Bol Cam., X. II, p. 33S), e oggi il snddelto 
aliare di S. Gregorio é privilegiato per tutl'i giorni dell' anno, in virlü delia 
concessione falla a tullo Je chiese Carmelilane da Clemente Xll, con sua 
boda cmanala a' 9 Oltobro 1737 (Venlimiglia, 0. c, pag. 95). 

Per opera di Fra Gerónimo do Mileiá di Gondolongo addt 11 Lnglio 
1540 fu cseguila nella chiesa, e propriamenle sotlo Tallare maggiore di cssa 
(Cronisi., I 88 t.'), la Iraslazione dei corpi dei Ss. Vito, Modesto e Crescen- 
zio s giá csiátcnli nel coro di allra chiesa carmelitana, di cni la Cronisíoria 

^ ITt quotioscumque Sacordos Eegularis prafidicti Ordinis 
Missam in Altari Sancti Gregorü sito in Ecclosia Monasterii 
ojusdeni 13. Mariao Frati-um Carmelitariim Ciiiitatis Ncapoli- 
tanae, cujiis ciuidcm Monasterii idem Joannes Baptista aliim- 
nus extitit, secunda, quarta,et sextaFeriis cnjnslibet hebdo- 
madae pro liberatioue unius animae in Purgatorio existentis 
colebrauerit, ipsa Ánima per celebi-ationem easdem indulgon- 
tias, et peccatorum rcmiasioues consequatur, et ad ipsius li- 
berationeni, pro qua colebrabitur dicta Missa, operetur, quas 
conscquorotur, et oporaretur, si praodictus Sacerdos hac de 
causa Missam ad Altare situní in Ecclesia Monasterii S. Gre- 
gorü de Urbe ad id deputatum celebraret {Breve üi Crregorio XIII, 
che comíncia: Salvatoris Domini; Bullar. Carm., t. II, p. 190. Ap. Venti- 

miglia, 0. c, p. 95)- 
^ L'autüntica di dotta estrazione fu fatta da notar Gaspare, figlio di notar An- 

tonio Meliorino di Cerreto, sotto Fauno i540> e poi riassunta iti per¿amena con 
rogito di notar Dominio Picona di Napoli, dñ 24 Febbraio 1604. 
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tuce il nomc, ma che potrcbb' esscro di Córrelo. Segiiono ncl 1579 le allre 
reliquic dei SatUi Basildc, Tripodio , Magdalo e Basilico, le qiuili, die- 
Iro atilorizzaziouu del somiiio poulcficc, soiio cslraUc dai coiivonli car- 
inelitani di Roma della Traspüiilina, di S. Marlino dci Monli, c dal moniste- 
ro dei Irc Sanü fuoil la niara,come leggiamo ncUa Cronistoiia (f. 108), per 
trasportarle inNapoli o consacrarne molti altari della nostra 
cliiesa, che non ne haueuano. 

I principii dol XVII. secólo sonó slerili per avvenimenU e pin per la- 
vori. Di ([uesti alcuni Iroviamo nel 1613 segnali, qiiali occorsi per n 110ve 
gelosic a frontespitio del choro , la cui fallara e nei librl degli esi- 
li, e cosi puré per indoralara \ non che vi o notato nel 1615 un assai bello 
e grazioso panno di croco por servizio della sagreslia, adorno di ricanii con 
piotre incastonatc '\ 

Qnattro anuí dopo (¡619) si da mano alia formazionc di un pavimento 
iiuovo di quadri di nianno blanco c pardlglio, con intorno una fascia di 
niarmo: il inttü con danari raccolti dai fedeli. Lo oscguo T arteficeNi- 
coló Carlelti". É in occasione portanlo della fattura di tale pavimento, 
cho l'aulore della Cronistoiia menziona 11 famoso ceppo marmóreo, che ora 
in chiesa, destínalo a ricevere le oíTerte doifedcU. Lo stesso consistente in 
un gran sarcófago di marmo, intagliato ed ornato di ligare di rilicvo, e giá 
apparlenalo a quei di Casa dol Doce, nolla cal cappella esistctto a latió il 
XV. socolo, ora stato nclia dismissione di delta cappella, sitúalo soUo 1'ar- 
co del Crocifisso, in mozzo ia cliiosa, vicino la scalinata cho mona alia 
tribuna. La quale opera d'arle, di cui non ci resta che la memoria, fa 
tolta di qnivi al tempo di Garlo Itl. ííorbonc; porche tomcndo i Padri che 
potesse dar noja alio stesso, quando voniva in occasione di qaalche gran- 
de fauzione a sedero nella tribuna, pensarono di loglierla, e porro invoce 
del detlo coppo dúo picciolo cassette lateralmente all' arco della crociora. 

' Sonó da ti ducati i 3 B al falegname, e ducati 84 all'indo- 
ratore {Cronist, í. i\'j V). 

^ Si pagano a tale cftetto dal convento al ricamatore ducati 609, o aU'orefice 
por oro e manifattura delle sei pietrc poste nella corona e nsllo stelle ricamate in 
detto panno, ducati 11 {Cronisl, ff. 117 t." e 118). 

' 11 prczzo n3 fu di ducati 728 {Cronist ibidom). 
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Della vclusla opera di marmo, che vandalicamcnle divisero a mezzo, lo üue 
oppostc facco per amor di simmetria coiiocaroiio ai canli del cliioslro gran- 
de, come leggiamo nella Cronisturia: avanzi qocsli a lor voUa in segnilo 
di lempo anch'essi sparili, perche o andali a maie, o soüraUi per cupidigia \ 

Di nuove ornalure preziosc nel maggiorc altare Iroviamo notizia iicl 
1622. La Cronistoria a tale proposito annota un gran parato di candelahri 
di argento del peso non piccolo di libhre 194, lavorati dalPorafo cd ar- 
gén lie re Gio. Malte o di Sarno, ciii furono dati per la sola faltara 
diicati 900 (CronisL, f. 120). 

Eguali magiiificenze si vanno csügnendo per la chiesa nel 1626, come 
una croco di ébano con doralure, acqnistata per i Pp.Carmclilani scalzi';la 
qual croce credeva il P. Ventimiglia fosse la stossa che vedcvasi a suo tem- 
po iii sacrestia {Cronisi,{. 121 l.°): nn órgano nuovo di conlro all'aUro, giá 
c^cgiiito 77 amii prima (i 549), il qnale h\ la prima volta sonato nella festi- 
vila della Bruna da! famoso nuisiclsta di que! lempo Gio. Tommaso de 
iMajo {ihid., f. 93): e tinalmenle un nuovo pulpito in marmo blanco, lavo- 
rato di commesso con pietre di vario colore. N'c arteíice un maestro Si- 
món e Vacca, cui sonó pagali ducati 500 oltre al dossello del mcdosi- 
mo falto di noce ben lavorato e iudoralo; opera quesla, la quale piú non e 
a posto percbc tolla via nella meta del XVIII. secólo (1753), per se- 
c.ondare, dice VA Cronistoria il genio dei moderni architetti ed 
in suo luogo sostituito altro assai interiore all'antico (0. c, f. 121 t."). 

Queslí lavori furono accompagnati dagli altri, csegnili all'altar mag- 
giore iu tino marmo e poríido, per 1'artefice Nicoló Carlelli, al 
quale furono pagali ben 3000 ducal! (Croiiist., f. 121). 

* II detto ceppo era un gran cassone di marmo ben laiiorato 
e ornato di figure di rilieuo ed era situíito in mezzo alia chiesa 
uicino alia scalinata che é sotto l'arco del Crocifisso. II mede- 
simo ui stiede sino alia uenuta di Cario Borbone per non impe- 
dirgli il passaggio, fu tolto e posto inucce due piccoli ceppi la- 
teralmente all'arco della Croce. I pezzi del ceppo antico fu- 
rono divisamentc collocati ai cantoni del chiostro grande 
(Cronist.f. 119). 

^ II prezzo, che sí paga, é di diic. 220. 
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Cogli argenti vecclii, che la Santa Sede aiitorizzó di foiidere fin dal- 
raiiiio 1638, l'argentiere Gio. Matteo de Sarno fa UQ nuovo froiitale 
all'altar maggiorc, impiegaiulovi 136 libbre d'argento rifuso, c la cui mani- 
falliira solíanlo costü ducali 2016 [ibid., f. 123) \ Ai qiiali lavori succodono 
ciLiclii dclía rifazione genérale del teUo della eliiesa, csegiiili nel 1644, cui 
sopraintende, come arcliitetto, un Fra Giovauni Sparano laico 
tea tino (Croíiíí!/., f. 125 t."), e Topera di maruio dentro la cappella della Ma- 
donna diotro Paitare maggiore, essendo priore 11 P. AcitelÜ '. 

Dcll'anno 1647, cosí nefasto per Napoli per la rivoltura di Masaniello, 
ben pocbc nolizic contiene la Cromstoiia, le qnali non sieno state nienlo- 
vate negli scrillori contcmporanei, e queálo riguardano pin il convento, che 
la cliiesa; ond'é che noi ne parleremOj quando si dirá di delta parle in que- 
sto nostro cenno. 

Non possiamo pero fare a meno di ricordare, come la cbiosa fn U 
principale teatro degli avvcnimentl cosi fortonosi, suscitati dal Napolctano 
tribuno. Fu in cssa di fatti, che addi 10 Lugtio del detto memorabUe anno, 
i banditi comandatl dal Perrone ed istigati, come corsé voco, dal Üuca di 
Maddaloni e da D. Peppe Carafa suo fratello, tentarono amniazzare Masa- 
niello nel mentrc cbe si stavano concertando te basi (.lell'accordo col Viceré. 
Sette archibugiate traite al medesimo non lo colpirono, c si ebbe ció a mi- 
racolo; del cbe indegnati i popolani dicdero addosso ai bandiíi, e nello stes- 
so sacro recinto alconi ne furono massacrati fm su i gradini del maggiore 
altare. 

Fu puro ivi, che nel giorno seguente (11 Luglio) vennero lette le ca- 
pitolazioui convenule tra il Viceré e il popólo, per essere approvate. La 
chiesa era slivata di gente civUe c da turba innumerevole di kr.zari. Aper- 
suasione del cardinal Filomarino te capitolazioni, lo quali erano state da 
prima convenule col Genoino e con altri consiglieri di Masaniello, furono 
a voce di popólo approvate, per essere pol giurate nel Duomo. 

Edeviamo dalla Croiiistona, che la liconza per fondere gli argouti costó du- 
cati 15, oltre le spese di accesso al Vicario Genérale deli'Arcivescovo, cho venne 
a verificar la cosa ( Cron., f. 124 t."). 
_      = Questi lavori, secondo la Cronistoría (f. 125 t.'), importarouo diicati i 3o, clie 
furouo dati dal P. M. Sacrestano. 
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Fu quivi infine clic il povero pescivendolo, ciii lanía furia di avvo- 
iiimcnli i piü inopinali avca trallo fuor del senno, apostrofo dal pulpito I' ul- 
tima valla i! pO[)olo nel i6 Luglio, giorno sacro alia Vorgino del Carmi- 
ne, pocbe ore prima di essere assassinato dal suo compare il fornaio Cata- 
neo, c dagli altri congiurali nel dormitorio dei frati, dove erasi ritiralo '. 

II R. D. Giuscppc PoUio, 11 ciuale abitava nel Mércalo, e fu spesso te- 
slimone dcgli avvonimenti che narra , ci da inoUre una notizia riguar- 
danle la sepultura nella chiesa del Carmine del famoso agilatore della ple- 
be napolitana; notizia taciuta da tutti gil altri scrlltori del lempo.Egli aífer- 
nia, clie il cadavere di Masaniello, dopo le funebri onoranze che si cbbe 
di Capitán Genérale, fosse slato deposlo nella fossa a mano sinistra 
deír altare maggiore cirea della cappella del Presepe '\ Pero, 
se dopo r abolizione di tale cappella le sue ceneri fosscro di cola slate b'at- 
le, o pur no, ignorianio ^ 

NeirAprile del 1649 troviamo notizia di pubbliche feste e dimostrazioni 
di giubilo in tutta la cilla e nel convento, in occasione del cosí detto anni- 
versario della pace falto celebrare dal vicere Duca di Oguatte. Questi a di 6 
Apriíe del dello anno vi tennc cappella reale, facendovl inlervenire i musici 
di palazzo alia messa e Te Doum, la quale ccrimonia flnita successe Iripli- 
ce scarica di moschelleria dei soldati schierati in ordinanza nella piazza del 
Mércalo c delle artiglicrie di tulle le fortezze. La sera poi furonvi fuocbi di 

* Pollio, Historia dsX reyno di NapoU: rivolusione del 1647 — Ms. nella Bi- 
blioteca Nazionale, x. B. 7, fol. 47 t." 

^ V. tra gli altri, Capccelatro, Diario delle cose avvemite nel reame di jSfapoli 
neU'aimo 1647, t. I, p. 96. 

^ Se devesi credere ad Emmanusle Palci-mo, passiouato ricercatore di storia 
patria, che mori verso il 1850 assai veccluo: il sepulcro di Masaniello sino 
aU'anno 179S si vedeva nella chiesa del Carmine, anzi in qucsto 
anno guando le teste di alcuui napolitani si erano soveixhiamento 
entusiásmate a volere erigere Napoli in KepuhLlica {moda che al- 
lora correya in Francia) una mattina su di un tal sepolcro fu tró- 
vate scritto: Lazare veni foras. Ora questo sepolcro per mire politi- 
che piü non si vede. La rivoJiuione di NapoJl neWanuo 1647 compiuta sotio 
il nomo di rivolusione di Masaniello, dcscriita da Emmaniiele Palermo, ms. presso 
il Cümm. Capasso. 
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ailiflzio c iuminarie, Ira i quali ciucUi del campaaile con continuo suono di 

campane o trombotte. 
Nciranno 1653 Irovasi fatta menzione del cosi delto altare di S. Gia- 

'como, che solevasi erigcrc neiroUava del Corpus Domini avanti la porta 
del Convento con grande magnificenza (Cronist., f. 128 t."): usanza quesla 
che é durata viva Ira noi, ñno a pochi anni fa, nclla cosi delta fcsla dci 
quatlro allari, quando Taitare de'Carmclitani si faceva accanto la Chiesa 
di S. Giacomo degU Spagnoli, alia piazza Municipio, giii Largo del Ca- 

stello. 
Tro anni dopo, cioé nel 1656, pei danni di una saetía, che cadula sul 

campanile lo devastó insieme al coro, al tetlo delta chiesa e alia soffitta che 
cadde quasi tulla, il viceré Conté di Caslrdlo si fece neiranno susseguenle 
a largire ducati 2000, ai qiiaU altro danaro si aggiunse da'dcvoli, e special- 
niciite dal Principe di Ceüammare, che diede ducali 600 {Cronist, I 129 V). 

Le rifazioni eseguile in tale occasione nel campanile, ralTorzalo di 
nuovi rivestimenü c caleño di ferro, unitamente a qiielle del tetlo e del co- 
ro, non che degli organi, Iroviamo che costano la bella somma di ducali 
3399 {Cronist., 1. 130); ai quali lavori i Padri aggiungono nn ricco e 
ben disegnalo leggío di argento condoUo perPorafo napolelano Ono- 
frió Caputo, sui disegni e modelli dell'ingegnere ordinario del con- 
vento Fra Bouavenlura Prcsti cerlosino fibid.J. Nell'anno appresso 
poi si termina la grande opera dolía nuova soflitta deUa chiesa, fatta tulla a 
spese del piissimo cardinale arcivescovo Ascanio Filomarino, giá rovinata 
come dicemmo e parte a Ierra precipilala, come rifcrisce la Croni- 
storia. 1 Padri dopo il disaslro del 1656 eransi fatli a chiedere qualche ele- 
mosina al cardinale per sopperire ai danni sofferli, ma questi generosamente 
volle rifarla tulla a sue spcse profondendovi 10000 scudi in legnami inta- 
gliati c dorati, non che nelle dipinlure a fiori che ancora vi si vedono. La 
figura di noslra Donna inlagliala di mezzo londo e di proporzioni maggiori 
del vero, che vedesí tuttora campala nel mezzo, fu opera di Giovanni 
Coate, dctto il Nano, famoso intagliatore di quel lempo e allíevo del 
cav. Cosimo Fansaga sollo la direzione e disegni del su citato archiletto 
ed ingegncre cerlosino Fra Bonavcnínra Prestí. 

Dopo la separazione del convento dal torrione, dove resiarono di guar- 
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nigione i soklati, che dal 1649 sino a tutto il 1665 occnparono gran parte 
del convenio, si alíese Ira i varií lavori da essi Padri eseguiti, ad abbeílire 
la nuova facciala della chiesa coi disegni del detto Fra Bonaveiilura Prestí, 
che vi appose nel mezzo rarmc in marmo della religione. lotanlo il mmiiüco 
Principe di Gellainmare, che poc'anzi vedemmo donare una vistosa sonima 
perche i Padri restaurassero la chiesa, oUiene nel 1670 la concessione del- 
P aliare maggiore, e neU'anno seguente rifa con insólita magnificenza il 
cappellone ornándolo di marmi preziosi, lavorali da Pielro Mozzelti e 
suo figlio Giuseppe, come pin apprcsso sará dello; e pare che la sollo- 
posta sepoltura da íui costruita occupi parte dell'anlica groíla, ove sino alia 
prima meta del XVI. secólo erasi venérala rimagine della Bruna {Cronist., 

f. 133)- 
É nel 1691 che la chiesa incominciasi a porre tulla ad oro, e per pri- 

mo s'indorano !e gelosie del coro, radcndo la vecchia decorazione, e riloc- 
cando le anliche pitlure. Taü dorature continuansi nell'anno 1693, soppe- 
rendosi alia spcsa, como appreudtamo dalla Cronistoria^ col venderé gli ap- 
parati e le collri, giá servid per i liinerali del márchese del Carpió, non che 
i panni, giá donali, per decorare le mura nei di solenni, da varii altri si- 
gnori sepolli in delta chiesa (Cronist., f. 138). lií tale occasione furono ese- 
guile le dipinture a fresco dei due cappelloni della crociera da France- 
sco Soümene, cui allro non fu dalo, come dice la Cronisloria, che le 
solé cibarie e colori, come puré ai suoi discepoli, avendo egli atieso 
a lale opera per un suo voto. 

Unitamente a lale opera di dipinlura, fu mossa ad oro la tribuna con 
le due cappelle, e dallo slesso Solimene venne dipinlo il quadro del pa- 
triarca Elia. 

Ultimo lavoro del XVII. secólo é la cona di argento della Madonna della 
Bruna, fusa e ceseliata dall'orafo napoletano Antonio Perrella, a 
cui furon daü, giusla i registri, ducati 3500. Tra le varié ornature di quesla 
opera di arte, dice il P. Venllmiglia, spiccavano le armi dci Filomarino 
e dei Carafa, principal! bcnefaltori ed oblatori di delta cona. Al qual propo- 
sito il noslro Cronista si fa ad aggiungere la seguente annotazione. La delta 
sacra imagine é quella slessa,che nell'anno 1500 in tempo 
del giubileo fu porlata proccssionalmente in Roma, cosi nel- 
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1'andaré come nel i'ilornare,e doposi rendé cosi famosa ed 
illuslre per lo strepito dei miracoli, come puó leggersi nella 
sloria data da noi alia luce*. Sin da qael tempe fu ella col- 
iocata nel luogo, ouü al présenle ritrovasi nel mezzo ad una 
belllssima Cona di marmo lauorato. Ma considerando i no- 
stri Pp. di quel lempo, che la suddetta antica Imagine come 
che dipinta su lavóla, cosi esposla alia polvero e all'aria, 
potesse essere rosa e maltrattala dal tempo, avanti di quella 
coUocarono un'allra Imagine della medesima, dipinla sul ra- 
me, copia ritralta dall'Origínale. Ma s'ingannarono, poicíié 
oltre 11 defraudare con questo la credenza, e devotione dei 
Fedeli, la dctla Imagine antica fú rilrovata tutta difformata 
dalla polvere e dalle tarle. Quindi in occasione, che si fece 
in questo anno la nueva Cona d'argenlo, fáltala ritoccare 
da perito Piftore, fu coUocata al prospeUo, e all'antico suo 
luogo l'imagine origínale, che ora si vede, c dielroa quella 
fu riposta un'altra Copia della medesima, dipinta per mag- 
gior sussistenza su lavóla di noce; in maniera che al pre- 
sente oltre air anlica Imagine ve ne sonó sulla suddeüa co- 
na due altre copie della medesima, una dipinla su legno, e 
l'altra sul ramc. Tutlo il fin qui detto ricavasi dalla memo- 
ria in pergamena sin d'allora in uno slucchietto di latía ri- 
posto nella suddetta cona, e rinvenutavi nel 1754, coll'oc- 
casione, che rimossa dal luogo primiero la Cona colla SS. 
Imagine fu traspórtala alquanto piíi sopra ^ 

La Cronistoria non ci da alcuna nolizia su' lavori del principio del se- 
cólo XVTII. 

* II Cronista alinde alia sua storia Delta miracohsa imagine di S. M. della 
Snma,^ev P. Mariano Ventimiglia, líapoli 1769. 

La memoria in pergamena éla segnente:Quae prostat antiquissima, 
et veneranda Deiparae Virginis Mariae de Bruna Imago illa 
est eademet, et genuina,quae annís ab hinc ducentis nimirum 
anno Jnbilei millesimo quingentésimo a Confratribus Sanctae 
Catharinae Limina Apostolorum adeuntibus Komam delata, coe- 
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É clopo il primo dccennio, cioe nel 1711, che tro^iam falto parola di 
quaiche lavoro, vale a diré dclla indoraUíra di una dcllc orchesirc {Cro- 
nist., i. 141, t") delia balaustraía e ringhiera di ferro ed otlone, collocata 
sopra il cornicionc della cliiesa, la cjuale é lolta dal suo posto per dar luogo 
a posteriori allre decorazioni {ibicl, í. 142). Tre anni dopo leggiamo di una 

pit in itiuere signis clarcscere ac miraculis. lude autem Nea- 
polim ad patrium solum revecta, atque in hoc unde fuerat as- 
portata, reposita templo, tot tantisque postmodum est illustra- 
ta prodigiis, ut horum fama, longo la toque diffusa nedum, am- 
plissimae hujus Civitatis, totiusque Eogni, verum longinqua- 
r u m queque E e g i o n u m o b s e q u i u m s i b i o o n c i 1 i a v e r i t, a c d e v o - 
t i o n e m. 

Porro tantum thesaurum desidorabilom sane su por aurum, 
et lapidem praetiosum multum liumanis oculis aliquando ere- 
ptum, suffecto nimirum iu ejus locum oxemplari quodam in 
Cuprea lamina pictis coloribus expresso, liicque post praefa- 
tam lamiiiamdespcctissime, ac sórdido jacententeminventum a 
pulvere,tinea,et carie, quae illa mderaoliri ag gres sao fuerant, 
manu solerti Artificia quam diligentissime vindicatum, prísti- 
no ac primaevo loco restituere opere praetium fore visum est, 
occasionem nacti satis opportunam es argénteo, aureoquo or- 
natu, quo tándem Sacram Iconom exterius, ot in facie magni- 
ficentissime pro meritis irradiari ciiravit Addictissimus Car- 
mel! Heroinac EniinüntissimusCardinalis Jacobus Cantelnius 
Neapolitanus Metropolita partimex le gato Foliéis Eecordatio- 
nis Eminentissimi Cardinalis Fortunati Carrafae Episcopi A- 
versani, partim ex argentéis donariis bonae memoriae Eminen- 
tissimi Cardinalis Ascanii Pilamarini Archiepiscopi Neapoli- 
tani ejusdem Virginis itideiu amantissimorum. 

Una vero cum Auctograplio, seu Originali tabula colloca- 
tum est posterius ejusdom Sanctae Imaginis Apographum, seu 
Exemplar fidelissime, et adamussim excerptum,ac in nucea ta- 
bula crassiori delineatum in eum videlicet finem, ut si quando 
edacissimi temporis, quod omnia consumit injuria Autogra- 
pbum perire contingeret; hoc in Apographo Superstes per ma- 
neat ad Posterorum memoriam pariter, ac tutelam. 

Acta sunt baec auno Domini M.DC.L. XXXÍX~{Cromst., f. 139). 
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grando croce cli argento per Tallare maggiore, motlellala, fiisa o cesellala 
tlall'orafo napoletano maestro Matlco TvcgUa (tbid., i. 142), e di 
un órgano nuevo peí maestro organaio napoletano Felice Cim- 
mlno (ibicL). 

Altro lavoro d'arte e di preziosita é quello che vediamo condotto puré 
per Pallar inaggiore nel 1737: consistcva in un grande ostensorio del peso 
dilibbre2o, opera dogli arteUci orafi napoletani Gaotano Fumo 
e Dlodato Avitabile (tbid., t 146 t."). 

Nel T 745 poi vediamo dato mano ai rifacinienío di tutto il tetto dolía 
cliiesa, marcito in parte e cadente; al fiualo guasto si ripara rimutandonc il 
matcrialc di eolio con i' armatura deíla soffilta. Pero mentre si eseguono 
lali lavori, e si rinnovano i finestroni, clic riescono alia marina (ibid., 1. 148, 
1."), ecco che per la cadula di una folgore addi 27 setiembre di dctto anno, 
sul campanilc, alcuni grossi piperni e marmi strappati al medesimo neüa 
buféra, precipitano sul tetto, donde la rovina quasi completa della sottopo- 
sla soffilta, del coro c degii organi fibidj; ai quaii guasti nondimeno vien 
alia meglio nello stesso anno rimediato, non scnza far sentiré il bisogno di un 
deünilivo riordinamento delle docorazioni interne della chiesa, cosí mala- 
mente offese, e quindi raffazzonate. Si giunge cosi al 1753, in cui si co- 
mincia ünalmentc a disfare tutto il vccchio per dar luogo a noveHe opere. 
E per primo si diroccano i vecchi stucchi e le antiche pillure ciie erano sulle 
cappelle ed il cornicione. La superhcie intiera delle pareti, messa ad un or- 
dine di pilastri con piedistalli, era tultainsino alia soffilta copcrla di dora- 
ture flnissime, ma pero, per la salsedine del vicinomarc, íiiUa anncrila 
e mezzo consunta. Fra gli stucchi deU'ordtne inferiore eranvi dipinte síorie 
della vita di Gesü Cristo, le quah continuavano nello stesso senso delle lu- 
nelte degh archi delle cappelle, ancora al di sopra del cornicione, tra una 
fmeslra e l'altra. Queste seconde dipinture, espresse assai finamente e con 
bnon disegno, erano state ivi condolte dal celebre pittore Luigi Sicilia- 
no, il quale, come abbiamo dalla Cronístoria c daí Gelano, vuolsi che dovcs- 
S6 cosi dipingere tutta la chiesa, mane fu impedito dalla disgraziata 
morte faltagli daré dal famoso pittore Bcllisario Corenzio 
suo maestro, mosso da sola invidia per motivo di essere stato 
a lui antep^osto dai Pp. in quesla opera: e perché le suddette 
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tli lili dipinture furono poi grandemente lodate e stimate 
superiori alie sue (Crom'sí., f. 150; cf. Celano, t. IV, p. 191). 

Qucstc insigni pllUire adunqao furono insieme coUe altre superiori e 
gli stucchi iri quesranno disfatte, non scnza rammarico degl'intendenti ed 
amatori, per la nuova forma data alia chiesa *. 

Eseguite tali demolizioni nell'interno della nave, nel cominciarsene 
la rifazione si pensó anzi lutto ad allargare le finostre réstate sino allora 
angnstissime, c si dié mano in pari lempo a' nuovi stucclii. 

E qui ñola la Cronistoria clie fii in tal'época, clic si pensó di rialzarc 
per pin palmi dall'antico suo sito rarchitravo, insieme col tabernacolo, dov& 
era sítuata la miracolosa imagine del SS. Grocilisso, perché non impedisse 
piü la veduta del prospetto dell'altare maggiore. 

Si alzó altresi in questo tempo, trasportándola in iuogo pin alto, la cona 
di argento con la imagine della Madonna; ed in tale occasione é appnnto 
che furinvennla l'antica pergamena, da noi riferita, neU'anno 1699; ed in 
Iuogo di qaclla vi fn posla íiltra dentro asluccio di latta, nella quale fu re- 
gistrata per memoria doi postcri questa ultima innovazione. Al qual propo- 
sito ci fa sapere il Cronista, come nella cappellina della iMadonna furono in 
tale occasione disposti in hell'ordine e afTissi su tavole i voli di argento, of- 
ferti dai devoli alia Vergine, che fino allora pendevano alia rinfusa {Cronist., 
í. 150). 

L'architetto, incaricato dclle nuovc decorazioni, fu Nicola Ta- 
gliacozzi-Canaie, che presccise ad eseguirle i marmorai fratelli 
Giuseppe e Gennaro Cimmafonti. Pero, come vedrerao dal contesto di 
questa narrazione, tai lavori di rivestimenlo in marmi commessi deílc pareti, 
cominciati nel 1753, non furono compleíati che 12 anni dopo {ibid.J. 150 
t."). Ma in questo inezzo ecco novello disastro produrrc novelli danni. La 
Cronistoria descrive cosi il falto: A di 27 Marzo 1762 mentre i Reli- 
giosi erano in coro e cantavano i vesperi della feria e i chie- 

' Con questi layori, che tutti son descritti nella Cronistoria, leggiamo come la 
rasura dell' oro dei vecchi stucchi fu venduta per ducati 35, e che il pre/zo rica- 
vato della nnghiei-a di ferro e di ottone, che ricorreva sul cornicione, fu di ducati 
530 (Vromsf., f. 150). 
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rici in mczzo al coro crano alie parole: quoniam Iribulatio 
próxima est et non est gui nos adjuvet: cadde nel vicino Cara- 
panile una terribil saetía, la qualc con grosse pieíre strap- 
pate dal medesimo precipitó insiéme col tetto e soffitto della 
chiesa sul coro di maniera che tutti i Religiosi che erano nel 
Coro rimasero seppelliti e coverti sotto le revine. Cinque di 
essi scliiacciali dalle pietre o soffocali dalla saetta vi perdet- 
lero la vita tre restarono gravemente feriti cd in seguito 
benclié guariti restarono sempre pcl resto dei loro giorni mal- 
conci. Tutti gli altri religiosi bcnclié rimasti sotto le revine, 
puré perché salvati e tratti a terapo non perirono. Accorse 
gente da per ogtii dove a sottrarre ie vittime, si dal vicino 
castello, che dal mercato e fin dallo spedale dell'Annunzia- 
ta, che mandó i suoi medici e chirurgi per i feriti —(Cromsí 

In tale occasione ¡1 vecchio coro, fatto nei 1536 e disposto sopra Vatrio 
della chiesa, essendo stato danneggiaío, non si pensó a rifarlo nello stesso 
luogo.I frati atterhti dall'accidente e dal pericolo cui erano andali soggetti, 
e nel 1745 e nel 1762, risolsero abbandonare qucl sito sottoposto al campa- 
nile, e fabbricare un nuovo coro in Inogo men soggetto. A tale uopo prescel- 
sero una localitá sovrapposta al cappellono dell'Assunta, che trovasi, come 
vedremo, in cornu episíolae del maggiore altare. 

II nuovo coro, dice il Cronista, a somiglianza dell'antico fu altresibel- 
lissimo, non meno per l'ampiezza del luego in cui fu allogato, che per la 
sua vólta di stucchi, decorata nello stUe del tempo, ed illavoro dei sedili, o 
stalli e loro spaUiore, intaghate nel piü scelto legiio di radice di noce. Ne fu 
architetto mi tal Gaetano Leveri, di cui la Cronisioria tace la patria. 

li capo-maestro fabbricatore, che ne lavoro le muraturc, fu un tal Ma- 
i'ino de Acierno; lo intagliatore, che costrui la gelosia delvanorispon- 
dente inverso la chiesa, come la balauslrata della scahnata di esso coro, fu 
un tale Agostino Grandone, cd il legnajuolo che intagUó i sediU e 
Ifí spalliere, un tal maestro Salvatorc Cangiano \ 

La Cronistoría c'indica il costo dei diversi lavori: cioc al de Acierno du- 
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L'anno 1766 vien rifalta la nuova facciata della cliiesa, secondo il di- 
segno del reglo archltelto D. Giovanni del Gaiso ^ 

Nell'anno seguente i Padri adornano il maggiore altare di un gran pa- 
rato di argento, consistente in dodici frasche a piangla, val qiianto diré 
in lastre lavorate a sbalzo, disfacendo le vecchie, che erano a ventaglio, 
del peso circa dt libbre 63. 

Ne fu artefice l'argentiere del convento Francesco Avcllino 
(Cronist.y f. 152 t."). Nello stcsso anno inoltre e terminata Topera del rivesti- 
menlo in marmi commessi, cominciato nel 1755, diventando cosi, di- 
ce la Cronistoria, una delle piii bello cliiese della nostracittá, 
non meno per disegno, che per la preziositá dei marmi biancbi e mischi, 
cioé breccia di Francia, giallo di Siena, verde antico ed altri, come puro 
per la fluozza del lavoro. Circa gli autori di talo opera, furono come per lo 
avanli, e rarchiletlo Tagliacozzi-Canale, cd i marmorai fratelli Gia- 
seppc, e Gonnaro Cimmafonti. 

La spesa di si grandiosa opera asceso a ducati 22442. La Cronistoria 
contiene i piü minuti particolari intorno a tale spesa, c cosi puro a quella 
degh stucchi, condolti dal capo maestro Francesco Gargiuio, c solo 
si tace intorno al nome delTartefice che fcce il lavoro delle nuove fórrate 
dello cappelle, opera, davvero assai commendevole del fabbro magnano dol 
tempo (ibid. 153). 

Nel 1781 vediamo annotato un lavoro importante nella facciala della 
chiesa, o questo fu la dipintura di una nuova Imagine delia Verginc su 
tela, falta dal piltore Giovanni SarncUi, innanzi alia quale ó collocalo 
un gran fauale, che come ci narra il cronista fu cominciato da tal tempo a 

cati 750, fil faleguamo Agostino Clraadono duc. 415; airintagliatore Can- 
giano duc. 1722; quindi la somma totalefu di duc. 2887; la quale somma venne'' 
tutta raccolta por le oWazioni dei fedeli e dolía Cittá, che largi duc. lOO; dalla 
clemeuza poi del re, soggiunge il cronista, si ehbe il permesso di al- 
largare il finéstrone dirimpetto al coro, che batte nel vicino 
castello {Cronist,f. 152). 

' Per tale opera riloviamo dalla Cronistoria, come furono pagati al capo mae- 
stro Marino de Ácierno per fabbrica di mattoni e stiicchi, duc. 882; al piper- 
niere duc. 106, e al ferraio per la croce duc. 60 —{Croíwsí., f. 152 V). 
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(enere acceso la nolto. Viiolsi pero che Ja naova imagine la cedosse di molto 
in valore alia prima, la quale sappiamo che era dipitita su rame {Croui- 
storia, I 136). A lal lavoro succede iníine nel 1783 la costruzione di una 
gran cimasa di legao, dipinto a marmo, attorno al cornicione dolía chiesa , 
lá dove una voUa vedevasi la ringhiera di cni dicemmo, o ció" per meltervi 
íe torce nelle ([iiarantore. Ne fu arlotice un maestro Gcnnaro Trom- 
betta-((;/-omsí.,f. 156 L"). 

Per tullo il resto del XVIIÍ. secólo ben pochi altri lavori troviamo che 
fossero stati eseguiti a decoro del monumento; che anzi in sullo scorcio di 
tal socolo, a causa del gravi avvonimenti politici, che si andavano maturan- 
do, gli argenti, che nel 1787 furono trovati ammontare al peso di libbre 
2395 e once 7, tlovcttero cinque anni dopo, cioé nol 1792, donarsi al go- 
verno del tempe, aflinchó lo stesso avesse poluto sopperirc ai graví biso- 
gni deli'erario, depaupéralo dalle spese di guerra'. E ció con grave danno 

* Ecco in qiial modo la Gronistoria ci narra questo donativo fatto dai frati, che 
ben piló dirsi voluntario forzoso: In questo medesimo mese diDecembre 
( I 792 ) essendosi fatto animo ale un i nostri religiosi, non so se 
con vero zelo, o puro per ambízione,diporger supplica ed offe- 
rire a S. M. tutti gli argenti delta nostra chiesa, in seguito di 
che ci perviene inimediatamenté regal dispaccio del tenor che 
siegue: Ho fatto presente al Ee la supplica di codesti M. e Pp. 
del real convento del Carmine Maggiore qnali animati di sin- 
cero esemplar zelo peí Koal Servizio, c per la difesa dello 
Stato sonó stati i primi ad offerire tutti gli argenti di cod'csta 
real chiesa, per serviré alie urgenze delle attuali pubbliche 
circostanze. E la M. S. ha gradito e lodato moltissimo la sua 
fedelta, e generosa offerta, e ha accettato li argenti di code- 
sta chiesa di suo real Padronato, lasciandovi pero restare i 
vasi sacri per vonerazione dei sagrosanti misteri a cui sonó ad- 
detti. Laonde ha ordinato S. M. di partecipare a V. S. ed a tutti 
di codesta religiosa famiglia questa sua sovrana accettazione 
e distintissimo gradimento, e grordini che son dati alia regia 
2ecca perché vi siano ricevuti, e registrati per averne dalla M. 
S. la conveniente considerazioue. La S. V. adunque nelTatto 
stesso che fará noto alia sua Commuuita questa Sovrana risolu- 
zione   potra disporre   che  codesti argenti siano subbito trasfe- 

8 
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dell' arte patria, la quale in tal modo venne a perderé chi sa quai bellissimi 
lipi di preziose modalilá decorativa. 

riti  allalí. Zeoc.i. Palazzo   15 Xbre i 793--Giovanni Ácton- 
Pnore del Carmino-Ed appresso: Acció non resti estinta anostri 
Posten la notizia degli ai-genti, clic avova la nostra Chiesa del 
Carmino Maggiore  darerao un breve dettaglio  del numero, peso 
e valuta di detti argenti. Un voto grande d'argento dellaPrin- 
cipessa di Cellamare. Due  sblendori d'argento grandi. Due al- 
tri pin piccoli.Un Lettorile grande d'argento. Uno paliotto gran- 
de d'argento per r Altare maggiore. ün altro paliotto d'argento 
piu  piccolo  per l'altarino  dentro  del nostro Cappellino  della 
Madonna.   Lampadi    d'argento   piccole   num.   9.   Una  lampada 
grande d argento del Carpió. Unpellicano d'argento   Una lam- 
pado grande d'argento degl'Ingrignetti. Una lampade mezzana 
d  argento. Due altre lampadi d ' argento piü piccole. Sei Puttini 
d  argento, una carta di Gloria, in Principio e Lavabo d'argen- 
to. Votí  d'argento   dentro  il Cappellino  della Madonna num 

474. Una  croce  d'argento col suo piede per l'Altare maggiore 
Candelieri  d'argento n. 6. Prasche d'argento grandi e piccole 
n.   J^^ltri  candelieri piü piccoli n.^ 2. Una statua d'argento 
di^S.Michelo  Arcangelo. Lampadi  d'argento per   le   cappelle 
a.   13. una croce d'argento col sno piede. Uno ingenziere d'ar- 
gento   Ingenziero  d'argento  con  sua navetta  e coccliiaro   Un 

^eggile   d  argentoper sopra la menza. Un bacile d'argento col 
suo bocale. Due ostiarii d'argento. Dne garafine d'argento. Un 
campanello d  argento. Una sottocoppa, ed nna zavattina d'ar- 
gento. Una  statuetta   di S. Anna con la  Bambina nelle braccia 
d  argento    Una  statnetta di S. Giuseppe d'argento colsuo ba- 
tone   anche  d  argento. Una  sopravesta  di Messale d'argento 

Due al   ri candelieri d'argento per gli Accoliti.-Quali argenti 
mandati   alia Keg. Zecca, o ridotti in verghe numero 9S furono 

di peso libre ..Ulesettecentonovantaanattro, ongie 6 e trapas 

-o. La  di   cui valuta raguagliata a seconda del saggiofattoin 
ciasche   nna verga dai saggiatori di essa BegiaZecca, é a  ce  ^ 

gr.na?   .7        '"'''""^'''   ^^^^*<>   cinquantacinquo,   e 
fl   lln\^     ./.^/ome   costa  dal  certificato fatto dal Presidente 
della  Legia Zecca il Sig. D. Antonio Planelli, e dal Ke. ^ Cre 

aenziere D. Natale Terminelli; qual certifica'to s! conse'i.fnei 
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Ma 1'erario, che si trovava in dure circoslanze per !e gravi spese eró- 
gate a causa degfiínprovvisi armamenti tlelle miiizie, faUi ia lal tempo, non 
ristelte di pretendere altri donativi; sicclió il convento nell'amio 1793 fn 
costretto a prendere in mutuo dncati mille per offrirli graziosamento 
alia regia corto: cui seguirono nel 1794 altri dncati 1500, con or- 
dine di seguitare dotlo pagamento per anni cinque per le 
urgenti necessitá della ciltá e vegno {CronisLJ. i6sV). 

L'anno i794addi n Maggio, che cadde in giorno di domenica, av- 
venne nolla chiesa un faíto clamoroso. Nel menlre celehravasi la messa al 
maggiore altare, un tal Tommaso d'Amato da Messina, avendo fatto res- 
sa per entrare in sagrestia, per qiiindi passare ncUa tribuna sull'altare 
maggiore, e non avendolo potnlo, sali sulla balaustra, profanando Pai- 
tare e cominció con alta voce ad acclamare la liberta e Fassembiea di Fran- 
cia, vantandosi di esser giacobino, non seuza inveire contro Dio, laVergine 
ed il Principe. Gacciato dalla chiesa dai fedeli levati a rumore, e quindi ar- 
réstalo dai soldati del Carmine, venne tradoíto alia Vicaria, dove compilatosi 
il proccsso ad horas, in seigiorni, fu condannato alta forca, pena che subi 
con pervicacia, non estante le preghiere del cardinale arcivescovo recatosi 
a luí per ridurlo a migliori consigli. La Cromstona ne descrive il terribile 
supplizio con quesíe parole: Giunto ií terzo giorno di Cappella 
usciilpaziente dalla Vicaria per giustiziarsi sopra di un ta- 
volone strascinato a coda di cavallo col taccarcllo in bocea 
per non far soníire al popólo le esecrande parole che gli u- 
scivano dalla sagrilega bocea: arrivato al   patiboio   pin osti- 

nostro Archivio. Scrig. 2 Cass. 32 n." 7. Si certifica dai medo- 
smi di essersi pagati da D. Agostino Casaretti docati 5014,78 
con polizza per lo banco di S. Giacomo in Gennaio 1793 per'la 
compra da detto Casaretti fatta di una verga d'oro di libre 
•FGntidue, once cinque e due terzi alia ragione di grana ottanta- 
sette il carato, ricavata detta verga dalla fusione di una lam- 
Pade d'oro con la sua catena e due puttini d'oro di detto real 
Monistero: sicchtí tutto il crédito del nostro monistero colla 
regia Corte ascendoa  doc. 2 9 5 70, 19 grana e ^V,, ((7>-om5¿., p. 165, 
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nato chcmai volle moriré impeniteule; motivo per cui ibian- 
clii che lo assistevano gü voltarono le spaile cd il carnefice 
esegui la giiistizia. In scguilo li troncó la íesLa, 11 strappó 
la lingua mostrándola all'immenso popólo c poi la ])intó ncl 
fiioco che stava ivi prepáralo, e cosi anche troncandogli le 
mani e i piedi e il rimanentc del corpo lo buttó anche iiel 
fiioco spargendo per aria anche le cencri a tenore dolía sen- 
tenza falta dalla G. C. della Vicaria'. 

It XVIII. secólo si chinde con la espulsione dei religiosi, avvenula per 
ordine dei repubbiicani Francesi, che nel 1799 occuparono il Casleilo ed il 
convento, permettendo che i h-ali si ritirassero nei locali del Gesñ vecchio. 
Divemili i horhoniani con le masse del Cardinal RuíTo padroni a lor volta del 
forte del Carmine, fn allora che rimaste ¡1 convenio c la chiesa del tulto ab- 
bandonaii in quei momeníi di rappresaglie tra ü popólo e gl'iavasori, ogni 
cosa fu ivi messa a sacco ed a ruba. Venne cosi a disperdersi la ricca snp- 
pelletlile rimasla nella chiesa, come del pari ando disperso tulto 11 tesoro 
di mcmorie, di carte, di bolle e privilegi, conservali in archivio, como sara 
dello quando si descriverá i! convento. Un late esizio ín accompagnato daí 
veder salire sulle forclie per ordine delia Ginnta di Slalo, il P. M. ex Pro- 
Yinciale Gránala, Capuano, giá professore di matemaliclie nel real Collegio 
della Nunziatella. 

' La sentonza o del tenor segueute; I n causa T h o m a o d' A m a t o M c s s i- 
nensis principalis inquisiti et carcorati de crimine causae Ma- 
lestatis Divinae et liumanae, ut ex actis.Die 14 raensisMaj, 
1 794, visis comparitione caeterisque actís ac visa istantía lie- 
gn ihscí Dominae Kegiao Junctae eoque ándito et audito pari- 
ter regio consiliario di Yillarosa Rei Advocato. - Per Regiam 
Junctam Status proyisiun et dccretum ost qiiod Thomas d'A- 
mato Messinensis praevia raptatione adcaudam equi suspenda- 
tur m furcis altioribus et deinde adstrahatlir ei lingua ac am- 
putentur caput et manus, quo actn completo comburetur cada- 
ver, dispergatur cinis, publicantur bona et sceleste nomen eius 
damnetur et fiat rclatio MajesÉati suae hoc secum: Citns: Medi- 
ci:  Palmien: Porcinari: Bisogni:  Giaquinto-(6V.,ns/., p. 166, t.^ e 



in Napoli 6i 

Gil avvcnimeiUi slorici del secólo présenle di quesla cliiesa, sonó di mi- 
nore imporlanza degli antecedenti. 

Rislaliüilo il convento nel 1800 vedíamo due consecutive soppressionl, 
una cioé nel 1809, ciü segué la ripristinazione genérale de' convenli nel 
1819; nel quale anuo il convento del Carmine Maggiore di Napoli colie sue 
gránele é rimosso su colie rendiie di diic. 12410,11, in vista del Concórdalo 
del 1818. L'altra nel 1866, in lorza delia legge genérale di soppressione, 
che spogliavalo con gil altri convenii di ció che possedeva (Clemente, 0. c, 
p. 66; Galante G. A., 0. c., p. 288). 

Qaesto secólo, circa ad opere di arte non ha visto altro clic il monu- 
mento elévalo a Corradino di Svevia, nel 1S47 da Massimitiano di Baviera, 
modellato dal Thorwaldsen, ed eseguito da Pietro Schoepf da 
Monaco, e i lavori «lia Iribuna in occasione dcUa canonizzazione di S.'* 
Francesca delle cincíue piaghe nel 1867, del Centenario della vittoria di Le- 
pante nel 1871, di quelli di S. Tomraaso d'Aquino c di S. Bonavcntara 
nel 1874, seguito nello stesso anuo dalla solenne incoronazione con coro- 
na di oro della imagine di Maria SS. della Bruna, in virlú di Breve del Ca- 
pitolo Vaticano, che giusta una pia fondazione del Gonle Alessandro Sforza 
da Piacenza, ha solo il privilegio e 1'onore di poter decorare con auree 
gommate corone le pin vetuste imagiui di nostra Donua, avute in venera- 
zione per cclesti prodigi. Di tale cerimonia ci da lunga e particolareggiata 
descriziouc il Clemente ncUa sua piíi volte citata opera (p. 77 e seg.). 

Anualmente la chiesa del Carmine, cui nc il lempo né le vicendc po- 
litico-religiose han poluto togliere il sao áulico splendore, benché non pin 
sollo la guida della benemérita famigiia religiosa per lanti secoli ivi rima- 
sta, é la piü popolare e frequentala fra le chlcse della cittá nostra. I pochi 
Rr. Pp., ciii venne consentito dal Demanio di amministrarla, sebbene slre- 
mali di niezzi, nondímeno col denaro che ricavano giornalmenle dai fedeli, 
ne curano il maggior lustro possibile; sicché quando in occasione di feste 
popolari, una fitta onda di popólo invade, plena di fervore religioso, il gran 
templo, adorno di arazzi o di faci, e risonante di sacre melodie, ti par di 
ossere nei piü felici tempi del secoli scorsi, in cui questa chiesa era come la 
incarnazione piii viva del culto e della pielá napololana. 



62 Carmine Maggiore 

II. 

§ T. — Cancello ecl Atrio — Antico ponticello al Mercato nella piazza del Carmi 
ne — C'appella di S. Barbara. 

Unrecinlo di pilaslri di pipenio, intramezzati da cancelli, precede Ta- 
Irio dolía chicsa, cui si accede a mezzo di una grande porta. 1 delti pilaslri 
banno liiUo il caratlere delia mela del XVII. secólo, c pare che sieiio succe- 
duU ad altri, che secoudo la Cronistoria, eraiivi fui dalla prima quarta parte 
del secólo anlecedcnte. L'atrio poi, oltre il maggiore ingresso, ha una porla 
minore laterale, che riesce sulla via. 

Ai lali dolía porta d'ingresso vedonsi due lapidi di marmo, una messa 
ncl 1828, quando la chiesa venne riconsacrata da Monsignor Francesco 
Angelo dcUa Porta, c l'allra nel 1850, qiiando la S. di Pió IX. si fece a vi- 
sitarla. Le iscrizioni sonó riportate dal Chiarini nelle sue note al Celano, 
X. IV, pp. 206, 207. 

II pavimento é scompartito a malloni, inquadrati da fasce di marmi 
bianchi e neri con steila nel mezzo. Dae chiusini marmorei di sepolture 
senza iscrizioni occnpano il centro dei laterali sparlimeníi dell'impiantilo. 

Stando ad un passaggio di documento, da noi tratlo dall'Archivio No- 
tarile, che si riporta in nota ', ed alia Cronistoria, nel luogo attualmente oc- 
cupato dall'atrio e cancello, era verso il 1451 un piccolo ponte, sotto al 
quale scorreva il rivolo del Lavinaio: donde a qiiel sito il neme di ponti- 
cello al mercato. E pare che un tale ponticeíto largo palmi otto (2'",o8) 
avessc dalla parte deha piazza del mercato una porla, mercc la quale alio 
stesso accedcvasi. Ora il dctto ponle sotto il Priorato del P. de Signo nel 

' Messer Gualtiero Caracciolo nel costituire 1'annua rendita ad una sua cap- 
pella nella chiesa di S. Maria di Donnaregina, con rogito di notar Jacopo Ferrillo 
dei 19 Agosto 1451 SI fa ad assegnare e sottomettere a tale obbligo: domos et 
magazena sua sita in ciuitato Neapolis ubi dicitur a lo ponti- 
cello de   lo mercato empta per eum a lancellocto Agnyense  
Froi. del 1450-51, a cart. 224, Arch. not il¿ Nap. 
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1459 venne diroccatü ' e coverto il corso d'acqua da im pavimento di seli- 
ci, il quale nello stosso auno fu complétalo fino alia piazza di S. Eligió ^ 

Oltre che poco dopo il 1462 si diroccó una casa, giá conccdula dal 
convento a Gio. do Rosa, affiticlic la piazza addivenisse piü ampia ^ in guisa 
che piü tardi, cioé nel 1498 vediamo addossato ah'antico prospclto deíla 
chíesa 1'atrio suddescritto, il qualo é completato in tale anuo \ e poi nelía 
prima quarta parto dei secólo XVI. ([512-1526) vediamo fatti altri la- 
vori avanti al detto atrio e porta della chiesa % Ira cui i pilieri di piperno col 
denaro di un legato di Alberico Oliva ^ A' quali lavori scguono demolizioni 

* ... fe fare, 11 Pauimento auauti la Porta della Cliiesa, doue 
prima c' era un Ponte largo otto palmi con la Porta, e spese do- 
cati quindici. .. Cronist., f. 36 t.". 

^ Per l'isteaso P. M. Gio. Priore con gran díligenza Sua fu 
fatta tutta la Piazza da Saut'Eligio sino alia Chiesa nostra, et 
alia sua porta, lastricata di selice, é yero pero che Grandello 
di Napoli cominció prima a faticare, e poi s'impetró la facoltá 
non solo di proseguirla da Sua Maesta, ma dal medesimo per il 
fauore, e protezione che havessimo del Conté di Madaloni fu or- 
dinato che si facesse per sua devozione detta strada lastricata 
di selice da Sant'Eligio sino alia Porta della Chiesa nostra. .. . 
{ihidem). 

^ Neir anno 1462 era Priore del nostro Real Convento II P. 
Francesco da Napoli, come appare per la concessione fatta dal 
nostro Convento della casa, che possodeva auanti la nostraChie- 
sa oggi diroccata per farui lapiazza, e dotta concessione fu fatta 
a Giouanui di liosa per mano di Notare Gio. Giacomo Summonte 
ai 29 di Maggio. . . (Cronist., f. 37 t."). 

•*. . . e duc. 141 si pone la spesa di millcduecento e trentapal- 
mi di Piperno seruiti per Complimento dell'Atrio della nostra 
Chiesa, cioe auanti la nostra Chiesa .. . (Cronist., f. 53 t."). 

' Nel foglio 160 deír Esito si pone la spesa... peí Piperno in- 
tagliato tanto per la Porta del Supporticalo, quanto della Chie- 
sa (Cronist, 6Q). 

"^ In quest'anno {1526) furouo fatti li Pilieri di Piperno a- 
uanti la Porta della nostra Chiesa come il tutto si enunzia nel 
Testamento del q."^ Alberico Oliva figlio di Giovanni Cola Oli- 
va che  fu  qucllo  che  dicde  docati  Venti in quest'anno a nostri 
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tli case c di altr'ingoinbri, esegaite nel 1641^; e cosi puré le allre descriUe 
in SLii liuire dul XYIII. secólo ^ le qaali inirano a complelare lo spiazzo che 
vedesi diiianzila chicsa e che prende da essa il nome di Piazza del Car- 
mine. 

CAPPELLA DI S.BARBAUA.—Adcstra dell'atrio di rincontro alia dcscriUa 
minore porla é una cappella cliiusa da cancollo in legtio. Ha un altare di 
marmo con mensa sorrella da due measoloni con tVonlalo in iavoro di com- 
messo, che sombra di época posteriore alia fallura di luUo il resto del- 
Tallare e della sua edicola marmórea. 

Quest'ultima componesi di un dossale alto o'",4o, con bassorilievi, 
terminante nei due corni con piccoli piedistalli di sostegno a dúo colonne 
d' ordine iónico, che íiancheggiano Timagino, dipiuta in tela della Santa, 
cui Tallare e dedicato. Le colonne gentilmente lavorate a raheschi per tulla 
la prima terza parte del loro fusLo, sonó corónate da una elegante trabeazio- 
ne, cui sovrasta uno stemma di tullo tondo consostogni di pulUgiacenti. Dúo 
stemmi piü piccoli e di rilievo schiacciato, a conlorni incartocciati ed a 
svülazzi di nastri, addossansi ai dadi dei suddescritti piedistalli. 

Dei tre bassorilievi del dossale, il primo, a venir dal coruo dcirepisto- 
la, rappresenla il presepe con la SS. Vergine, e S. Giuseppe inginocchialo 
avanti il divin Pargolo, circoiidato dai solili ghnnenti e con un pastero in 
primo piano, che ha su di una rupe il suo piccolo amiento. Sotto leggesi 
la seguente scfitta in bei caratteri unciali IX.KL.IAN.YM.GXCXGVIUI DIE h. 

Paclri per detto effetto, et il testamento fu fatto poi a 24 ííovem- 
bi-G 1^43 {Cronist, t 'jSt"). 

* Sonó diroccate in questo tempo varié case avanti la no- 
stra Chiesa per fare la piazza della medesima. Dette case furono 
prima cómprate dal Convento e la maggior parte con denaro dei 
ReligioBÍ, principalmente del P.Andrea Bosco, il quale v'impie- 
gó tutto il denaro ricevuto dalla vendita fatta . . . , di una masse- 
ria da lui ereditata nelle pertinenze di Posilipo [Cronist., i. 125). 

^ In qnest'anno 1786 in virtu di Real Dispaccio diretto al 
sig. Castellano del Carmine é diroccata la Casetta detta delle Piz- 
ze sita nel Largo della nostra Piazza, tra la nostra Portaría e la 
Cliiesa di 8. Caterina; e sonó tolte altresi le due baracche sitúate 
nella nostra Piazza avanti la nostra Chiesa [Cronist, f. 158). 
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II bassorilievo di mezzo rappresenta la risurrezioiie. Vedesi il Cristo 
ris'orlo, cinto da nimbo, in atto di benedire, con vessillo sventolante 
nella siiiistra. É dletro l'avello, e d'ambo i lati son qaattro soldati assopiti, 
di cui dae con alabarde; piccolo lorri in lontananza. Sotto la scritta VI. KL. 

APR. XXXm. DIE Cl • 
II bassorilievo in cornu epistolae rappresenta G. C. in croce con le tre 

Marie dappiede, due delle quali lévale, ed una in ginocchio. Sotto la scritta 
VIH. RL. APR. XXXm. DIE $. 

Nelle facce degli sporti dei piedistalli delle colonne, dalla parte inter- 
na, seno le due segaenti iscrlzioni: 

In corm evangelii.m ' DIE ' SACRA • CELEBRENTVR. 
Ed in cornil epistolae VRI • KAL * MAI ' MDXVIIl • DIE ' íi • NAT. '. 

^ Intorno a queste iscrizioni, avendo consúltate il dotto e valorosonostro aniico 
e collega monsig. don G. A. Galante, questi si faceva gentilmente a foruircile se- 
guenti dilucidazioni, che noi ci,-ediaino progio di quesfc'opera pubblicare integral- 
mente, come vennero da lui a noi scritte in una sua gontile lettera del sNovembre 
del passato anno. Per il che noi ce ne professiamo oltre ogni diré obbligati.Le tre 
epigrafi incise sotto i bassorilievi sonó le date cronologiclie delle 
rappresentanze scolpite di sopra, cioé sotto laNascita di Cristo 
r.epigrafe: IX ' KL " lAN • VMCXC VIIII • DIE • 1^ • leggo cosi: Nono" 
Kalendas • Januarias • {anno a creatione mundi) quinquies raille- 
simo centesimo nonagésimo nono die sabati o Saturni. La seeonda 
che e sotto la Ri^urrezione : YI • KL • APE • XXXIII'DIE-0, leggo : 
Sexto • Kalendas • Aprilis (anno a nativitate Christi) trigésimo ter- 
tio die Dominicae o Solis. La terza incisa sotto la morte di Cri- 
sto: VIII • KL • APR-XXXIII-DIE- ? leggo: Octavo- Kalendas" 
Aprilis (anno a nativitate Christi) trigésimo tertio ' die • Veneris. 
Abbiamo dunque le tre date: la Nascita di Cristo il 2 t, üeccmbre, 
Tanno del mondo 5199 di giorno di Sabbato; la Morte di Cristo 
il 23 Marzo, 1' anno dell' Era Yolgare 33 di Venerdi; la Eisurre- 
zione di Cristo il 27 Marzo, Tanno dell'Era Volgare 33 di Dome- 
nica. Le suddette date degli anni sonó segnate secoudo la volgare 
sentenza, e Tanno della Nascita di Cristo é segnato nell' anno del 
mondo 5199, secondo i codici Greci, e la versione della Bihbia, 
detta dei Settanta, che corrotta nelle date per la molt epíice 
trascrizione de' Codici, poneva" pin di cinquemila anni prima 
della  nascita di Cristo; mentre il testo Ebraico ne da quattro- 
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TuUe e tre queste storie sonó assai finamente scolpile, e ben si vede 
all'aria dclle lestine, al finito dell'eslremilá ed al grande disegno e model- 

mila. Tuttavia esseudosil'erróneo computo de'codiciGreciin- 
trodotto neirodierno Martirologio Eomano, volgarmente la N^a- 
scita di  Cristo   segnavasi   ueU'anno   del   mondo 5199. E  la   data 
del]a nostra cpigrafe é scritta, copiándola precisamente dal Mar- 
tirologio, il quale al 25 Decembre dice: Anno a creatione mundi, 
Quando  Deus   creavit   coelum   et   terram, quinqnies millesimo 
centesimo nonagésimo nono... Jesús Christus inBetleliem Judae 
nascitur   ex María Virgine,   factus   homo. —Siguardo ai giorni 
del mese, cioé 25 Decembre per la Nascita, 25 Marzo per la Mor- 
te, e 27 Marzo per la Eisurrezione, fo notare che in varii Calen- 
darii nel di 27 Marzo trovasi appunto la memoria della Eisurre- 
zione  del Signore, con una speciale commemorazione, oltre   alia 
festa mobile diPasqua;e tra questi Calendarii va notato ancora 
il nostro proprio di Napoli, che usavasi nel MedioEvo,e trovasi 
innanzi al Rituale della Chiesa Napolitana, ricomposto dall'Ar- 
civescovo Giovanni Orsini; ivi al  27 Marzo leggesi: Kesurrectio 
Domini-^üiguardo poi   a qiiei tre segni íi, ^, $ , essi indicano i 
giornx della settímana, e sonoi segni del Solé e dei Pianeti, solé 
m^ mercurio §, venere $, térra ¿, luna 2),marte ^, urano  J, sa- 
turno   -h,   giove^. E   siccome   i nomi  dei giorni  corrispondono a 
quegh astri, e numi: cosi nel cinquecento specialmente, ed anche 
dopo, fu un vezzo di segnare i giorni con   quei segni; sicché nelle 
nostre epigrafi la nascita di Cristo, di sabato, la morte diYener- 
di, la risurrezione di Domenica, sonó nótate con quei segni. 

Eiguardo alie due altre iscrizioni laterali: 

IN  ME- VIII • EL 

SACKA- MAI. 

1^)  CELEB- e 2^)  M • D-XYIII. 

RENTUR DiE Ji . 

NAT. 

ossejyo che la i- é di caratteri piü grandi deiraltre quattro, 
la 2 e alquanto mutilata vicino la lettera del millesimo. Nella 
I vedo aocennata la celebrazione della messa, sacra celebren- 
tur;  nell  altra  leggo  la  data dell'edicola, cioé  il di 24 Aprile 
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lato, a cominciare dai niidi, e venendo a piü minuti particoinri, come sia 
opera di quella felice ctá, che ñirono per l'arte i primordü del XVI. secólo 
(i5'8). 

Ma chi fu í'autore di qnesto piccolo gioiello? I^o igiioriamo per ora. La 
tela che al presente e in mezzo alie due colonne della edicola é assai dan- 
negglata dal tempo per la poca o niuna cura che se n' ebbe. Rapprescnta 
S. Barbara, dipinlo del XVIII. secólo, a qiianto pare, e di mediocre fallura. 

Di questa cappeila inlanto, dove ora tutto spira il plii profundo abban- 
dono, non essondo pin addetta al culto, e che addimandano la Cappeila 
di S. Barbara, rileviamo dalle carte anticlic del monastcro, come nclXVl. 
secólo fosse detla, non sappiamo precisamente perché, de' Gappelletti 
edelevata, per cura e devozione dei fralelli nobili Gio. Andrea e Gto. Maria 
Russo. Questi, come da un istrumento rogato per notar Virgilio Bolvito, in 
data 24 Novembre 1528 ' dotavanla d'un annuo reddito. Si ha inoUre dal 

I 518, giorno di sabato, cioé in qiiel giorno della settimana, uel 
quale nacque il Siguore, IUE íi NAT. formóla che corrisponde al- 
r epígrafe del primo bassorilievo , qiiindi leggo: die sabbati na- 
talitio Domini, accennandosi col NÁTalitio, non il giorno del mese 
in cui nacqiie il Signore (25 Decembre ) , raa il giorno della set- 
timana, nel quale nacque il Signore, cioé il Sabato. Mi resta al- 
quanto oscura l'espressione líí DIB nel primo vorso dolía prima i- 
scrizione, che resterebbe indeterminata, leggendosi: si celebrino 
messe nel giorno, ma in quale giorno? Congetturando direi che il. 
giorno della celebrazione del sacrificio é determinato dai tre se- 
guenti bassorilieTi, nei qiiali si nota appunto il giorno Veuei'di per 
la Morte, Sabato per la Nascita, Domenica per la Kisurrezione 
del Signore: sarebbe quindi in die Sabati, Dominica et Yeneris. 

* Nell'anno 1528 a' di 24 gmbre essendo Vicario Provle della 
ProY. di Terra di LaYoro II Pdre Gen.'» Luigi Zenzone e Vicario del 
Conuento II Padre Tomas o da Napoii, l'Ab. Gio. Andrea Russo,e Gio. 
Maria Kusso Fratelli Nobili sommettono al Conuento Yna lor Casa 
sita alia Sellaría per Doc. i 33 ricevuti dal nostro Conuento, de- 
naro perYenutoli dalli Capitáni D. Teodoro e D. Gíusoppe Cbiu- 
cari per la Dote dellaCappella fuori la nostra Chíesa detta delli 
Gappelletti (a) Yolgarmente e che rappresentaua San Sebastiano, 

(a) I Gappelletti, chiamati aitrimenti stradiotti, o albanesi erano eccelleuti milizie a cavallo 
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documento porlafo in nota, come in talo cappella eraví una tavola,rap- 
preseniante S. Sebastiano, S. Rocco, S. Barbara e S. Altierlo, il quale dipinto 
sventuratamente piíi non esiste, essendovi slñto sostituito 1' attaale. 

Quali allre vicende si avcsse avulo questa cappella da! tempo della pri- 
ma sua fondazione sino ad oggi, non abblamo potuto sapere. QueUo che é 
certo, e ci duole il dirlo, serve prcsoulemente di ripostiglio allaseggiola., al 
piccolo banco o fino ai conci di una rivenditrice di abitini di nostra Donna, 
cho ivi ha boltega; ed c gran ventura, se a qualche amatore delle vecchie 
patrie curiosilá vien dato vedere il grazioso monumento a traverso il can- 
cello, che essa lien sempre serrato, a custodia dclle sue coso. 

§ II. — Interno della chiesa. — Navata. — Cappelle ed altan dal lato destro en- 
trando. 

SEPOLTURA DEI VICERé DEL CARPIó J GRDIANI, E GALLASS. — Pria dalle 
ultime rifaziüui operatesi nello scorso socolo, vedevast accanlo alia mag- 
giore porta, nello interno della Chiesa, non sappiamo pero da qual lato, 
una lapide con iscrizioue commemorante, come presso a tal luogo nel 
pavimento in una sepoltura vicino la porta grande, e come pare al di- 
sotto della soglia di essa, erano stati seppelliti tre Viceré, cioé il Márchese 
del Carpió (I 1687), U Cardinale Vincenzo Grimani (f 1710), ed U Conté di 
Gallass (i 1719)* Tale iscrizione, che riporliamo in nota * fu, come egli stes- 

Santo Eocco, Santa Barbara, e Sant' Alberto, come per Istru- 
mento regato per ííotar Virgilio di Bulbito nel sud.' di et anno 
1528 {Cronisl, f. 79 t." Cf. coll'annotazione della Platea n. 224 del Carmi- 
ne Maggiore di Kapoh, dal f. 25 al f. 33 neUet;arte dei Monast. soppr. nell'Arch. 
di Stato). 

^ Ihid. Gasparis • de * Haro • raarchionis • Carpii —bispani—Vincentii • S • 
R • E • Cardinalis • Grimani — Véneto — Et • Joannis • Wenceslai • S • R • J • Prin- 

armate alia Icggiera, tratte sin dalla meta del XV. se Jlo dalla Itepubblica di Venezia, a combatiere con- 

tro i Tm-chi; e delle quali nel ,472 Pietro Mocenigo si valse nelle fazioni contro Délo e Mitilene, 
e che .n seguito servirono nelle guerre d'Italia e di Francia. Quale fosse ¡i rapporto tra taletitolo della 
cappella e queste müizie , finora ci é ignoto: potrebbe essere pei-ó che D. Teodoro e D. Giuseppe Chin- 
ean, che dotarono tale cappella, e che nel documento surriportato sonó detti Capitani, appartenes- 
sero a queste milizie. 
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so scrivc nella Cronistoria (f. 141 \°), dettata o fatta apporrc dal continua- 
tore della stcssa P. maestro Mariano Ventinilglia, cui parve indecoroso, che 
reslasse senza segno alcuno, o memoria, una sepultara, che raccliiudea le 
ceneri di tro e nobilissimi defuiiti benefattori della Ghiesa e dei Con- 

vento *. 

cipis — Comitis • de ' Gallass • Germani' Quos • vivos—Una * Neapolitani • Regni " 
pro • Kege • Vicarij • Bignitas — Honestavit — Demortuos • imus' lapis • contexit— 
Sanguine * coelo ' coüditiono ' disparium—Muñere " fato • tuimüoque "parium — 
Beatam • spem* siimd • expectantium — Ossa * lieic • jacent ~ Kodem * in • se- 
pulcro — quod • Pientissimus • Vir • Marchio • Carpii — De • templo • optime • me- 
ritus — Apud • ipsiua • fores " Rarissiiua ' modestia — Sibi • faciendum • iussit — 
Quorum • memoria * non • oblitaretur — Carmeli " majoris • P " P • ~ Jlonume»- 

tum • posuerunt—^Ánno " MD " CC • LXIX. 
* Oreáiamo far cosa grata a' lettorí col riportare interno a tali Ticeré alcuni 

particolarí, riguardanti la loro morte e funorali, clie non sonó noti, e si trovano 
descritti in alcuni scrittori contemporanei inediti: 

Ed in prima dal viceré Marcliese del Carpió abbiamo, che: Peggioran- 
do tuttavia S. E. nella sua infermita d'idropisia, cosi piacendo a 
Dio, é passato a miglior vita ai 15 di Novembre giorno di Sabato 
ad ore otto ed un quarto di notte seguente con sentimenti di pietá 
cristiana, qual morte e stata sentita con grandissimo dolore dal 
pubblico, avendo questo buon principe D. Gasparre D'Haro y Gu- 
sman Marcb.^« del Carpió governato questa cittá, e regno retta- 
mente e con somma giustizia. Peco il suo testamento, nel quale 
lasció erede dei suoi riccbissimi stati D. Catarina sua única figlia, 
qual dimora con la sua madre in Ispagna: volse che il suo corpo 
fosse sepelito nella chiesa del Carmine Maggiore ; dove detto ef- 
fetto si fecero due fosse nuove bene intonacate e lastricate di rig- 
giole di Faenza pittate, una di esse grande nell' entrare della por- 
ta maggiore nella quale si aveva da sepeliré il corpo loco depositi, 
per esser poi condotto in Ispagna nella sua villa del Carpió dove 
stavano sepeliti i suoi maggiori, e 1'altra piccola dietro 1'altare 
maggiore e proprio immediata sotto l'immagine della MadonnaSS. 
per sepelirvi in una cassetta tutte l'entragne col cuore {Delli Gior- 
nali del Dottor Bomenico Conforto, delle cose successe in Napoli dall'-anno 1679 
al 1689, t. I, p. 315.-Ms. presso il Comm. Capasso). Segué una lunga descrizione 
della pompa fúnebre, che conchiude con queste parole: La medesima sera si 
sepelí nella aepoltura fatta a questo effetto, come si é detto di so- 
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La Cronistoria ha puré {U. ce. ) i piü minuti ragguagli sulle fwn- 
zioní, che farono praticate in occasione dei fanerali di detti viceré, ed in 
ispecie del Márchese del Carpió , assai benemérito della chiesa , sulle 
orme del Celano , ñola come questi donasse alia stessa iieli'ultimo anno 

pra, iiello ingresso della chiesa, volendo S. E. che ivi fosse posto, 
acciocché ognuno passando lo calpestasse e si ricordasse del fino 
che sortiscono lo grandezze Jimane {¿bid., p. 319). 

Intomo poi al Cardinale Griraani troviamo registrato, che: Governóraeno 
di tre anni; nella sua venuta diede apprensione ai Napoletani, cre- 
dendolo uomo di cervello, e porse qualche timore la sua venuta; non 
corrisposero li fatti, mentre non fu di risoluzione; rimetteva volen- 
tieri alli tribunali, e perché pretendeva la confirma dal Governo si 
portava di modo, che non volé va disgustarsi nessano, mas sime della 
nobihá. Si ammaló di retenzione di orina, e mori a 26 Settembre 
dell'anno 1710; e fu sepellito nella chiesa del Carmine Maggiore 
con accompagnamento alia reale, vesliito di Tonacella essendo car- 
dinal diácono, e portando tutte le altre insegne di Capitán Genéra- 
le. Nel tempo che vidde approssimarsi l'ultimo di sua vita fece 
molti atti cristiani. Stando disgustato col Papa a causa, che avendo 
ohbligato un Provinciale di S. Maria la Nuova, acció avesse rinun- 
ciato l'nfficio di Provinciale nella persana di un moñaco suo fami- 
gliare, e rícusando quello fare sotto pretesto di confidente, lo fece 
carcerare; ma mentre si aggravó, mandó un corriere a cercar per- 
dono al Pontefice di non averio restituito, quando dal Nnnzio ce lo 
richiese in neme suo, e cercoUi la sua benedizione prima di moriré, 
siccome 1'ottenno con aver primo fatto nscire dalle carceri il Pro- 
vinciale e fece poneré in liberta molti che teneva carcerati per so- 
spetto d'inconfidenza (rei di Stato); e fece bruciare un cassettino 
ayanti di sé di varié informazioni per la stessa causa contra molti. 
L'assiste il Cardinal Pignatelli e ritrovandolo digiuno lo persuase 
che avesse preso un brodo che stava pronto e ricusandolo di non vo- 
lerlo per non esser ben fatto, lo prese il Cardinal Pignatelli, ma o- 
dorándolo fu tale la puzza che intese, che fece súbito levar via com- 
patendoloedesortandolo a prendere un pajo d'nova fresche; e ac- 
consentendo a prenderle non si trovava nella Corte, chi prendesse 
due grana per comprare un paro di ova. Per il che, il Duca di S Ci- 

priano ch'era Eeggente di Vicaria, prese una doppia, dándola a te 
nere ad uno di casa per spenderla al bisogneyole del Vicerfe, acció 
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della sua vita e viceregno ducati 5 mila, da luí ricevuti in offerta dai mas- 
sari abbruzzes!, perché avea fatto esterminare i BandiU, i quali iiifestavano 
il regno. La qual somma fu poi dai Pp. impiegata in una sontuosa lampada 

non havesse prima a morir di fame, che della sua infermita. Disgra- 
zia di chi vive alia grande che quando sonó in vita sonó hen servi- 
ti, nella morte poi patiscono abbandono che non lo provano gli 
stessi poveri. Non deve tralasciarsi,comecorreudo in questo mese 
la festa del Glorioso S. Gennaro dev^si aapere che nel mese di Mag- 
gio per la festa del medesimo Santo, che si chiama dei preti ghir- 
landati, ten en do si il sangue esposto per otto giorni, incominciando 
dai Sabato sino al Giovedi, essendovi andato lo stesso giorno di 
Giovedi verso la sera il Cardinal Grimani, nel baciarlo si empi 
r ampolla mutandosi di colore, comparendo il sangue annegrito e 
COSí stiede nelli tre giorni seguenti senza comparire spazio tra il 
sangue e la carrafina, portando a tutti timore:ondesi fecerouscire 
processioni da tutte le chiese di pertineuza portando nelle mani 
teschi di morti, ossa inaridite di defonti e cavando ancora porzioni 
di morti putrefatti di fresco sepolti, che dava orrore a chi li vede- 
va. Tutte le chiese erano piene cosi la mattina, come il giorno per 
confessarsi, e poi nel mese di Settembre, correndo la festa del me- 
desimo glorioso Santo mori il cardinale Grimani Viceré {Val Ms. 

presso il Comm. Capasso intitolato: Macconto di varié notisie aceaduie nella citta 
dt Napoli dalVaimo 1700 fino alia fine delV anno \'¡'i,'2. ,gict, della Biblioteca dei 
Mss. della famiglia Vinaccia nel 1800, da p. 19 a 21. 

Pinalmente del Conté di Gallos nello stesso Ms. si legge : Stando per 
terminare il Conté di Daun , la carica di Viceré fu dall' Impe- 
ratore conferita al Conté Galass , che si ritrovava per ambascia- 
dore in Koma. Venne a 2 di Luglio 1719 e per essere la mutazione 
dell'aria e per li molti disordini usati nel viaggio e per aver vo- 
luto mangiare frutti giunse in Napoli e s'infermó; e partendosi il 
Conté di Daun ai 4 di detto mese per Vienna prese il possesso di vi- 
ceré. una volta.comparve al CoUaterale, e ritrovandosi con poca feb- 
bre volle colle galere andaré a Mergellino, e venendogli nella gale- 
ra propensione di vomito dai suo medico gli fu impedito facendogli 
prendere liquori gelati. Bitornato in palazzo si pose a letto e gra- 
vandosi il suo male la sua corte bassa accompagnata da molti Spa- 
gnuoli, formarono una processione al Carmine e a S. Gennaro per im- 
plorare la salute del Viceré. Ma u.on cedendo il male alli molti me- 



72 Carmine Maggiore ' . 

d'argento, che per lungo tempo videsi penderé dalT architrave, dove 
era il crocifisso \ 

dicamenti, che dai medici di Napoli se gli diedero, il giorno dei 29 
Luglio mori in etá di 49 anni, essendo stato in ííapoli 22 giorni. 
8tiede esposto tre giorni in Palazzo dopo di ossere stato balsámate, 
ed ai 27 fu portato a sepellire al Carmine in questa forma. Precede- 
vano prima quattro alabardieri, diie trombette colle sordelline den- 
tro, due compagnie di corazze, poi seguiva una di fanteria toccan- 
do li tamburri e le trombe scordate: venivano poi 70 poveri di S. Gen- 
naro, ed appresso le quattro religioni mendicanti, seguiva il suo 
cavallo svenato con valdrappa ñera fino a térra, che covriva tutto 
il caTallo, e dopo il Capitólo di S. Giovanni Maggiore appresso il suo 
cadavere con le insegne reali e li fiocchi dolía coltra erano portati 
dalli ministri del Collaterale: andavano appresso due baulli; uno per 
riporvi il cadavere nel Carmine, l'altro di negro per il trasporto iü 
Germania: seguivano poi sei cannoni tirati ognuno da quattro ca- 
valli coverti di panno negro e dietro a ciascuno di essi andavano 
due artiglieri con la corda alia mano accesa ai due capi; altre due 
compagnie di corazze ed un'altra di fanteria chiudevano il fúnebre 
accompagnamento. Restó al governo di Napoli 1'interregno del Col- 
laterale,lasciando alia considerazione di ciascheduno come restas- 
se in Napoli la Coutessa Viceregina {¿h., p. 33 e 34). 

' II Celauo (Vol. IV, p. 192), descrive minutamente i particolari della offerta 
fatta dai Massari delle pecore di Abbruzao al Márchese del Carpió; i quali spediro- 
no quattro di essi a rondere le dovute grazie al Viceré. Entrarono, egli dice, que- 
sti nella nostra citta a cavallo, vestiti da pastori con bianchis- 
simi pelliccioni; precedevano sei castrati di non vista grandezza 
con i loro imbasti ben lavorati; ognun dei quali portava due ba- 
rilotti pieui di moneta d'argento; e venivano cavalcati da ra- 
gazziui V estiti símilmente da pastorelli, che li guidavano. In 
qiiesta forma si presentarono al Signor Viceré, al quale date le 
dovute grazie, in segno di affetto donarono i castrati con i da- 
ñan, che portavano alia s.omma di cinquemila scudi. Purono ri- 
cevuti con seguí graudi di allegrezza, ed immantinenti furono i 
danari^ inviati in dono alia Vergine SS. dei Carmine, con or- 
diiie a' Padrí di questa Religione, che ne avessero fatto que- 
che loro fosse piaciuto per servizio della Chiesa; e fu stabilito 
di farne una lampana. Cf. Cronist, I 136. 
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I. —CAPPELLA DE' SS. FiLiPPü E GucoMo. —Áppena s'entra por la 
maggior porta nella chiesa, sulla dcstra e propriamente nella parte di mez- 
zo, dove oggi é ricavata la porta minare, che corrisponde a tale lato, eraví 
prima de' mutamenti operati nel XVII. secólo una cappella con altare, cui 
nel suQ testamento del 1450 Gaspare de Diano, arcivescovo di Napoli 
(i HBOJ ífice un legato\ 

Una tale cappella, dedicata ai Ss.Filippo e Giacomo, secondo é detto nei 
íibri d' iQtroito del Convento dell' anno 1534 % fu per decreto del Genérale 
del tempo, allora in visita, sotto la dala del 23 Gennaio detto anno, conceduta 
in patronato al Signor Cesare Riccio, detto volgarmente delle Tende, il quale 
a sua volta, assegnava al convento la meta di una suacasa, sita vicino la 
Croce del gran mércalo, di fronte alia chiesa, per la dote diessa cappella. 

* Altare presso la porta maggiore dal lato destro quando si 
entra — NelT anno 1430 a 28Novembro...in presenza diÁntonio 
Vescovo di Potenza, Vicario Genérale del EeT.'"" Gasparre di 
Diano Arcivescovo. di Napoli, e dclli Canonici Bonnello Scar- 
pato, e Baldassare Gnarrello della Chiesa Napolitana, e Nicola 
Troysio Notare della Corte Arciuescouale, fu d^ detto Hev.•" 
Arciuescouo donata la Quarta d'alcune Case, e territorij, che 
doppo la morte di Cechula Salvia ci erano peruenute secondo II 
Testamento del q.='Pietro Salvia di Cilento, che mori inNapoli, 
e fu sepolto in Chiesa nostra con conditione, che posti in pos- 
sesso della robba hauegsimo douuto celebrare Messe e DiviniOf- 
ficij nell'Altare esistente presso laPorta Maggiore dal lato de- 

stro quando si entra. ... (Croíwsí., f. 31 t.'). 
^ Nel libro dell'Introito di diversi anni. ..sotto ranno.1534 

si vede...Decreto. . . del Eev.'"^' Genérale Aiidet. .. sotto la data 
dei 23 Gennaio sotto del qnale Decreto si nota, che l'Egregio Si- 
gnor Cesare Eiccio volgarmente detto delle Tende diede al no- 
stro Conuento Duc. 80 in dote della Cappella dei Ss. Pilippo e 
Giaconio uicino la Porta Maggiore all'ingresso aman destra 
e COSí per questa, come per 1'annuo censo dell'orto del nostro 
Conuento sito vicino il Monte Vesuvio e uÍG4no al Vico di Somma 
rassegnó al nostro Conuento la metíi della sua casa, sita vicina 
la Croce del Gran Mercato in frontespicio della Chiesa nostra... 

{Cron.,f.S^C). 
10 



74 Carmine Maggiore 

Se (ale cappella fa abolita, guando nella seconda meta del socolo XVIII. 
(1767) ía fattal'ultima genérale restaurazione della chiesa, o lofossestato 
prima, non appare dai documonti da uoi consulíati. 

2. — CAPPELLA DI S. MAMA DELLA GRAZIA — S. MARíA DEL POPóLO — 
poi S. NicoLA DI BARí. — Di questa cappella non troviamo fatta menzione 
anteriormente al 1459. É in data di tale anno, e sotto il titolo di S. Maria 
della Grazia, che n'é detlo la prima volta nella Cronütoria \ 

Messer Nardo Coppola nel suo testamento , come dall'estratto faltona 
nella fine delXVII. secólo, riportato in nota, voUe che il suo corpo fosse se- 
polto in della cappella di S. Maria della Grazia. Era prescrilto inoltre in 
questo testamento, che la cappella fosse chiusa da inferriata, o che a cura 
dei suoi eredi e successori fosse celébrala una messa ogni giorno in suffra- 
gio della sua anima; il che fu puntualmente eseguito; che anzi gli venne 
eretto un sepolcro, il qaale sappiamo che era all'entrare della cappella in 
sulla destra '\ 

' Neiranno 1459 Nardo Coppola di Napoli, che lo credo in- 
fallibilmente figlio di Luigi Coppola quello, che con altri Caua- 
lieri del uostro Seggio di Portanoua guardaua il nostro Keal Con- 
uento in tempe che segiü il Miracolo del SS. Crocifisso, secondo 
ropinione d'Ángelo di Costanzo e centro quello, che riferisce Co- 
rAuielloPacca seguiíato da D. Camillo Tutino e Cario deLellis, 
nella famiglia Coppola, poiché ritroyo, che nel suddetto anno 
1459 il suddetto Nardo Coppola... fe il suo ultimo testamento, 
nella térra della Eocca nel quale per Notare publico intervenne 
Notar GiacomoAntonioGuarino della térra della Polla, doue Ín- 
ter caet era si nota. ítem uoluit, et iudicauit. ..corpus suum se- 
peliri intus Ecclesiam Sánete Marie de Gratia, intus Ecclesiam 
Sánete Marie de lo Carmino de Neapoli, in Cappella que vocatur 
Sancta Maria de la Gratia, come trase alia Porta amano derit- 
ta, doue hoggi ui é la Cappella di SantoNicola di Bari, doue ño- 
la che si gi faccia la Cangellata de fierro e che Messer. .. Eien- 
zo suoi heredi, e successori in perpetuum faccino celebrare iu 
la detta Cappella per l'anima suaVnaMessa lo di in perpetuum 
durante mundum. . . {Cronistoria, f. 35). 

' Sepolto....Nardo Coppola nella nostra Chiesa aU'entrare 
di essa  á man  destra nella Sua Cappella di Santa Maria della 
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Dovcttc COSí pertanto durare ti patronato di questa cappella neila fa- 
miglia Coppoía per Itilto il resto del XV. secólo, fino alia meta del XVI. \ 
cioé fino al 1550. É íQ tal tempo che passa a Sicuranza Vollaro, sotto il 
titolo di S. María del Popólo ^; alia qiiale succede nal 1601 Giovaiini Vol- 
laro \ 

Grazia fu auimata la Sepoltiira da Vu Marmo, clie in progresso 
di tompo tolto dal suo hiogo, e posto nel Chiostro appresso la 
Speziaria, riferisce l'Eng^enio nella sua Napoli Sacra, che diceva 
COSí : Clauditur • hoc * Nardiis • gertuit • quem * Copula ' busto . . .. a" 
domus • strusit " quod " pía * posteritas. — M * GGCGLXl.{Cronist, 
f- 35 í'-°; cf. d'Engenio, o. (?.,p. 437)-^~Iiil'Orno alia quale iscrizione il Cronista 
si fa a diré: La medesima iscrizione vi en riportata da Garlo de Lel- 
lis nelle sue famiglie in quella di Casa Coppola, dove mostra di 
non saper da dove deriui detto Nardo. lo pero tal Iscrizzione á 
mió tempo non l'lio pin vista, no so cíie se ne sia fatto, onde mi 
persuado che havrá passato la sciagura di tante altre, che sonó 
state guaste, rovinate, o impiegato ad altri usi. E poco piü appresso 
soggiunge: Detto Nardo poté moriré nella líocca...e in nostra Chie- 
sa poi... traspórtate TI suo cadavere per sopellirsi nella Capj)ella 
Gentilitia della Sua Casa, la quale fra brovissímo tempo doppo la 
Morte del Nardo suddetto si vidde nel Colmo delle tírandezze per 
il suo Francesco Coppola, famoso Conté di Samo e di Cariati, e 
Gran Almirante del Regno, e per il med.'"'' nel fondo dclle maggiori 
miserie , come si legge nollo Memorio historiclio dell'Argentone 
{Mem.hist, lib. 5), per riconoscere Vn Vero Eitratto dell'incostanza 
della fortuna. ( Cronist, í. 35 t.°—) 

* In una tabella delle messe riportata nella Cromstoria e redatta dopo il 1480 
é notato cosi: Nota quod tonemur celebrare omni die Vnam Mis- 
sam in cappella Sánete Marie de Gratia pro anima Nobilis Viri 
et Catbolici Domini Nardi Coppola de quo habemus untias duas 
quolibet auno in perpetuara . . . {Cronist., L 35). 

'^ In quest' auno (1350) Sicuranza Vollaro si costitui debi- 
trice al nostro Convento sopra una Casa nel Vico delli Trojani 
dietro la Zecca per la dote della cappella di S. María del Popó- 
lo (Cro«/5¿.,f. 93 t."). 

^ Giovanni Alfonso Vollaro lascia al Monastero del Carmine 
annui ducati 4 di cenzo sopra alcune case al Laviuaro e Pennino 
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Se non clie le notizie che ahbiamo del litólo e del palronato di questa 
cappella intorno ai tempi di cui discorriamo, sonó taimente tonfuse e con- 
tradittorie, che non sappiamo come si possano tra esse conciliare. Perlesti- 
monianza in faUi del De Lellis* 6 noto che nel 1599 ^^"^ tal Tommaso de 
Sanclls eleggevasi ivi il sepolcro per sé e perisuoi. Poscia nel 1605, col 
consenso dei Padri, vendeva a Cesare Sangiovanni" una sepultura vicino alia 
sua cappelia (che sarebbe questa) ed alia cappella dei Ruoppolo (che sareb- 
be ia seguente). Ora questa coeslstenza di palronato della faraiglia YoUaro 
c di Tommaso de Sanctis nella stessa cappella, procedeva da parentela, o é 
r eíTetto di un erroro di dala nei documenti che abbiamo visto cd in nota 
alleghiamo? Né ció basta. Nel 1606, cioé un anuo dopo, i Pp. del Carmine 
concedono questa stessa cappella, che giá dicevasi di S."" Marta delíc Grazie, 
ad Orazio Sanseverino ^ I Voltaro o il De Sanctis avevano ceduto, trasmesso 

per la Cappella di S. María del Popólo Ann. i6oi.—Carte dei 
Mon. soppr., Carmine Maggiore. Vol. 224, dal fol. 25 a 33, Arch. di Stato. 

^ Hora voltando da basso in su nell' entrare, che si fa dalla 
porta grande a mano destra nella prima cappella é il qnadro di 
S. ííicola di Bari con la seguente iscrittione posta nel marmo 
della sepultura: Vt" semper'cum'Sanctis "in coelis'laetetur'hanc 

terram'Sanctam'sibi'suisque'posteris'Xhomas'de "Sanctis'e- 
legif Ánno-Domini-MDLXSXXVIII. (De LeUis, o. c). 

Nello elenco delle cappelle, che esistevano intorno al 1524, notasi una cappella 
di S. Maria della Grazia di casa Coppola, e una cappella di Santa Maria del 
Popólo di casa Romano [Cronist, f. 771). Bisogua quindi supporro che intorno 
alia meta del secólo XVI. aholita la cappella di S. Maria del Popólo, si fosse 
trasferito il henefizio in quella di S. Maria della Grazia di casa Coppola, e 
quindi si fosse chiamata promiscuamente con Tuno e con l'altro titolo. 

^ Tomaso de Sanctis vende a Cesare S. Giovanni con il con- 
senso del Carmine una Sepoltura vicina alia sua Cappella e ui- 
cino la sepoltura di Bospolo (sic Ruoppolo). Anuo 1605. SejioUure con- 
cesse a Secolari dentro la Chiesa del Carmine Maggiore. Carte de' Mon. soppr. 
Carm. mag. Vol. 224, da fol. 25 a 33. Arch. di Stato. 

^ S. Maria della Gratia —II Monastero del Carmine concede a 
D.Oratio Sanseverino una Cappella con la Sepoltura sotto il titolo 
di S. Maria del Popólo, adesso chiamata S. Maria della Gratia 
per docati   100  ad annuo cenzo di Docati 20 per la celebratione 
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o perduto i loro diritU? Noi non abbianio elementi connc risolvere lutti que- 
sti dubbii. Possiamo soltanto affermare, che in alciini di quesli mutaraeati 
dovelte il sepoicro del Coppola A?enir distrutlo, e la funobre epígrafe che 
ricordava il Uiogo dove era riposto il suo corpo, mcsso a memoria dei po- 
steri nel chiostro appresso la spezieria, come dicono il d'Engenio 
(o. e /. c.) ed il de Lellis '. 

Il quaí povero ricordo era scomparso puré di la verso la fine del XVII. 
secólo, come ci fa sapere il buon frate Carmelitano.Versolafine del socolo 
suddetto questa cappcUa era dedicata a S. Nicola di Bari, ginsta quanto 
rileviamo dalla Cronhtoria (f. 35) e {\'A\VÁggiunta ms. del de Lellis (0. e 
/. c). Sia comunque, essa presentemente serba ancora il neme di S. Nicola 
col culto di esso Santo e con la sua imagine, la quaie del resto é assai 
mal ridoUa dal tempo. 

Fregia questa cappella un ornamento in marmo con lavori di commes- 
so, aggiustatovi intorno nell'ultima restaurazione, eseguita nella seconda 
meta dello scorso secólo c sullo slile della decorazione esterna di tutte le 
altre. Oltro tale aggiustamento non vi si vede nuirallro di autico, se ne to- 
gli il pavimento a quadrclli invelriaíi, distinto a fioroni policromi di fabbri- 
ca Napolitana del XVIII, secólo: e delio stcsso tempo sonó puré gU stucchi 
bianchi sulle pareti. 

3.— CAPPELLA, DI S. MARíA DEGLI ANGELí, POI DI S. MARíA DI COSTANTI- 

NOPOLi, ORA DI S. SiMONE STOCK—-Stando alia Cronhtoria la ubicazione esatta 
di tale cappella era tra quella di S. Maria delle Grazie e l'altra di S. Mar- 
gherita. Essa venne erelta nell'anno 1471 ^ e n'ebbero conccssione sotto 
tale titolo di S. Maria degli Angeli, Lorenzo ed Antonio Lauritano con istru- 

di qiiattro messe la settimana et uno anniversario l'anno.Anno 
1606. Carie de'Mon. soppr. Carm. mar/. Yol. 224, da fol. 23 a 33. Árch. di Stato. 

' De Lellis C, Fam. nob., t. 2, f. 139. 
^ Nelsud.** anno 1471 dentro laChiesa fu eretta Vna cappel- 

la sotto il titolo di S. María degl'Angeli da Lorenzo e Antonio 
Lauretani fratelli,perconcessionehavutadainostri antiquipa- 
tri d' vn luogo, che si cita a mano dqstra dell'entrada della 
Chiesa juxta la Cappella di Santa Maria delle Gratie. . . e la Cap- 
pella di Santa Margarita (Cromsí., f. 39. Cf.ilXoííííSÍ.sojp^. CarmineMag~ 
giore, vol. 224, f. 25. Arch. di Stato). 
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mentó di Notar Nicola de Monte dell'anno 1471, essendo provinciale il P. 
M. Nicola Antonio de Arcellis, e procuratore il P. M. Giuliano Casanova. 

Nül 1524 quando fu redallo 1'elenco delle cappelle del XV. secólo, ri- 
ferito dal P. Moscareila, cssa era ancora di casaLaiiritano' (CronisL, f. 77 t."). 
Stando ad una indicazione annotata dopo robl)ligo primitivo del 1471 per 
questa cappella e sua sepoltura, pare che nel 1575 fosse di certi Monte- 
corvo ^ 

* A proposito di questa faraiglia, troviamo nella Scheda di Notar Cesare 
Malfitano uu documento, dal quale rilevasi, come B. Giovan Tommaso Lau- 
ritano si comprometta dar lezioni di canto figurato, di contro-punto e di canto 
fermo ad un giovanetto clierico per nome Gennaro de Leone, figliuolo di i>an- 
cescliello de Leone di Torre del Greco, dellastessa famiglia forse, come appresso 
yedremo, cui appartenevasi la Cappella dello Spirito Santo nella Grot- 
ta che ivi ó detto di Marzio  de Leone della Torre del Greco: 

Promissio pro Francischello de Leone —(dal Prot. del 1512-13 di 
Not. Cesare Malfitano, a cart. 167. Arcli. Not. di Nap.). 

Die tercio mensis Junii prime Ind. i 5 i 3 neapoli. In nostri pre- 
sentía constitutus venerabilis dompnus Joliannes tliomasius Lanri- 
tanus de neapoli sponte coram nobis sicut ad conuentionem douenit 
cum francischello de leone de tnrri greci patre clerici Januarii 
de leoni promisií eidem francischello infra annum vnum . .. docere 
dictum clericum Januarium de Canto figurato et de contrapunto 
et Canto fermo adeo che possa comparere da onne bono-scolaro ad 
laudem oxpertorum: pro quo prefatus franciscbellus promisit da- 
re dicto Johanni thomasio ducatos sex de carlenis videlicet sin- 
gulis quatuor mensibus in fine tertiam partem nec non vestiré et 
calciare ipsum clericum. Januarium ot insuper dictus dompnus Jo- 
hannes thomasius promisit daré eidem clerico Januario durante di- 
cto tempore cibum etpotum aclectum ad dormienduní: Qui quidem 
clericus Januarius promisit obedire dicto dompno Johannithoma- 
sio et seruire in ómnibus seruitiis lecitis et honestis: pacto habito 
ínter eos quod si dictus clericus Januarius nollet stare cum eodem 
dompno Joannethomasio aut pro quauis causa discederet a domo 
dicti dompni Jobannisthomasii quod eo casu dictus franciscbel- 
lus teneatur et sic promisit daré eidem dompno Johannithomasio 
dictos ducatos sex in pace  

Presentibus Judice hieronimo  gaffuro ad contr. Joanne de an- 
gnsano et Nicolao campo de Eiolo. 

= L'annotazione é questa: L'heredi del  quondam Gerónimo Mon- 
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Nel 1587 questa cappella, che giá era di Marzia Marzocca, come ap- 
pare da notizie traite dalle piü voite citata platea del Carmine, é conceduta 
a Ferrante Marzocco, con un luego per í'arvi la sepoltura \ 

Ai tempi in cui scriveva 11 de Lellis, la sua Agg. ms. all'Engenio, il che 
fu dopo 111654, pare che questa cappella fosse dedícala a S. María di Co- 
stantinopoli, di cui vedevasi un quadio nel suo altare unitamente alie ima- 
gini di S. Margherita e S. Calerina (op. e /. át.). 11 litólo pero di questa 
cappella era cambiaío nel 1684, come rileviamo dalla Cronistorüi (f. 105), 
quando questa cappella veniva intitolata ai Ss.Carmelitani S. Simone Stock, 
e B. Franco. Vi fu adora allogato un quadro dipinto dal Cav. Calabrese % 
in tal tompo a Malta, per cura e spose dei fratelli conversi di esso convento, e 
rappresentante il Santo in alto di ricevere í' abito dalle mani stesse della B. 
Vergine. Al quale proposito il Cronista si fa a raccontare due aneddoti, che 
testualmente riporliamo in nota, e da uno dei quali rilevasi la ragione per- 
ché poi il culto del B. Franco, pria in questa cappella, fu disgiunto da queUo 
di S. Simone, e slabillto in seguito nella quarta cappella K 

tecorvo per il legato del detto quondam Gerónimo s'obligano 
pagare annui docati 5 sopra una casa allí Lanajoli por la conces- 
sione di «na cappella e sepoltnra e due messe alia settimana. An- 
110 ^575- C'»í'¿- de'Monast. soppr., Carm. magg., Yol. 234, da fol. 25 a 33, 
Arch. di Stato. 

* II Mouastero del Carmine concede a Ferrante Marzocco la cap- 
pella di S. María degli Angelí, che fu della quondam Marzia Mar- 
zocca con un luogo per la gepoltura. Anno 1857. Garte dei Moaast. soppr. 
Carmine Magg., n. 224, f. 23 a 33. ArcMv. di Stato. 

^ Tanto ü d'Ambra nel suo Mese a Napoli (vol. 2, p. 406), quanto il Chia- 
rininelle sue note alOelano {vol. 4, p. 112), e cosí puré il Galante G. A. (p. 286), 
e il Dalbouo (p. 181) ed altri ed altri, attribuiscono tntti questo quadro al Soli- 
mena, mentre dal cronista GarmeUtano, che é scríttore síncrono, é notato come 
speciale opera del Calabreso. 

^ In questo stesso tempo fu dípinto Tantico e famoso Quadro dei 
nostri S. Simone Stoch e B. Franco, il quale si vede in una Cappella 
di nostra Chiesa, che é la seconda a man destra della porta gran- 
de. II Pittore, che lo dipínse, fu il celebre Cavalier Calabrese, e fu 
da luí dipinto in Malta, ove ritrovavasí, ma da li venuta in Napoli 
la suddetta dípíntura vi fu trovato il grosso abbaglio preso dal Pit- 
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Da chi fossero pero dipiníi i dne iatcrali qnadri rappresentanti la SS. 
Annunziata e S. Michcle, non sappiamo. Fu in tale occasione che la cap- 
pella vennc lutta fregiata di dorature e di marmi commessi, non senza una 
certa sontuositá, nello stile del tempo. Presentemente é molto trascurata; 
e la tela del Calabrese, giá restaúrala e malo, per modo che nulla pin vi si 
raffigura dall'antico dipinto, é puré molto malandata per rumiditá del luo- 
go e per incuria. 

4. — CAPPELLA DI S. MARGHERITA.— Questa cappella, che troviamo 
sotto un tale titolo nel 1524, nell'elenco dello cappelle piíi volte citato, e 
soltó il patronato di Ginlio Fcrrajuolo {Croiiüt., í. 77 t.") preesisteva fln dal 
1471 sotto la stessa deaominazione di S. Margherita; perché nella conces- 
sione, che in tal tempo ebbero i patroni della cappella di S. María degli 
Angeh, questa, come sopra abbiamo nolalo, confmava da un lato con la 
cappella di S. Margherita. Pero non sappiamo a chi si appartenesse nel XV. 
secólo e, se dopo il 1524 fossc stata rinunziata dai Ferrajuoh al convento, 
O invece fosse alio stesso ricaduta per estinzione di quel cásalo. 

Nel 1544 la vediamo concédala a Gio. Bernardino Arcella K 

tore nel colore delle vestimenta delle due Imagini; poiclié invece 
della Cappa blanca, e l'abito di sotto di color lionato alia Carme- 
litana, le dipinse tutte all' opposto con cappa ñera, ed abito blanco 
alia domenicana; Onde fu bisogno mandarle di nuovo a Malta per 
correggere l'errore. II sud." Quadro coH'aUare fu fatto a spese dei 
nostri Eratelli Gonversi, i Quali il tutto intesero fare in onore del 
B.Franco Laico, simile a loro ed a luí solo dedicare la Cappella e 
r Altare. Ma andati a consiglio del P. Sagrestano Maggiore di no- 
stra Chiesa, questi loro consiglio di far dipingere nel sud. quadro 
insieme col B. Franco, anche il nostro S. Simone, di cui in Chiesa 
non era immagine alcuna. Ma ben presto si ebbero a pentire di 
avere eseguito un tal consiglio; poiché compiuto di giá l'Altare 
sud. videro che nel mandar le Messe a quella Cappella, il P. Sa-, 
crestano, senza punto nominare il B. Franco; diceva «ándate al- 
l'Altare di S. Simone». Cosa, che intesa da fratelli Conversi, 
sommamente loro dispiacque, e fe loro diré, che in simili casi 
dovevano consultarsi con Laici loro pari e non giá con Sacerdoti. 
{Cronist., f. 135 e 35 t"). 

Mn   quest' anno  (i544) Gio. Belardino  Arcella si  costitui 



in Napoli Si 

Appartenne in seguito a casa Ruoppolo, e ció si ricava tanto dalle 
confinazioni della quarta cappclla, detía dci Ire Magi, che in un documento 
piü appresso vedremo confinavc dalla parte di sotto colla cappelia 
dei Ruoppolo nello scorcio del XYU. secólo, quanto da un obbligo del 
1569 di Gio. Domenico Ruoppolo \ intorno alia dote di questa cappelia. In 
quanto alia durata del patronato dei Ruoppolo, ed agli altri consecutivi pa- 
troni, se ve n' cbbero, non abbiamo documenti che Ü detorminano. Sia co- 
munque, la cappelia presentemente appartiene alta Conh-alernita di S. Maria 
del Carmine dcll'Ábitino, che 1' ebbe nal 1637, come appare dall' iscrizio- 
ne apposta nel muro nel lato dell' evangelo '. 

Ild'Ambra (0. c, vol. II, p. 406), il Chiarini (0. c, vol. IV, p. 213), 
il Galante G. A. (0. c, p. 286 ), ed altri patrli scrittori vogliono, che in 
questa cappelia fosse staía giá riposla la SS. Vergine della Rruna, alia quale 
indi tolta, si sostituisse la della stataa. Donde essi traesscro qnesta notizia 
non sappiamo. Certo é che neíla Cronistoria e nel ms. del do Lellis, come 
in altre opere sincrone, non se ne fa parola o ceiino alcuno. 

Attualmente questa cappelia ha un altare e su di esso un'edicoía for- 
mata con due colonne bellissirae di breccia verde di Sicilia, che sonó ai 
canti della nicchia, dovc si venera la statua in legno, dipinta e dorata, della 
Vergine col bambino in braccio, la quale sembra scoltm'a della une del 
XVI. secólo, e forse del principio del segucnte. 

L'altare é decóralo da un frontale di commesso, di stile del XVIII. se- 
cólo; e dello stesso tempo é ilbel pavimento di quadrelli invetriati di fab- 

debitore al nostro Conuento sopra Vna sua casa a Forcella per 
la dote della cappelia di S. Margarita in nostra chiesa {CronisL, 

'Santa Mar garita —Gio. Dom.Buopolo si obliga pagare annui 
ducati sei inclusi li carlini nove, che si dovevano al nostro mo- 
nastero per il censo di detta cappelia. Anno IS^O- CarL det Mon. 
soppr. Carmine Mag., vol. 234, da f. 23 a 33. Arch. di Stato. 

^ L' iscrizione c la seguente: LA • EEALE • AECICOKFJíATEKSITA • DI * S ' MAEIA ' 
DEL • CAEMINE " DETTA ' DELL' ABITINO ' EKETTA ' SEL • CHIOSTEO ' DEL ' CARMINE * MAG- 

GIORE • KELL' ANNO * 1637 " CON " ISTEÜMENTO " EEDATTO * DAL ' NOTARO ' SIGNOE • DOME- 

NICO • PICONE • DI • NAPOLI * ACQUISTAVA ' QUESTA ' CAPPELLA * CON " LE " SOTTOPOSTE ' 

SEPOLTÜEE • GENTILIZIE • 
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brica napoletana, che ha una sepoUura con chiiisino marmóreo dal lato 
delí'epístola, e diproprietá deíla Congrega dell'Abitino. Un piccolo aíTre- 
sco infiae di scuola seiccntista, rappreseniantc l'Ascensione di nostro Si- 
gnore G. C. é a mezzo la vólta. 

5. — CAPPELLA DEI TRE MAGI, POI DELL' ASCENSIONE, ORA DEL B. 

FRANCO.—Questa cappella denomínala dei Ire Magi, dalla seconda meta del 
XV. secólo fino alia prima terza parte del XVII, appartenne alia nobile fami- 
glia de Ruggiero di Salerno '. 

Detta cappella, secondo la Cronistoría, quando nel 1471 fu concessa, 
era giá di tutto punió costruita e rlcca di una preziosa tavola, esprimente il 
mistero dell'Epifania, sallaquale i Ire Magi, sempre a quanto^ne dice il cro- 

* NelTanno. .. 1471 era iiriore del nostro E. Conuento ilP. M. 
Giuliano Casanoua, come si riconosce dall'Istrumento per mano 
di notaro Nicula Vigiliano sotto il di noue di Luglio nel legato 
dei S.""' Pietro, Colamarino, c Berardino do Euggieri (a), li quali 
in detto anno ottennero un Altare in nostra Cliiesa con Vacuo 
per la loro sepultura, ove sepelirono Francesco loro padre. É 
questa Casa di Ruggiero, Casa nobilissima Salernitana et in 
gran stima in Napoli, sin dagl'Augioini, Baroni di Lancusi e 
di Laurenzana, furono Marescialli, del Consiglio Reale, e Mae- 
stri Kationali della Gran Corte della Vicaria in tempo di Car- 
io I, officio in quel tempo di gran dissima supposizione. Hor qui 
é da sapersi, clie la Suddetta Cappella conceduta ai S.'' FratelH 
de Ettggiero fu la nostra rinomata Cappella detta delli Jre Maggi 
con un Quadro d'insigne Pittura, e fu clai nostri buoniPp. anti- 
chi concessa detta Cappella nella maniera che si ritrouaua, e 
senza riflettere al ualore del Quadro, liberorono la dettaCappel- 
la ad un annuo censo miserabüe, che si praticaua in quei tempi, 
COSí la possedé la Casa de Ruggiero sino áll'anno del secólo cor- 
rente^i643 (b). Alia quale precedente Concessione di detta Casa di 
Ruggiero, fu essaCappella nello stato nel quale sirinueniua, dal no- 
stro R. Conuento concessa alli Fratelli della nostra Congregatione 

[a) Pietro e fratelli di Rogiero per una Cappella detta deüi Tre Maggi con la se- 
poUura ottenuta dal Monastero det Carmine s'obligano pagare annui docati tre so- 
pra una loro Casa sita alli Caldarari, an. ,47,, Carte de'Mon. soj,pr. Carmine Mag Vo! 234 
da f. 25 a 33. Arch. di Stato. 

(b) Questo é uno sbaglio del Cronista. Come vedremo, la detta concessione é del 1637. 
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nista Carmelitano, erano rapprescníali sotto le sorabiaiizc di re Ferrante, re 
Alfonso 11. e re Federico d'Aragona \ 

Nel 1637 i de Ruggiero la cedettei'o colla tavola suddetta ai fratelli 
della Congregazione dell'Abitino, la qualc tu quel torno costituitasi, avea 

nuouamente eretta dentro 11 nostro Chiostro detta dell'Abitino, a 
differenza dell' altra uicina del Cappuccio, e per essa concession.e e 
per la bocea della Sepultura, cbe detti fratelli aprirono avanti la 
Cappella, cioé fuori di essa nel Pavimento della nave della Chiesa, 
qual bocea corrisponde ali' altra Sepoltura, clie vi é hora e ui é 
dentro detta cappella, si obligorono di pagare otto Scudi 1'anno in 
perpetuo infallibilmente e senza diminnzione alcuna non estante 
qnalsivoglia pretesto di G-uerra, e peste, quod absit, né caso opi- 
nato, o inopinato divino, o hnniano, contingente, insólito, o inso- 
litissimo in superlativo grado, e cbe maneando per due anni conti- 
nui dalla'detta soluziono restino condannati a perderé non solo la 
Cappella, ma anco le migliorazioni, eome il tutto appare per Istro- 
mento cautelatissimo rogato per mano di líotar Grio. Francesco Maz- 
zucco di Napoli, le cui scritture si conservano appresso del No- 
tar Gio. Battista Nocera di Napoli, il quale ha estratta la Copia di 
detto Istrumento . . . {Cronist, í. 40). 

' E percbé di detto Quadro dei Tre Maggi ne fan menzione tutti 
ii bistorici, perché in esso vi stanno espressi perli Tre Maggi, Fer- 
rante, Alfonso, e Federico d'Aragona al naturale, perche lo a 
miei tempi non 1'ho trouato piü in Chiesa nella Sólita Cappella, che 
ueniua detta dei Tre Maggi a man destra qnando s'entra, giusta 
la Cappella delli Vermecellari dalla parte di sopra e la Cappella 
delli Euoppoli dalla parte di sotto, ho voluto sapera doue rifcro- 
uauasi ed ho ricauato che Auondo essi Fratelli rinnouata la 
detta Cappella con colonne di Marmo et altri ornamenti tolsero 
II sud detto Quadro dell'Adorazione delli Tre Maggi et in sno luo- 
go ui riposero una Statua della nastra Madre SS. del Carmine, 
ed all'hora si e titolata la Cappella non piü delli Tre Maggi, ma 
della Congregatione : indi voluto sapero dove stava detto Quadro 
mi riferirono che l'avrei trovato dentro la Congregatione, doue 
nemmeno lo ritrovai per causa di nuovi stucchi e pitture ordinaris- 
sime, che vi han fatto,per la qual causa l'banno traspórtate den - 
tro la loro piccola Sacrestia che a mió giuditio é malissimo luo- 
go e ai puol col tempo rouinare per causa dell'bumido e dell' in- 
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preso stanza nei looali avuti iu concessione nel chiostro di questo con- 
vento \ 

Fa in tale circostanza, che avendo i confratclli suddetti fatfo delle in- 
novaziorii in qucstacappella, e decórala in modo diverso daH'antico radi- 
cóla del primitivo altare, ne tolsero la delta lavóla che portarono nel loro 
lócale dentro il chiosíro, ed ivi poscro invcce la slatua dcUa Vergine del 
CarminCj che presentenjente é nella precedente cappella. 

Pare intaato che dopo la meta del secólo XVII. i Vermicellaj (Macea- 
roñal)^ oltenessero quesla cappella, in cambio deU'altra che segué, loro 
concediila sin dal 1579. Tanto argomentianío údWÁgg. ms. del de Lellis, 
dalla quale risiilta che la medesima a suo tompo, cioé verso il 1680, era dei 
Vermicellaj \ ed era dedícala airAscensionc di N. S. 

giurie delMare, che gli sta a fronte. Procurai con bel modo scuo- 
prir terreno per rihaverlo e ritrovai con mió grandissimo senti- 
mento che stauano per uendere detto quadro delli Tre Maggi per 
pagar li bambocci alio sproposito che han fatto, onde mi alterai 
et expressi a quei ministri, che il Quadro nonpotenano alienarlo 
poiché é del conuento, e che so loro come diceuano ne haueuano 
ritrovato centociuquanta scudi, quello ualeua assai piü e che il Con- 
uento omnino non Yuole che si venda; onde si sonó astenuti da far 
tal motivo e resta nell'istesso luogo dove col buono e colla forza 
si potrebbe far levare e poneré dentro la loro cappella dentro la 
Chiesa-nostra, che sarebbe quanto mai potessero pretendere.— 
Mementote {a).~{Cromst., f. 40 t.°). 

•* Ai fratelli della sudetta nuova Congrega fu nell'anno 1637 
ceduta da Clio. Battista di Euggiero la Cappella dei Tre Maggi, che 
havevano in nostra chiesa con pagare ad esso per tal cessione 
Duc. 200. Nella quale cappella collocarono poi la statua della 
Madonna del Carmino, toltone 1' antico Quadro dei tre Magi (Cro- 
nist, f. 121 V). 

^ La quarta é dedicata all'Ascentione del Signore, e questa é 
proprio dell'arte dei Maccaronari di Napoli, i quali vi celebran o la 
festa nel  di dell'Ascentione (De Lellis, ms. e Z. c.).—L'Arte de'Verme¡- 

(a) A flanco di questo squarcio della Cronistoria, il buon P.Moacarella scrisse di proprio pugno que- 
sta annotazione:—Nótate bene questo parágrafo. — Del quadro noi parleremo allorché ci oc- 
correrá descrivere il cliiostro e la cappella della Congregazione deU'Abitino. 
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Nel 1756 i Vermicellaj poi la riniinziarono a beaeñzio del convento. 
Ncl 1761 ifratelli laici del convento del Carmine, voleiido destinare- 

una cappella únicamente al culto del B. Franco, che giá essi avevano alio- 
gato nelta seconda cappella, unilamentc a S. Simone Stock, si dettero ad 
elevare at primo un nuovo altare in questa cappella, la quale é la quarta 
a mano destra delia nave, come dice it P. Yenlimiglia, facendola di- 
venlare una delle piü belle delta clüesa '. L'altare in marmi poli- 
cromi a lavori di commesso fu escguito dai fratelli Cimafouti nell'epoca 
dcll'ultimo restauro: cosi puré il dipinlo ad olio del dctto altare, e qiiollo a 
fresco dcUa cappella furouo opera in detto tempo di Gio. Sarnelti, cui ven- 
nero dati dai fratelli laici non allro, che duc. 44; cliecché ne dicano il d'Af- 
flitto (0. c, V. 11, p. 31), il d'Ambra (0. c, v. II, p. 406), ü Galante G. A. 
(p. 286 ) e il Dalbono (0. c., p. 182), che attribuiscono una tale opera a 

Francesco de Mura. 
La detta tela non é quasi piü visibile, perché addossatavi una cdicola 

in legno dorato colla imagine del Caore di Gesii, opera ricca, se vuoi, ma 
moderna, e non bella. L'ammaltonato c del XVÍII. secólo. 

6. _- CAPPELLA DI S. MARíA DELLE GRAZIE NEL PERGOLO (Piliere Ira 
la 5." e la 6" cappella). — Di questa cappella Iroviarao fatto menzione nel- 
l'elenco delle cappelle dell'anno 1524, come di patronato di Renzolla 

cellaj s'oMiga al Monastero del Carmine per la Cappella dell'Á- 
scentione in annui Ducati i 5 in perpetunm per una Messa il giorno 
et alt're conditioni.'Ánno i 579. —Ritornata al Conuento nel 1756. 
Carte dei Mon. soppr. Carm. mag. Yol 224, da fol. 25 a 33- Arcli. di Stato. 

* In questo tempo (1756) l'Árte de' Vermicellari rinuuzia e re- 
stituisce al Convento nostro la Cappella detta dell'Áscenzione, che 
é la quarta di nostra Chiesa a man destra della porta grande, con- 
cessa loro dai   nostro Conuento sin dall'anno   i^q^. — iCronist, io\. 

150 t."). 
^ Inquesto tempo (1761) i l?ratelli Laici del nostro Conuento a 

loro spese imprendono a costruire un nuovo Altare, e Cappella in 
onore del nostro B. Franco, lasciata 1'antica Cappella del B., 
fatta anche da'nostri Laici, che é la seconda a man destra della 
porta grande della Chiesa, nel di cui Altare é il famoso quadro 
dipinto  dai   Cavalier  Calabrese.  11  suddetto nuovo Altare del  B. 
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Imparato \ né finora sappiamo altro. Piü che ana cappella pero, sembra 
sia stata una edicola, stante la piccolezza deiJo spazio, risultante sotto ií 
pulpito atlLiale. 

iVIa, se il pergolo o pulpito, di cui neli'elenco delle cappelle si parla, 
fu ognora uello stcsso sito ncl quale é al presente, il che pare che sia, 
perché lo accesso a chiocciola che mena alio stesso dal superiore dormitorio 
de'Pp. praticato nell'inlerna massadel dietroposto muro, hatutl'i caralteri 
di essere molto anlico, bisogna diré che la edicola ha cambiato intiiolazio- 
ne. Essa oggi é dedicata a S.Antonio Abate, la cui imagine a mezzo busto, 
in iegno dóralo e alia grandozza del vivo, vedesi in ricca scarabottola allo- 
gata a capo di un altarino ivi posto. Salvo per altro la delta imagine di 
S.Antonio Abate, opera del bel mezzo delXVll. secólo, che probabilmente 
apparteneva ad una cappella altre volte a questo santo dedicata, tutto ció 
che costituisce la decorazione di questa edicola ed altare, é sullo stesso 
stile del soprapposto pergamo, raffazzonato alia maniera del lempo, in cui 
operó il T a g i i a c o z z i - C a n a 1 o, ossia a mezzo il secólo XVIII. 

7. — CAPPELLA BELLA MADONNA DELLE GRAZIE.—Nell' anno 1579 i Con- 
soli dell'arte dei Vermiceliaj ottennero la concessione d'una" cappella con 
sepultura in questa chiesa, con istrumento per notar Prospero Faraido dei 
27 Giugno detto anno, giusta un documento in bambacina, giá nell' archi- 
Yio del convento '\ Nellalacónica notizia, che ne dá la Cronistoria, quando 
parla di tale concessione, non c indícala la íntitolazione di tale cappella. 

fatto neir antica Cappella de'Vermicellari dedicata all'iscen- 
sione (il di cui Quadro e-stato trasportato nell'Atrio del Kefetto- 
rio) che é la quarta a man destra della nave; la quale é diven- 
tata ora una delle piü belle di nostra Chiesa. L'altare di Marmo 
h lavoro de' Fratelli Cimafonti e costa Ducati 715; il Quadro del- 
r altare, e le pitture a fresco della Cappella, sonó opera di Gio. 
Sanielli, e costano Duc. 44, i quali uniti con altri Duc. 32,2,10 spesi 
nello stucco, pauimento, ed altro formano in tutto la grossa somma 
di Ducati 79 1,2,10, tutta somministrata da' suddetti Fratelli Laici; 
alia quale contribuí piü d'ogni altro F. Pietro Aguzza - (eromsí.! 
I. 151 t.^). 

' La Cappella di S.^ M.^ della Grazia nel,Pergolo, rendeva per 
essa Eenzolla Imparato—(Cro»¿sí., f. 77 t."). 

'  la  luesto  anno (1579) li Consoli dell'Arte dei Vermicellari 
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Che l'avessc perianto la delt'arte posseduía dair época della conces- 
sione snddetta a tuUa la meta del XVÍI.secólo, pare indubitato, per la testi- 
monianza del Moscarella. Certo é pero, che in queU'apoca era dedicata 
all'Ascensione di N. S., e che di poco passata la priína meta del XVIll. secó- 
lo, e proprianiente nel 1752, si ha dalla Cronístoria (f. 149 V) nolizia della 
concessione falta con atto pubhlico dai Pp. al Márchese D. Cario Danza, pre- 
sidente del S. R. Gonsiglio, delta quinta cappella a dostra della navata, dctta 
della Madonna della Grazia. Nella qualo occasione ci fa sapere 11 cronista 
suddetlo, come nel qaadro quivi a suo tempe posto, vedevasi efílgiata la 
Vergine col bamhitio in braccio, pórtala dagli angelí nel Purgatorio, con 
davanti nel basso S. Francesco d'Assisi c S. Antonio di Padova, nonché 
S. Andrea Corsini e S. Agnello; il quale quadro egU soggiunge esserc stato 
dipinto dal Santafede, e tenuto a suoi tcmpi come cosa di gran pregio '. 

La cappella,come é al presente, non ha ricevuta niun'altra innovazioue, 
dopo le riduzioni operatevi da casa Danza. II taberuacolo a colonue, avente 

ottennero dal nostro Conucnto Vua Cappella nella nostra Chiesa 
cou sepultura — Istromento per ííotar Prospero Earaldo a 27 Giu- 
gno á.° an. {Cronist., f. 108). 

* In queste anno (1752) per mezzo di pubblieo istrumentó ro- 
gato a 9 Agosto dai Pp. del nostro ConTento e donata al Signo 
Márchese D. Garlo Danza Presidente del S. E. Gonsiglio nostro Spe- 
cial Benefattore la quinta Cappella posta a mano destra in nostra 
Chiesa detta della Madonna delle Grazie colla sepultura, le sup- 
peliettili, marmi, pitture , e altro nella maniera, che si ritroua- 
ua;... dotándola egli daH'altra parte di una Messa qu o ti diana per- 
petua per cui da al Convento il capitale di Duc. i 200 da farne com- 
pra. L'antico Quadro dell'altare di detta Cappella é opera del Ce- 
lebre Pittore Fabrizio Santafede. In esso Tí é effigiata la B. Vergi- 
ne col Bambino in braccia, portata dagli Angioli nel Purgatorio 
per sollievo di quelle anime torméntate, le quali in vederla appa- 
rire, se le raccomandano con affettuose preghiere. Nel basso vi é 
dauanti in un canto S. Francesco d'Assisi con S. Antonio da Pado- 
va, e neir altro canto vi é un Santo Vescovo con S. Agnello Abba- 
te. Questo S. "Vescovo, secondo si tiene per tradizione, é S. Andrea 
GoTsini — {Cronist, f.149 t."). 

r 
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íQ mezzo il quadro del Santafede, é quello che ancor si vede nal siio altare, 
a bei lavori di commesso iii marmi fiíii. 

Dalla parte del!' epístola leggesi una lunga iscrizione su tavola marmó- 
rea, riporlata dal Chiarini (vol lY, pp. 211 e seg.), colla guale il márchese 
Cario Danza fa noto, come questa cappclla solennemente dedicata alia 
Deipara Vergine delle Grazie ncU' agosto deír anno 1752, essendonc stato 
rogato l'atto da notar Grcscenzio Fontana, gli fu conceduta dai Padri, e che 
egh acquistó col sepolcro, la imagine, le colonne marmoree, la suppcllet- 
lilo dell'altare e tutti gli altri ornaraenti per sé e per la sua progenie ma- 
schile e femminile csuccessori, e puré per gU cstranei, nel venus tissimo 
aspetlo presente. E pero postovi lo slcmma di sua famigUa, egli aveva 
sborsato a dote di questa cappella Duc. 1200, che erano stali daU al convento 
con il patto, che si dovesse nella stessa celebrare in perpetuo in tult'i gior- 
ni il sacriflzio delia messa. Dalla parle poi del Vangelo sorge il suo monu- 
mento in marmo. La fúnebre iscrizione che vi si legge, e che vuolsi deltala 
dal Mazzocchi (0. c. Galante G. A., p. 286) é scolpita su di una cartelia 
foggiata a pelle di leono, infiíta a un piedestaUo di breccia verde di Siciha, 
sul quale poggiano due piccoU genii, aventi in mano Tuno un orinólo a poÍ- 
vere o l'altro una face arrovesciata. Piu su é la figura a mezzo busto, gran- 
de al vivo, e ravvolta in'toga del defunto con buone estremitá ed una gran 
bella testa di carattere realístico, che dev'essere al certo un ritraíto. AUo 
spalle del busto é come una spalliera di maruii colorati con sopra mi fren- 
tono curvilíneo spezzato con in mezzo alio stesso Tarrae di casa Danza. 
Questo monumento, dovato alio scalpello di Mattoo Bottiglicri, é una 
opera eseguila con certa larghezza e grandiositá di stile, di cui i barocchi 
solo si ebbero il segreto. 

11 pavimento di questa cappella é in mattoni invetriati del tempo. 
8. — CAPPELLA DEI SS. MARTmi, o DI SANTA MARLí DEI MAnimi, poi DI 

S. ANTONIO'DI PADOVA, ORA S. ANGELO MARTIRE , S. ANDREA CORSKSI E S. 

CiRiLLO. — Nell'anno 1470 in un legato fatto al convento da'Medea Alaba- 
strera, come apparisce dalla Cronistoria ', si faceva menzione del testamen- 

* Sotto l'aiino 1464 Vedesi nella Platea Nova II Legato di Me- 
dea Alabastrera sopra Vna tale sua Casa sita nella Eegione diFor- 
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to di Francesco d'Orta, alias Guancelta, il quale avea prescritto ai suoi eredi 
clie dovessero costruire una cappella nella chiesa del Carmine sotto 11 titolo 
dei Ss. Martiri, con una dotazione di messe, da celebrarsi con certo censo 
di una sua casa. Dal quale Francesco d'Orta é pur fatlo menzionc noli' e- 
leuco delle messe del 1474 \ 

Questa cappella nel 1498 si apparteneva ad Oltaviano d'Orta di Napo- 
li, e di essa Iroviamo íalto menzione, come confinante con altra cappella 
giá quivi presso sotto 1'órgano, in un rogito dei 4 Marzo detto anno, per 
notar Jerónimo Ingrignetti '\ 

La stessa nel 1530, sotto il nome di S. Maria dei Ss. Martiri viene con- 
cessa a Gristoforo, Andrea e Prospero Medina, una alia sepoUura, che era 
ivi davanti \ 

Ai tempi deldeLellis, ncUa seconda meta del secólo XVlI, la cappella 
é intitolala a S.Antonio di Padova'. Da tal tenipo sino alio scorcio del secólo 

celia nel luogo detto sopra Muro, doue n' abbiamo acquistare del- 
l'altre Case, clie a suo liiogo si diranno. E sotto 1'anuo 1470 nel 
legato citato in detta Platea noua di Francesco d'Orta, alias Guan- 
cella si nota una Cappella facienda da'suoi lieredi iu nostra Chiesa 
sotto il titolo dei Ss. Martiri e per le messe celebrando, obbliga 

una  sua casa alli Spicoli—(Cro/iísí., f. 38). 
^ Una messa una uolta alia settimana per 1'anima di Francesco 

d'Orta,'alias Gruancella—( Oi&^o chile messe del 1474—Oroíiisf., f. 45)- 
^ Concessio Cappelle pro notario Ancllo Cangiano et fratribus. 

{Prot. not. Jer. Ingrignetti, ann. 1497-98, a cart. 82, Arch. not. di K"ap.). 
^ Cronist, f. 83. — Queste notizie confrontano colla seguente anaotazione del 

volume 244, Cart. dei Monast. soppr. Carmine Maggiore, da f; 25 a 33. Arch. di 
Stato diNap. —S. Maria delli Martiri —Francesco d'Orta nel suo ul- 
timo testamento lasció che dalli suoi lieredi si dovesse fare nella 
Chiesa del Carmine un altare con la coua sotto il vocabolo di S. 
Maria delli Martiri ed in detto altare vi las ció una messa alia se t^ 
timana coU'elemosina di docati 2. Anno i470- 

Francesco e ProsperoMendina si obbligano pagare ogni anno al 
nostro Monastero docati 4 nella meta di Agosto et uno staro d'o- 
glio e la pietanza nel giorno dei Martiri. Anno 1474. Ser. F, Cas. 
LI, n. 8. Carte dei Monast. soppr. Carm. Magg., Y. 221, da f. 25 a 33- Arch. di Stato. 

* La sesta cappella é dedicata al Glorioso S. Antonio di Pa- 

dua, ms. ele. , J2 
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XVIII. non ne sappiam altro, finche nel 1775 non la vediamo, giusta quanto 
ce ne dice la Cronistoria^ soltó il nnovo litólo di S. Andrea Corsini. La 
imagine del qual santo, unitamente a quella di S. Angelo Marl;ire e di S. Pier 
Tommaso Carmelitano, viene dipinta da Francesco de Mura nel qua- 
dro a Capo T altare. Egnalmente per opera di Paolo de Malo nei laterali del- 
la cappelia sonó efflgiati il B. Angelo Mazzingtii c la B." Gio.°=' Scopelli K 

Qaesta cappelia presentemente non ha altro di notcvole, che la iscri- 
zione lapidaria, la qnale é in cornu epistolae, e che é la memoria fúnebre di 
uno dei henemeriti aalori dclia Cronütoria, qual'é il P. Mariano Ventimiglia, 
che riportiamo in nola'^ 

COSí puré in cornu evangeUi vedesi altra iscrizione lapidaria, levaU nel 

* In quest'anno {1775), tolto Tantico Quadro della Cappelia di 
S. Andrea Corsino di nostra Cliiesa, vi é coUocato il nuovo rappre- 
sentante S. Andrea Corsino, S. Angelo Martire, ed il nostro >S. Pier 
Tommaso, Opera del Celebre pittore D. .Francesco di Mura volgar- 
mente detto Franceschiello. Nei collaterali della cappelia medesima 
sonó nello stesso tempo riposte due altre pittiire, una clio rappresen- 
ta il nostro B. Angelo Mazzinglii e 1' altra la nostraB. Gio. Scopelli 
Opera del pittore D. Paolo de Majo, cui furono per solo regalo dati 
Duc. 24 laddove pol quadro principale furono al sudetto pittore 
Francescliiello dati per ricognizione D. 170; rilasciando il dippiü 
per sua devotione cioé il cumplimento di Duc. 300 da luí valutato; 
siccome e dichiarato nelTultimo pagamento fatto por mezzo ilBan- 
co- di S. Eligió. Di pin fu fatta la fascia poi di verde antico inter- 
no al quadro e costo Duc. 130, come la mensa e il paliotto di mar- 
mo per cui furono pagati al marmoraio Duc. 300. Tiitta la sudetta 
spesa fu fatta dal P. ex Genérale Ventimiglia—(Cromsí., f. 154 V) 

^  D • o • M*—EXVVIAE-—REVKRENDISSIMI • PATRIS ' MAGISTEt FRATRIS " MARIANI ' 

VENTIMIGLIA ' ALVMNI — PER ' OPTIMB ' DE ' HÜC ' REGIO ' COENOBIO ' MERITI — QVI " 

DOMINO • SEMPER * VIVENS ' ET ' DOMINO " MORtENS — DOCTRINA ' AVCTORITATE " BT ' 

EXEMPLD — SEMPITERNAE * GLORIAE ' COMMENDANÜIS — NON * HVIC " TANTVM — SED ' VNI- 

VERSAE • CARMELITARVM * FAMILIAE * PROFVIT — HEV ' DEFOSSAE   SPEM * BEATAE ' RE- 

SVRRECTIONIS " EXSPBCTANT — LVCEM " HOC * IN " EXILIO " VIS¡T — ANNIS ' LXXXVII " MEN- 

SIBVS • II • DIEBVS • IX—OCVLOSQVE ' CLAVSIT—DIB * XXVIII " MENSIS " APRILIS ' MDCCXC * 

{Gronist, fol. 162). 
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17S0 al P. Genérale Fra Giuseppü Alberto Ximeues, Spagnuolo, raorto non 
senza sospetlo di veleno (?), e quivi lumulalo \ 

Piii sopra inüne alia delta lapide, vodcsi la memoria fúnebre di Há- 
chele Canónico \ 1858. 

9. ~ ÁNDITO   DELLA   PORTA   DI COMPTETA — CAPPELLA DI  S. ANDREA 
soTTO h'ÓRGANO fscomparsaj. — Ahh'mmo notizia Oi tale cappeila da nn 
documento tratto daU'Archivio notarile di Napoli dalla scbeda di nolar Je- 
rónimo Ingrignelti, e che viene piii appresso da noi pubhlicalo. Appare 
pertanto dallo stesso, come addi 4 Marzo 1498 venisse dai Pp. Carmelilani 
di Napoli, conccduto a notar AnielloCangiano, cd ai siioi frateUi Menichiello 
eLucaun certo luogo, sito sotto l'organo, subtus musicam, presso la 
cappeila di Otlaviano di Orta di Napoli, per coslruirvi una cappeila con sot- 
toposta sepultura. 

GU svariati cambiamenti pertanto, cui fu soggetta quesla chiesa, 
niun'orma ci hanno lasciato di quesla cappeila, o megUo altare, sórlo 
nella íine del XV. secólo, in uno dei lali del detto ándito, non sappiamo 
dove. Per allro pare cbe la delta concessione non dovesse avcre immediala- 
menle effetto , perché nella Cronistoria, 22 anni dopo una tale concessione, 
ne troviamo un'altra interno alia slessa cappeila. 

Tale concessione giá segnata nella Platea nueva di questa chiesa (f. 
119), vien falta nel 1520 ad AnielloCangiano di Napoli, alqualec dato una 
cappeila dentro la. . . chiesa sollo il litólo di S. Andrea con 
luogo per la sepollura. II de Stefano che scrisse 20 anni dopo una 

* Ad istanza del Ministro di Spagna fü con K. Dispaccio Ordi- 
nato al Capo di Euota Girolamo Yolloro, che termínate l'esequie 
fosse aporto il Cadañero sotto colore d' imbalsamarlo per indi man- 
darlo in Ispagna. Locché fu eseguito, cliiusa che í'ii la Cliiesa, uel 
Guardarobba della Sagrestia alia presenza del d." Ministro e due 
piii celebri Medici della Cittíi D. Luise Cisone, e D. Domenico Co- 
tugno, e di due principali Signori PoUio e Francillo, da'quali esa- 
minate minutamente le interne parti del Cadauere, fu ritrovato e 
communemente giudicato, essore stata cagionata la di lui morte 
puramente, e totalmente dalla uiolenza del sudtletto male, e non al- 
trimenti, siccome forse, da alcuni si   sospettava  e cosí fü giuri- 
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tale ultima concessione, nel riportarc (o. c, p. 162 ) 1' epitafíio scolpito nel 
piano delia sepoUura esislenle nella cappella, clie camminan- 
do piü avanti verso la cappella maggiore, eradalla parte si- 
nislra, quale é stata riiinovata per la onorala famiglia del 
Cangiani cittadini Napoletani, ci mostra il nesso dei Gangiani del 
suo tempe e quelli piü antichi; litólo e patronato del resto che si riporta 
nel 1524 üello elenco delle cappcUe dove é detto: la Cappella di S. An- 
drea che era di Casa Cangiano {Cromst.,f. 77 í."). 

Nel 1685, nel suo pavimento e propriamenle sotlo l'organo, fu seppel- 
Uto Monsigoor Gio. Battista del Tinto, e postavi una pietra sepolcrale 
di marmo ornata della di luí effigie ed armi, giusla quanto an- 
nota il P. Ventimigha {Cronist., f. 136). Questa memoria anche disparve, 
distrutta, come egli soggiunge, da'nostri moderni, che avrebbero 
dovuto ricordare la ricca ereditá lasciata al convento, e pervenutagli da 
D. Lorenza Tedeschi sua madre, e i beneflzii da questo Prelato fatti alia 
comuniiá in occasione delta separazione de' soldati da' Padri. 

Presentemente l'antica cappella di S. Andrea é scomparsa, ed il quadro 

dicamente deposto. Dopo tale operazione, ed esame fíi l'estinto 
Corpo asperso di molto sale e ripieno di erbe odorifere, e collocato 
indi in una Cassa di legno serrata con chiave fü traspórtate nella 
Cappella di S. Andrea e a Cornu EvangelU della medesima fu se- 
polto, su di cui fü apposta la seguente iscrizione sepolcrale: 

RMS   •   PR   •   S   •   T   • MAGISTER,   *   ET   '   DOCTOR — JOSEPIIUS   "   ALBERTUS   '   SIMÉNES — 

CELTIBERIAE    "    IN   '   HISPANIA   '   NOBILI   "   GENERE   "   NATUS  —   HEIC   '   IN   '  PACE   "   QUIE- 

SCIT — QUI   •   UNIVERSI   "   CARTNI   "   ORDINIS   ' PRIOR ' GEKERAUS   SEWEL ' ATQUE ' ITE- 

RUM • ELECTUS — AC ' DENIQUE ' PERPETUUS * AB ' APOST " SEDE " DECLARATUS — ÍN- 

TER   •   HISPANIARUM   '   FRIMAIi   '   CLASSIS   '   MAGNATES   " OBLECTUS — SACRORUM " RITUUM 

CONGREGATIONIS   '   CONSULTOR — PIÓ   "   VI   "  PONT   "   MÁXIMO  AC   "   REGIBUS ' ET * PRIN- 

CIPIB13S   •   APPRIME   "   CHARUS — CUNCTISQUE   '   BENEFICUS * ATQUE   '  JUCÜNDUS   CARME- 

LI   •   VERO   •   SUI   '   QUO   *  AD   '   VIXIT   "   PRAESIDIUM " ET * DECUS   TÁNDEM ' DUM " MAJO- 

RA   •   El   •   WÜNDUS   • OFFEREBAT ' — IN * STATIONEM " SEMPITERNAS ' REQUIETIS MORTE 

HEU   '   INOPINATA   "   EVOCATTJS   "   EST — IBID   *   DECBMB   *   ANN   '   M ' D "   CCLXXX   AETA- 

TIS   •   SüAE   •   LXI   •  REGIMINIS   "   VERO   "   XIII ' — MEMORIAM   "   TANTI   "   PRAESULIS   ' INSE- 

PULTAM — HEIC   *   UBI   "   SEPULTI   *   CIÑERES   '  ASSERVANTUR  FRATRES " HUJUS ' COENO- 

BII   •  MOERENTES — ETIAM  •   LAPIDE  '  SERVANDAM   *   CENSUERUNT — { OrOW¿SÍ., f.   156)- 
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che giá era nel suo altare, dopo passato, nell' abolizione della cappeila, in 
quella antecedente dei Ss. Martiri, nel secólo XVII, ne fu tolto a siia volta 
come vedemmo, qiiando quella fa dedícala a S. Andrea Corsini, e niesso 
altrove, o disíruUo. 

Lo spazio pero dove essa cappeila era, fatto libero dallo ingombro del- 
1'altare , fu piú adatto all' uffizio di ándito conducente alia porlá di completa 
che metteva, come ora, al chiostro. Qui presentemente non vi é altro di an- 
tico e forse ancora del tempe, in cui preesisteva la cappeila di casa Cangiano, 
che un bel sofíittato in legno, doi principii del XW. secólo, messo tullo a 
gentili cassetloni di poco rilievo con iscarse íilettature dórate e fiori poli- 
cromi suUe fascc dei riquadri, con stelíe dórate e pari intrecciature di ra- 
moscelh di palme e di gigli in campo verde, tolti all'armo dei carmeUtani. 

Di época posteriore, cioé della seconda meta del XVII. secólo, é poi il 
lacunaro o soffitto dorato, che é sull'ingresso del detto ándito, 11 quale non é 
altro che il di soltó della cantoria sovrapposta con I' annesso órgano. In es- 
so, come in tutto il resto della ricca Invcnzione del suo iusieme, Tornatura ad 
oro di zecchino che la fregia, é dello stile grandioso delle opere del Fanzaga. 

A ricordo inflne della Icggendaria istoria del Crocifisso veggonsi due pro- 
jettili in sul flanco dostro della porta di uscita al chiostro, i'uno di pietra 
calcárea in forma globulare di o."* 55 di diámetro, poggiato su di un pila- 
strino *, ed un altro di ierro sospeso a una catana, pendente dalla párete 
del diámetro di o.'" 24. 

* Ecco che cosa si dice di questa palla di pietra nella Cronistoria (p. loi t.°): lu 
quest' anno (i 566) ritrovo noli'auno niemorabile del nostro P. T'or- 
nari, t. 2,pag. 177, la vittoria di Malta, che ooír aiuto del ííG Oatto- 
lico, spedito tre volte da Napoli sotto la Protezione della V. SS. 
delGarmine diííapoli,co8trinseil Turco alasciarl'assediodel- 
risola snd.^ e fuggire. Onde quei Cavalieri mandorono in voto 
alia nostra Chiesa quella Palla di Pietra, che sta sotto la Palla di 
ferro del SS. Crocifisso, uomitata da un mortaro di bronzo, chia- 
mato il Basilisco, che era il maggior tormento di quegli asse- 
diati Cavalieri, e perció mi credo mandorono quella in donativo 
a questa nostra Chiesa, come ho letto in questo libbro (a). 

(o) A margine é scritto di alieno edaaticocarattere: Non dice il vero. Donde tragga questa con- 
vinzione V annotatore, ignoriamo. 
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Quesí'ultimo vuolsi sia la palla scagliata dalla bombarda detia la Mes- 
sincse. La pergamena giá qnivi d'appresso, commemorante un lal fatto e il 
miracolo, ora non piii vi si vede, sebbcne nell'ándito che precede la cappel- 

A proposito intanto delle mcursioni de' Turchi e corsari barbaresclii ognora 
scorrazzanti per i nostri mari iiel XVí. secólo, e seguente, crediamo far cosa 
grata a'nostri lettori, riporturo due docuraonti da noi trovati nell'Árcliivio di 
Stato, dai quali si rileva, come peí timore pauico Gontiiiuo, di cui erano preai 
gli abitanti di molte nostre cittá della Qostiera , tra cui Napoli (1&37) ed Amalfi 
(1548), si cercasse dai medesimi approntare difese di artiglierie, impiegando a 
ció fino il metallo delle campana delle loro ciñese e delle sacre e fin profane sup- 
pellettili. 

Die VI. mensis aprelis x. indictionis neapoli 1537 ad preces... 
nobis factas pro parte infrascriptorura magnificorum dominorum 
Electi Consiiltonim et Capitaneorum fidelissime Tlniversitatis po- 
pularía dicte civitatis neapolis personaliter adcessimus ad venera- 
bile monasterium et Gonuentum S. augustini civitatis predicte et 

, proprie ad locum residentie dicti fidelissimi populi neapolitani ubi 
ipsi congregari consueuerunt pro negotiis publicis spectantibus ad 
populum predictum et dum essemus ibidem in dicto loco inuenimus 
Magnificus dominus Petrus de Stepbano Electus dicti fidelissimi 
populi neapolitani, dominus marinus Sasus U. I. D., dominus Joan- 
nes baptista mansus, Dominus Prosperus de ürso, D. Dominicus Gra- 
cina, et D. pirrus antonius Saponus Consultores una cum aliis eo- 
rum collegis consultoribus in regimine populi predicti, N"ec non ne- 
blíes Gaspar brancbaleonus, Petrus montanarius, Andreas de Cam- 
pora, franciscus funarus, Eliseus Terracinus . . . capitanei platea- 
rum ciuitatis neapolis... asseruorunt coram nobis, fidelissimam 
TJuiversitatem et homines liuius inclite et fidelissime ciuitatis nea- 
polis ordinasse et deliberasse pro servitio Eterni redemptoris, sue 
Cesaree Maiestatis Conservatione fidei cristiane, manutentione et 
tuitione buius regni et presertim dicte ciuitatis neapolis ab inimica 
classetheuchrorum (a) que minatur inuadere hoc regnum et signan- 
ter ipsam civitatem neapolis capere et babere ab aliquibus eccle- 
siis monasteriisConuentibus et a diversis aromatariis aliquas cam- 
panas et  alia vasa metalli, ex quibus illas fundendo possint fieri 

(o) IQ cambio di Turcorum, o Ture ¡corum. V.D. P. Carpentier, Supplem. ad Glossarium no- 

»wm,T. III, alia voce: Teucri pro Turcae yel Turci, Col. 100+, Ed. Parisiis MDCCLXVI. 
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fina della Madonna della Bruna, messa a ridosso dell'absida. Noi la ripor- 
tiarao nei Documeiili. 

artiliarie pro causa defensionis et manutentionis predicte cumpro- 
missione illas et illa restituencli et consignandi dictis ecclesiis con- 
uentibus   et  aroinatariis   infra  aliquod  tempus   conueniens  ut   in- 
fra (segué la procura che fanno a divorsi procuratori per trattare questo 
affare). — ScJiede Notarüi antiche, Yol. 85, fol. 288. — Not. VoUaro, Prot. an. 
1537.— Arch. di Sfcato di Nap.). 

Die primo mensis martii I 548—Amalfie — Costituíis iu iiostri 
preseatia magnificis luciano de afflioto et Jerónimo paulindo de 
amalfia ad infrascripta specialiter deputatis per ipsam uniuersita- 
tem amalfie ... ex una. Et me notario publico... nomine et pro parte 
E. Abatisse et Monialium monasterii S. lielene de amalfia Jícclesie 
S. Jacobi amalfie, ecclesie S. Antonii, ecclesie S. Marie Marte, ec- 
desie S. M. Annunciationis et ecclesie S. Semonarii de dicta ciui- 
tate amalfie, ac pro utili causa ipsorum monasterii et ecclesiarum 
predictarum ex altera. Prefati quidem magnifici deputati sponte 
asseruerunt coram nobis . . . mensibus pretoritis pro predicte uni- 
uersitatis et beneficio ipsius et signanter pro conficienda certa 
quantitate artegliaria recepisse et habuisso ab ipso monasterio S. 
lielene per manus dicte Abatisse campanam unam rotulorum qua- 
traginta do mitallo: ab ipsa ecclesia S. Jacobi per manus magnifici 
philippi de Judice Campanam aliam unam rotulorum quinquaginta 
quatuor mitalli: ab ecclesia predicta S. Marie maioris per manus 
presbiteri leonardi Candidi beneficiati ipsius aliam campanam ro- 
tulorum quatraginta mitalli, ab ipsa ecclesia S. Antonii per manus 
andree acquaroli alias campanas duas rotulorum triginta quinqué 
mitalli: ab ecclesia predicta S. Marie Annunciationis aliam campa- 
nam unam per manus Egregii Notarii Joannis Casabone cantarii u- 
nius et rotulorum triginta unius mitalli, et ab i^sa Ecclesia S. Se- 
monarii aliam campanam unam per manus Joannis battiste de Judi- 
ce decani amalfitani et ecclesie predicte beneficiati rotulorum decem 
et septem mitalli. Et ipsam quantitatem mitalli seu ipsas campanas 
ponderis predicti restitni promisisse ipsis ecclesiis et predictis eo- 
rum beneficiatis infra certum tempus. . . {Schede Notarüi antiche. Yol. 
81, f. 15, Not. Vincen^o Casahona, Prot. ann. 1445-1477.—Arch. di Stato di Nap.). 
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§ m. — Ci-ociera — Tribuna — Altare maggiore — Cappellina di N. D. del Carmi- 

ne, e la sua imagine—11 Crocifisso sull'arcliitrave —La grottaelesue cap- 
pelle—Le cappelle scomparse della crociera —Gli attuali cappelloni sostituiti 
a queste. 

TRIBUNA. — Apresi la tribuna iiello ambiente qúadrilatero, che forma 
il mezzo della crociera, su i cui lati opposti stanuo il cappellone dell'As- 
sunta, 6 quello del Crocifisso, con l'altro di S. Anna. Una tale parte cén- 
trale della crociera é coverta da una vólla a spigoii risentiti, che é il solo 
avanzo della prisüna architeltura della chiesa del XIV. secólo. 

I quattro costoloni deU'antica vóUa a crociera a quarti acutí ranno- 
dati in cima da un rosone, ora forato per farvi penderé il cordigiio di un 
lampadario, seguono, non oslante le trasformazioni successive, cui la chie- 
sa ando soggetta, dal XV. secólo fin oggi, a dehnearsi noli'austera forma 
delle loro maschie modanature, attraverso le tronfle frastagliature seicenti- 
ste, e i fmti lavori di commesso, su'quali risaltano. 

Un tale prístino carattere di quesla parte della creciera, che da adito 
alia tribuna, era stato avveríito fm dal 1685 dal nosíro Pompeo SarnelU, 
il quale nella sua GiUda pe'forestieri la dice di antica struttura gó- 
tica 1; dopoché sí fa ad aggiungere che per quanto per lo passato 

' É la Cappella Maggiore della SS. Vergine del Carmine di an- 
tica struttura Gótica per lo passato oscura e rozza, hoggi luminosa 
ed interiormente uestita di finissimi marmi commessi. A propor- 
zione üi si scorge egregiamente edificato 1'Altar Maggiore degli 
stessi marmi, illnalzata^ la nuova cupola, ornata di arabeschi d'o°ro 
e formatoui di sótto a corrispondenza un cimitero colla sua uolta 
a guisa d'una sotterranea Cappella. In quest'opera fatta princi- 
piare del 1672 dalla munificentissima pieta deirEcc.«í° Signor D. 
Domenicü Giudice, Duca di Qiouinazzo, il quale ancorché lontano 
dalla Patria, ed impiegato dalla Maestá del Ee in varij importan- 
tissimí affari in Piemonte, e poi nelle Ambasciate di Francia e di 
Portogallo: pur tuttauia auuicinatosi con estender la mano a libe- 
rahssime  spese, la redusse  a perfetioue nel 1683 (a).  Per la qual 

{a) L'Ecceüeniissinio D. Niccoló Giudice Principe di Cellamare, cui il P.  M.Cle- 
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oscura e rozza, essa fosse altrettanto a suoi tempi luminosa ed 
interiormente vestita di finissimi marmi commessi con su- 
periore cupola, ornata di arabeschi d'oro. 11 che per altro noi 
non prendiamo alia lettera, ben sapendo, giusta quanto fu delto, che 
la tribuna nella seconda meta del XV. secólo, fosse stata per cura e spesa 

cosa i Religiosi di Nostra Sígnora del Carmine tutti concordemente 
gli fecero donatiuo della Cappella sTiddetta, che convalidato del- 
Tassenso Apostólico, resta insigne lus padronato della Eco.•* fa- 
miglia Giudice, tanto benemérita di detta sacra Religione, che il 
Monistero detto la Croce di Lucca (a) delle Monache {o. e., f. 234). 

mente Coppola Carmelitano dedicó la sua Eierologia fú uno de' piú insigni G singo- 
lari benefattori della nostra chíesa del Carmine di Napoli, deuotissimo della mira- 
colosa Imagine della nostra SS. María della Bruna, diuozione ereditata poacia G 

continuata mai sempre da tutta la sua Eccellentissima Casa, siccome l'attestano le 
tanto gioie, oro, argento ed altre preziose suppellettili a lei dónate di mano in mano. 

Quindi é, che al detto piissimo Principe e a' suoi posteri fú da'Pp. concesso il 
Gappellonc, e Altar Maggiore, dietro a cui é situata essa Madre di Dio nel 1670, 
ch'egli poi insieme con Domenico Giudice suo figlio adornó di uaghissimi e prezios- 
marmi, lavorato da Pietro Mozzetti secondo scriue il Celano ... (P. Ventimiglia, Eluo- 
mini illustri . . . p. 155)- 

(a) II Principe di Cellamare della Casa del Giudice, nobile Genouese ed anco Na- 
politano, godendo de! Seggio di Capoana, Corriere Maggiore di questo Regno, ca- 
ualliere di senuo impareggiabiie, e di stima non ordinaria per le sue rare qualitá, 
hauendo piú figliuole uolle colla sua bontá lasciare alie stesse l'honorata elezione 
del di loro atato. Alcune si uollero maritare, e furono coUocate con degni mariti, 
deüa prima riga della nostra nobiltá,con dati di considerazione. Aurelia, Maria, 
Elena, Eleonora ed Isabella del Giudice stabilirono di non uolere altro sposo, che 
Gesu Cristo; che pero qui (Monastero della Santa Croce di Lucca) si racchiusero, essen- 
doui Monaca e Priora una loro zia, chiamata Suora Eleonora Palagana, uirtuosissi- 
ma Religiosa. II Principe loro Padre, oltre le doti, e i larghi uitalizií, che l'asse- 
gnó per far conoscere al mondo, che solo per forza di spirito e non per risparmio di 
dote, si erano fatte religiose, fece tutto il Monastero di pianta, spendendoui piú di 
Centouentimila Scudi, oltre le ricche Cappellanie, che ui fondo; e piú avrebbe egli 
speso, se piú stato ui fosse di bisogno: in modo, che questo Monastero é de'piú bel- 
li, e magnifici, che sia non solo nella nostra cittá, ma nelFItalia, essendo tutto sta- 
to fatto alia moderna. .. (Celano, o. c.,V.III, pp. 276-77. Cf. Parrino, o. c, p. 174). Di questa 
Chiesa e Monastero ,-'sórti coi disegni del famoso Archítetto, ed amatore di antichitá Francesco An- 
tonio Picchiatti, o Picchetti, fu gittata la prima pietra nel di 14 Setiembre 1643 dal Cardí- 
nale Arcivescovo Ascanio Filomarino. 

Una tale opera, dovuta alia muniíicenza di D. Niccoló Giudice,che é lo stesso che decoró la tri- 
buna della chiesa del Carmine, fu termmata neü'anno 1649—(V. de Lelhs, SMJIJJí. a stampa alia Nap. 
sac. del d' Eugenio, p. 58 e seg.). 

13 
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di Onorato Gaelani, Conté di Fondi, decórala in modo sonluoso (p. 280). 
E pero é da inferirsi che, sia per novelli danni sopravvenuti a tal parte del 
monumento, clie per la mancata manutenzione, la tribuna si fosse andata 
nel corso del tempo deformando si iallamente dalla sua antica bellezza, 
da meritare la taccia addebitatale dal Sarnolii di oscura e rozza. 

Presentemente qucsla tribuna, come oggi Irovasi, moslra in lutte le 
sue pareli sino allacornice, la decoraziouo marmórea ricchissima, onde 
r adornó nello stile del tempo D. Niccoló del Giudice Principe di Cellam- 
mare, nel 1670, giusta le iscrizioni, che si riporlano piü appresso in nota. 

I cinque lati del suo perimet.ro interno della sua ábsida hanno pilastra- 
ture corintio negli angoli. In mezzo a ciascuno del due lati, che racchiudo- 
no il quinto lato, dove si apre la cappellina, o cdicola della Verginc, sonó 
nicchie con grandi urne di alabastro oriéntale, íregiale di fcstoni di bron- 
zo dorato, finamente cesellate *: e tali nicchie sonó sormontate da corona- 
menti bizzarri di grandioso disegno. 

Sotto ciascuna di queste quattro nicchie si aprono altrettante porto, 
di cui lo due estreme verso la navata, dánno, 1' una dalla parte del Van- 
gelo, nella cappella di S. Anna, e V altra dal lato opposto, nella sagrestia. 

Delle due altre, quella dal lato deil'Epístola mette nel passaggio posto 
avantiPingresso della cappellina della Vergine della Bruna, e 1'altra oppo- 
sta nella cappella di S. Anna. Cinqae pareti in diriLtara delle sottoposte 
facce delP ábsida sonó al di sopra del cornicione, che gira tuUo intorno 

' Queste urne di grandi proporzioni, internamente vuote con coperchi che si 
possono rimovere, per la preziositá della materia e per la dimensione ecceden- 
te, senza dir nuUa della squisita loro lavoratura, sonó da reputarsi piü belle di 
quelle, che tanto si ammirano a Versailles, deirepoca di Luigi XIV. 

In,quella che sta sul flanco dell'apertura della cappellina della V. in cor 
nu Evangelii, leggesi in giro al piede la seguente iscrizione: D • o • M'—IN 

HOC • GENTILITIO * SAGELLO " EESÜKEECTIOKEM'EXPECTAT' —FEANCISCUS'EPIS ' OSTIENS 

ET • VELITEE— CAKDINALIS ' lUDICE ' — POST " DIMISSAM " ECCLESIAM ' MONTIS ' REGALIS 

SACRI • COLLEGI ' BECANUS ' — OBIIT ' EOMAE ' AN ' lUB ' MDCCXXY ' TI ' ID • OCT'— AE 

TATIS • SÜAE • LXXTIII • 

Avendo tale urna suggellato il coperchio, vuolsi che sieno in essa i visceri 
di 6830 Cardinale, il cui cadavere é nella sottoposta sepultura. Le altre tre urne 
sonó vuote. 
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alia stessa. Su di queste é uña vólta a cinque spicchi con lunette su'colmi 
di altrcltanü finti yani arcaali a modo di finestroni, con sopra ad essa in 
centro una lanterna cilindrica illuminante coi suoi vani di luce la tribuna. II 
fondo di tale vólta di una tinta bigia, c sparso di stelle di oro lucido, e linee 
parimenle dorato sonó tra gli spicchi. I vani poi de' finestroni flnti sonó a 
fondo d' aria con nubi. Una balaustrata dipinía a colonnini é lungo ia linea 
in basso de' davanzali dei detti fineslroni, ornata di ghirlande di flori e con 
ángeletti, che vi si affacciano in atto di guardar fisi la imagine di N. D. della 
Bruna. 

Queste ultime docorazioni, omodifiche, che vogliansi diré, dalla li- 
nea deiia cornice in sopra fino alia parte superiore della vólta, furo- 
no soslituite dall' architelto sig. Achule Fiauti, in occasione della íestivitá 
deír incoronazione della Vergine nel 1874, alie antiche ornature della vól- 
ta, giá condotta per cura di Casa del Giudice nel 1670, trovandosi questa, 
a quanto ne dice il Clemente (0. c, p. 80) assai squalcita e malcon- 
cia, sia per vetusta, che peí continuo abuso dei nostri para- 
tori, i quali nuUa intendendo della buona conservazione dei 
templi, purché sfoggino di cortine e di festoni conficcano 
chiodi di ogni misura da per ogni dove, lo che é deplorabile 
abuso, che delurpa le  chiese e le rende Inride e  scadenti. 

Una lavóla in rame deWa Guida peí forastieri dei Sd.vne\\\ (fol. 234), 
ci ía conoscere, come ne' campi ora messi a stelle, fossero cinque me- 
daglioni circolari, in luogo dei detti finestroni Onti, de'quali quatlro raf- 
flguranü alcune insegne di Casa del Giudice, e forse de' due Cardinali, cioé 
Francesco del Giudice che fu giá viceré di Sicilia, e Decano del Sacro 
CoUegio, e Nicoió del Giudice Protettore dell'Ordine Carmelitano, perche 
cimate a lor volta da cappelh cardinalizii, e rappresentante una di essi una 
fenice rivolta al Solé, e I'altro una galea veleggiante con stella in alto, 
e cosi puré il medagUone mediano con V istona del profeta Elia, quando 
é tratto in cielo in sul carro di fuoco '. 

Ai quali mcdaglioni dintornati da varié frcgiature di festoni ed altro, 

* La tavola del Sarnelli, non ha clie una parte delle rappresentazioni effi- 
giatene'due estremimedaglioni, di cui non puossi ben raYYisarc il soggetto. 
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che doveano essere forse que' tali árabeschi d' oro, di cui parla il Sar- 
nelli (o. e 1. c), succedevano piü sopra dei raggi tutto intorno alia base 
della lanterna, diffondentisi da una gloria d'angelí Era nubi. 

Eccetío le descritte moderne decorazioni sostituite alie antiche di Casa 
del Giudice, tutto il resto falto, secondo che di sopra accennammo, nel 
1670, esiste ancora nella stessa guisa che sorti dalle mani degli artefici 
padre e figlio Mozzetti marmorai, e fu eseguito probabilmente coi 
disegni dell' insigne arcbitetto di quel tempo, Cav. Gosimo Fansaga ', come 
fa supporre lo stile deír opera, e come afferma qualche nostro patrio scrit- 
tore. 

L'edicola maggiore é sorretta da due pilastri corintii, che sporgono 
dal perímetro interno dell'ábsida, e sostengono colla loro cornice un fron- 
tone ricurvo espezzato, nel cui mezzo, sosten uto da due sviluppi d'ornati a 
fogliami e fregi araldici, é T antica arme di Casa Dello Jodice ^ 

ALTARE JIAGGIORE.—Sotto un arco a curve circolari nei lati, e rettiüneo 
nel mezzo, é il maggiore altare. Questo é tutto a lavori di commesso con 
írontale assai vago e sfolgorante per gran copia di marmi e pietre fine, tra 
cui agate, onici, lapislázuli, madreperle ed amatiste basaitine; lavoro questo 
assai pregevole per il modo col quale é armonízzato tanto sfoggio e ric- 
chezza di tinte e di disegno. Due putti alati a modo di genietti scolpiti di 
tutto tondo in blanco marmo, sonó sui flanchi a sostegno dei due corni del- 
lo altare. 

II vano arcuato inoltre da nella dietroposta celia, o cappelUna dove 
si venera la tavola di S. María della Bruna. La quale celia é come la remi- 
niscenza dell' antica grotta o Soccorpo pria del XVI. secólo. 

Le pareli tulte della tribuna sonó coverte da lastre di marmo colórate, 
assai ricco e scelto. In ambo i lati sonó due tavole in marmo ñero parago- 

' D' AFFLITTO , (3. C. , t. II, p. 28 — Peí periodo operativo di questo artista in- 
signe, che fu qui a Napoli dal 1626 a tutto il 1677. Vedi not. (1), p. 214 del 
II Vol. di questi nostri Bocumenti. 

' Fa per arme questa famiglia una Groce adentata d'argento 
posta in mezzo a quattro Campi, due de'quali sonó neri, e due ros- 
si ( Mazzella, Descrit. del Beg. di Nap., fam. noh. Deílo Jodice, p. 163). 
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ne di Lesbo, suUe quali si leggono in caralteri riíevati in bronzo dorato le 

dae iscrizioni che riportiamo in nota \ 
Queste due scritte, a guisa di spalliere, sormontano due magnifici se- 

dili in marmi mischi, giá ad uso dei patroni di Gasa del Giudice. 
Nel pavimento, il quale e ad ottagoni di marmo ñero, intramezzati da 

rombi bianchi, vedonsi in mezzo a'due lati in marmi colorati, due lavori 
di commesso, rappresentante ciascuno un' arma cimata da corona di prin- 
cipe e fiancheggiata da svolazzi ed ornature a fiorami. La quale pero lungi 
daU'essere simile a quella che vedesi in alto, e che porta inquartata su 
quattro campi, due di ñero e due di rosso, una croce dentata d'argento, 
tiene una banda d'argento col campo superiore di rosso, e l'infenore di 
ñero. Nei mezzo poi della tribuna vi é una lapide marmórea, posta dal Prin- 

cipe Domenico Giudice a suo Padre Nicoló, nel 1671 ^ 
Infine una balaustrata ornatissima e ricca per marmi peregrini e di 

grande sceltezza, nello stesso stile della decorazione della tribuna, ne 
chiude l'accesso, adorno di sontuoso cancelletto in bronzo dorato. 

CAPPELLINA DELLA MADONNA DELLA BRUNA. — La locaiitá nella quale 
é la tavola della Madonna della Bruna é una specie di celia posta dietro 
1' altare maggiore, di poca profonditá. Vi si accede mediante un ándito, cli'é 
sul lato dell'Epistola dalla parte della sagrestia. Fácilmente era nello stesso 
1' anlica scala, colla quale si discendeva alia sotterranea grotta. É in detto 
passaggio un vano nei muro, che risponde nella tribuna, ed in csso vedesi 

* In cornu evangélii — NICOLATJS * JüDICE • — CELLAMAR * PRINCEPS • — JüVE- 

NAT • DUS • — SACELLÜM * HOC * — AKAM * ET ' LOCUM * SEPULCRI ' — MUNIFICENTIAE" 
AC • PIETATIS • MÉRITO ' — COMPAEAUIT • — SIBI ' SUISQUE ' — POSTEEISQXJE " EOKUM — 
ANNO • SALUTIS ' — MDC " LXS ' 

In cornu epistolae. -— DOMINICUS • JUDICE " — CELLAMAR- PRINCEPS * ~ JUYENAT 

DUS • — AEDICULAM * — A ' NICOLAO ' — PATRE ' PIENTISSIMO * ~ ACCEPTAM ' — VA- 
RIO • MARMORE • —CETEROQUE " CULTU • —EXORNAUIT •—ANNO ' SALUTIS — MDC'LXXV " 

* Ecco la iscrizione: —NICOLAO • JUDICE- — PATRIT • GENUENS • — CELLAMARIS • 
IN • PAUCET • PRINCIPI • — ORDINIS * JACOBl ' MILITI ' — PUBLICOR ' TABELLARIOR ' PRAE- 
POS • — ET • A • LATERE ' CONSILII ' — PEINO " — QUI ' PIUM * SE ' PEUDENTEM " MUNI- 
FICUM • — CUM • SEMPER * TUM * YERO ' DIFFICILLIMIS " BELLI ' CIVILIS ' — ET ' PESTI- 
LENTIAE • TEMPOEIBUS * — PRAESTITIT " DOMINUS * JUTENATII ' DUX ' ~ PATRI ' OPT " 
P • — OBIIT • AN • — MDCLXXI " PRIDIE ' IDIB ' MART ' — AN ' NATUS ' IXXXV. 
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sospesa m una cornice ñera la pergamena sulla quale é la leggenda del 
Crocifisso, trascriíta da Fra Fortunato Szymaniecki, Carmelitano Polacco, 
sotto la data de' lo Febbraio 1764, che da noi si riporta ne'documenti. 

Di notevole non vedonsi in questo passaggio, che una grande quan- 
titá di voti sospesi su per le mura, e due lapidi marmoree, una posta sulla 
destra della porta d'ingrcsso alia cappellina della Vergine dalla Bruna da 
marinai nel 1623, ed un'altra a tempi nostri dalla Marchesa di Garflzzi \ 

Nelle due spaílette del vano, che mena alia cappellina della Vergine, 
oltre le iscrizioni di Corradino, riportate dal Chiarini (Yol. 4, pp. 214 e 
seg.; e dal Minieri-Riccio: Alcmi studii storici... pp. 43 e 45 ), veggonsi 
due altre iscrizioni, non mai da altri riportate, indicanti ií sito, dove furono 
riposti i visceri de' tre viceré del Carpió, Grimani e Galass I 

L' attuale cappellina della Vergine del Carmine ha nel fondo un alto 
basamento tutto a commesso di marmi coiorati, con una nicchia oblunga 

' La iscrizione a destra, che é la seguente, é posta al disotto d'una scara- 

hattola con entro un rostro di un pesce-sega, lungo o ,78: Di • PISTRICE • IMMA 

NE • — DEL • TEIPLICE ' MAK " SICULO " OSPITE " IKACONDA" — DITELTO " IL ' ROSTEO 

DENTATO • — NEL • MDCXXIII ' — A " TE " POTENTE " VERGINE " DEL " CARMELO " — SEBE 

ZII • NAÜISANTI • — DEÜOTI ' SOSPESERO ' — TU " MADRE " NEI * MARITTIMI " EISCHI " A 

SOLLECITA • PKECE " NE " ATTEGGI ' — TU ' DIVA " IL ' CELESTE" COEAGGIO " DELLA " FEDE 

NE- ISPIRI •— TU • REGINA " IL ' RITOENO ' INCÓLUME • AL ' PATRIO " LIDO ' NE " IMPETRA 

SALUE • SALUE ' SALUE ' 

L' altra iscrizione a sinistra é questa: LA • MARGHESA • DI • CAEFIZZI • — VIR- 

GINIA • GIUNTI • RENDE ' INFINITE " GRAZIE ' ALLÁ " VERGINE " SS " DEL " CARMINE " — 

PEE • AVERLE " OTTENUTO " UNO ' SPECIAL " FACORE ' NELLO ' SPAZIO ' DI ' 4l • GIOENI" — 

INASPETTATO • PRODIGIOSO ' SUBLIME * 

^ Eccole — Sulla sinistra: Qui • soNo • SEPOLTE • LE • INTERIORA - DEL • FU • 

ECO -"10 SIGNOR • D • GAS • — PAR • D' AKO ' GUSMAN * MÁRCHESE ' — DEL ' CARPIÓ ' E " VI- 

CERÉ • DI • NAPOLI • — E • DEL • FU • ECC '^^ VINCENZO ' GRIMANI * — CARDINALE ' DIÁ- 

CONO • E • VICERÉ • DI * NAPOLI * 

Sulla destra: Hic ' JACENT • üISCEEA • ECC •'"' DNI • JOANNIS • — WENCESLAI • GA- 

LASSI • AC • S • R • J • COMITIS ' — PRINCIPIS ' — LUCEEIAE ' NEAPOLIT ' REGNI ' — PEO ' 

KE6IS • SPECIALIS ' EEGA ' HOC " TEMPLÜM " — DEVOTIONIS " QUO ' ET * EJUS • COEPUS • — 

EEQUIESCIT • OBIIT " VHI * KAL ' AXIGüSTI * MDCCSIX—ET ' POST * TEIDUUM " SOLEMNI * — 
EITU * SEPULTÜS * 
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nel basso, dove vedesi una deposizione di G. G. N. S., mediocre scultura in 
legno dipinto della meta del secólo scorso. Una scaletta a due brancbe, che 
é su' canti, mena ad un piccolo altare posto quivi in alto. 

L' imagine della Vergine é piú sopra in una nicchia quadrata, circon- 
data da raggi in legno dórate e illuminata da doppieri e lampane, che ri- 
schiarano la penumbra del sacro luego. 

li pavimento, come neirándito che da passaggio alia cappellina, é in 
marmo blanco, adorno di monogrammi, fasce e rombi in marmo ñero. 

Le pareti sonó semplicementc ricoverte di paramenti in legno dipinto 
di bianco con dorature di linee e simili monogrammi al nome della sacra 
imagine. 

L'imagine della Bruna é una mezza figura di stile bizantino, grande al 
vivo, su fondo d'oro, dipinta sovra un asse di legno vatustissimo, non sa- 
prem diré se di cedro o di cipresso, della dimensione di circa i"', 10per 
o"",8o e grossa 0^,08. Se dipinta primitivamente atempera, o con colorí a 
cera, non appare, stante 11 prossocclié moderno strato di dipintura ad olio 
soprappostavi, oltre a quello delle innumeri riprese di vernice di cui fu spal- 
mata dal XVI. secólo in qua. Giusta la descrizione che ce ne dá Fra Sera- 
fino Montorio de' Pp. Predicatori di Santa Maria della Sanilá, nel principio 
del secólo scorso é vestita alia Greca di fiammeggiante grana 
col manto di azzurro oltremarino, che le discende dal capo 
per gli omeri e ripiegandosi accanto con fregio di oro, ter- 
mina suUe braccia con graziosa maniera. Hanellaparte de- 
stra (segué a diré lo stesso) vicino al petto una stella d'oro che 
appare crinita in guisa di sfavillante cometa. Stringetrale 
braccia il bambino Gesü vestito di candido bisso, e dolce- 
mente se lo accosta al seno, co.me se il figlio, e la Madre giá 
stassero per baciarsi scambievolmente. Stende il divino 
Pargoletto sul eolio della Vergine il braccio sinistro, e colla 
destra mano in atto di tenero vezzo le accarezza il mentó. 
II color della Madre e del Figlio, o per l'antichitá, o per la 
tinta naturale di queile regioni si vede un poco bruno, e 
forse fu detta per questo, Santa Maria della Bruna. É circon- 
data  ia  sacra  effigie   da  un  campo d' oro con linee molto 
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spesse a somiglianza di raggi, e nel campo stesso alia de- 
stra della Madre vedesi delineato il di lei nome in questa 
forma abbreviata M., ed alia sinistra quelle del Tiglio colla 
medesima abbreviatura CHS \ 

La forma tanto del viso della Vergine, che del Figliuolo hanno per al- 
tro ben poco di quella sólita secchezza di disegno, con quelle tali estremitá 
soverchiamente lunghe, che avvertonsi nelle opere di scuola bizantina. U 
che é una pruova di quanto i consecutivi restauri abbiano dovuto alterare ii 
primitivo carattere di tale dipinto. 

Pero deve dirsi che le figure suddette, come sonó presentemente, se 
mancano d' un certo studio del vero, non cessano di avere una tal quale 
nobiltá neir aria dalle teste, ed un piegare di panni grazioso, che supera 
d' assai nel complesso la pratica della scuola di pittura, cui questa tavola 
vuolsi attribuire. 

É questa la impressione, che a prima vista nella misteriosa penombra 
della edicola, dove é allogata, ed al trémulo e corrusco fulgore delle lam- 
pane e de'cerei, che ognora vi ardono davanli, da questa imagine della 
Bruna, che per altro é ben difficile poter osservare posatamente, ed a giu- 
sta luce, come un qualsiasi oggetto d'arte. 

Ma chi ne fu 1' autore, ed a quale tempe essa rimonta? 
Lungi daí voler da noi affermare nulla intorno a tale difficile quistio- 

ne, in cui la critica artística viejie alie prese con tutto ció, che vi ha di piü 
delicato in una pia credenza, ci facciamo perianto a considerare, come 
i recenti studii critici deirillustre P. Raffaele GaíTucci d. C. di G., cui Na- 
poU nostra s' onora di aver dato i nataU, nella stupenda sua opera 1' Arte 
cristiana (Yol. I, pp. 409, 466, 508, e Yol. III, p. 13 e seg.), benché di- 
mostrino esser piü che certo aver S. Luca Evangelista dipinto imagini della 
B. Vergine "^ puré, pe'caratteri che presenta la dipintura in esame, non é con- 

' Zodiaco di Maria, ovvero le dodici provincie del Regno di Napoli — come 
tanti segni, illustrati da questo solé—per meszo delle sueprodigiosissime Imagini, 
che in esse quasi tante stelle risplendono — Napoli MDCCXY, pp. 36 e seg. 

' La tradizione racconta, che il medico antiochenodi nomo Lucano, o se- 
condo il dialotto Alessandrino Luca, sapease di pittura. Egü sarebbe stato preso 
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süiiUlo altribuirla al peniieUo del medico Antioclieno Lucano o Lú- 
ea.- Le imagiai di fatU ancora esistcnti, le quali si vogliono, o originali, o 
copie delle pitture dell' Evangelista, quale qaella di S. Maria in Campi- 
telli, o di S. Maria Maggiore ambedue inRoma, o queilaNict)peia 
a Veaezia, e la Odegetria di Costantinopoli, sonó tutle presso a 
poco neil'allo di oranti, e non neil'alleggiamento della nostra Vergine 
della Bruna; ollrccclié rornamento della stella criniU, di cui é fro- 
giata quest'uitima sulla spalla destra, non vedesi nclle suddelte antichissi- 
mo imagini, le qaali invece lianno solo, o sul lembo del pallio, che copre 
loro la fronte una croce equilátera, come la Vergine di S." M." Mag-. 
giore, ovvero due di esse sulle spaile come la Nicopeia aVenezia. 
Sicché senza infirmare la tradizione, la quale vuole, che la S. Imagine 
della Vergine della Bruna sia venuta dalV Oriente a tempi della cmigrazione 
degli eremili del Carmelo, riteniamo, che il dipinto possa essere opera della 
scuola vigente nel XII. secoio in Oriente o in quel torno, la quale non fa- 
cea, che riprodurre i hpi di dipinti anteriori a qucl tempo; e che se al- 
tualmente parte del carattere primitivo sia in certa guisa scomparso, ció de- 
vesi altribaire come sopra dicemmo ai moltophci restauri operativi in pro- 
cesso di tempo \ 

a Troade per compagno da S. Paolo I'anno 48 dell'E. V. L'anno 53 poi gli si 
associó di nuovo a Filippi e ando con lui a Gerusalemme. La Vergine dovea 
avere ahora, che S. Luca la vide, 63 anni, se fu anmmziata di circa 15 anni, 
nel caso, che egh nonl'avesse vista assaí prima (V.Garruccí, o. c, Voh I, p. 532). 

* Ecco in qiial modo si descrive nella Cronisforia la tavola della Vergine della 
Bruna: —É questa bellissima Imagine dipinta di mezzo busto col 
manto sul Capo, che gli scende per gl' homeri, e che con freggio 
d' oro termina fra le braccia, e ripiegandosi auante finisce con gra- 
tioso modo airVso Greco.— Tiene, e siringe nelle Braccia il bellis- 
simo Bambino Giesñ, che caramente si accosta al seno, et in atto 
di baciar la bellissima Madre, questa di ribaciarlo scambieuol- 
mente dimostra. — Stende il Pargoletto celeste sul coUo della Ma- 
dre santissima il sinistro braccio, e con la destra accarezzandole 
il mentó figura Vn tenerissimo affetto.— Somiglia cosi al uiuo U fi- 
gliuolo alia sua Genitrice , che sembrano naturalmente Vniformi di 
lineamenti e di Garnagione. Ferma II fanciuUo Giesü II manco piede 

1+ 
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Ed m tal seiifenza troviamo uii appoggio piü che sicuro nell' aí'fei'ma- 
zione di Fra Soraíiiio Montorio dcil'Oí'dine do'Pietlicalon, ú qualo dopo a- 
ver descfiUo come vedemiiio la santa imagine, soggiinige: da! clie si 
congliiettura con gran probabililá, ch'Eüa íosse dipinla da 
S. Luca, tienciié non con tutta certczza: o che almeno sia 
antichissima copia di qualchc consimile dipinto del mede- 
simo fJbidemJ. 

Dopo aver detto dello stato attuale deüa tribuna, e del stio altare mag- 
gtore, e cappellina delia Vcrgine, ecco alcuni cenni siiUe successive con- 
cessioni, cui delto ailare ando soggetto dal XVI. secólo in poi; tanto pin 
che non troviamo dal Xlll. ai XV. secólo alcnna memoria di concessione, 
ma solo im periodo di lavori quivi operali, ira cui specialissimi quulli per 
messere Ouorato Gaetani Conle di Fondi, dopo il terribüc tremuoto del 

sul braccio dcstro, cadente dietro dell'altro,!! che forma Yn mara- 
uiglioso scorcio. É egli di delicatissimo Bisso couerto e la suaGran 
Madre di gouna di fiammeggiaute grana et 11 Manto d'azzurro ultra- 
marino. Tiene essa Gran Sígnora nella parte destra uicinoal petto 
Vna stella d'oro, che forma Vna scintillante Cometa, e se bone la 
Carnagione d'ambedue é alquanto bruna per la moltiplicitá do' 8e- 
coli scorsi, ond'é, che fu chiamata Santa Maria dcUa Bruna, iu o- 
gni modo chiaramente si osserva che Ella sia di quel colore che Ni- 
ceforo scriue (a) fusse proprio della Vergine Madre. Colore, fuit 
frumentum, referente, capillo flauo, oculis habentibus subflauos, 
et'tanquam oleo colore pupillas habentibus supercilia inflesa et 
decenter nigra, Nasus longior, labra florida et uerborum Suauitate 
plena, facies non rotunda, et acuta, sed aliquando longior, manus 
simul et digiti longiores. Per 1' appunto uedesi la nostra Madre glo- 
riosissima del Carmine Maggiore di jSíapoli di colore simile al gra- 
no, di capello blondo, di ciglia inarcate, e negri con occhi uiuaci e 
pupille colórate a guisa d'oliue, col naso luughetto, labra fiorite, 
col uolto proporzionatamente lungo, si come II eolio, le mani, e le 
dita — (Ms. c, p. 57 — Cf. Eiccardi A., Storia de'Santuariipiü celebri di María 
SS. sparsi nel mondo cristiano. ISÍap. 1847, t. 3, da p. 10 a 23.— TrombeUi, 
Mariae SS. uita acuesta. T. IV. iJonouiae 1765, p, 357 e seg.). 

{íí)Nicef., Sist. Eocles., lilj. Vil, cap. 23. 
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1456: iavori ai quali soprainlendo un capo-maestro Palmidessa nel 
1458 {CronisL, í. 34 t."). 

E per primo é nell'anno 1585 che appare la concessione e revocazioiio 
ad un tempe dell'altare e cappella maggiore, clie si era concessa a Pielro 
Vollaro \ 

Nel 1600 é falto mcnzione di una disposizionc falla neir ultimo testa- 
mento di D. Filippo Garrafa, regalo per notar Luise Giordano di Napoli, 
colla quale ordinavasi, che seguita la sua morte, il suo cadavere fossc asso- 
ciato dai Padri del Carmine e sepollo nella cappella propria della SS. Ycrgine 
con dato obbligo di mcsse aü'altare Gregoriano privilegiato, ed all'allare 
maggiore di essaVergine con iascito diDac. 3000 {Cronist., I 114). Qaanto 
durasse in Casa Carrafa un tal patronato, dopo la morte di Filippo, non ap- 
pare dai registri. Sembra per altro che nel 1625, quando si da fine al nuo- 
vo altare maggiore, lo slesso non fosse piü genlilizio di essa Casa, perché 
nel dirsene nella Crormtoha non se ne fa menzione {CronisL, t 121). 

Per altro dalla síossa appare, che l'ailare nnovo fu tulto in íine marmo 
e pórfido lavoraío, al cui artefice Nicola Garletti fnrono pagati Ducali 
3000; e che nel mese di Setiembre di delto aiino, fu il detlo aliare colle 
solite solennitá consacrato da Monsignor Vescovo della Cava {Cronist. ibid.). 

Sellanta anni dopo una tale concessione ne avviene una seconda, 
della quale troviamo puré notizia nella Cronistoria. Con tale alto il convento 
concede al Principe di Cellammare D. Domenico del Giudice la suddetta cap- 
pella maggiore, nelia coi sepoltura genlilizia e poi traspórtala la sua miora, 
Duchessa di Giovinazzo, gia iuumata iu un fosso particolare della chiesa nel- 

l'aano 1671 ^ 

' In quest'anno (1585) appare la concessiono et reuocatione del- 
la cappella che si era concessa del nostro Altare maggiore a Pie- 
tro Vollaro—leggansi e s'ammirino del poco giuditio, cho habbiano 
hauuto sompre, et la poca stima d' Vu Santuario si grande e si ce- 
lebre {Cronist, f. iii). 

^ Dopo alcuni mesi (dalla concessione della Cappefia del Giudice) e pro- 
priamente nol mesq, di Settembre (1670) morta la Signora Duchessa 
di Giovinazzo con numeroso accorapagnamento de'nostri Keligiosi 
fu traspórtate il cadavero di  loi  noUa  nostra  Ohiosa  e  dopo  ma- 



To8 Carmine ¡Vlaggiore 

E nelP anno susseguente troviamo alio stesso proposito nella Croni- 
storia della-magnificenza con la quaíe 11 dello Principe si diede a far deco- 
rare essa tribuna, mareé Topera degli scultori Pietro e Giuseppe Mozzelti \ 

gnifiche esequie fu sepoUa in un fosso particolare per trasportarla 
di poi nella sepoUura gentilizia da farsi nella suddetta loro cap- 
pella {Cronist, í. 133). 

^ Ottenuta .... dal nostro Convento in grazioso dono il Signor 
Principe di Cellamare la Cappolla e Altar maggiore di nostra chie- 
sa in quest'anno (1671) comincia eg"li con magnificenza di ñero 
Principe a rifare 1' altare e ad abellire il cappellone con elegantis- 
simi e preziosi marmi, lavorati da Pietro Mozzetti e da Giuseppe 
suo figlio e sotto il payirnento fu costrutta la grande e spaziosa se- 
pultura della Casa. Le quattro arme di finissimo marmo che al 
presente si uedono'nelle quattro niccliie del sud." cappellone doue 
forse secondo il primo disegno doueano situarsi quattro statue, 
ui sonó state collocate a tempi per ordine e spese deirEcc.'"° Car- 
dinale Wicola del Ciudice ultimo rampollo di maschi della Casa 
Giudice {Cronisf.jf. J33) (a). 

{a) Crediamo fiír cosa grata al iettore, ríportando qni in nota il segueiite documento da iioi estratto 
dalle Carte de'Monasteri soppr., a testificarp la pietá e munificenza dei due Porporati della ilJustre casa 
del Giudice; !a quale tanto nei XVII. che nel XVIII. secólo diede coai grandi prove di deuozione al Santua- 
rio di N. D. del Carmine. 

Autentica della Reliquia del SS. Lignum Crucis che sta nella Croce d'argenio do- 
nata con sei candelieri di argento dall'Emo Francesco Cardinale Del G-iudice: quale 
autentica si conserva dentro un cassettino di argento massiccio, dentro del quale vi 
sonó due vite con due scrofule di argento per poneré detto cassettino con detta au- 
tentica sotto il piede di detta croce: e detta autentica con detto cassettino si con- 
serva nella Cassa delle tre chiavi assieme con le altre autentiche. 

Copia ,..Fo fe de iosottoscritto notar o, come a 2 r del mese di giugno 1726 l'E- 
minentissimo Signor D. Antonio Giudice Dnca di Giovinazzo-, Commendatore dell'A- 
bitodi S. Giacomo... anche come messo et internuncio dell'Emmo Signor Cardinale 
D. Nicoló Giudice suo frateilo e per li loro eredi e successori, dicbiaró aver stabi- 
lito anco secondo la dispositione ttelia chiara memoria delTEnimo Signor Cardinale 
Decano D, Francesco Giudice Zio, di far fare, sin come sonó fatti una croce e sei can- 
delieri grandi di argeuto per quelÜ coliocare nella cappella della loro Ecma Casa, 

quale é TAltare maggiore della Venerabile chiesa di Santa María del Carmine Mag- 
giore nelli giorni festivi, o in altro terapo, che si stimerá opportuno per gloria del 
Signore Iddio, ed ossequio della Gloriosissima Vergine, per ornamento della mede- 
sima loro Cappella seu altare maggiore di detta Chiesa o per decoro di tal padro- 
nanza, della loro Ecma casa e famiglia, e ciú pt- titolo di donatione irrevocabilo 
tra vivi, prodotto dalla loro divotione, al che ave aggiunto detto Emmo Signor Car- 
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Donde bene a ragiono U de Lellis ncUa sua Aggiunta Mss. si faceva a 
diré sul proposito; lasciar non si deve come la tribuna di que- 
sta chiesa in cni si adora la devota figura di S. Maria del Car- 
mine sta tutta ricciiissimamente adornata di finissimi marrai 
bianciii e mischii in vaga e nobile architettura e con colon- 
nate e slatuc beUissimc e tutto fatto a spese di Nicoló del 
Giudice Principe di Cellammare, Cavalliere di S. Giacomo 
del Consiglio Collaterale di Stato , e Corriere Maggiore del 
regno di Napoli, Cavaliere di grandissima pietá e religione, 
il quaie mentre fu in vita ira le altre opere pie che faceva 
fü di beneficare sempre questa ciiiesa e Convento e tanto piü 
é degno di ammirazione e clie in queslo luogo se ne faccia 
menzione, quando che nella spesa falta per 1'adornamento 
predetto facendo poco contó di ogni pompa mondana e spe- 
rando  baverne  solamente il guiderdone da Dio, non ha vo- 

clinale Nicoló rinsigne reliquia del Legno della S. Croce, quale ha fatto situare nello 
mezzo di detta croce d'argento, e Tautentica della raedesima riposta in uno scato- 
lino di argento situato ed allogato da sotto il piede di dettaCroce quale donó adetta 
Venerabile Chiesa per lo fine sudetto: e con prohibitione espressa, che detti RR. 
PP. quali intervennero capitularraeiite nelT ¡iccettare detta donatione e s' obbligor- 
no alia detta proibitione per se e loro posteri e successori in detto Venerabile Con- 
vento in modo alcuno non possono e sotto qnalsivoglia figúralo pretesto improntare 
detti candelieri e croce, ne quelli estraere né fare estraere fnori detto Convento e 
Chiesa né avvalersi in altro uso, volendo che iraperpetuum quelli debbono conser- 

varsi per ornamento di detta loro cappeila seu detto Altare Maggiore e non altri- 
meute, né d' altro modo; ed accadeiido il caso che per li RR. PP. altri PP. Posteri 
e successori iu detto Convento contravenissero, o ciascheduno di essi contrave- 
nisse alia suddetta conditione seu proibitione ut supra; in tal caso reslino e deb- 
bano restare privi delle detti Croce e Candelieri, restando a libero arbitrio e vo- 

lontá di detti Signori Duca e Cardiiiale e loro eredi e successori come sopra di po- 
ter donare e di sponere di detti sei Candelieri e Croce ad altri luoghi pii a loro H- 

bero arbitrio evolontá, restando solamente la facoltá epotestá a detti Signori Duca 
e Cardinale loro eredi e successori come sopra di potersene serviré ed avvalere in 
quelle funtioni che li pareranno e bisogneranno per servitio della lor Casa o altro e 
súbito finito la detta funtioue restituirli a detti RR. PP. come il tutto diffusamente 
appave dalPistrumento di donazione di detti CandeUeri e Croce: per mano mia ro- 
gato, al quale . . . Ed in fede ... lo sottoscritto Notaro Antonio Gennaro Sancilla di 
Napoli richiesto ho signato. Napoli S Dicerabre 1729. 

L'origínale suddetto si conserva neJ nostro Archivio, Ser. V, Cas. LIX, N. 13. — {CfiO'fe í/eM/o- 

nasteri soppressi, Carmine Maggiore, Voi. 324, fol. 262, Arch. di Stato). 
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luto che vi si ponessero né iscritioni né 1' arme del siio ca- 
sato (ms:e 1. c). Volontá per aUi'o quesla iijtima, cui fu in seguito con- 
Iravvcnuto dopo la morte del cardioalc Francesco de! Giudice, giá Viceré 
di Sicilia, qiiando trapassato in Koma nel 1725 e Irasportalone il cadavcre 
qui in Napoli nelia sepolíiira soltó ii pavimento dell'altare maggiore di que- 
sta chicsa, vennero coüocnte nelleqnattro niccliie di esso cappellone quat- 
tro armi di fiíiissinio niarmo (?) in Inogo delle qaattro statno che 
ivi secondo il discgno riporEato neihi Guida del SyrnclU crano posíc. Ció 
per quanto se nc dice nelia Cronistoria (f. 133), pero e da notare che pre- 
sentemente, come abbiamo giá detto, si veggono nelle nicchie qaattro urne 
e non gli stemmi dclla famiglia Del Giudice. 

ALTARE DEL CROCIFISSO SULL' ARcmTP.AVE. — lí Crocifisso col sotto- 
posto allarino, attiíahnonte posto altraverso dcirarco d'ingresso alia cro- 
ciera all'aUezza di circa 20'", 00 del pavimento e nel bel mezzo di un palco 
pensile disposto a tale altezza e corso d'ambo i latí da una balaustra in 
legno a colonnini'. Qncsta scullura molió anüca c di grandezza poco piú 
che il vero é intagliata in un gran tronco di íiglio, il cui leguo serbatosi 
sinora senza alcun'ombra di tarlo venne acquistaiido col tempo una con- 
sistenza straordinaria a causa degli innumcri strati di olii essenziali e di 
vernici, onde fu chi sa quante volte spalmato, e che hanno fmilo per rag- 
giungere uno spessore tale da rassomigüare alia superficie , come di uno 
stucco bruno e traslucido con avanzi di antica policromía in ispéele al co- 
síalo, ai gomiti, alie ascelle, ai piedi e alia fronte. Ció non toglie peraltro, 
che in qualche parte non sia scrostato, in particolare a'piedi l'uno alFaltro 
accavalciati, e le cui dita contratte sonó di grande verismo. Lunghesso gli 
stinchi e il dorso de' piedi veggonsi imitati i lenciini, e le vene a mezzo di 
alcuni filamcnti grossi, come cordini, e che seinbrauo come di canapé, ri- 
cacciati per meta in appositi solchi intagliati nel legno. hitante se ponsi 

' Questa balaustrata, fiancliGggiante Parchitrave di esso Crocifisso, aiUica- 
mente era sulla stessa linea di quella, che gira va intorno al cornicione duiia 
chiesa, e con la quale comtuiicaYa. Fu pero nel 1754 nelia rifazione genérale 
della chiesa rialzato di pin palnii dell' antico suo sito insieme col Tabemacolo 
dove era situata la miracolosa Imagine del SS. Crocifisso, in maniera che non 
piü impedisse la veduta della cappellina di JSJ". D. del Carmine {V. Croníst., f. 150). 
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nienlc al modo con cui fu scolpito il lorso, il qaalo ha molto deí convenzio- 
iiale, non cssendo per nulla tratíalo con cognizione anatómica , né osser- 
vato nello stesso il pronuiiziarsi delle costólo e la loro giusta degrada- 
zione da sopra Hn sotto sino agU altacchi delle anche, sia le gambe clie lo 
braccia sembrano assai secche e stremate. 

Non COSí per la testa, la quale é di migiior modellato e faltara, non 
mancando, né di un giusto iacasm, come puré di una certa esprcssione. 
Essa é abbondonafca in giii verso la deslra con un ciuíí'o di capelli, che scen- 
de davanti, mentre, che il resto della capeilatura di seta greggia di color 
falho, si avvolgo composto in treccü intorno alia parte piü alta del cranio. 
La testa nell'arrovesciarsi in avanli restó priva del nimbo metalüco, il quale 
restó adérente al braccio superiore della croce di sotto la scritta del litólo. 
II eolio per allro addiveouto per Purto del proiettiie,di cui nella leggenda, 
di maggiore langhezza é como slogato. E qni va aggiunto, come l'urto do- 
vette essere prodolío nella direzione, seguiLa dal projettile delia bombar- 
da la Messinese, scaglialo dal silo, ov'era la Maadra vecchia, che 
é a Nord Est dell'ábsida. La iigura ha inoltre intorno alie anche una pie- 
ga di panni scolpita nello stesso legno, la quale e coverla di ornature poli- 
crome e dórate nol carattere de' drappi verso il mezzo del secólo XIV; al 
qual lempo, e non anteriormente puó atlribuirsi la delta scultura'. 

' Fra i iiomi di arlefici, che nella prima meta del secólo XV. occupavansi 
a Napoli di modellare imagiid di tal genere por ritrarli tanto in metallo, quanto 
in legno, troviamo í'atto monzioue in un documento da noi letto neirArcMvio no- 
tai-ile di nn Maestro Parrillo de Guido, il quale pare, che ap^junto sí occu- 
passe di esegiiire crociüssi, sia in niütallo, che in legno. Crediamo far cosa grata 
ai nostri lettori, riportaro questo inodito documento qtd in nota. — Die vij. No- 
uembris viiij. Ind. (1430). Pacti et promissiuni in dei nomine de lo 
crocifissü de argento, che se deue faro ad Sanota María de la pace 
sen ad soy mastri. — In primia promecte parillo de gnido laborare 
vno crocifisso do argento de quella statura et longuecze che ey lo 
crucifisso de ligno de Sancta iíartá ñoñamente facto. Et ipso cru- 
cifisso laborare de bella et bona opera et bono maysterio . . . Et la 
dicta opera daré fornita da cha et per tucto lo mese de Aprile de 
quisto presente anno. Et lo dicto crucifisso laborare de argento 
de carlino et farello mercare ad soy spese ad raysone de uncia vna 
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La croco poi, clie a quanto pare ebbe semprc la í'orma di una croco 
immissa per essere rlmasta iliesa nell'avvenimenío del 1439 ncl braccio 
superiore, non fa che coafermare viemaggiormenle la nostra assertiva circa 
la direzione del projetlile, il qualo nul caso che fosseveniUo, sia diretla- 
mente di fronte, sia dalle spalie, il braccio superiore dolía croco ne sarebbe 
blato oíloáo: il che non si sarebbe laciuto nella Cronistoria^ né máncalo di 
riU'arre nel bassorilievo in uiarmo, di cui diamo in ñola la deácriziono, e 
nel qualo come é rappresentato d nimbo del sacro capo, réstalo aífisso alia 
croco, COSí si sarebbe puré rappresentato spezzata la parte superiore del 
braccio dalla croce \ 
et tr. xvij per libra blanco .. . Et versa vice lí egregi et nobili per- 
suui Monaco Minutólo et Jolajassio Barrili Antonello fiindicario, 
Saluatore miraballo, magistro francisco de ponte, magistro Johan- 
ne de gi-umo, magistro Antonello sapono, ditto sclavo, Benedicto 
de lama, como ad mastro de la dicta disciplina de sancta Maria de 
la pace promectono a lo dicto parrillo satisfarello ad la dicta ray- 
sone de vncia vua eí tr. xvij. per libra in dello dicto tempe inpa- 
cc et dayno a lo dicto parillo per fare la dicta opera vnce sidece 
Te quale lo dicto parillo selle confessa auere recepute dalli dicti 
mastri. Presentibus Judice Andrea Bertlieraymo de loffi-ido, pres- 
bítero Masello de putbeolo, Ciccho de lautonia, Andrea vicchyario- 
lo; presbítero Jolianne Maria de iscla: Notario Nicolao: domino 
tbobia: Petrallo Zurlo: Anello penneso: Notario Antonio pírocío; 
Notario Antonello de Amato — {Dal Protoc. di J^otar Jac. Ferrillo, ann. 
1430-31, a cart. 34, Arcb. Not. di Nap.). 

* Di pressocché la fine del-XV. secólo dev'essere il basso riliovo in mar- 
mo rappresentante lo stesso Crocifisso, il quale si vede nel corridoio dei Padrí 
nel contiguo convento di íianco alia porta d'ingresso, clie immette al palco pensile 
o architrave nella tribuna, dove attuabnente é la detta sacra imagine. Questa fi- 
gura é mon che sestina: la testa ha langa cliioma arrovesciata tutta sulla de- 
stra parte del viso, il quale inclinasi con abbandono sul petto. Sovra il tron- 
co nodoso della croce immissa, al disotto del titolo é adérente il nimbo cruci- 
fero, che gia doveva fregiare la sacra testa, quaudo questa pria deli'urto del 
projettile, era gia rappvesentata in alto e dri:¿zata verso 1'Eterno Padre in glo- 
ria; il quale con la destra levata in alto benedícente, e globo nella sinistra, ha 
lo Spirito Santo in forma di Colomba, che gli procede dal petto. A destra del 
Dio Padre 6 il Solé, e alia sinistra la famosa palla di bombarda por aria in atto 
di veniro a colpire il Crocifisso, e piü sotto la luna falcata nel primo quarto. 
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Inquadra da ultimo quesl-a vetusta imagine un baldacchino a fondo 
quadrilatcro íappezzato, in alto de! qualc vedesi sul suo campo in argento il 
soje e la luna, come nella scallara in marmo. Esso é dintornato d'una gran- 
diosa ornatiira ad alto rilievo di legno dorato, foggiato a fesloni ed a fiori 
con rinfianchi lateral! da basso a cartocci c volute, egualmenle messe ad 
oro nelío stilc deila prima meta del XVII. secólo. Un tale baldacchino ha 
dovuto forse succedere a qaelio fatto costruire a spese di Re Alfonso I. d'A- 
ragona, e che per vetaslá dové domanclare quelle riparazioni e trasforma- 
zioni, che addimostra l'atluale, il qnale come vedemmo, non é pÜi certa- 
menle quello della fine del XV. secólo. Ció e largamente provato, e dallo 
stiie deU'attuale baldacchino e dal non essere nello stesso la rappresenta- 
zione della gloria delFEterno Padre parlante con Gesñ Grocifisso, come é 
nei descritto bassorilicvo; la quale ora é snpplita dal qnadro del Giordano, 
il qnale, se corona in corta guisa il baldacchino, la sna composizione non 
si fonde per nulla con lo stile e lo insieme del Grocifisso '. 

I o. — GROTTA (SoccorpoJ E SUE CXVPELLE' fscompanej. — Prima del 
1521 esisteva nella tribuna un solterraneo, che dicevasi grotta, con un al- 
tare maggiore dove si venerava 1' antica imagine della Bruna, e cosi pare 

* Ecco in q^ual modo si discorre nella Cronistoria del baldacchino e della 
rappresentazione dell'Eterno Padre... ritrouasi lioggi detto SS.'"" Gro- 
cifisso di graiidissima ueuerazione, e teniito con ogni pompa, e de- 
coro con moltiplicitá di panni di diuersi colorí, che lo cuoprono se- 
condo le feste, et últimamente ui si legge sonó fatti quei festoni 
dorati, che pendono a fiancho del Tabernacolo, e di sopra e per 
le Cornici, che fá hellissima Vista, oUre della bella Oornice fatta 
al Qnadro famoso del Padre Eterno, che gli sta dalla parte di so- 
pra, qual'é dell'impareggiabil Peiniello del Celebre Luca Giordano 
fatto per sna Deuozioue e le figuro che staniio nelli due Angoli o 
lati della Tribuna sonó del Simonelli {a) discepolo di detto Luca, 
che hoggi uienc molto stimato in questa metrópoli, e Vi ardono di 
continuo otto lampado in otto Cornu Copii d'ottone pur fatti últi- 
mamente di hellissima uista {üronist, t 21 —Cf. deDominici, Vite, VoL IV, 

P- I5S)- 

[a] Intorno a ijuesto ex-servitore di L. Giordauo, V. de Dominicis, Vite, Yol. ÍV, p. 204. 
'5 
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altre minori cappelle. Un lale solterraneo va rigaardato come la cappella 
originaria del XII. secólo, abolita nella prima quarta parte del XVI. (Cro- 
nisí., i. 44). Essa doveva, a quanlo sembrad, occupare lo stesso sito, 
dove íupoi nel 1670 disposta la grande e spaziosa sepoltura di Casa del 
Giudice, la quale distendesi, come sappiamo, sotto U pavimento deír at- 
luale tribuna e íorse anche nei siti, o cavila che a mezzo il secólo XVI. 
vediamo concesse per sepoltura, ad Attanasio Scalorcia (15^,6)', e a 
Ferrante Longo (1565)^ nonché a quei di Gasa Testa ^ sotto Tarchitrave 
del Crociñsso. Verso la íine del socolo, come ricaviamo da due documenti 
che si pubblicano iu scguito, e che hanno la dala entrambi de'28 Maggio 
1498 \ vi si accedeva per due porte, una di presso ai piliere della tribuna 
dalla parte sinistra, e l'altra dalla porta piccola sotto la tribuna medesima. 

II.—ALTARE DELLA MADONNA DELLA BRUNA NELLA GROTTA fscompar- 
soj. — Nel luogo al certo il piii cospicuo del detto sotterranco c fácilmente 
al di sotto del superiore altare maggiore dovea sorgere il principale altare, 
sul quale dal XII. a tutto il principio del XVI. secólo si venero la Ma- 
donna della Bruna. Esso doveva essere di ben semplice forma, stante l'e- 

* In quest'anno ( 1 556) Atlianase scalorcia ottenne dal nostro 
Conuento un luogo nella nostra Chiesa uicino la Cappella di S. Gia- 
como della Grotta, per farui Vna Sepoltura, e s'obligó al Conuento 
sopra una Casa in Napoli sita al Vico ctelli Ferrari alia Vicaria. 
{CromstJ.Qdt."). 

^ In quest'anuo { 1465) II Sig. Ferrante Longo ottenne dal no- 
stro Conuento Tin luogo per farui Vna Sepoltura per lui, e per la 
moglie cauata in Cliiesa nostra nel primo grado, quando si ascende 
air Altare Maggiore dalla Porta della Sacristía, e per la Conces- 
sione obbliga Vna Sua Casa sita al Vico delle campano, come per 
Istrumeuto (Cron¿st.,í. 110). 

^ Pietro Giouanni Testa, e Píetro, Giacomo, e Battista Testa, 
Padre e figli ottengoHO dal Monastero del Carmine Maggiore una 
Sepoltura, sotto 1'architraue del SS. Crocifisso nelTanno 1583, e 
dentro vi é l'assenso del Bev."^*' P. Angelo Cambóla, acció se possi 
rinnouare la pietra di detta sepoltura anno 1 705- •^ci"- 3' Cas. 30, n. 4. 
{Carte dei Monast. soppr. Carm. Magg. Vol. 224, fol. 267 e 268). 

* Prot. I. Ingrignetti, ann. 1497-98, acart. 95 e 96—28 Marzo 1498. Archiv. 
Nüt. di Napoli. 
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poca remota cui rimontava. Del resto come fosse cosütaito non sappia- 
mo. La sacra imagine fu qiiivi ognora fino al siio clipartirsi per Roma, in 
üccasione del giubileo dell'anno sanio 1500, dando poseía tórnala,,non fu 
pjú^Uocata nell'antica sua sede. 

T2. — ALTARE DI DI CASA D'AFFLITTO fscomparSO).—UíI altare 
genlUizio con sepolcro, che per non poter essere sottoposto alsiiolo, stante 
lo stralo di acqiie ivi sorgcnte, perché alio stesso livelto del maro, dovea o 
trovarsi messo nclla laterale párete, ovvero consislcro in nn sarcófago po- 
slo sul siiolo, era in queslo soccorpo, ed appartenevasi a Casa d'Afílilto. 
Di C3S0 Iroviam fatto menzione in mi documento deÍ2i decembre 1460 
tratto dal ms. del Bolvito posscduto dal ch. nostro amico Comm. Capasso, 
e di cui diamo 11 testo qui in nota *. In esso Icggcvasi essere quesl;o 

^ Ex processu magnifici Maczei de Afflicto, f. 37. ~ Producitur 
copia testamenti nobilis Marini de Afflicto de Scalis habitatoris 
Neapolis in domo suae abítationis Neapolis sita in platea Sancti 
Joannis Majoris sub die 21 Decembris auni 1460 per uotarium Ni- 
colauín Grignetti de Neapoli instituit sibi heredes Jacobum Nar- 
dum suum filium solummodo in parte eidem suo filio per ipsum do- 
nata ad suos heredes universales clericum Mazeum et Andream si- 
militer suos filios legittimos et naturales quibus suis filiis prece- 
pit quod Deum ament et timeant et seipsos invicem et diligant et 
Inverse unitatem teneant fugiantqiie discordias. Yoluit ejus corpus 
seppelliri cum patribus suis in sepulcro patris et matris suae et an- 
tecessorum suorum pósito in cappella intus gruptaní Sanctae Ma- 
riae de Carmelo de Neapoli. E quod corpus suum portetur in dicto 
sepulcro per confratres confratrariae Sanctae Crucis de Neapoli, 
Ítem legavit certis presbiteris certa legata . . . et certas missas in 
dicta cappella sua. •• 

ítem quod post obitum suum per annum continuum omni setti- 
mana in die Mercurii dicatur missa Sancti Laurentii in altari ma- 
jore Ecclesiae Sancti Eustásii de Scalis et legavit per tlictam cau- 
sam tárenos decem et quod ibidem dicantur raissac pro anima sui 
patris et matris et quod per moniales monasterii Sancti Cataldí de 
Scalis dicantur quatuor salterii pro anima ipsius. 

ítem legavit Pellegrinae suae filiae pro sua legittima ducatos 
decem. 
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sepulcro... pósito in cappella intus gruptam Sánete Mariae de 
Carmelo de Neapoli, dove voieva essere sepelüto il nobile Marino 
d'Afflitío di Scala. L' época di concessione di tale cappella s'ignora. 

13. — ALTARE DI S. MARíA DELLA GRAZIA KELLA GROTTA fscompar- 

Item legavit clerico Maczeo breviarium diurnale suum ut oret 
pro anima ipsius testatoris. 

IteBí voluit quod omnes alii libri sint pro communi et individuo 
ínter ipsum clericum Mazeum et Andream et quod non debeant ip- 
sos venderé immo debeant studere in sciencia canónica vel civili, 
seu ad minus quod sint boni grammatici et boni scriptores. 

ítem quod Julia ancilla nigra sua serviat per annos XX. et po- 
stea remaneat libera. 

ítem quod unus succedat alteri ex predictis clerico Mazeo et 
Andrea et ipsis morientibus sine filiis succedat dominus Jacobus 
Nardus et ómnibus filiis ejus morientibus sine filiis succedat to- 
spitale Sanctae Mariae Annuntiatae de Neapoli. 

ítem quod Margarita uxor ipsius testatoris .... et domina do- 
ñee vidualiter vixerit cui ligavit vita sua durante tantum domum 
unam in burgo Sancti Joannis majoris juxta suos fines. Et quod di- 
cti filii sui debeant honorare dictam eorum matrem et Jacobum 
Nardum eorum fratrem et mandavit dicto Jacobo Nardo quod de- 
beat diligere dictos eorum fratres ut bonus pater facit pro filiis. 

ítem legavit Luciae sue servitrici uncías quatuor pro suo ma- 
rítagio cum uno lecto et cocuma de ere . . . 

ítem legavit ecclesie Sancti Eustasíi de Scalís tárenos 12 pro 
faciendo ibi ín clioro scannos sclavatos. Et quod dícti sui heredes 
non utantur illo passaggío quod habebunt in scalís per domum Gra- 
brielí de Afflicto. 

ítem quod fiat satisfactio certis debitoríbus scriptis ín folio 
papirí sub díe XV. Novembris quem folíum ipse testator deponit in 
manus predictae Margarítae suae uxoris per male oblatís incertis 
fiat satisfactio prout in quodam alio folio papiri sub díe 24 Novem- 
bris similiter in possessionem predictae Margarítae. 

ítem legavit domino Eainello de Gaieta ü. J. Dottori suo com- 
patri mulam suam cum sella et barda (muía quae serviebat cum 
sella et cum barda quam postea ademít) et fecit executores predi- 
ctí sui testamenti dominum Rainellum Jacobum Nardum suum fi- 
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sqj._Nella Cronisíoría trovasi (f. 87 t.") la concessione falla a Bartolommeo 
di Leonc nel 1538, di una cappella dentro la cliiesa soLto ii titolo di S. Ma- 
ria della Grazia dentro la Grotta, che poi mancó per essersi diroc- 
cata \ Le quali parole ci fanno argüiré Pesistenza di un aliare, o cappella 
nel soccorpo, 11 cui titolo, distrulto qucslo interno al 1521, dovette essere 
trasferito in altro luogo della cliiesa ciie noi ignoriamo. 

14. — ALTARE DELLO SPIRITO SANTO NELLA GROTTA fscomparsoj. - Di 
un'altra cappella, avente un aliare intitolato alio Spirito Santo {Cronist., í. 65 
t,°), sappiamo puré, che nella seconda meta del XV. secólo, dovesse ap- 
partenere a Casa Pagano, perché nell'elenco delle messe del 1474 é nola- 
to ' COSí. Certo é che nei principii del XVÍ. secólo era di patronato di un tale 

lium et HectoreBí Secardum jenerum suum et clericum Mazeum he- 
redem suum cura omnímoda potestate. 

Es folio 5b predicti processus adest codicillum supradicti no- 
bilis viri Marini de Afñitto de K"eapoli sub die 13 Aprilis 1464 
per notarium Antonium de Pilellis de Castroforte liabitatorem N"ea- 
polis ubi tune judice ad coníractus intervenit Angelillus Donnadona 
de Neapoli. Et confirmavit predictum testamentum olim per ipsum 
factum per manus predicti notarii Nicolai Gulielmi de Keapoli co- 
dicillavit quod predicta Pellegrina eius filia non habeat dictes du- 
catos decem eidem legatos. C'odicillando ademit dictam mulam cum 
sella et barda legatam predicto eximio U. Dottori Eainello de Caie- 
ta .. . ex quo in presentiarum ampliua eam non habet. 

ítem voluit quod dictus dominus Kainellus de Caieta de Neapoli 
et Héctor Sicardus gener suus non sint amplius executores predicti 
sui testamenti sed fecit suos executores Simonellum Cancellam de 
Neapoli patinum suum et dominam Margaritam eius nxorem et cle- 
ricum Mazeum de Afflitto suum filium et heredem quibiis dedit 
omnimodam potestatem... {Bolvito, Variarmn rerMm, ms. f. 223-25, presso 
il Com. Gapasso). 

' In quest'anno (1538) Bartolomeo di Leone di Napoli otten- 
ne per concessione del nostro Conuento del Carmine Maggiore di 
Napoli Vna Cappella dentro la nostra Chiesa sotto il titolo di Santa 
Maria delle Gratie dentro la Grotta, che poi mancó per essersi di- 
roccata (Z. c). 

" (Una messa) Vna voltá la settimana nella Cappella della Grot- 
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Angelo Barba dalla Torre clel Greco, il quale nel 1509 nel codicillo del suo 
testamento fa nn legato a pro del convento-, come altro aveane falto nel 

1506 aiía delta sua cappcUa dello Spihto Santo nellacliiesa del Carmine. 
{Cronist.^ i. 65 t.") '. La delta cappella poi appartenne ad un tal Marzio di 

Leone delta Torre del Greco, come puó rilevarsi &d\VElenco delle cappelle 
del 1524 ^ 

In qual modo questi quattro alíari fosscro disposti, e come si aggiu- 
stasso r assicme della grolta, e se la slessa fosse itluminata da vani di luce 

o par no, nalla sappiamo: come puré ci é perfettamente ignota la maniera 
precisa, con cui vi si discendeva dalla porta grande, di cui diccmmo, e di 

cui parla un documento che riportiamo piíi appresso, e chascosa si fosse 
la porta piccola, a dove menasse ^ 

Ritornando nella parta superiore dalla cliiesa, le cappelie che si di- 

ta neir Altare dello Spirito Santo per r anime de'Defonti di Casa 
Pagano ((7rí)m., f. 45). 

' Nell'anno 1509 Angelo Barba della Torre del Greco nel codi- 
cillo del suo Testamento fece un legato a pro del nostro Conuen- 
to et altro legato haueua fatto precedentemente nell'anno 1506 
alia nostra Cliiesa et alia Cappella dello Spirito Santo dentro del- 
la medesima (?. c). 

^ La Cappella dello Spirito Santo nella Grotta di Marzio di Leo- 
ne della torre del Greco (Cronisf., f. 77 t."). 

^ Circa la disposizione, clie poteva avere questa sotterranea cappella, o grotta, 
ricorderemo la forma di oratorio imaginata e fatta eseguire per la prima volta 
da S. Gregorio di Nissa, la cui descrizione trovasi fra le sette lettere di questo 
Santo pubblicate da G. B. Caracciolo, Eirenze 1731. Prega egli Anfilocliio, cbe 
gli mandi artisti idonei a costruire un martirio (fiap-rOpiov), che poco dopo chia- 
ma casa di pregliiora ( Sü/.Tí¡í3IOV ) e Yuole clie abbia forma di croce equilá- 
tera si che fra le quattro braccia vi siano altrettante nicchie. Queste doveano 
essere larghe otto cubiti, quanto eran larghe lo braccia, ma non cosi profunde 
le une, come le altre, perocché le braccia, ch'egli chiama stanze doveano sfon- 
dare,non meno di 12 cubiti e le nicchie, essendo di pianta semicircolare, esser 
profonde la meta della loro luce. In tal modo la pianta dello edifizio era a^base ot- 
tagona, ossia un edifizio a croce equilátera, ma inoitre ottacoro nel centro, co- 
me dice il Garrucci (Art. Crist, Vol. I, p. 24). Ora é possibile, che in tal modo fosse 
disposta la nostra grotta, potendo i quattro altari, che abbiam visto, essere allogati 
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sponcvano e che si dispongono sul lato destro fin coriiu epistolae), erario o 
souo le seguenti. 

15. — CAPPELLA DI S. AJN'TONIO ABATE fscomparsaj. — Di questa cap- 
pella ci dice il de Stefaiio, che scrivcva nel 1360 (o, c, p. 162), la precisa 
ubicazione, cioé che sagliendo la tribuna delF altare maggiore 
era la prima cappclia, che si ritrovava ncUa parte destra e . 
nella guale a suoi tempi erano molte tombe coverU di vellulo 
di Casa d'Aiina. 

In qual tempo questa illustre famiglia avesse ottcnuto in concessione 
questa cappella, non ci é riuscito sapere da alcun documento. Dalle date 
per altro del monumento oretto nel 1440 da Scipione de Anna al suo Avo 
Errigo de Anna milite e capitano di Re Ladislao o gran Siniscalco della 
Regina Giovanna, ed a Giovannello suo padre, giusta la iscrizione conser- 
vataci dal de Stefano (0. c, p. 172) o dal d'Engenio {0. c, p. 437) ed 
ancora esistente nel chiostro del Carmine con l'aggiuntavi epígrafe nel 
1604 dal giurcconsulto D. Fabio d'Anna suo discendente (Crotiist.^ i. 22), 
siamo autorizzati ad argüiré, che tale famiglia ne fosse patrona sin dalla 
prima meta del XV, secólo '. E si che magnifico dovea essere il monumento 
del detto Enrigo, sopranominato il moñaco, sorgente in questa cappella, 
giacché tale i'attestano i frammenti dcUo stesso e la sua statua or conficcata 
in una delle parcti del grande chiostro I 

in fondo a ciascun braccio della croco e le tombe o depositi nei quattro laterali 
niccMoni, giacché stante il pressocclié parí lÍTello del suolo di essa grotta con 
quello del vicino mare, sarebbe stato impossibile, che i sepolcri fossero disposti 
al disotto del piano di calpestío della grotta. 

* Nelle carte del Carmine , presso rArcMvio di Stato, troviamo un' anno- 
tazione dell'anno 1404 per case assegnate alia cappella di S. Antonio Abate, di 
ciii i relativi documonti conservavansi, qiiando rArchivio era in ordine. 8or. II, 
Cas. 23, n. 30. É forse questa Tepoca della concessione. 

^ Nell'uscire dolía porta di Compieta della chiesa nel principio 
del chiostro a man sinistra, giacente vedcsi la statua (di Errigo 
d'Anna) e sopra in una lapide, ove si legge: 

MONACI • DE • ANNA " MAGNI * REGNI " SENESCALLI ~ ANTIQUAM " INSCRIPTIONEM " 

TEMPOaiS — VETTJSTATE • COLLAPSAM " ES * IMPRESSIS — MONUMENTJB ' ESCERPTAM ' 

FABIUS   •   DE   •   ANNA — JURE   '   CONSTJLTUS   '   AC   *   REGÍS   '  A   CONSILIJS — ES   '   EADEM " 
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Un'altra memoria del patronato di tale famigiia in questa cappeüa di 
S. Antonio nel 1474, la rileviamo dalla tabella delle messe e suffragi come 
ÍQ nota'. 

Ma nel 1480, secondo che rileviamo da un documento deirArchivio 
notarile, che in ultimo sará riportato, sursero quisíioni tra il convento e la 
famigha d'Anna sul patronato di questa cappella, che esisteva, come ivi 
dicesi, nel lato destro dclla chiesa. Avevano i Frati demolito la mcdesima 
per ampliare cd abbellire la crocicra, e poro il Signor Francesco d'Anna, 
che n'cra patrono, come figlio cd erede di Severo ivi sepolto, si dolse di un 
talfatto. I Frati negavano il patronato per non vodersi ivi le armi deila fa- 
migiia, dipinte o scolpiíe. Ma finalmente per evitare un tango litigio, le par- 
tí contendenti vennero a transazione e slabihrono, che Francesco d'Anna 
rinunciasse alia detta cappella, riservandosi soltanto la sepultura, e d'altra 
parte i Frati si obbligarono costruiro nel muro dello stesso lato deila chieSa 
un altare di fabbriea di palmi 6 con Pimagine dipinla delta B. Vergine, sul 
quale il D'Anna avrebhe potnto fare un arco di fabbriea o di legno, ed ap- 
porví le armi della sua famigiia. 

FAMILIA   •   EQUES * RENOUAUIT — ET   "   STATÜAM * JACE^'TEM   '  HUC   "   TRANSTULIT " KAL ' 

MAIJ   •   MDCIIII — HENRICUS   *   NOMIME   *   VL'LGO   '   MONACUS   '  APPELLABATUR. 

Quale Statua, e Marmo furono tolti dalla nostra Chiesa doue 
il suddetto Gran Siniscalco, fü sepolto, e perché il Marmo per l'in- 
giurie del tempo era dinito, fu dalla famigiia rifatto questo altro, 
che Tí si é espresso, et poco appresso accomodato un altro con I- 
scrizione  antica,  che puré   viene  á stare  sopra  detta Statua Gia- 
cente nella snddettapartedelnostro Chiostro, doue si legge  
V antica iscrizioue di cui abhiam detto sopra riportata dal d'Enge- 
nio e dal de Stefano (V. Cronist, ff. 22 e 22 t.^). 

' Fu puré registrato il nostro obligo per la Casa d' Anna nel 
modo seguente: Videlicet: nota quod tenemur celebrare bis in heb- 
dómada in Cappella Sancti Antonij, pro viuis ot defunctis ííobi- 
lium Virorum Domas de Anna. Cui il Moscarella aggiunge: Da che ñen- 
go in coguizione, che quei Marmi giá descritti del famoso Monaco 
d'Anna, che stanno all'uscire della Chiesa per la nostra Porta del- 
la Completa á man sinistra siano stati in questa Cappella soprac- 
citata di Sant'Antonio in nostra Chiesa [Cronist, í, ^V). 
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Probabilmenle questa é la cappella, di ciii parla il de Stefano nel 1340. 
Non molto tempo dopo pero, cioé nel 1&73, noi troviamo estinto in essa il 
patronato degli Anna, giacclié in egual tempo appare una concessione con 
istrumenío di notar Sebastiano Gimino, con la qnale i Padri dánno la cap- 
pella di S. Antonio Abato a Francesco Antonio di Marino di Stefano, Ra- 
guseo e Stefano e Gio. Battista di Marino di Stefano fratelli e a Vincenzo 
di Tommaso Scociabue Ragusei, i quali si obbligano di dotarla'. 

Contemporáneamente a tale concessione, troviamo nelle carte del Car- 
mine, ora nell'Archivio di Stato, un monitorio dell'auditore camerale a 
Monsignor Nunzio di Napoli, acció la causa per delta cappella si trasmet- 
tesse in Roma, e la notlzia di una sentenza del detto auditore a pro del con- 
vento, con cui questo é assoluto daH'obbligo delta celebrazione dalla messa 
quotidiana I 

Nel XVII. secólo non sappiamo di chi fosse e se ancor gentilizia. 
Nei principii infme del XVIII. secólo, e propriamente nel 1708, in uno 

del soliti rifacimenti, questa cappella unitamente ali'altra dell'Assunta, di 
cui appresso, viene eliminata ^ 

16. — CAPPELLA DI S. BARTOLOMMEO (scomparsaj. —Un istrumento 
rogato per notar Francesco Russo di Napoli del 24 Nov. 1499 tratto dall'Ar- 

* Neir anno 1573 .... Francesco Antonio de Marino di Stefano Kaguseo, 
Stefano, e Gio. Batta di Marino di Stefano fratelli, e Vincenzo de 
Tomase Scocciabtie Eagusei s'obligano in quest'Anno al nostro 
Contó per la Concessione della Cappella in nostra Chiesa di S. An- 
tonio Abb. Istr.*" per mano di Not. Sebastiano Cimino (Cronist.., 
f. 103). 

"^S. Ant. Abb. —Monitorio dell'Anditore Camarale a Monsignore 
Nunzio di Napoli, acció la causa di detta Cappella si trasmetta in 
liorna: vi é la sentenza dell'Auditore Camarale a favore del nostro 
Conuento, essendo stato assoluto dairistr.*" di detta Cappella, e 
della celebratione della Messa quotidiana. Ser. S.^ Cas. IX, iV 30. 
Carte dei Mon. soppr. Carm. Mag., N. 224, da f. 25 a 83. Arch. di St. di Nap. 

^ Cappelle serrate. In questo anno (1708) si cbiudono le due 
cappelle, che erano prima in nostra Chiesa, a man sinistra del- 
l'Altare maggiore, vicino alia porta della Sagrestia, una detta di 
S. Antonio, e 1' altra dell' Assunta, le quali di f forma van o piuttosto 
la Cruciera della Chiesa . . . {Cronist., t í40- 
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chivio notarjie diNapoli,che integralmente riportiamo qui appresso,cifanoto 
come i magnifici Jacopo de Raho, U. J. D. e messer Goffredo Gafatino di Na- 
poli fossero in tal tempo i patroni di una cappella sotto il titolo di S. Barlo- 
lommeo costruita nella venerabile chiesa di S. Maña del Carmine di Napoli 
dal lato destro, quando iturad altare majus dicte Ecclesie. Essi pa- 
troni si facevano in seguito a concederé 11 permesso ai fratelli Casanova di po- 
tcre addossare al piliero sinistro di tale loro cappella, in cui era dipinto S. An- 
drea, un altare gentilizio con sepoltura, in data 24 Agosto 1545 con istru- 
mento di notar Alfonso de Rosa, giá asistente nella cancellería del convento. 

Fabrizio Zizo nal 1545', tanto in suo nome,.che di suo fratello Ferdi- 
nando, rinunciava al convenio la sua cappella, detta di S. Bartolommeo, la 
quale come é detto nel documento, era a man destra, quando si en- 
tra in chiesa e dove si soleva fare il sepolcro la settimana san- 
ta, quale cappella, ivi si soggiunge essaje vicino la cappella di S. An- 
tonio, di cui abbiamo discorso. 

Apiedi perianto dall'altare di detta cappella, chiamata pura nella 
Cronistoria (f. 73) di S. Bartolommeo alia Tribuna, ignoriamo con qual 
dritto, sa puré nol concessero anteriormente, i Pp. Garmclitani avoan ce- 
duto fin dal 1517 una sepoltura a Baldassarre Villaut regio segretario, che 

^ In quest* anno a 24 Agosto Prabrizio Xizo, Nobile chiamato in 
suo neme e del Nobiie Perdinando Zizo suo fratello, rinunzia al 
nostro Conu.**' Vna Sua Cappella dentro la nostra Chiesa detta di S. 
Bartolomeo aman destra quando si entra in essa dove si soleva fare 
II Sepolcro la Sett.°^ Santa (á) vicino la Sacrestia, e la Cappella di 
Sant' Antonio, e la rinunció per Doc.t' 25 —Notar Alf.° de Kosa {Cro- 
nista f. 91). 

{a) A proposito del sepolcro, che solevasi fare in chiesa, nota it buon P. Moscarella certa spesa dalui 
rinvenutane'Iibrí d'esito den'an.1500 per Taffitío del le Capeüere seu Pimeche et altre cose 
per cantare il Passio nella settimana santa, onde egli ai fa ad argomentare, che all'hora 
questa funzione di cantare ¡I Passio si faceva con le Vesti e rappresentazioni, che si con- 
cepiscono dall'istesso tenore del Passio, il che non poteua essere, che di uista molto 
deuota, compassioneuole et teñera. Ció fa ricordare la descrizione , che neü'Aprile dell'anno 
147a ieggiamo del Sepolcro fatto nella gran sala di Casteluuovo a Napoli nelle cedole aragonesi —{^rc/í. 
stor.prov, nap. An. 1884, p, 342 e seg.). 

I • 
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avea fatto legato sin dall'anno antecedente di alcune messe, che chiama di 
S. Amatore '. 

Probabilmenie questa cappella scomparve nella riíazione della chiesa 
nel secólo XVII. 

ly, _ CAPPELLA DELL'ASSUNTA VECCHIA fscomparsaj. — Era 1' ultima 
dal lato destro delia crociera a tutt'i principii del secólo XVIII. 

La prima volta che se ne fa menzione ncha Cronistoria é nel 1500. La 
si dice ivi di Casa Ingrignetti (f. 57 t."), e ció in occasione del passaggio, 
che in essa piü bene adórnala Cappella, che ui era in nostra 
Chiesa all'hora della Casa Ingrignetti, come dice il Cronista, si 
fece della immagine della Santa Verginc della Bruna, dal 
soccorpo o grotta sotto l'Anno 1500 . . . dovendosi moder- 
nar la Chiesa, e toglier il soccorpo, come fú tollo {Cronist, 
ibid.). Pero una tale asserzione deUa Cronistoria non é esatta circa la data, 
giacché solo nel 1515 notar Gerónimo Ingrignetti la riceve in concessione 
e la dota di un fondo rustico, come appariva dalla platea bergamena (f. 109), 
giá asistente nella cancellería del convento \ 

Dopo un tal lempo troviamo fatto menzione di essa a mezzo ii XVII. se- 
cólo, come di una cappella che trovavasi prima a man sinistra, quando si 
usciva dalla Sagrestia ', quando essendosi collocata giá da qualche tempo, 

* Istrumento rogato 5 Dec. 1517 per notar Francesco de Cesareis 
di Napoli.— Questa Casa Villaut me la persuado spagnuola e poi 
fermata in Napoli e quivi estinta in Faustina Villaut, Siguora della 
Torre della Kocclietta in P. TJ. che fu moglie di D. Leonardo de Car- 
dines, secondogenito di D. Alfonso II. Márchese di Laino {Cronist., 
f. 73 — Cf. De Lellis, 1.1, Famiglia de Gardines). 

' In queat'Anno {1515) Notar Gerónimo Ingrignetti di Napoli 
ottenne dal nostro Conuento Vna Cappella dentro la nostra Chiesa, 
per la quale assegnó Vna Padula al Conuento {Cronist.,i. ']i t°). 

^ Auertasi qui per l'Altare Maggiore, che essendosi nel mede- 
simo collocata la nostra Madre SS.""^ della Bruna, ne fü tolto II 
Quadro dell'Assunta, qual fu posto all'Altare detto del Capitolo, 
dove stiede sino all' anno 1643 , nel qual tempo per ordine del Pa- 
dre Maestro Athanasio Acitelli, Priore fü riportato in Chiesa e po- 
sto nella prima Cappella a man sinistra nell'Vscire che si ih della 
nostra Sacristía, et il Motiuo, che hebbe  detto   Maestro Priore fu 
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la imagine della Bruna suH'altare maggiore, il quadro dell'Assunta che 
veneravasi in questo, dopo essere stato suU'altare del Capitolo vecchio nei 
chiostro sino al 1643, fu in'quell'anno per ordine del R.^° Maestro Atta- 
nasio Acitelli, priore, riportato in chiesa, e riposto in detta cappella dei- 
l'Assunta. 

Finalmente neiprincipii del XVIII. secólo (1708) {Cronist., 1 141), es- 
sendosi demolita, come sopra dicemmo, la cappella di S. Antonio, fu failo 
lo stesso per questa dell'Assunta, colmando i vani d'ingresso d'entrambe 
ed aggregandone gli spazii, di cui erano cosíituite, alia dietroposta sagrestia. 
Sicché alia párete contigua nella quale aprivansi gringressi delle abolite 
cappelle, fu addossato il nuevo altare dell'Assunta, che é lo stesso che ve- 
desi attualmente in fondo al cappellone sostituito a tali distruttc cappelle. 

18.—ALTARE DI S. GARLO BORROMEO. — Presentemente entrando nella 
creciera a dritla, e lateralmente al passaggio, onde si accede all'andito della 
porta di completa, é un altare con tabernacolo marmóreo del XYI. se- 
cólo. Esso componesi tutto di un aggiustamenlo di linee, che megho non 
potevano essere tróvate. La mensa sorretta da svelti sostegni ha un fron- 
tale, su cui leggesi scolpita in bel caratteri unciali romani la seguente epí- 
grafe íinora inédita: D • o • M ' —CUM • PRIMUM • APERUIT ' DIEM * NOMENQUE * 
DEDIT — MACTIIIAS — QLINTO * ANNO ' SUPREMUM ' SATIS ' VERRUM ' CLAüSIT ' 

JOSEPII • DE • JÜVENIBUS ' JUVENIS * CASU ' INFELIX — CORPUS ' NATI' ET * SPEM * 

ADOLESCENTEM ' TÚMULO ' CONDIDIT ' — ANNO ' WDLXXXV. 

Due piedestalli con fronti decorati da scudi ovali, circondati da caríocci 
e da nastri svolazzanti, sonó dai lati e ricorrono nelle loro cornici con quelle 
della mensa. Sulla mensa é uno scalino, terminante nei üanchi in due dadi 
di sostegno a due colonnette ioniche, poste a grotteschi nei basso dei loro 
fusti. Simili fregiature con festoni e festine di angelí ha il fregio della cor- 
nice. Benché questa opera sia quasi della fine del XVI. secólo, puré serba 
lo stile mighore della prima época del risorgimento; e solo come a segno 
della giá invadente decadenza, é sormontato da un frontone spezzato, ac- 
cennante alie licenze del XVII. secólo. 

perché consideró non essere conueniente, che il titolo della nostra 
Chiesa fosse dell'Assunta et il Quadro stesse altroue Vna volta, che 
non uen'ora altro, che questo misterio rappresentasse (Cí'OK.,f.591.")- 
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A capo di tale altare é una tela rappresentante S. Cario Borromeo; 
opera malconcia da restaurl e dal lempo. 

Di fronte a questo altare, dcR lato opposlo si apre la porta delia sagre- 
stia, cd al suo íianco sinistro é una edicola a muro con una moderna sta- 
tua di carta pesia e di panni del B. Franco Carme!il;ano. 

19. — CAPPELLONE DELL'ASSUNTA E DI S. MICHELE ARCANGELO. — Que- 
sto cappellone sórto nei principii del secólo scorso nel luogo delie disfalLe 
cappeUe di S. Antonio e dell'Assunta veccliia * comeabbiam visto, appare 
che sia sempre appartenuta al convento. Ad esso, che é in cornu epi- 
stolae della tribuna, e che costituisce il braccio sinistro della crociera, si 
giunge, direttamente dalla navata, nonchó dall'ándito o serie di piccoli vani 
praticati nei laíerali di ciascuna cappella per metterle in comunicazione 
lateralmente tra loro. Esso é di planta reltangolare, coverto da vólta se- 
miovale a lunette. 

Sorge in fondo al suo lato maggiore un altare a vivaci fiorami di com- 
messo e in ispéele il suo fronlale, che é di grande sontuositá per la copia 
e sceltezza dei marmi colorati. É sormontalo da una edicola a colonnc di 
mischi con capitelli in marmo blanco di ordine corintio e piedislalli, sovra i 
cui dadi sonó le armi della religione carmelitana. La trabeazione sulla stes- 
sa é interrotta nel raezzo, giusta il modo scttccentista, per cederé il posto 
al vano di una nuestra íinta che rompe la cornice. 

É in mezzo a detta edicola un quadro rappresentante TAssunta, dipinto 
da Francesco Solimene \ Vi si vede la Vergine, sorretta da AngeU, che si 

* In questo anno (1708) si cliiudouo le due Cappelle, che erano 
prima in nostra Chiesa a man sinistra dell'Altare Maggiore vicino 
alia porta della Sagrestia, una detta di S. Antonio, e l'aUra del- 
l'Assunta, le quali difformayano piuttosto la Cruciera della Chie- 
8a, e ui fu eretto al di fuori il nuouo Altare dell'Assunta assai bel- 
lo non meno per i marmi, che per 1'insigne pittura della Vergine 
Assunta fatta dal Celebre Francesco Solimene. II uacuo rimasto 
delle suddette due Cappelle é quello stesso, che oggi unito colla 
Sagrestia serue per inserrarui gl' argenti della Chiesa (Cronist.J. 141)- 

'^. . .. Vedesi.. . . la tavola di Altare, ove é effigiata la Beata 
Vergine col Bambino in braccio portata dagii Angeli nel Purgato- 
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eleva al cielo. Al basso dal lato del vangelo poche mezze figure, tra cui di 
gran vivezza la testa di un vecchio. Di questo quadro, di cui il de Domi- 
nici nella vita del detto artista, nuUa scriv6, non diremo altro se non che é 
pregevole molto per l'ardiía facilita deirinvenzione e per la copiositá dolle 
figure, di cui é composío; qualitá, del resto, sólita a ritrovarsi in questo 
grande pittore (1657^1747). 

Vedes! inoltre nella stessa edlcola e nel davanti di esso quadro una 
statuetta in marmo poco piü che terzina, rappresentante S. Michele Arcan- 
gelo, di fattura del XVI. secólo. É questa una bella e potente figura di 
giovane guerriero, scolpita da un artista di cui ignoriamo il nome. Poggia 
l'Arcangelo il destro piede, vestito di calzaretto aU'anUca, sul corpo di Sa- 
tana, dalle forme di fauno. Gli covre il petto una corazza di piastre, orlal;a 
di borchie e piccioU medaglioni, donde scende la túnica piegheítata con 
fimbria aU'aUezza dci nudi ginocchi. La destra leva in alto laspada, in 
qucUo che al sinistro braccio avvolge un lembo del suo pallio. La testa 
da cui spira la piü fiera energía ha scopcrta, e adorna di folla capoUatura. 
BeUamente tróvalo é l'attacco delle dúo grandi ali appiccategli sul dorso, 
le qaali sonó trattate in un modo maestrevole colle lor piume distinte si, 
ma senza secchezze e tritarai; e con esse gli estremi di un' ammirevole fi- 
nezza e disegno, e cosi puré tutt'i piú minuti ornamenti dellü armi e 
delta veste. In breve questa statuina, che ha una certa analogía con quella 
del S. Michele Arcangelo posta nel colmo arcuato delta porta laterale delta 
chicsa di S. Angelo a Nido, senza averc la esilezza delle forme e l'azione un 
poco stentata, che in quella si osservano, addimostra un artista, che voUe 
scostarsi dal tipo deila statua del S. Michele Arcangelo che si venera nel 
santuario del Monte Gargano in Puglia, cui da qnel torno di lempo in poi, 
si uniformarono tutti coloro che vollero rappresentare un tale soggetto. 

Questa statuina intanto, di cui é curioso che non siavi alcun cenno 
nella Cronistoria, non sappiamo a quale cappella giá fosse appartenuta, 

rio per sollievo di quelle anime torméntate; le quali in uederla ap- 
parire se le raccomandano con affettuose preghiere. Nel basso vi é 
dauanti in un Canto S. Francesco di Assisi con S. Antonio di Pado- 
va e neir altro ui é uu Santo Vescovo con S. Agnello Abate {Celano, 
o. c, f. IV, p. 191). 
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qiiando prima del XVIII. secólo fu quivi coilocata: donde il nome promiscao 
di cappella di S. Michele Árcangelo e dell'Assunta, che presentemente 
si ha \ 

La decorazione di questo cappellone é tutta sul genere di quella della 
navata. Lo spartimento dclla vólta, é tutto a slucchi.marmorati, con a capo 
del fmestrone una lunetía dipinta a fresco, rappresentante una gloria di un 
coro di angeli dipinla dal Solimene. Piü in alto verso la chiave delParco nel 
colmo del cappeUone, il Redentora in gloria con gU attributi della passio- 
ne, portati dagli angeli ed in alto di altendere, con la corona nella destra, 
la Santa Vergine Assunta. Ai laíi in due tondi, in cornu epistolae il re Salo- 
mone in maestá con la leggenda su di una tavola: VENI'SPONSA'MEA'DE • 
LÍBANO • coRONABERis. Ncll'altro, Davido in atto di suonar Parpa ed accen- 
nando ad una scritla, simile all'altra, rna illegibile. 

In dúo ovali sonó due puttini. Piú in alto, davanli verso ii centro della 
creciera, vedesi la gelosia dorata, che da lume al coro de'Padri faUo nel 
1762, di cui é detto a p. 303, e posto sul cappellono in discorso. 

Su i üanchi dell'altare, sonó due spartimenti ellittici, di cui quello 
dal lato del vangelo rapprcsenla S. Brocardo, bella figura di frate al ve- 

' 11 P. Ventimiglia ne' suoi huomini illustri del Carmine di Napoli, nella 
vita del F. Giambattista del Tinto, Arcivescovo di Trani (p. 105) ha di una sta- 
tua del glorioso S. Micliele Árcangelo di squisita struttura, lasciata da detto 
Arcivescovo al Convento del Carmine, e che proveniva daU'ereditá della fu sua 
madre D. Lorenza Tedeschi («) con altri beui. Ora ció noi ci facciamo a nota- 
re, affinché gli eruditi nostri lettori non volessero confondere una tale statua, 
con questa di marmo da noi descritta, risultando dall' inventario delle prezio- 
sitá date da'Padri nel 1792 al R. Governo, come la statua di S. Michele Ár- 
cangelo deír ereditá del Tinto fosse d' argento, come erano d'argento un' altra 
statua di mediocre grandezza a mezzo busto di S. Anna colla celeste bambina 
in braccio ed un pellicano con un pezzetto del legno della Santa Crece nel 
petto, cui era aggiunto un cálice ricclússimo d'oro tutto tempestato di pietre pre- 
ziose valutato 4500 Ducati. 

(a) Questa matrona é quella tale D. Lorenza, di cui parla il Celano (o. c, t. IV, p. 190) quando 
dice del cálice d'oro, ricco di una quaiititá di gemrae preziosissime, ch'era nel tesoro 
della Chiesa, e che si e appunto 11 cálice di cui paria il Ventimiglia. 
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ro con la sinistra portante il libro dalla regola carmelitana, e con la destra 
lévala in alto in atlo di beuedire. DalPaltro lato, affrcsco a chiaroscuro si- 
mile, ora non Yislbile, perché occnpato da una scarabattola con le statae 
dcÜ'Arcangelo Raffaele e Tobia, opere del pari moderna in carta pesta e 
panni. 

Le pareti laterali all'altare e sulla stessa linea di questo, hanno orna- 
ture simili in commesso, come quelle del paliotto. II pavimento iaüne é si- 
mile a quello della chiesa a scacchi neri e bianchi cou grande fascia in- 
torno. 

Volgeiido dall'attro lato dell'altare maggiore in cornu evangelü s'in- 
contrava la 

20. — CAPPELLA DELL'ANNUNZIAZIONE fscomparsaj. — Essa come ri- 
caviamo da un docamento deirArchivio notarile, che pubblichiamo ap- 
presao, doveva essere posta subtus tribuna dicte ecclesie, que 
vulgo dicitur de l'annonctatione, juxta portam parvam griete' 
dicte ecclcsie, subtus tribunam predictam , juxta quoddam 
cantarum marmoreum illorum de li Agnisi de neapoli, juxta 
cippum dicte ecclesie et alios confines. L'ambiguiíá di queste 
parole ci fa essere incerti deirubicazione precisa di talo cappella '. Con 
detto docamento trovasi concesso ai fraíelli Francesco e Tommaso Speran- 
deo questa cappella, nena quale ignoriamo quanto lempo fosse durato 
il patronato di tale íamiglia. Troviamo per altro nel 1523 ricordato nella 
Cronisíoria (f. 77 t"), un nobile Francesco Spcrandeo di Napoli che aveva 
cappella e sepoltura nella chiesa del Carmine, dove fn sepoltOr Pare pero 
che prima di questa época vi si coUocasse l'arte dei Pellaj (pellettierij, o 
Mcmichettari, come in certa guisa lo potrebbe far supporre lo squarcio della 
Cronistoria che riportiamo in nota^ 

* Prot. di not. J. Ingrignetti, ann. 1497-98, a cart. 96. Arch. not. di Nap. 
^In questo auno 1510,!' arte dei Pe llar i, seu Pellettieri, che 

oggi chiamiamo Manichettari, ottenne dal nostro Convento la cap- 
pella sotto il titolo della SS. Annunziata costrutta a man sinistra 
dell'altar maggiore di nostra Cliiesa vicino alia sepoltura di niar- 
mo ivi esistente con due sepolture avanti di essa cappella, come per 
istrumento di notar Nicola di Morte stipulato a 20 Giugno di detto 
anno {Cronist., f. 67). 
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Senonché in altro registro dello stesso convento, troviarao una tale 
coiictíssione, fatta per la cappella intitolata aS. Alberto, enellastes- 
sa Cronistoria, l'arte dei Pellicciaj invcce ha la cappella sotto 11 ti- 
tolo di S. Roberto e S. Donato, la quale contraddizione, noi non sap- 
pianio come si possa conciliare {Cronist, t 27 t."); salvo che questa cap- 
pella in varié epoche, avesse avuto piú denominazioni. In ogni modo é cor- 
to, che nella seconda meta del XVI. secólo, piú non apparteneva alia detta 
arto dei Peliettieri, i quali ne avevano un'allra sotto l'accennata invo- 
cazione di S. Alberto, mentro questa era stata conceduta ad an dottore 
di casa Gassapuoti *. 

Com.e rilevasi dalP istrumento sopra citato, a lato di questa cappella 
esisteva il túmulo di Gasa Agnese, del quale M. A. Terminio nella sua 
Apología de' tre Seggi illuUri di Napoli (p. 45) da lui pubbiicata nel 1581, 
COSí dice: Avanti, che si riformasse la Chiesa del Carmine era 
una honorata sepoltura in alto di Francischiello Agnese Can- 
celliere, antiqua di piú di 200 anni. U quale túmulo dovette spari- 
ro, come vedremo piü appresso (V. nota i, p. 380-81-82), in una delle 
rifazioni, che furono opérate in questa chiesa nella prima raelá del secólo 
XVI, quando fu rifatta la soffitta, nonché abolita la grotta, e irnpiantato il 
coro in capo all'atrio. 

21. — CAPPELLA DELLA FAMIGLIA DEL DOCE fscomparsaJ—Nelidí Croni- 
storia (f. 33), leggiamo interno a tale cappella, che abbiamo stimato situa- 
re presso 1'antecedente, come neU'anno 1411 la famiglia del Doce si 
avesse una picciola cappella in questa chiesa, presso la tribuna e la cap- 
pella di casa de Anna ^ 

' NeU'anno 1579 fu fatto Tistrumento tra il magnifico Dottore 
di medicina Marco Gassapuoti coi SS. Governatori della SS. Annun- 
ziata, nel quale vi lia interesse il nostro Convento per la sua cap- 
pella in Chiesa nostra della SS. Annunziata all'incontro di S. Al- 
berto {Cronist, f. 108). Ed altrove quivi troviamo a f.45 JxdVOhbligo delle messe 
quGste parole: una messa alia settimana nell'altare di S. Alberto per 
r anima di Jannella e suoi Virgara. 

'^ Noír auno 141 i II Signor Bartolomeo del Duce, famiglia ag- 
gregata al Seggio di Nido teneua vna sua picciola cappella nuova- 

'7 
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II sepulcro dei del Doce, che doveva giá vedersi in essa, e che il de Pie- 
tri chiama grande e inagnifiQo Cántaro di marmi poslo a suoi 
tempi in mezzo la Chiesa per raccogliere le limosine, ora é 
scomparso {DelVhistoria napoletma^ lib. I, p. 151) '. 

mente edificata uicino alia Tribuna e di un'altra cappella del Si- 
gnor Cristofaro d'Ánna, nobile del Seggio di Portanova, onde donó 
al nostro Convento per riparazione di fabbriche onze 10, come ap- 
pare dall' Istromento per mano di notar Gio. Stringario di Napoli 
agli II Novembre 141 i... E perché il detto Signor Bartolomé o del 
Duce passó a miglior vita nell'anno 1425 lasció per la dote di 
detta cappella onze 60 per conuertirsi in compra per Vn' annua 
rendita  di  onze tre et in mancanza li heredi pagassero annui  du- 
cati  decedotto a ragione di carlini 15 il mese come  dall'istru- 
mento per mano di notar Bartolommeo Sorrentino ai 23 Áprile 
143 I reassunto da notar Gristofaro Sorrentino dei 14 Novembre 
detto anno {Cronista f. 23). 

' Interno alie vicende di tal memoria d'arte, ecco come ne troviamo scritto 
nella Cronistoria. In questo tempe ( 1442) la nobile famiglia del Duce 
eresse nella sacra chiesa nostra una cappella vicino la tribuna, 
doue fece anco la sepoltura per quelli della sua Casa, nella quale 
furono sepolti 1'un dopo T altro tre fratelli del Duce, figli tutti e 
tre di Bartolommeo del Duce il quale essendo passato ancor lui a 
miglior vita nelTanno i442) uolle che fosse il suo cadavero sepolto 
insieme con quello dei suoi figli, e ui fu posto una lapida che Ce- 
sare d'Engenio p. 437 nota cosí, come nel marmo dai Padri gua- 
sto con molti altri si leggeva: 

TRES ' NVMBRO * FRATRES ' IISDEM ' GENITORIBVS ' ORTOS ' 

VNA • MARMÓREO ' CLAVSERVNT * FATA ' SEPVLCHRO * 

DE * DVCE • QVEIS ' GENITOR * MILES ' IS ' PARTHBNOPEVS ' 

OSSA • SIMVL • MORIENS * VNA ' COMPONIT * IN * VRNA ' (a). 

Dal che si riconosce il carico che fa questo diligentissimo au- 
tore dell'historia delle chiese di Napoli ai nostri antichi Padri che 
hanno rovinato tanti antichi depositi et iscritioni, che erano in no- 
stra chiesa, che dove non  solo le han tolti, ma convertiti in altri 

[a) Questa iscrizione i'abbiamo emendata con la lezioue riportata dal de Pietri. j^isf. Nap.,\\ 151. 
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22. — CAPPELLA DI S. JACOPO, S. TOMMASO APOSTóLO, S, RAIMO (Eras- 
mo) DEL PRESEPE, ORA SANT'ANNA.—Se l'Engenio (0. c, p. 436) lesse bene 
riscrizione, che una volta esisteva in questa cappella, la stessa fu erettanel 
1306 da Covello e Landolfo Melé e fu intitolaía a S. Jacopo, giusta un'in- 
dicazione, che Iroviamo nell' obbligo delle messe '. Posteriormente cambió 
iltitolodi S. Jacopo in quello di S, Tommaso, poiché leggesi nella 
Cronistoria, che nel 1446 dentro questa chiesa vi fosse una cappella di 
Casa Melé, dedicata a S. Tommaso Apostólo, giusta un legato di 
Cobello Antonio, Nardo, e Giovanni Melé, figü ed eredi del quondam Jacopo 
Melé, di cui é detto, oltre che nella Cronistoria \ ancora in un documento da 

usi senza che ve ne sia rimasto alcuna memoria clie invero é stato 
di molto danno al lustro et antichitá della chiesa {Cronist.J. 31 t.''). 

Ivi puré troviamo nótate sul proposito quanto segué: Detto ceppo era un 
gran cassone di marmo ben lavorato et ornato di figure di rilievo 
ed era situato (nel 1619) (o) in mezzo la chiesavicino la scalinata 
che é sotto l'arco del Crocifisso. II medesimoTi stiede fino alia ve- 
nuta di Garlo Borbone (loMaggio 1734); per non impedirgli il passag- 
gio fu tolto e posti invece due piccoli ceppi lateralmente all' arco 
della croce. I pezzi del ceppo antico furono divisamente collocati ai 
cantoni del chiostro grande. 

' Nota quod bis in hebdómada tenemur celebrare in cappella 
Sancti Jacobi nnam missam pro vivis et defunctis dicte Cappelle 
pro domu Nobilium de Melis {Obbligo delle Messe—Cronist, f. 44 t.''). 

' Neir anno 1446 ritrouo, che dentro la nostra Chiesa ui era 
una Cappella dedicata á San Tomas o Apostólo, che nel legato di Co- 
bello Antonio Nardo e Gio. Melé figli et heredi del q."" Giacomo 
Melé, Dottore dell'Vna e 1' altra legge si dice fondata da loro An- 
tecessori, onde sopra queste Cappelle é cosa d'ammirazione quanti 
cambij e traslazioni si ritroueranno in progresso di quest'Histo- 
ria, nella quale se ne uedranno nomínate in gran numero con no- 
mi differenti, senza sapersi il luogo, oue fvrono per le tante uaria- 
zioni della Chiesa. 

Nel suddetto anno 1446, come si vede dal detto legato di Casa 
Melé era Priore del nostro Real Conuento II Padre Nardiello Com- 

{a) Bene s'intenderá dai lettori che in tal tempo era stato giá tolto dalla sua prima sede,ed ivi posto 

ad uso di ceppo per raccogliere le elemoaine e le oblazioni dei fedeli. 
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iioi iratto dalla scheda di Notar Andrea de AfeUro de' 21 Maggio 1446, che 
riportiamo in seguilo. 

Appare dallo stesso come i soprannominati di Casa Melé si facciano 
novellamente ad assegnare in dote della Cappella di S. Jacopo, costl- 
tutta nelta Chiesa del Carmine, certe case in regione Portanova a S. 
Andrea delli Gattoli, giá assegnate dal delto fu loro padre Messer Ja- 
copo, e da essi ricuperate da Antonio de Forli di Sorrcnto, cui i Padri a- 
veanle censite, perché presso a cadere in ruina. 

In seguito nel 1619 ricaduta al convento, fu conceduta a Tommaso 
Aniello de Leone, ed a tempe del de Lellis vi si vedeva una epígrafe, apposta 
da costui nella sepoltura erelta a sé ed a'suoi. 

Questa cappella fu detía anche di S. Raimo. Infatli il de Lellis nella 
^g^. ms., COSí dice: La cappella a mano destra dell'altare mag- 
giore é dedicata a S. Raimo. Era questa cappella della fami- 
glia Melé  nobile del Seggio di Portanova, in  cni  leggevasi 
r epitaffio posto dali'Engenio Essa ebbe puré un allro tltolo 
cioé di Capeila del Presepe, secondo lo stesso d'Engenio (0. c.,í. 
435), ed ivi stava ai suoi tempi anche ía iscrizione fúnebre di Francischiello 
Agnese (1361-1411), intorno aha quale ecco in nota come leggiamo nella 
Cronístoria \ 

posta di Casa nobile, che hoggi gode nella Cittá di Pozzuoli et era 
sotto li 21 Maggio di detto a.nno~Cronist, fol. 31 t.° Cf. documento di 
pari data, tolto alia seheda di Not. And. de Afeltro, prot. an. 1445-46, a cart 
76, che da noi si riíjorta in ultimo. 

' In questo medesimo terapo (1361) fu sepolto in nostra Chiesa 
Un Ciovane chiamato Francischiello d'Agnese di Napoli nella Cap- 
pella dentro la nostra Chiesa detta del Presepe; e perché questo de- 
posito di rnarmo fu tolto poi dalla Chiesa nel modernarsi nel secólo 
corrente, quindi ritrovasi fabricato nel nostro Chiostro nell'Angolo 
fra le due congregationi di seoolari dette una dell'Habito e l'altra 
del Cappuecio, dove ho riconosciuto un arca di deposito in marmo 
o sopra della quale ui sta scolpita la Eesurrectione del nostro Re- 
dentore et in faccia del prospetto di d.° deposito il nostro Signore 
Giesü Xpsto in mezzo e dall'uno la nostra Madre SS. e dall'altro 
S. Gio. e per i piedestalli ui sonó altri marmi, che rappresentano in 
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Presentementelale cappella é quella delta di S. Anna, e vi si pervie- 
ne a mezzo di due ingressi, uno dalla parte della tribuna e Taltro dalla cap - 

mozzo la SS. Madre delle Grazie e daH'una dei detti latí I'Angelo 
Grabriele, e daU'altro la SS. Annunziata, e poi da una parte I'Angelo 
Custode e dall'aUra S. Lucia e circum circa dell'vrna del deposito 
si leggono le seguenti parole di caratteri longobardi (f. 18). 

Qui segué la iscrizione riportaia dall'Eugenio a p. 436, con la dilferenza 
che il Moscarella legge la data MCCLXI, mentre 1'Eugenio legge MCCCLXI (a). 

Dopoché il P. Moscarella sopraggiungo: — Molto sonó andato fantasti- 
caudo sopra questo marmo, circa la sua antichitá, poicche mi pare 
da molte circostanze, che nop possa essei-e del tempe, che si legge 
e la ragione, che mi conuince si é, che la Casa Agüese nohile del 
Seggio di Portanoua, da done deriua qiiesto prenominato France- 
schiello, uenne nel Regno Guerriera coirEsercito di Cario Primo 
d'Angió neir anuo 1266, con che non é probabile, che cinqiie anni 
auanti che si nota detto Nobile Giovane morto, fosse la Casa stata 
iu Napoli e che sia la detta Casa Agnese uenuta con Cario di Fran- 
cia sí pruoua per molte circostanze, poicché nel 1272 nel celebrar 
Cario le feste per il suo sponsalizio con la figlia di Baldouino Im- 
peratore di Costantinopoli honoró molti in Napoli del cingolo mi- 
litare francesi e napoletani, e tra quelli si legge Marino Agnese 
{ArcJi. della Zecca, Heg. an. 1272, nelle scritttire sciolte deito anno)\ oltre che 
Cario per regnar sicuro et hauer partiggiani ne'seggi nobili della 
Cittá fece ascrivere molte famiglie Illustri Prancesi ne'medesimi, 
come iü quel di Capuana i Boccapianoli et altri, in quel di Monta- 
gna li Stendardi, in quel di Nido li Cantelmi, in quel di Porto gli 
Origli, ed in quel di  Portanoua gli Agncsi  Monforti de' Eeali di 
Francia ed altri  Con che si dimostra, che tal famiglia uenue di 
Francia con Cario I. e non auanti. — E qui giova riportare le parole del 
P. Moscarella nótate in seguito: Ké Cavaliere alcuno di questa Casa rin- 
uengo nell'atto che diró, poicché nella uenuta di Corradino in regno 
per conquistarlo, hauendo per sussidio della guerra Ké Cario I. ri- 
chiesto molti Caualieri Napoletani, ch'erano uelFanno 1270 si nota 
tra gli altri Mario Agnese, da doue si argomenta, che li Agnesi sonó 

(a) aiG • JACET • CORPUS • NOBILIS ' HJUENIS " FRANCISCHELLl — AGNKN31S ' DE • NEAP " QUI " OBIJT " AUNO * 

DST* MCCCLXI — D!E • IV • MENS13 ' ÓCTOB ' X ' INIÍICT * CUJtTS ' ANIMA ' REQÜIESCAT " IN • PACE " AMEN (O. C, 

p. 43S). 
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pella del Grocifisso, la quale fariscontro aquelladeU'Assunta. Se 
sia stato ogQora cosi il detto secondo ingresso, che é 11 principale, non 

Caualieri suoi francesi, non estante, ch'erano di giá aggregati fra 
la nobiltá di Napoli. Lo seruiuano alTliora con la persona, non o- 
stante, che godessero dell'officij o degnitá della cettá, come gli Ca- 
valieri nationali che lo seruiuano consoccorso di danaro. In fine fu 
questa casa sin dal suo principio nobilissima del nostro Regno e fra 
tante proue della sua qualitá basti riferire; che fu della medesima 
Astorgio Agnese degnissimo Cardinal di Santa Ghiesa, che nell'an- 
no 400 staua in tanta reputatione, che per le differenze, che uer- 
terono fra Frabizio Spinelli Signor d^laEocca Gnglielma con An- 
n i bale Cara c ciólo, si uenne tra di loro ad a c cor do per opera del Conté 
di Pondi Carmerlengo, del Conté di Tagliacozzo, del Conté di Pale- 
na, e di Giovanni Agnese. 

E giá che siamo in questo proposito non sará male riportare qui 
per sbrigarci Vn altro Marmo, che lo non ho uisto, pero che rife- 
risce puré il Caracciolo citato nella sua Napoli Sacra, che staua 
in nostra Chiesa, e del quale non si sa quello, che se n'é fatto, che 
diceva: ANNO • DOMINI • MCCCVI • DIE • I • JANUARIJ • viii • ISB • — HANC • CAPPEL- 

LAM • FiERI • FECERUNT * CIÍBELLUS ' ET ' LANDÜLFUS ' MELÉ ' — DE ' NEAP ' NUBILES " 

FILIJ • ET • HERED ' QUONDAM * ANiREE " MELÉ. 

 Questa Cappella, come si leggerá appresso nell' anno 1446 
nel legato di Cobello Antonio, Nardo, e Gio. Melé era sotto il Titolo 
di S. Tomase Apostólo. 

B questa famiglia aggregata ne' Cavalieri del Seggio di Porto, 
e nobilissima, poicché ritrouo, che nel 1411 Clemenzia Melé fu mo- 
glie di Gurello Orilia, l'istesso, che con i suoi figli e legitimi disceu- 
denti fu dalla Serenissima República di Venezia nel suo gran Consi- 
glio ammesso a quella Nobiltá, e che fu Gran Prothonotario del Re- 
gno e Primo Conté dell'Acerra e di Caiazzo et nella lite, che hebbe 
nel 1459 II Seggio di Montagna e quello di Portanoua con il Seg- 
gio di Porto, fü costituito Prometeré Couello Antonio Melé del 
medesimo Seggio a difenderlo auanti de Giudici, che deffinir La 
deueano e questo Couelle Antonio é queU'istesso, che con suoi fra- 
telH fé la sua disposizione a fauer del nostro Conuento che si leg- 
ge in questo medesimo libro. .. nell' anno 1446 e che per errore si 
é posto nella nostra Platea Couello et Antonio diuiso, quando vuol 
pssere Vnito in un soggetto ... Cromst.,foi. 18 t.° 
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possiamo dirlo. Lo stesso atlaalmenle é chiuso da cancello in ferro e otto- 
ne, che costiluiice un'opera di fattura del XVIII. secólo, abbastanza ben 
condotta per la fusione deirottone, e cosi puré per la tróvala del modo 
decorativo. La cappclla é parallella col suo asse a quello della tribuna, e 
rispetlo alia planta della chiesa fa risconlro colla sagrestia di cui pero é 
meno profonda. 

Passata la balaustrata a slraforo in marmi colorati, e su cui si eleva il 
suddescritlo cancello, ieggcsi la iscrizione che portiamo in nota '. 

Pili avanti nel pavimenlo dell'aliare si veggono due chiusini di se- 
poUure, in uno de' quaii si legge sollo un tescliio fra due stiachi in- 
crociali: 

FAMILIAS • GAETAE ' EX * S ' NICOLAI ' DVGIBVS ' SEPVLCRVM. 

11 pavimento inlorno di marmo é a rombi bianchi e neri. 
A flanco la lapida, che dice della cassa díFraPeluso, v'ha una sca- 

rabaltola con entro il crociíisso in legno, e la fíala di cui paria la suddetía 
iscrizione, ed insieme un gruppo di figure in legno, meno chesestine, 
rappresentante la deposizione dalla Groce, come oggetti appartenuti a Fra 
Peluso. 

In cornu Evangelü dell'aliare vedesi un'allra lapida marmórea con la 

' HiC • JACENT • TABVLAE ' CAPSAB ' VBl * REQVIESCEBAT ' CORPVS ' PRATRIS * 

STEPHANI • — PELVSII * CONVERSI ' CARMELITAE * FILII * CONVENTVS ' SANCTAE * 

MARIAE • DE ' VITA ' — DEMORTVI ' DIE " I? ' JANVARII . 1763 " AETATIS * 70 " 

RELIGIONIS • 47 • AP • ECCLESIAM ' — PRAEDICTI " CONVENTVS * AD ' ECCLESIAM " 

S • MARIAE • DE ' CONCORDIA ' CVM ' INTERVENTV * R"*« ' CVRIAE ' ARCUrBPTSCO- 

PALIS • NEAPOLITANAB ' TRANSLATVM * ANNO ' 1807 * IBIQVE ' ACCEDENTE ' ITE- 

RVM • R"* • CVRIA ' DIE ' H ' FEB ' 1843 * — DOLO ' MALO ' AN ' ALIO " FOR- 

TVITO • CASV • IN • PRBPATIS " TABVLIS * MINIME * REPERTVM ' INDEQVB * DE * 

MANDATO • PRAEDICTAE * R*''''' * CVRIAE ' PRAENOMINATAE " — TABVLAE ' VNA ' 

CVM • PHIALA • CRYSTALLINA ' MEMORIAM ' TVMVLATIONIS ' CONTINBNTBM " VNI- 

CE • IN • PRAEDICTA ' CAPSA " — REPERTA * AC ' SANCTISSIMO * CRVCIFIXO " HIC ' 

SVPRA • EXPÓSITO ' HINC ' TRANSLATAE * SVNT ' EADEM ' DIE ' ET ' ANNO ' QVO " 

SVPRA. 
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scriUa, che riportiamo iri nota, contenente la memoria fúnebre di Cario 
Gaeta ile'duclii di S. Nicola \ 

V aliare ctie sorge in fondo a detta cappcUa egualmente in marmi co- 
lorali nclío stile del XVllI. secólo, ha nel mezzo di un ornamento puré di 
marmo, un quadro che rappresenta S. Anna colla Vergine Maria sulle gi- 
nocchia: opera attribuita al pennello del de Matteis ^ 

Sulla párete infine a man sinistra di chi entra, leggesi la iscrizione che 
puré riportiamo in nota, e che ricapitola la intera storia della cappella \ 

23. — CAPPELLA DI .. . ? POI DI S. MAmA DEL SOGCORSO fscomparsa).— 
L' embrione, diremmo cosi di questa cappella, incominció ad aver vita nel 
1435, e ció con T erezione di un altare, a flanco al quale Francesco della 
Dobile famiglia dei Vitagliano aveva apposto una lapida, con cui dichiarava 
di aver dótala la stessa con un'annua pensione di Duc. 15, afünché tutt'i 
giorni vi fossero celebrati dei suííragi a beneficio delle anime dei suoi pa- 
renti *. É piü tardi soltanto, che la cappella dove sorgere e venire a comple- 

' CAROLO • GAETA — E " S " NICOLAI DUGIBUS " VITAE ' CASTITATE ' ANIMI * MODE- 

STIA — DIVITIAEVM • CONTEMPTV • AVITAEQV ' HEREDITATIS ' ABDICATIONE * VIEI ' OMNIVM' 

SPEGTABILISSiMO * VISIT * ANNOS'XLIII —OBIIT — POSTEIUIE'NONIS' OCTOBEISTÍDCCCXVI— 

LAPIS • me • SBMPri'ERNAE ' MEMORL\E ' TESTIS ' 

' Celano, 0. c. Yol. 4, p. 209. 
^ LAPIDEM • HUNO — STEMMATE " JNSIGNITÜM — IKJUEIA ' FOETASSE ' AVITA ' EAVD * 

UNQUAM • POSITÜM — VEL'' TEMPOSUM ' INJURIA . DISPEEDITUM — SACELLI * HUJUS — 

OLIM • BEATO ' EEASMO ' NVNC " DEIPARAE " VIRGINIS ' MATRI — DIVAE * AKNAE * DICATI — 

AB * ALIENA ' DITIONE — IN ' MAJORUfll " DE • GAETA " FAMILIA — EX' S ' NICOLAI ' DUGI- 

BUS — DOMINIUM ' ANTIQUITUS * TRASLATI — SUB" QUO ' FAMILIAE ' EJUSDEM—YBTUSTUM ' 

CONDITÜE • MONUMENTUM — NICOLAUS • ANTONIUS ' GAETA — S ' NICOLAI " DUX — DOMI- 

ÑUS • AC • POSSESSOR —NON . INANI ' FASTÜ — AD ' HUMANAM ' TERO " AERÜMNAM— SIBI ' 

SUJSQUE • COMMEMOEANDAM —TO....SITU " DIVTISSIME ' DUKATUR • y • • • — p- ANNO ' 

AERE • VULSARIS — CIOJOCCLXIJ. 

* Negli antichi marmi della chiesa, giá distnitti e diroccati vi 
era fra gli altri un marmo posto in questi tempi, che staua nella 
Cappella della Famiglia Vitignana, nel quale era la seguente iscri- 
zione riportata dall' Engenio {o, c, p. 437): 

FRANCISGVS ' EX " N03 • El ' ANTIQVA ' VJTIGNAEVM " FAMILIA ' REGIDUS " ARAGJ- 

NEIS • CARVS • SACELLVM " GVM ' ANNVA * PENSIONE " DVCATORVM * QVINDECIM ' VT ' SACRA ' 
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lamento: ció si rileva dalla Cronistoria, di cui riportiamo il testo  in 
nota \ 

Morto il detto Messer Francesco VitagUano a di 14 Marzo 1480, como 
appare dall' annotazione della Cronistoria che riportiamo in nota ', la cap- 

QVOTIDIE * FIERENT ' PEO ' ANIMORTM ' DEFVNCTORVM ' ESPIATIONE * ERESIT " ANNO * DO- 

Miííi • M • CCCG • XXXV • (Cronist, fol. 21 t."). 
' NeU'anno 1479 a di 17 Agosto in S. Antonio abate extra mu- 

r-os Francesco Vitagliano detto Eoc^ia (a) fe il suo testamento nel 
quale per mano di notar Nicola de Morte dichiaró herede suo figlio 
Gio. coni segnentilegati qualinon eseguendosi dal figlio entrasse al- 
l'heredita il nostroBealeConvento, e quello di S. Giovanni a Carbo- 
nara,li priori deiquali conventilascia esecutori testamentarii e che 
merendó senza heredi succedesse nell'hereditá il nostro Eeale Con- 
vento per dote di una cappella che gli era concessa da costruirsi in 
nostra chiesa e che havendo figli non potesse alienare di detta he- 
reditá altro che ducati duecento, lascio che il suo corpo fosse sepel- 
lito in nostra chiesa nella detta cappella da fabhricarsi. E che detta 
cappella 1' avessero dovuta fare a similitudíne di quella della casa 
d'Ápenna. Lascio ducati treceuto da impiegarsi in compra di una 
possessione per dote di detta cappella ... {segúono diversi legati a favore 
di molti luoghi pii, non che la spesa per il lutto a tutt' i parenti, fra i quali 
nomina il nobile Antonio di Gaeta, suo genero, che vuole suo esecutore te- 
stamentario, con il magnifico Franc. Ant.Latro.Dopo che il Cronista soggiunge): 
La cappella se non erro mi pare che fu detta poi S. María del Soccorso 
{Cronist, f. 47 V). 

' In questo anno 1480 passó di questa a miglior vita Francesco 
Vitagliano, del quale si legge nella platea bergamena il seguente 
obbligo nostro videlicet: nota quod tenemur celebrare omne die unam 
missam pro anima Francisci Vitagliani in cappella sua que est prope 
griptam qui obiit anno 1480 die 14 Martii et de dictis missis ha- 
bemus uncias duas et tárenos quindecim et hoc tempore prioratus 
fratris Leonardi de Contarenis ( Cmmsjí., f.47)-Al quale ricordocorrispon- 
de 1'altro segnato noH'obbligo delle messe (Cronist., f. 45): Una messa al gior- 
no per 1'anima di Francesco Vitagliano nella sua cappella vicino 
la grotta. N.Funeralidt Cometió Vitagliano—Be Tietñ, ProhlAccad.,y. yj. 

(a) Qiitísto  Francesco Uitagüano detto Rocziae lo stesso , che negli anm 1465-67-71-79811^1 
Maestri Economi e Governatori delía SS. Annuiiziata (V. D'Addosio, o. c, pp. 373-74)- 
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pella fu erelta da suo figlio Giovanni, giiista sue disposizioni, s pare cliü 
esso Giovanai avesse alia medesima dato ií litólo di S. Maria del Soc- 
corso \ 

L'Eiigenio (o. c.,- p. 437) ci ha serbato un'altra memoria fúnebre di 
questa famiglia, riguardante il magnifico milite mosser Giovaiini Viti- 
gnano, alias Vitagliano, patrizio Pisano (f 1407), le cui ossa dovettero 
essere iu questa cappeila Iraslogate, quando essa verso la une del XV. se- 
cólo fu costruita. 

Come perianto il patronato di tale cappeila non sia rimaslo in Casa 
Vitagliano, e ció fin dal [)rincipio delXYI. secólo, quando erano appena 
pochi anni che Gio. Vitagliano, avca largito lasciti e benoüzii al convento in 
continuazione del padre, a prima vista non appare; trovando solo che a di 
6 Ottobre 1308 per istrumento di notar G. Ingrigneíti, Gio. Andrea Maranta 
di Napoli assegna al convento un annuo censo, conseguendo inperpetaum 
da Minichiello d'Orliens ^, o questo per la concessione fattagli dai Pp. Car- 

* NeU'anno 1493 per mano di notar Nicola de Morte fu fatto il 
tostaniento del quondam Gio. Vitagliano di Napoli detto Eoccia a di 
3 Liiglio, nel quale lascia che il suo corpo sia seppellito in nostra 
chiesa nella sua cappeila di S. Maria del Soccorao, gia costruita se- 
condo la disposizione e testamento del quondam Francesco Vitaglia- 
no suo padre e secondo la facolta che si é data lasciatagli da suo 
padre di potere alienare ducati duecento della hereditá patorna 
quanti li lasció al nostro Convento (Gronist, f. 52 t."). 

^ GM si fossG questo Gio. Andrea Maranta di Napoli e chi questo Mi- 
nicliiello d'Orliens, possiamo in certa guisa desumsrlo da due documenti» 
tolti aU'Arcliivio notarile, nei quali si fa parola d'entrambi. Che anzi dal primo 
dei dotti documenti appare, come da quattro anni prima dell'avuta concessione, 
cioé neli'auuo 1504, Gio. Andrea Maranta avesse in meato prendere in pa- 
tronato unacappolla, che dobbiamo supporre fosse questa, giacché cummetteva 
fin da quel tempo a maestro Protasio de Cribellis da Milano, pittore, 
una cona dipinta ad olio, rappresentante, non sappiamo qual soggetto, ed incari- 
cando tale artista di porre iu contempo ad oro le colonne e certe statue mar- 
moroe di profeti, site in detta cappeila, come puó ieggersi distesamente nel 
documento che segué: 

Promissio pro Johanne andrea Maranta protassio de cribellis. 
Eodem die (23 Jan. 1504) magister Protasius de cribellis de me- 
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melitatii di una cappella dentro la chiesa sotto il litólo di S. M'aria del 

diolano pictor.... coram nobis pro mis it Johanni andree mar anta la- 
borare et faceré quamdam iconam lignaminis depíctam ad oglio cum 
figuris et ornamentis juxta designum per dictum magistrum prota- 
sium uobis ostensum et niibi prefato notario assignatum ad omnes 
expensas lignaminis aiirietazuri et aliorum colorum dicti magistri 
protasij altitudinis et largitudinis prout fuerit necessarium.... per 
totum futurum mensem Jnnii. ... ac adornare columpnas auri cum 
profetis sistentibns in cappella prout solitum est fieri in simili 0- 
pere marmóreo. Et versa vice prefatus Johannes andreas promisit 
daré pro eius magisterio expensas et fatigijs dicto magistro prota- 
sio ducatos triginta dúos de carlenis do quibus coram nobis prefatus 
magister protasius recepit. .. ducatos sex residuum ad complemen- 
tura dicti precij dictiis Johaunes andreas promisit daro boc modo 
videlicet ducatos decem ex eis por totum XY.• diem festi pasee re- 
surreccionis liujus presentis anni et restantes ducatos sexdecim 
finita icona predicta  

Presentibus Judice Daniele: Simone rapuano: candido farese: cri- 
spino fcrrecta: Joanniclio murno et Johanne fera. 

A margine.—Die xxij aprilis none Ind. introscriptus magister Pro- 
tasius confessus fuit recepisse ab introscripto Johanne andrea... 
ducatos docem ot octo quos escoraputare promisit in precio dicte 
Icone... quamiconam promisit complere et assignare per totum xv.""" 
diem futuri mensis Junij.— {Bal Frotocollo di Notar Gir. Ingrignetti, 
1503-Ib04) « c«^''- 46j Arcli. Not. di Nap.). 

In quauto poi si concerne Minichiello d'Orliens, apprendiamo dal docu- 
mento, cbe puré qui appresso riportiamo, com'egli si avesse il titolo di mae- 
stro, non pare, se di muro, o di pietra, o altro mestiere affine, e chs posse- 
dcsse una cava di piotre da taglio in un suo fondo al monte di Posilipo. Da detta 
cava egli avendo fornito tutta la quantita di pietre, occorse alia costru.^ione 
del monastero di S. María della Consolazione a Posilipo, erasi fatto 
a cbiedero in compenso la concossione di una cappella ncUa chiesa di un tal mo- 
nastero; onde gli era quivi stata concessa la cappella prima, a destra en- 
trando. Tutto ció come appare dal seguente documento: 

Concessio cappelle pro magistro Minichiello de orliensi. 
Die xxviij mensis Áugusti xv. Ind. 1512 neapoli pontificatus san- 

ctissimi in xpisto patris et domini nostri Julij divina providencia 
pape secundi anno décimo me notario publico et testibus infrascri- 
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Soccorso, quale si é la cappeilaVitagliano'.Detto censo MinichieUo d'Or- 
liens l'obbliga su di una sua casa, sita a Porto nella strada deH'Olrao, come 
era notato nella Platea Bergamena del Convenio a f. 93, a quanto dice il no- 
stro Carmelitano cronista {CronisL, f. 63 t.»). Ma una tale concessione o fu 
temporánea, o non ebbe eíTetto, poiché vediamo nel 1513 Gornelio Vila- 
gliano, flgliuolo di Giovanni, vcnli anni dopo la morte di suo padre, in 
adempimento del legato falto dall'avo, assegnare al convento per la dote 

ptis accersitis ad venerabile monasterium Sancti Johannis de Car- 
bonaria  de Neapoli ordinis  horemitarum Sancti Augustini pre- 
cibus .... nobis factis pro parte honorabilis magistri Minicbelli 
de orliensi de neapoli. Et. . . . ibidem. . . . in nostra presencia. . . . 
constitutus venerabilis frater Johannes baptista de Neapoli prior 
perpetuas venerabilis monasterij sánete mario de consolacione 
mentís posilipi dicti ordinis .... asseruit. . . noviter se ipsam fra- 
trem Johannem baptistam hedificare faceré in dicto monte posilipi 
dictum monasterium sanóte Marie. Ác prefatum magistrum Mini- 
chellum ex devocione quam habuit ot babet erga dictum monaste- 
rium sánete Mario de consolacione licenciam concessisse dicto 
priori incidi faciendi in quodam monte lapidum dulcium sistente 
in quadam térra ipsius magistri Minicbelli sita in dicto monte posi- 
lipi omnem quantitatem lapidum necessariam pro costruccioue dicti 
monasterij. Et sic usque nunc incidi fecisse totam illam quantita- 
tem lapidum necessariam pro complemento dicti Monasterij. Ac pre- 
fatum magistrum Minichellum... affectasso... babero locum seu cap- 
pellam in ecclesia dicti monasterij... Et propterea... concessit. . . . 
eidem...primam cappellam inceptam in dicta ecclesia a parte destra 
quando intratar  

Et versa vice prefatus magister Minichellus promisit... ad suas 
expensas... finiri faceré dictam cappellam et ipsam depingi faceré 
et nominare sub quocumque vocabulo sibi placuerit. Et faceré orna- 
menta et paramenta necessaria pro dicto altari. 

Presentibus ibidem Nardo de fiume de neapoli et benedicto de ric- 
zardo gallico habitatore neapolis testibus. 

{Bal protocollo di Notar Franc. Russo, ann. 1511-12 acart 116. Arch. Not. 
diNap.). 

^ Elenco delle Cappelle del 1524, in Cronisforia, I c. 
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clella cappella di S. Maria del Soccorso, posta tra la cappeüa del 
Presepe e la cappella di S. Anna dei Lombardi, Duc. 15 annui 
sopra una sua casa sita alia Mandra de'mezzi pezzi nella strada della Trip- 
peña al Mércalo grande, con istrümento dci 10 Otlobre 1513 per mano di 
notar Pietro Paolo de Mari {Cronist., t 69 V). 

Che un tale patronato intanto coutiauasse a tullo il XVI. secólo, é pro 
vato dallo elenco delle cappelle fatto nal 1524(0^/5/., f. 77 t."). In osso 
é menzionata la cappella dei Roczia, vicino la grotla, di Cornelio Vitaglia- 
no, il quale fácilmente é lo stesso di cui si é detto iiinanzi o clie puo dirsi 
seniore, giacché nel 1577, giusta la iscrizione conservataci díiU'Engenio 
(o. c, p. 437), unsecondo Cornelio VitagUano, Janiorc ', restaura il mo- 
iiumento del primo per vetuslá disfatto, e accresce il censo delP avila cap- 
pella. Ma poco dopo trovasi una interruzione, poiché nel 1334 era conce- 
duta a Gerónimo Scalorcia,ed indi nel 1548 si devolveva al convento. Final- 
mente nel 1600, come rileviamo dairEngenio (o. c, ibidem), Gio. Geróni- 
mo de Petris, figlio di Marglierita Vitagliano, c ñipóte di Cornelio Vitaglia- 
no, jmiiore, ponendo io detta cappella una memoria a sua madre, ci fa chia- 
ro come tale cappella di nuovo si fosse di patronato dcgli oredi della me- 
desima Casa. Successivamenle demolite le due cappelle, quella di S. Ma- 
rta del Soccorso, di cui parliamo e l'altra di S. Anna dei Lombar- 
di, si costrui il cappellone del Crocifisso, di cui discorreremo piú 

appresso. 
24. — CAPPELLA DI S. ANNA DEI LOMBARDI, SS. SACRAMENTO, POI S. NI- 

^ Questo Cornelio Vitigaano o Vitagliano Juniore, é lo stesso, che 
18 anni dopo {1595) pubblica la Crónica del Begno di l^apoU, la quale opera 
é da luí dedicata all'AUezza del Serenissimo sig. D. Eilippo d'Au- 
stria Prencipe di Spagna, e ove si contieno una breve e sostantial 
cognitione di molto cose successe, dall'edificatione di Napoli in- 
sino a' tempi nostri col sommario della uita di tutti i Re, che in 
quella regnarono. Et un breve discorso intorno alie ragioni, che 
competono alia Maestá Cattolica di Re Filippo N. S. nel Regno 
d' Inghilterra, con un ragionamento di nobiltá e delle fameglie no- 
bili e d' alcune Citta conuicine et altre cose notabili. In Napoli — 
Appresso Gio. JacomoCarlino etAntonio Pace, MDXCV.In 8" di p. 180, 
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COLA fscomparsaj. — NelVObbligo delle Messe {Cronist., f. 9) scritto, come 
abbiain viátü, dopo il 1480, leggesi di una Cappelia di S.AnnadiCasa 
Issopo, e propriamente di due Messe la settimana per li vivi etper 
li morti di Anlonelío d'Isobo. ín segallo uno di questaCasa dovettc 
nel XVI. secólo ottenere la concessione della Cappella di S. Michele 
Arcangelo, di cui piü appresso, come rileviamo ú^WElenco delle Cappclle 
(CronisL, L 97 t."). Indi nel 1492, alcuni della nazlone Lombarda conside- 
rando, che ogni nazlone, ogni arle aveano iu Napoli la loro sciiola^ seit 
confraieria la diverse chiese e cappeile deila cittá, dopo aver teníalo di col- 
locarsi iu S. Eligió, cercarono di ottenere, come otlennero, da'Pp. dol Car- 
mine una Cappella in detta Chiesa a manca dell'éntrala della porta mag- 
giore, et proprie la Cappella sotto vocabolo della Gloriosa S. 
Anna, che prima apparteneva ad Antonio Bifulco (forse succe- 
duto a qualcuno di Gasa Issopo ) il quale la cedette c la rinunzió 
al convento \ Ivi i Lomhardi si stabiUrono con alcuni capitoU e statuti, 
che si leggono nel libro delP Aversano. Essi si obbligarono inoltre di fare 
iu della Cappella una cona in lo aliare con le figure di S. Anna, S. Marta 
del riposOj S. Ambrogio, S. Marco ed altri Santi, piü o meno come a loro 
fosse piaciulo. Per circa un socolo essi offlciarouo in questa chiesa. Poslo- 
riormente nel 1582, volendo avere una chiesa a sé, in iuogo libero, ottenu- 
tone breve da Gregorio XIV, fabbricarouo la chiüsa di S. Anna doi Lom- 
hardi, giusta l'Engenio (0. c, p. 516). Se per qualche tempo, dopo edifí- 
cala la nuova chiesa % seguitassero a tenere la cappella in parola, noi lo 

* Aversano Giulio Cesare, Platea seu fondazione della Venerabile Chiesa 
di S. Anna di Lomhardi di tpíesta fedelissima Oittá di Napoli. Nap. 1626, p. 28. 

^ Caduta questa  Chiesa nel 1798, i Lombardi ebbero nel  1801 quella di 
Monteoliveto, ove accanto alia porta posero la seguente iscrizione: 

FEEDINANDÜS * I ' BOEBONIUS — KEGNI * UTRIUSQ " SICIUAE ' EES — P * F ' A" — NE ' 

SODALES • SUB * TUTELA * SANCTAE ' ANNAE — INTKA ' ECCLESIAM ' GENTIS * LOMBAEDORUM — 

EELIGIOÑIS ' EXEECENBAE ' CAUSA • RITE ' CONSOCIATI — ECCLESIA * AN * MDCCXCVIII ' COL- 

LAPSA • INCERTIS * EERAEEKT * SEDIBUS — AUGU3TUM ' EOC * TEMPLUM — IPSIS ' PLENO " 

JUEE • ADDICI • JUSSIT ' ANNO MDCCCI — QUOD * DEINDE ' FATISCENTE • ?OENICE ' ET'EÜINO- 

SIS • PAEIENTIEUS ' KEFECTIS — TECTOEIOQ " OPERE ' EXOENATIS ' ANNO ' MDCCCXXV — ET ' 

IN • ELEGANTIOREM ' FORMAM * RSDUCENDUM ' CUlíAVERüNT ~Y ' VIRI * SODALITATIS " CU- 
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ignoriamo. Certo si é che nel principio del XVÍI. secólo Iroviamc fallo 
menzione di una concessione a Gio.Matteo Greco *, di una cappella con 
sepollura dentro la chiesa, sotto il tiloío di S. Anna dei Lombardi, 
con istrumento del 16 Agosto 1602 peí prezzo di Duc. 400. II dctlo con- 
cessionario si obbliga inoltre di daré nella festivitá della SS. Vergine del 
Carmine una viíoiia di Duc. 8, e di fíire fra tre anni Lina coltre di velluto cre- 
misi, o di tela d'oro, a sua elezlone; e il monastero por di contro si obbliga 
di cantare una messa di requio in detla cappella, ed un'altra messa cantata 
dei vivi nel gtorno di S. Anua, come dall'istrumento di notar Tiberio Fa- 
raldo, che consorvavasi in Archivio (O'omsí., f. 1141.''). Questa Cappella, 
in una delle successive trasformazioni deila chiesa, fu abolita. 

25. — GAPPíaLA DI S. MIGúELE ARCANGELO, OLIM S. ONOFRIO, ANGELO 

ToBiA, PuRiFiCAzioNE fscoiiiparsaj. — Nel libro degli esilí del convento del- 
Vanuo 1501 (f. 320 t.''), a qnanto ne leggiamo nella Cronistoria (f. 109), 
si poneva in tale auno il pagamento fallo alFcredo di Gasa Gaetani, per 
rinunzia falta di una Cappella, cántaro e sepoltura, che avevano in 
questa chiesa, e che in tale anuo possedevasi da Gio. Andrea Scar- 
pati, come per istrumento regato per notar Giacomo Ingrignetti. Pero non 
appare nel documento il titulo di tale cappella, concessa quasi temporá- 
neamente, como sembra, alio Scarpali. Questiperaltro nel 1504, come 
leggevasi nella Platea miova, f. 85, a quanto é serillo nella Cronistoria, 
pare che Tottenesse definitivamente \ e nelia concessione che egU riceve 

RATORES • COMES  '  F '  ANGUISSOLA ' PLACENTINUS — TRIBUNüS ' MILITARIS ' CONüfADÜS • 

MALASPINA • MARCHIÜ * FOSDINOVI • TRIBü:-:US ' MILITARIS ' EQüES ' ANDREAS ' CIRINA ' TE- 

'DSMONTANVS ' COHOETIS ' TRlBUNaS —PETRUS * ALOISIUS ' M0SCHINU3 " IRIAE  ' PEDITUM ' 

PEEFEGTUS '  lOSEPH * FONTANA * MEDIOLANENSIS. 

* L'Aversano, o. c, p. 26, dics che la Cappella fu venduta al q.'" Lucio 
Greco olim arrendatore della Gabella del Pepe, per Duc. 1000. Celandüsi dalla 
Gronist ristrumeato di cuncessiono, dobbiamo credere, che rAversano nun sia 
stato bene infurmato sul nuirie del nuevo Goncessionario della Cappella. 

^ In quest' anno 1504 Gio. Andrea Scarpato di Napoli ottenne 
dal nostro Conuento Vna Cappella in nostra Chiesa sotto il titolo 
di S. Michele Arcangelo, olim detta di Sant'Onofrio, per la quaie 
diede al Conuento Vn pezzo di térra arbustato, e vitato, sito nelie 
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ó tlcltodcl noine di cssa cappella, sotto il titolo di S. Michele Arcan- 
gelo, olim S. Onofrio. Un documento inolUe dell' Archivio notadlo, 
che pin appresso pubblicheremo, ci fa sapcre come a di 3 Febbrajo 15131! 
dottor messer Giovanni Francesco Vospulo di Napoli, dichiara 
ai Pp. Carmelitani, qualmente la cappella esistente in dctta chicsa, sotto il 
titolo della Puritá, la quale giá fudel nobileuomo Gio.AndreaScar- 
pati di Napoli, e che era posta ira la cappella di quei di Casa Pen- 
na, e l'altra di S. Anna delli Confratelli Lombardi, fu da esso 
Scarpati, nei sao ultimo testamento, regato per mano di notar Pietro Paolo 
de Mari di Napoli a di 7 Marzo 1513, lasciata alia sua figliuola madama 
Luisa Scarpati, mogliu di esso Giovanni Vespulo; per il che egh in 
virtü di esso testamento, e dei dritti che lo stesso gU dava, ne prende pos- 
sesso *. 

Nel i ^14, naWo Elenco delle cappelle, vcdcsi sotto il nome di Cappella 
dell'Angelo Tobia, come appartenentc agh Eredi di Giovanni An- 
drea Scarpati ^ 

Nel 1591 questa Cappella, sollo lo stesso litólo, é conceduta aU'arte 
dei PoUieri (pollajoli) ^ 

Questa cappella, ora scomparsa, a quanto pare dovca faro risconlro 
alia Cappella deiraltro lato, intitolala a S. Bartolommeo, c come quella, 
dovette abbattersi nel farsi il cappellone del Crocifisso. 

Pertinenze di Napoli, dove si dice a S. Efremo vicino li beni diPie- 
tro d'anna (Cronist, I 63). 

* ProtoGoUo di notar Amhrogio Casanova, anno 1512-13, a cari. 113. 
' La Cappella dell'Angelo Tobia di Gio. Andrea Scarpato. EUn- 

co dclle CapiKÍle dellí 27 Luglio 1523 fmo alVulUmo di Feh. 1524 ( Cronist., f. 
77 t.°—Cf. Carie de'momst. soppr., Carmine magg.,n. 234, da f. 25 a 33, Arch. 
di St.). 

' Cappella dell'Angelo Tobia —Li Consoli dell'arte de'pollieri 
per la concessione d' una sepultura noli a loro Cappella dell'Angelo 
Tobia, et per la celebratione d' una messa la settimana s' obligano 
pagare al monastero del Carmino annui Docati 20—Anno i^gi — Ser. 
i, Cas. IX, n. i —{Carie de'Monast., sonpr. Carm. magg., n. 224, da f. 2^ a 
/;33, Arcii. diSt.). 
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26. — CAPPELLONE DEL CROCIFISSO.—Questo cappcllone, che costUui- 
sce il braccio destro delia crociera, daniio le spaile all'aliare maggiore, ha 
un aliare presso che simile a quello messogli di fronte nal braccio sinistro, 
salvo qiialche piccola differenzís. Le coloime di falli sonó di granito rosso, 
benché, come quelle dell'allro altare, sieno delio síoss'oi'dine corintio. 

É il siiü froníone egualmente spozzato, per dar luego al superiore 
vano di linestrone. II fronlale dell'aliare ed il suo dossale a scalini sonó 
del sólito ricco lavoro di marmi inlarsiati, di cui gli artefici Mozzetli sep- 
pero COSÍ bene servirsi. Gli atíreschi dellavólta, opera del Sotimena', so- 
migliano a quelli del!' alLra cappella di fronte, circa al partimento genéra- 
le. Danncggiati pero dall'umiditá, sonó pressoché irriconoscibili. 

Nella edicola dell'aliare é U famoso Crocifisso di S. Caterina dei 
Gojaj. Questa scaUara in legiio, alia quasi un metro, ha tutt'i caratteri di 
un'opera della fine del XIV. secólo, se puré non e del bel principio del 
seguente, val qoanto diré deilo scorcio del regno di Ladislao. II nudo di 
questa íigura é abbaslanza ben modellato e presenta solíanlo d'anormale 
la fatlura del torso, condolía con poca cognizione d'anatomía, come in tut- 
te le opere che preludono al risorgimenlo; le estremitá non perianto sonó 
assai diligentemente eseguite; e cosi puré la testina senza siento addimo- 
stra Fespressione del dolore e delia rassegnazione. Nella croce, sulla quale 
é confilhi rimmaginc del Cristo, é da notarsi, come la parte inferiore sia 
logora e consunta. Dalla Cronisíoria e da altre carte del convento non si 
ha indizio aleono deH'autore di tale scultnra in legno; e non sappiamo, se 
sia della stessa scuola di artefici alemanni intaglialori in legiio, che trovia- 
mo qui operanti nella seconda meta del XV. secólo. 

In coniu evangelii vedesi il sepolcro marmóreo colla mezza figura di 
"Monsignor Giuáoppe Maria Mazzetü, CarmeUtano (f 1850), opera disegnata 
e scolpita su i modi del risorgimento. 

' ín questo tempo (1694) sonó dipinte a fresco le due cappelle 
della Crociera di nostra Chiesa del celebre Pittore írancesco Soli- 
mene, dal medesimo dipinte per sua devozione e voto, fatto alia Ver- 
gine SS. II Convento altro non somministró, che le cibarie a luí ed 
a' suoi discepoli e la spesa de' colorí.... [Cromst., íbl. 138). 

19 
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A'piedi di detto monumento, sal suolo, é una lapida marmórea, con la 
iscrizione che riportiamo in nota '. 

IQ cornu epistolae di detto altare v'ha altra sepultura marmórea senza 
alcana scritta. II pavimento a scacchi bianchi e neri di marmo ha di autico 
un chiasino di sepultura, dove é rappresentata in rilievo schiacciato, la 
mczza figura di una donna, in abito da suora, colle maní incrociate sull'ad- 
dome, e la testa cinta di bende, su di un orighere. II tungo calpestío ne 
ha falto quasi düeguare le sembianze. Sembra opera del XV. secólo; e for- 
se é la effigie di quella tale Sionna Grandidoma di Napoli, vedova, 
pinzochera e prioressa del Terzo Ordine (de'Garmelitani), delta 
quale parlano, un documento, che pubbhchiamo qui appresso de' 19 Giu- 
gno 1480, per Notar de Carpanis, e l'obbligo delle messe nella Cronistoria. 

Dal cappellone, come giá dicemmo, si accede dalla parte dell'epístola 
nella cappella di S. Anna, e dalla parte dell'evangelo, a mezzo di uno 
stretto passaggio, nell'andito delta porta piccola verso la strada del Carmine. 

§ IV. — Cappelle del lato sinistro della Navata. 

27. — ÁNDITO   DELLA   PORTA PICCOLA   GIA   CAPPELLA DI S. FRANCESCO, 

SEU S." MARíA DELLA CONSOLAZIONE fscomparsaj. — Questo ándito é simile 
aU'altro di fronte, che mena alia porta di Qompieta. Esso ha sul suo 
ingresso, dalla parte della chiesa, im órgano simmétricamente disposto, c 
COSí puré o il suo soffittato. Eccetto una fonte in marmo per l'acqua bene- 
detta, non presenta aicunché di notevole. 

A quanto rilevasi úíúVElenco delle cappelle (CronisL, i. 77 t.") doveva 
in uno de' suoi lati lunghi esservi un altare, dedicato a S. Francesco ed 
alta Vergine della Consolazione, di patronato di Giacomo di Donna 
delta Torre, giusta quanto ivi é detto ^ 

* SACELLVM ~ JESV ' CRVCIFIXO ' DICATVM ' PKIMICILIAE ' FAMILIAK — ATRANEN- 

SIS • ET • SALEENITANAE " PATRICIAE — GENTILITIVM — SEPVLCEVM — IN * QVOl) " MA- 

JOBIS • INFEEENTI ' NEGLIGENTIA — PENE ' INTVLERVNT—FEANCISCYS * PEIMICILIVS * 

CáRMELITANVS — CICERALENSIVM ' MARCHIO — SIBI — SVISQVE " VINDICAVIT " ANNO ' 

M • D • CCLXXV. 

' La cappella di s.*" Francesco vicino la porta piccola della Chie- 
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28. — CAPPELLA DEL SS. SALVATORE ORA DEI SS. ELIA ED ELíSEO. — 
Nel 1459 a'lempi del P. Priore Maestro de Signo, troviamo nella Cronistoria 
come fa fatta la cappella nuova del Vescovo di Casa Apenna ' 
con rendita annuale (o. c.,p. 36). Di essa cappella conosciamo con 
certezza la ubicazione nel 1513, in virtú del documento nolarile di detto 
anno, di cui si é falto parola a proposito della cappella della Purifica- 
zione. La medesima la vedianio ne\['Elenco delle Cappelle del 1524, sollo 
il dolto tilolo del SS. Salvatore di Gio. Paulo de Apenna'. 

Nel 1548 la vediamo ricaduta al Convento per decreto del Vicario del- 
l'Arcivescovo di Napoli Monsignor Mirto (Cronist., t 92 t/). 

Questa cappella, come appare da un documento posto in nota, nel se- 
cólo XV. vedesí desígnala a tipo di altra da costruirsi, per una chiesa inno- 
minata, probabilmente per le sue speciali modalitá scultorie ed architetto- 
niche ^. 

sa di Giacomo de Donna della Torre, e dicono anco questa Cappella 
S. María della Consolazione {Cronist, 1. c). 

^ Nel Catalogo degli Amministratori della SS. Annunmata di Napoli, e pre- 
cisameute nell'época alia quale si riferiscono le notizie, che abbiamo intorno a 
questa cappella, si trovano spesso i nomi di alcuni di questa famiglia popolana, e tra 
gil altri un Piscopo de Penna nel 1470 e 1478, ed un Francesco de Apenna 
nel 1446, 1450, 1458 nonché Giovan Paulo de Apenna nel 1497, 1514, 1524, 
1599- D^- ció é cHaro, che il buon padre Moscarella prendera equivoco, ed il neme 
Piscopo scambiava in dignita ecclesiastica — (V.Imparato, Storiadella SS.Casa 
delVAnnunsiata, pp. 96 e seg.; e d'Addosio, o. í.,pp. 572-73 e 574-75)- 

^ La Cappella del SS. Salvatore di Grio. Paulo de Apegna {Cronist, 

t 77 fc-**)- 
^Promissio pro magistro Mactiello campanoro et magistro Si- 

monecta~Die Xl.** mensis Decembris VII.« Ind. (1488) Neapoli. In 
nostri presentía constitutvs magister Joannes bisconte incisor lapi- 
dum sicut ad conventionem devenit cura magistris Mactiello cam- 
panoro et magistro Simonecta fiorillo frabicatoribus aponte coram 
nobis promisit eisdem mag.• Mactiello et mag.''° Simonecta presen- 
tibus infra et per totum mensem Januarii primi venturi huius pre- 
sentís anni faceré et laborare seu fieri et laborari faceré archum 
unum depiperno illíus magnítudinis et laboris prout est archus po- 
aitus in cappellaillorumdeapeuna, hedifícata íntus ecclesíam San- 
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Ora non ha piü nulía di lali sue anUclje pregevoli particolarila, sparitü, 
fácilmente nelle posterior! rifazioni. 

cteMarie de carmelo de Neapoli cum duobus gradibus al taris, prout 
est in dicta cappella illorum de apenna, dictaque opera faceré, et la- 
borare seu laborari et fieri faceré a.d laudara bonorum magistrorum 
in talibus expertorum eaque consignare eidem magistris ante dictam 
ecclesiam Sánete Marie de carmelo infra eumdem teTininum pro du- 
catis viginti quinqué de carlenis argenti. De qiiibus quidom ducatis 
viginti quinqué prefatus niagister Joanues coram nobis presentia- 
liter et manualiter recepit et iiabuit a dictis magistris ducatos duo- 
decim de carlenis. Reliquos ducatos tresdecim restantes ad comple- 
mentum dictorum diicatorum vigintiquinque prefati Magister Mac- 
tiellus et Magister Simonecta et quílibot ipsorum in solidum promi- 
serunt dicto magistro Joanni presentí integre daré eidem magistro in 
pagis et terminis infrascriptis videlicet medietatem ex eis in prin- 
cipio dello assectare et reatiduum finito dicto labore in pace. Et pro 
predictis actendendis  

Presentibus Judice paulino de golino ad contractus domino Leo- 
nardo: domino Thiseo florio archidiácono Sipontinorum: mag.° Lau- 
rencio conté — (Dal Prot del 1488-89 d¿ Notar Cesare Malfitano, a cart. 77- 
Arch. not. di Nap.). 

Intorno aquesto maestro Giovanni Bisconte, intagliatore di pietre di 
piperno, di cui é parola nel riportato documento, abbiamo a p. 172 di questo vol. 
esibito un altro documento, in data 7 Aprile 1494, come operante in compagnia di 
maestro Berardino de Martino ed altri maestri di pietra: da esso si ri- 
leva essere egli nativo del Cilento. Abbiamo altresi un terzo documento, per cui 
mezzo il suo periodo di lavoro, finora a noi noto, estendesi dal 1488 al 1498, 
come giá ci facemmo ad osservare nella Introdasione del IL vol. di questa nostra 
opera, al n. 4 della nota (a), p. SXI e seg. 11 quale documento dice cosi: 

Emptio lapidum pro Sperantia russo—Die octavo mensis Janua- 
rii prime Ind. 1498 neapoli. In nostri presentía con s ti tu tus magister 
Joannes bisconte incisor lapidum pipernorum sponte coram nobis 
vendidit Sperantie russo de Casoria presentí et ementi totam illam 
quantitatem pipernorum quam ipse Sperantia voluerit pro con- 
structione cuiusdam bedificii quod ipse Sperantia noviter intendit 
faceré in dicto casali casorio ipsosque pipemos bonos et aptos ad re- 
cipiendum consignare eidem Sperantie in loco formelli civitatis nea- 
polis  cum laboribus declarandis per magistrum augustinum buti- 
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Ai tempi del de Lellis vi si venerava il SS. Crocifisso di legno con 
a lato S. Angelo Carmelitano e S. Teresa. II qiiale Crociíiáso, che e 1'áulico 
di S. Caterina de'Cojaj, fu poi traspórtalo nella cappella di S. Maria 
del Soccorso, ed indi nei nuevo cappellone del SS.Sagrameuto'. 

Presentemente qncsla Cappella é dedícala a' Ss. Elia ed Elíseo, dai 
quali prende nome. L'aliare é privüegiato, ed ha un frontale bellissimo a 
marmi fmi di Sicilia, sul quafe im quadro dovuto al penncUo di Francesco 
Solimona ^ rapprcsenlante i detti Sauli, Ira cai il profela Elíseo vestito, 
como ossei'va il d'Afflilto (0. e /. c), in ahilo carmelitano. Nei dúo latí vMia 
due altri dípinti puro in tela, quello cioé in cornu epütolae, raffigurante Elia, 
che risuscita il figlio della vedova di Sarepla; e Taltro in cornu evangeUi, esso 
profeta dormenle alPombra del giunipcro. Entrambe tah storie, voglionsi 

glierium frabicatorem et pro pretio declarando per eiimdem niagi- 
strum Augustinura. Do qno pretio preí'atus magister Joanncs coram 
nobis recepit et habuit a dicto Sperantia sibi dante ducatos sex . . . 
et grana viginti quinqué consistentes in ducatis de auro ad ratio- 
nem carlenorum decem pro quolibet ducato. Eesiduum pretii dicto- 
rumpipernorum Sperantia ipse promisit daré eidem magistro Joan- 
ni in concursa consignationis dictorum pipernorum in pace Pre- 
sentibus Judice Joanne mayorana de neap. ad contr.; Polidorus de 
cuppis: Joanne francisco latro: Xpistopliono mayorana et Cesare jn- 
rotio de neapolí—(Dal Prot del 1497-98 di Notar Cesare MalfítaHO, a cari. 
108. Arch. not. di Nap.). 

' E passando al Corpo della Cliiesa nella prima Cappella che sos- 
segue b il deYotissimo Crocifisso di legno, ne'lati de'quali é S. An- 
gelo Carmelitano, e S. Teresa—-(Do Lellis, Agg.ms.). 

^ In questo anuo (1696) il Sig. Francesco Solimona da 
principio alia famosa dipintura del quadro del nostro Patriarca S. 
Elia, per cui se gli danno a contó Duoati 50, secondo é notato nei li- 
bri del Convento di quest'anuo, ne' quali altra paga non trovasi re- 
gistrata. Alia spesa del suddetto quadro e pittura concorse per sua 
devozione il E. P. Maestro Castelli Maestro dei Novizii del Convento 
facendo perció celebrare Messe 600 dal suo Convento di Pomigliano, 
di cui era figlio per gli oblighi della nostra Sagrestia. II qual da- 
naro fu forse il complemento della suddetta pittura—(Crow/s¿., f. i3<^ 
t."—Cf. d'Afflitto, o. c, t. 2, p. 31). 
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puré del So limeña, che avrebbe cseguito gli affreschi della vólla, ora as- 
sai male andati per rumidilá. 

Vedesi inoltre, inciso su di una lavoletta in marmo, Altare privile- 
gíate. 

II pavimento é di anticlii quadrelli invetriati, di fattura napoielana. 
.29. — CAPPELLA DELLA VERGINE DELLA PRUDENZA, ORA DE'SS. GIO. 

BATTISTA ED EVANGELISTA. — Le uiüclie nolizie, che Iroviamo di questa cap- 
pella, cheélasecondaa mano destra dell'altare maggiore, deJi- 
cata alia Madonna della Prudenza, sonó quelle, che registra ildeLel- 
lis. EgU nella &\\a.Agg.ms., ne scrive cosi: Vedesi in essa in manno 
la memoria posta da frati a D.Emilia Spinelli, Duchessa della No- 
cara, moglie giá di Donato Antonio di Loffredo Duca della No- 
cara, e figlia di Gio. Battista Spineilo, secondo Principe della 
Scalea e Márchese di Misuraca e di D. Maria Pignatella, la quale 
D. Emilia rimasta vedova del marito e senza figliuoli benché 
ricca signoravoUe menare il rimancnte di sua vita, racchiusa 
nelia sua casa colle sue domestiche e serve a guisa di perfettis- 
sima religiosa, e di uno strettissimo Monasterio, e nella sua mor- 
te, che avvenne nel 1661, lasció ere de d'ogni suo avere questa 
Chiesa eMonastero, onde i Frati i'eressero la memoria giá detta 
che é del tenore che segué: D'O'M* — Quid* miraris * viator • 
Aemiiiam—Spinelii *Nucarie'Ducissam'tumulatam*introspice' 
potius • erga'Sanctissimam* Virginem * eius * liberalitatem • in • 
Carmelitas*beneficentiam"et*in'aegenos'pietatem*ut*vivat* 
ef si •cubata'sub'hac-patres'heredes-honorif ice'corpus-mar- 
more'condidere-Anno'DominÍ*MDGLXr(DeLelUs,o.c.,t.III,p. 166). 

Oltre questa memoria, di cui niuna trácela piíi esiste, non possiamo di- 
re altro circa la storia di questa cappeila, la quale ha forse súbito chi sa 
quanti cambiamenti di patronal! e di titoli, che ignoriamo interamente. 

Ora essa é dedícala a' Ss. Giovanní Battista ed Evangelista, con 
un altare in marmi alabastri cotogaini e gran copia di commessi; su cui un 
quadro rafflgurante la B. Vergine coa i detti Santi, opera del Solimena giu- 
sla il d'AíIlitto (o.c, t.2,p.3i). Una grande scarabattola contenente il gruppo 
üell'Arcangelo Raffaele con Tobiolo, grande al vivo, in legno dipinto e ve- 
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stito di panni, occuUa quasi tnlto il suddetto quadro. Sononotevoli due gran- 
diosi omamenti in logno dóralo, intagliati alia grande maniera delle cose 
del Fansaga, intorno alie due tele poste ai lati dello aliare, e rappresen- 
tanli storie de' titolari della cappella. 

La gloria d'angelí ad affresco nella vólta, e che é molto danneggiata 
per rumiditá, é forse puré del facile pennello del Solimena. La Cronísto- 
ria non ha veruna notizia su tale dipinto. Davanti Tallare, sul suolo, v'ha 
un antico chiusino marmóreo con ricco slemma di maniera qualtrocentista, 
cancellaío dal calpesiío, e forse puré scalpellalo, da non polersene piü nul- 
la raccapezzare. 

MONUMENTO DI CORRADINO DI HOIIENSTAUFFEN. — Avanli il pilaslro 
posto ira la Cappella dei Ss. Giovanni Ballista ed Evangelista 
e quella di S. Teresa e S. Maddalena de'Pazzi, sorge i! monumento 
marmóreo di Corradino di Hohenslauffen, ereltogíi dalia pielá diMas- 
similiano, principe eroditario di Baviera, nel 1847. 

Di quest'opera, drizzata siTmodelU deU'ilIustre dáñese artista Thor- 
waldsen, e scolpita da Pietro Schoepf di Monaco, benché gli autori 
di Guide di Napoli abbiano serillo, e pria di essi diffusamente gli egregi 
Pietro Novi architetto \ edilComra. CamiUo Minieri Riccio^pure 
diremo alcuna cosa, per non lasciare incompleta questa parte descriltiva del 
noslro lavoro. 

É adunque un tal monumento costituito da un basamento a forma di 
piedistalío, alto i•, 71, nelle facce latcrali del cui dado, larghe ognuna 
o'", 73, sonó due slorie a bassorilievo di figure terzine, ed in quella di fronte 
la iscrizione dedicatoria apposlavi dal Principe Massimiliano \ 

Sul pavimento, in giro al piedistalío, da piedi di cíascun bassorilievo, 
sonó due iscrizioni dinotanü il soggelto di essi, cioé quello a destra, il con- 
gedo di Corradino da sua madre, la regma Elisabetta '; e quello a sinistra, 

' Scavmnento delle Ceneri del Principe Corradino di Svevia etc. Nap. 1847. 
^ Alcuni Studii Storici intorno  a Manfredi e Corradino etc. Nap. 1850. 
^ MAXIMILIAN   •  KRONPRINZ — VON " EÁYERN — EHRICHTET ' DIESES ' DENKMAL — El- 

NEM • VERWANDTENSEINES * HAUSES — DEM   '   KONIG " CONRADIN " — DEM" LETZTEN " DER ' 

HOHENSTAUFFEN ' — IM ' JAHR "  1S47 " DEN "  I4 ' MAI. 

*   ABSCHIED ' CONRADINS —VON ' SEINER ' MUTTER — ELISABETH. . 
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la separazione di esso Principe dal suo compagno di supplizio, Federico di 
Badén '. 

La statüa sorgenle sull'alto di tal piedistallo, é di aitezza poco piú del 
vero (i''\ 99). Essa rappresenla ií Principe Corradino, avvoUo nel suo regio 
paludamento, le cui pieghe largamente panneggiate, e strelte sul petto da 
borcliia, lasciano vedere la sottoposta cotia d'arme unita alia vila da larga 
cintura, e scendente sino alta meta deíle tibie. II regale giovanetto, a- 
dorna la copiosa chioma di una corona a punte e fioroni, siringe con la si- 
nistra l'elsa a crece di uno spadone, su cui quasi si appoggia, in quel che 
ladestra posa suíl'anca. Ai suoi piedi, calzali di íerree solarette, é un el- 
mo dalla visiera alzata, nascosto in parle da un lembo del paludamento. É 
quesla in genérale l'azione dcUa figura dello Svevo eroe, per entro al 
qual marmo, vedesi la sólita frase classica, di cui il Thorwaldsen era si va- 
go. Sicché non fan difetto e le forme di un buon modellato ed il composto 
e sobrio modo dello pieghe, tollo all'antico. Ma piü di ogni allro vi é reso 
un soave sentimento di mestizia, che spira dalla giovanile semblanza del- 
r ultimo sventuralo rampollo della Sveva Signoria. 

Una bassa ringliiera in ferro, di ben tróvalo disegno, círconda questa 
specie di monumento espialorio ^ 

30. — GAPPELLA DELL'ANGELO CUSTODE fscomparsaj. — Questa cap- 
pella, a'tempi in cui scriveva il de Lellts la sua Ágg.ms. (t. IIÍ, cart. 165), era 
la terza a destra scendendo dalPaltare, maggiore, ed era dedícala ail'Ange, 
lo Custode. In essa era puré, secundo che egh aggiunge, la Madonna «S. 
S. Matteo e S. Pielro. Probabilmente quindi nella medesima furon'5 pri- 
ma delta secunda meta del secólo XVII. riuniti i beneücii di altre due cap- 

' ABSCHIED • OONRADINS — VON ' SEINEH ~ TODESGEFAHRTECÍ — FRIEDRICH ' VON ' BA- 

DÉN. 

' La iscrizione contestata abbastanza, che a detta della Cronistoria (pp. 14 
e 15) e del P. Mariano Ventimiglia {Uomiui iUustri MMegál Convento del Car- 
mine ecc, p. 194), si assicura gia stata messa dietro Paitare maggiore sulla 
tomba dcirinfelice Corradino o suo cugino Federico di Eaduii, poi fatta in pez- 
zi, e quindi disseppellita nel 1670, non la ripoi-tiamo, perche conosciuta, o ripor- 
tata dal Mínieri Kiccio {o. c, p. 42) e dal Ghiarini nelle sue note al Celano (vol. 
4°, p. 213 e seg.). 
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pelle disperse, intitolate, i'una a S. Pietro ', che ncl 1538 era conceduta 
a Madama Eleonora di Montella(Cromíií.,p. 87 1,°), e l'allra aS. Matleo, 
che nel 1584 veniva concedaía a Giovanni Giovane (CronisL, f. 110). 

Dalia situazione delie cappelie, clie ia precedono e ia scguono, nievasi 
che qaesta doveva essere una edicoia addossata al piiiero delia navata, ove 
ora vedesi il monuiiiento di Corradino, e che assai probabllmenle fu abo- 
lita neila genérale rinnovazione della chiesa nel secólo scorso. 

31. — CAPPELLA GIA DELLA MADONNA DELLA PURITA, ORA DI S. TERESA 

ES. MARíA MADDALENA DE'PAZZI. —II de Leliis nella sua Agg. ms. {1. c.), 
detlava a proposito di qiiesta cappella le seguenti notizie: La quarta cap- 
pella dedicata a S. Maria della Purilá, soltó della qual figura 
veggonsi anche quelle di S. Teresa, S. Maria Maddalena dei 
Pazzi, S. Biagiü, e S. Francesco di Paola, fu giá conceduta a 
D. Cristofaro Alvarez di Medina, nobile della cittá di Medina, 
cui essendo ultima erede D. Geronima di Medina, nata da D. 
Barlolommco, figlio di esso D. Cristofaro, fu costci maritata 
aD. FtlippoPascalenobilcCosentino, e regio Consigliere del 
Consiglio di Capuana; dei quaü sonó degni figli li Üottori 
Francesco e Bartolo me o Paséale, dai quali vcnne posseduta la 
cappella. 

Pare dunque che la famiglia Alvarez de Medina, cui nel 1530 era stata 
conceduta la cappella di S. Maria delie Grazie nel pergolo dal- 
Paitro lato della navata, prima che scrivesse il de Leliis, avesse Irasferito il 
suo patronato in questa. 

Attualmenle é dedicata a S. Teresa e a S. Maria Maddalena dei 
Pazzi; le quali due Sanie veggonsi efíigiate in tela a capo dell'altare, tullo 
a marmi, alia maniera settecentisla. 

In corm epistolae é il deposito d'Ildefonso Nini (f 1795) nohile Mes- 
sinese, giá castellano del Castello del Carmine, la cui iscrizione riportiamo 

in nota ^ 

* Nel libro del Carmine, che si conserva nello Arcbivio di Stato, n. 224, tro- 
viamo che eravi nel 1602 il pilastro dell'apostólo S. Pietro, vicino la 
.cappella di S. Anua de'Lombardi. 

^   D • ü • M — HILDEPHONSO * NINI — PIENTISSIMO " VIRO — PATUITIO " MBSSINENSI — 
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In coma evangelü vedesi una scarabaltola con entro un ricco ornamen- 
to dorato a forma di croce con cristalli, contenenti un Grocifisso con questa 
scrilta: Certa'traditioue*a • majoribus • recepta • credimus'hunc 
crucifixum — Sanclam' Mariam'Magdalcnam" do'Pazzis'fuisse" 
adporlatum.Sotto e un'antica imaginetta dipinla in legno di o,"" 13X0,"'18, 
della Madonna della Bruna su fondo d'oro o, a quanto pare, dipinla in 
legno, della fine del XV. socolo. Alia quale scaraballola fa risconlro un'altra 
nella faccia opposta di eása cappella, con entro la statua presso a poco ter- 
zina di S. Maria Maddalena dei Pazzi, opera moderna in legno, di cat- 
tiva scuola. 

Completano la decorazione delle mura laterali deíla cappella due storie 
dipinte, con ornamenti di stncco, rappresentanti fatti della Santa Fiorcntina, 
cioé in una, quando S. Maria Maddalena viene leutata da! demonio, e 
nell'allra, quando ad essa apparixe N. S. G. G. Sembrano lavori del XVIl. 
secólo, e sonó per incuria, poco conservati. 

11 pavimento infine é in maltoni invetriali de'principii di qiiesto secólo. 
32. — GAPI'ELLA ni S. GREOOIUO MAG.\O , o DELLE ANIME DEL PLUIGATO- 

Rio. — La prima nolizia che troviamo di qaesta cappella c del 1576. In 
quelPanno, come aílerrna la Cronisloria \ c come giá abbiamo accennalo a 
p. 292, Fra GíO. Ballisia Soriano di Napoii, Vescovo di Bisceglie e figlio di 
questo Gonvento, ottienc dal Sommo Pontericc Gregorio XIII, Breve col quale 
si concede a qualsivoglia Sacerdote Carmelitano, che celebrasse messa nel- 
1'altare Gregoriano, ampie indulgenze, all'istesso modo che si avevano da 
chi celebrasse neU'altare della cliiesa di S. Gregorio a Roma. Secondo ti de 
Lellis {Agg. ms., T. Ill, cart. 166) a tempi suoi essa era la quinta cap- 
pella (como egli dice, scendendo a destra del!'altare maggiore dedicata 

SICILIANO • MILITI " HOJÜS ' ARCIS—PRAEFECTO • MORTUUS ' ANNO—MDCCLXXXXV " AETATIS ' 

VERO • SUAE • LXIV * — VINCENTIUS ' AMATIESIMUS ' FILIUS ' P. 

* In quest'anno la Santita di nostro Signore Gregorio Papa Dé- 
cimo terzo a pregbíera di Moiisignore Fra Gio. Battista Soriano, Ve- 
scovo di Bisceglia inRegno e figlio di nostro Convento concede a qual- 
sivoglia Sacerdote nostro, che celebrerá nel nostro Altare di S. Gre- 
gorio in Cliiesa nostra la liberazione di tJn'Ánima del Purgatorio per 
il Lunedi, Mercordi e Vencrdi di ciascuna settiniana((7í'oms¿.,f. 1061."). 
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alia Madonna Santissima con S. Gregorio Papa in alio di cele- 
brare il Sanio Sacrificio dalla messa, di mano del famoso di- 
pintore Giovan Bernardo della I^ama. E questa, egli proseguc, 
fu uUimamenle concédala a Giacomo Antonio Carola. 

Anualmente questacappelia, detía promiscuamente delle Anime del 
Purgatorio o altare Gregoriano privilegiato, ha un altare con ric- 
chissimo frontale in bel lavoro di commesso, cui fauno ala due piedistalli 
eguaimente lavorati. Ha pero I'edicola superiore tulla di stucco con in mezzo 
un quadro ad olio del XVIII. secólo, rappresenlanlu S. Gregorio, di assai 
mediocre fattura. Se queslo quadro, cbe come abbiam visto, era fin da'tem- 
pi del de LoUis attribuilo al pittore Giovanni Bernardo della Lama 
(o. e /. c), siii lo stesso che Tantico, non ci facciamo lecilo aííermarlo. 
E per vero potrebbe darsi che 1' attuale quadro, o sia una piü che mediocre 
copia dell'antico, o che questo fu talmente malmenato da qualche reslauro, 
da fargli perderé qualsiasi segno del pristiiio splendore. 

In coma epistolae é ¡1 monumenlo di Jacobo Antonio Carota 
(f 1631), di cui il de Lellis nella sua Aggiuuia a stampa, o ^upplemento alia 
Napoli Sacra (p. 24.1) ci da la iscriziooe fúnebre. Questo monumenlo é 
fregiato di un mezzo busto marmóreo, che come ritraito, ba un cerlo valore. 

In cornu evangelü po\ vedesi il Breve pontificio relativo all'altare pri- 
vilegiato, con la data del 1576, di cui piü avanti (V. p. 292 di q. v.). 

Nel pavimento infine é un chiusino marmóreo, con stemma pressoche 
cancellalo, con intorno un dislico eguaimente riportato dal de Lellis, in se- 
guito all'epigrafe morluaria de'Carola; donde é da arguirsi, che in questa 
sepultura si accogUessero le ceneri dei trapassati di tale famiglia. 

33. — CAPPELLA DI S. MARíA DELLA CANDELORA E DI S. MARíA MADDA- 

LENA, ORA DI S. MARIA MADDALENA E DI S. ORSOLA DE'CORIARU. — Da un 
documento ricavato dallo Arcbivio notante in data 20 Marzo 1460, e che in 
appressosará riportato, conosciamo, che i Padri del Carmine, in eseciizio- 
ne del testamento di Maestro Domenico Punzo Coriario di Arieu- 
zo, dimorante in Napoli, in luogo da essi conceduto, fecero fabbricare 
una cappella, probabilmente delí' arte de'Cojai. La quale cappella era in- 
tilolata a S. Maria della Candelora ed a S. Maria Maddalena. 

Se, come pare, questo maestro Domenico Punzo é lo stesso che edi- 
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ficava la chiesetta della Croce al Mcrcalo nel 1351 •, la fondazione della 
cappella, di cai parliamo, deve rimontare alia seconda meta del secólo 
XIV. Non appare pero, iié dal documento da noi citato, né da alcun altro 
a noi noto, quale fosse rubicazione di essa. Troviamo bensi, ctie in quel 
niedesimo tempo il P. Priore de Signo facesse fare una beUissima cona del 
valore di duc. 100, a contó dell'arte dei Coirari, o Gonfraternita 
di S. María Maddalena^ 

D'altra parte nel 1480 DeWObbligo clelle messe piü volte citato, trovia- 
mo nótala un'altra cappella detta dell'arte de'Coirari sotto 11 titolo di 
S. Orsola, nella quale vedevasi il sepolcro di Francesco d'Orta, alias Gmn- 
cella (Cronist, f. 46); e cosí puré mWEletico delle cappelleúel 1524 si tro- 
va ricordata la Cappella di S. Orsolina de'Coirari', alia quale nel 1501 
con testamento del 30 Agosto di notar Nicoió de Morte, Berardino de Nico- 
lao di Napoli faceva un lascito per messe da celebrarvisi \ 

Ora da tutto ció deve arguirsi che nella chiesa del Carmine in quel 
tempo esistevano due cappelle della dett'arte, delle quali una sotto il titolo 
delta Madonna della Candelera e S. María Maddalena, forse del- 
r arte piccola, e l'altra di S. Orsola áeWarte grossa: ambedue per noi 
d'incerta ubicazione. 

* Minien Riccio, Alcuni studii storici intomo a Manfredi e Corradino etc., 
p_ 63. — G. de Cesare, La colonna di Corradino e la Btatita di sua MadA^e nelle 
BimemhranBe storiche artistíche della Gittá di Nap. Napoli 1849, p. igg. 

'^ (Ann. 1459) E nella Cappella di Sant'TJrsola (il P. de Siguo) fece 
fare una beUissima Cona di valore di Docati cento, quali provvide 
r arte provida de Coirari, seu la Gonfraternita di 8. Maria Madda- 
lena... (Cronist., í. 36 t."). 

^ Cronist., f. 77 t." In detta annotazioue é segnato a margine: « la cui ren- 
dita si era data loro unitamente al P. Giacomo Longo e P. Eliodoro 
Durante per 100 Ducati, dati al Convento che compró con es a i il ter- 
ritorio di Pranc. Granata (Ibidein). Ció s'intende dovett'essere a'tempi del 
Moscarella. 

•* {I50I) In questo anno per mano di Notar Nicola de Morte fu fatto il 
testamento di Berardino di Nicolao di Napoli, in virtü del quale fu 
fatto un legato al nostro Convento per messe da dirsi nella cappella 
detta in nostra chiesa di Santa Orsolina {Cronist., í, 61}. 
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Posteriormente nel 1571, per testimonianza della Cronistoria, fu fatta 
concessione di una cappella ai Consoli dell'arte Grossa de'Coriarij, 
posta a man sinistra dellachiesa, sotto il titolo di S. Orsola, e di un'allra 
della Misericordia ', la quale era costiluila da due magazzini, siti nel luo- 
go dove poi fn costruito ü chiostro grande del Convento. Forse intorno 
a qaesto tempo riuniteái le dne cappelle giá prima csistenti, in una, che é 
questa cappella di cui parliamo, cssa prese ii titolo di S. Maria Maddale- 
na c S. Orsola. Álíora assai probabilmente fu ¡vi coUocato il miracoloso 
Crocifisso, che nel principio del XVI. secólo fu dalla chiesa di S. Ca- 
terina pórtate in questa del Carmine, dove rimase fino al secólo XVIll. e 
quindi trastócate nel Cappellone del Crocifisso, dov'c attualmente. 

Ne'principü delXVll. secólo Ja cappella fu rifaUa ed abbellita, a quanto 
pare, a spese del convento, il quale ne fu rivaluto dalla Gonfraternita 
deiCojai, la quale poi nel 1608 appone la iscrizione, che ricordail re- 
stauro e l'abbellimento, e che riportiamo piíi ap'presso. 

A suo tempo il de Lellis cosi ne scriveva neUa sua Agg. ms. (t. III, cari. 
167): La 6^ cappella in cui vedesi Teífigie del Santissimo Cro- 
cifisso, della Madonna Santissima fdella Candelora) e di S. Ma- 
ria Maddalena, e diS. Orsola, é propria dell' arte de'Coirarii 
di  Napoli,  onde  in   essa  si  iegge  il seguente  epitaffio: — 
D • o • M • — S • MARIAE * MAGDALENAE * ET • VRSVLAE ' MARTIRIS " — SAGEL- 

LYM • VETVSTATE * JAM " PENE ' COLLAPSVM ' CORIARIJ * NEAPOLITANI ' INSTAV- 

RAND\1I • ET • EXORNANDVM ' CVRARVNT' — ANNO ' DOMINI ' M ' D'C'VUI. 

Presentemente di essa non sappiamo diré altro, se non che é povera 
di qualsiasi decorazione, se n'eccettui il quadro rappresentante S. Maria 
Maddalena e S. Orsola, e in alto la Beata Vergine col divino pargolo nelle 
braccia, opera attribuita al pennello di Andrea d'Asti (Celano, 0. c, vol. 
4,p. 208—Galante G. A., o, c, p. 288), ed ilbel frontale dimarmi com- 

messi, forse opera del Mozzetti, o dei Gimmafonti'. 

' In quest'anno (1571) i Consoli dell'arte dei Coirari dell'arte 
Grossa ottennero dal nostro Convento una cappella a man sinistra 
nella nostra Chiesa sotto il titolo di S. Úrsula, e nello stesso giorno 
ottennero anche la Cappella della Misericordia ad annuo censo am- 
bedue (Cronist., ío\. 104). 

^ Un tal Silvestro Viola, parlando di questa cappella in un suolavoroin- 
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34. — CAPPELLA DI S. MARíA DI MONSERRATO, POI DELLA MADONNA 

DELLE GRAZIE, ORA DI S. GENNARO E S. IRENE. —11 primo tilolo che pare 

titolato ZühaUaria iUustrata, che eun ms. del 1606, giá posseduto dal Minieri 
Riccio, ora nella Biblioteca Nazionale, scrive quanto appresso: Sta sita ad una 
venerabile chiesa della Madonna del Carmine stupenda per miracoli 
et gratie c'ha concesso et concede a'fodeli.NelIaquale vi hauno la 
lor cappella ornata et officiata di raesse, dedicata alia gloriosa 
María Maddalena con Orsola Vergine et Martire. Et oltre di questa 
cappella possedono i Coriari un regio luoco, dico regio, per esservi 
stato collocato il giovanetto Corradino figlio di Gori-ado Ee di N"a- 
poli per opera del p.^ Cario d'Angio francese, che all' acquisto del 
Napolitano Eegnovenue, come dalle historie si raccoglie. Nel qua- 

•le luogo vi si conserva una bellissima colonna di mischio marmore, 
sopra della quale si scorge con bel'lavoro un devotissimo Crocifisso 
deír istesso marmo, che certo é una delle mirabili opre, che si siano 
giammai fatte, et una delle piü belle cose che siano nella citta, fat- 
ta nell'anno della Gratia 13 5^ («), oltre 1' usato circón data i n torno di 
varié et eccellenti pitture, che la presa et la morte di d." Corradino 
rassembrano; et perció molti da lontani paesi n' vengono ad vedere 
et particolarmente i francesi, come quei che sonó curiosi e desiosi 
di s apere et investigare 1' antiquitá. In questo luogo vi viene la pro- 
cessione nella Domenica delle Palme e vi si celebra la festa nel di 
della Inventione di Santa Croce a 3 di Maggio ogn' anno: oltre la vi- 
stosa festa, che dai Coirari vien fatta ancora a 22 di Luglionei gior- 
no festivo di d." Gloriosa María Madalena, poi che oltre le trombette 
et ciaramelle, tutt' i Coirari stanno in atto di festa con aspérsi 
mirti et spatelle per térra con le loro botteche serrate et con le 
solite processioni accompagnati da li reverendi frati del Carmine 
et dai Consoli et maestri et tutti esercitanti di d.* arte con cerei et 

(ti)Questo regio luogo, come chiamasi dall'autore, élachiesetta di S.Croce; che foiidata nel 1351 
da DomenicoPunzo de Percio coriaro, nel sito ove fu decollaío Corradino, esistette nella piazza 
del Mercato fino a! 1789, allorché per 1'incendio di questa, avvenuto nella sera delia festa del Carmine 
per lo sparo dci fuoclii artificiali fu diroccata, onde riordinare in modo migliore la piazza medesima. 
Una descrizione di questa cappella e delle pitture, che vi si vedevano sulle mura, é fatta dal Suramon- 
te, o,c.,T. III, lib. IV, p. 75. In essa vedevasi la colonna espiatoria, su cui Tiscrizione appostavi dal Pun- 
zo, ed un cilindro di pietra ignobile, nella cui estremilá é uno scudo, ove é nel mezzo del quale un cuojo 
disteso con ghirlanda di fogüe interno. Ora Tuno e Taltro trovansí collocati nella sacrisiia della nuova 
chiesa di S. Croce o del Purgatorio al Mercato, edificata nel centro della piazza. Le figure dei 
tietti monumenti sonó riportati dal de Cesare, e quelle degli aiiUchi affregchi dal Sumraonte (1. c.). 
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abbia avuto questa cappclla, quando fu cominciaia a fabbricare nell'anno 
1458, giusta la Cronistoría, che cita i libri dell'Esiio di detto anno (f. 129 
t."), e quello di Cappella di S. Maria di Monserrato, caíto e dcvozio- 
ne porlalaci dagli Áragoncsi {Cronút., f. 34 V). 

NelPaiino 1439, sempre scguendo il noto Cronista Carmelitano nel 
priorato di fra Gio. de Signo, abbiamo di un Nardo di Sasso, il quale 
n' era patrono e che fe' dono alia cappella di varii ornameuü sacerdotali '. 

Neli'anno 1506 la Signora Antonia Brancia alias Saxa di Na- 
poli, sottomctte al convento un suo fondo urbano per censo della dote 
delta cappella, sotto il litólo di S. Maria'di Monserrato, come per 
islrumento di not. Gio. Maiorana di Napoli del 14 Ottobre 1516 -. 

torce in segno di gratitutiue offriscono et poi i Maestri di quella 
dispensano a detti esercitauti alcuue volte et diverse gratiose frut- 
ta con far diverse elemosine ad poveri di d/ arte, et talvolta dia- 
pensano ancora ogni mese nella Cappella della Croce alcune pagnot- 
te bianche et accadendo alciiní de i poveri di dett' ammalarsi gli 
vien dato aíuto de poriti medici et di medicamenti ottimi et di al- 
tre robbe necessarie all' iufermitá, auzi gli vien' donato alcuna 
quantitá de' danari co'quali i poveri si possono soggiovare in que- 
sti loro travagli, e che non poco sonó accette a Dio questo opere et 
anco agrhuomini pij. Et colloca in matrimo.nio ogn'anno alcune po- 
vere donzelle, figlie pero delli esercitanti la dett'arte con alcuna 
competente dote. 

* Nel priorato di Fra Gio. de Signo, Nardo de Sasso per le sue 
maní, donó alcuni apparati sacerdotali d'oro e seta bianche per doti 
della sua Cappella del valore di Duc. 150. Quale Cappella fu fatta 
fabbricare dal P. Friere a spese del d." Nardo e chiamata la Cap- 
pella della Madonna SS- di Monserrato, che allora peí concorso dei 
Cavalieri nella cittá era di gran devozione (CrtHí¿s¿., f. 36 t."). 

^ In quest'anno (1516) la Signora Antonia Brancia alias Saxa di 
Napoli sottomise al nostro Convento una sua casa sita alia strada 
S. Gio. in Corte alia Giudecca, e proprio al fondaco del grano Ile- 
gione diPortanova perladote della Cappella dentro la nostra Chiesa 
sotto il titolo di Santa Maria di Monserrato, come per istrumento 
per mano di not. Gio. Maiorana di Napoli a 14 ottobre 1516 ( CVo- 
nist., fol. 72). 
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NeÜ'anno 1551 Antonio Garrappo si cosUtuisce debilore al con- 
vento di un anniio censo sopra i suoi beni, per la Cappella di Mon- 
serrato \ nella quale fu sepolto. II suo epitafíio, conservatoci dalde Stefa- 
no e che riportiamo in nota, ci fa sapere, come egli l'avesse cominciata a 
ridurre per tumularvi sua íiglia Isabella, di cui piangeva la immatura fine; 
ma non cbbe il terapo di completarla. Epperó nell'anno 1553 Giovanni 
Ferrante Corcione, suo genero, dopo la morte del suocero e della mo- 
glic, ebbe pensiero di íinirla e cosi conservare le care ceneri in una 
sola urna, acciocché quelU che avca congiunti la carita, la 
morte non potesse separare ^ 

Quando il P. Moscarella scriveva la sua parte di Cronistoria, secondo 
che dalla stessa rileviamo, vedevasi... ancora in piedi nella Cap- 
pella a man sinistra neil'entrare che si fa in chiesa e che in 
ordine é la prima, la bellissima Cona del valore di duc. 100 
avuta dalParte de'Coriari, o Confraternita di S. Maria Madda- 
lena. 

Ollre questa, nessun'altra nolizia di posteriori passaggi di essa cap- 
pella abbiamo rinvenuto. 

Al presente é poverissima , e non offre aitro di notevole, che la tela 
de' suoi attuali Santi tutelan, la quale ó del XVÍII. secólo. 

Vi é inolire in questa cappella una specie di nicchione, o íncavatura 
nel muro, in cornu evangelii, e che forse fu destínalo a ricevere un altro al- 
tare. Sul suolo vedesi una lapida in frammenti, con questa mutilata iscri- 
Zione   ' • • • ATALIS • AGAMPORA ' PAROCHVS * MDCGVl. 

' In questo auno (15 51) Antonio Garrappo si costituisce debí tere 

del nostro Convento d'annuo censo sopra tutti li suoi beni per alcuni 

pesi alia Cappella di Moussrrato in nostra Chiesa (Cromst.,í. g4). 

^ Riportiamo questa iscrizione, bencbé gia trascritta dal de Stefano (o. c, p. 

161), essendo scomparsafin dai principii del XVII. secólo, e non riportata da nes- 

SUna guida: D • o • M • S • — SACELLVM • HOC • — QVOD • P • ANTONIVS • tíARAPPVS • IMHA- 

TVEVM • PVDICISS' — FILIAE " EUSABELLAE " OBITTM ' DEFLENS • INCHOAVIT * PARIQ * FATO — 

(HEV • MORTALIVM * FEAGILITATEM)* NON" PEEFECEKAT'JOAN" FEK — CORCIONTS * INFELIX " 

GENEE • POST ' MOETEM — OBSEQUENTIOE " ABSOLVENDVH ' CVRAVIT * CAEOSQ—CIÑERES " 

HAC • VENA • LACRIMANS * CONDIDIT—VT ' QVOS * VIVOS ' CHARITAS * CONIVNXERAT — MORS " 

DIRIMEEE • NON ' POSSET — A.NN " SAL ' MDLIII. 
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35. — CAPPELLA DI S, GIACOMO fscomparsaj. — In un documento 
della scheda di Notar Gio. de Garpanis del 19 Giugno 1480, e che piíi 
appresso pubblichiamo, si trova íalto mcnzioue di un dritto alTacciato da 
Paceilo Pisano di Napoli sulla eredilá dolía q.'" Sionna Grandi- 
doma di Napoli, Vedova, Pinzocliera e Prioressa del s'ordine 
Carmelitano, la quale aveva fatto legato di una sua proprietá a'Padri del 
Carmine per una messa alia settimana da celebrarsi nella sua cappella 
ed altare nella loro chiesa. Difattl neli' Obbligo delle messe, Irascritto 
nella Cronistoria, si trova segnato, tanto una messa in sulTragio della surri- 
ierila Prioressa, quanto un anniversario per un Nardielío (?) Pisa- 
no, o si aggiunge qualche cosa intorno alia ubicazíone di essa cappella, 
dicendovisi, che Iq altare della slessa era diotro la porta grande 
della chiesa'. 

Posteriormente neiranno 1543 nella síessa Cronistoria trovasi scritto 
di un legato a detta Cappella costrutta dentro la chiesa del 
Carmine sotto il titolo di S. Giacomo, a mano sinistraneU'ea- 
trare della Chiesa ^ 

' Una messa la settimana all'altare dietro la porta grande del- 
la chiesa per 1' anima di Jannunzio Carnicella 6 per 1' anima della 
q."" Siona Prioressa deirorcline nostro et un Anniversario a i 3 Mar- 

zo {Cromst.,í.4b)- 
^ Neir anno i 543 a di 4 Ottobre, per mano di Not. Gio. Lorenzo 

Pandolfi, il Venerabile D. Mauro Komano, Ebdomadario della Mag- 
gior Cliiesa di Napoli interveniente in nome'e parto della Cappella 
di S.'' M." deír Annunziata eretta dentro la nostra chiesa del Car- 
mine di Napoli sotto il pulpito di essa de jure patronatus dei Si- 
gnori Caraccioli dona sei Ducati annui a d.*" Cappella et altri Du- 
cati quattro e grana 8 '13 puré aunui alia sua cappella costrutta 
dentro la nostra chiesa del Carmine, sotto il titolo di S. Giacomo 
a mano sinistra nell'entrare della Chiesa et assegna sette Docati 
e grana 8 sopra Sebastiano Scalorcia, il quale si obbliga sopra 
una casa sita in Napoli al fundico de' Trojani vicino la Sellarla 
{Cronist, f. 90). Al clie corrisponde quest'altra annotazione, nclle carte dei 
Monasteri soppressi, alPArch. di Stato. Cannim Maggiore ~ Cappella San 
G¿acomo~D. Mauro Komano dovendo conseguiré da Sebastiano Sca- 
lorcia un annuo cenzo di Docati diecc, grana otto e un terzo debiti 
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Reca perianto meravigiia, che le due cappelle, poste giá su' due laü 
della porta maggiore della chiesa, s'iiititolassero ambe aS.Giacomo.Ma 
la testimonianza del P. Moscareila, ove questi non fosse caduto in equivoco, 
parla abbaslanza cbiaramente, e d'nna cappella a destra della porta 
maggiore dedicata a'Ss. Filippo e Giacomo (p. 321 di q. v.), e 
di una cappella di S. Giacomo a sinistra di cssa porta: é quindi 
da presumersi, che la prima fosse dedicata a S. Giacomo Minore, e 
Taltra a S. Giacomo Maggiore \ 

D'allra parte abbiamo purc nella Cronisíoría, come nei 1500 in occa- 
sione della festivitá bandita da re Federico d'Aragona peí 24 Giuguo 
detto anno, tra Ic spese fatte per la stessa in tal giorno siavi quella di Una 
porta di piü aperta nella chiesa, detta di S. Giacomo (CronisL, 
f. c). Ora probabilmente una tal porta dovctte aprirsi da questo lato, 
perché prcsso alia cantónala che lambe la strada del Carmine; mentre dal- 
Tallro lato la chiesa atíacca col convento. Fu poi neiraboíirsi di tale aliare 
nel secólo scorso, qiiando fu in suo íuogo aperta definitivamente la porta 
sinistra, come l'altra a destra su' due fianchi deila maggiore mediana, cbe 
la lapida colla imagine della Prioressa Sionna Grandidoma, dovel- 
f essere dairantica sua sede traspórtala nel cappelíone del Crocifisso, e 
forse adattata per chiusino della sepoltura, che ivi ora si vede, in cambio 
d' altro logoro o spezzalo '^ 

in perpetuum, aopra una casa alia Sellarla, ne dona alia sua Cap- 
pella di S. Giacumo dentro la chiesa del Carmine annui Doc. 4, 08 '/g 
con peso di due messe la settimaua. Ser.  i, Cas. XV, n. 44. 

Nella CronistoHa é puré fatta menzione d'una Cappella di Casa Fer- 
rillo nella chiesa del Carmine vicino la porta, nella quale volea essero 
seppellito Messer Antonio Ferrillo, giusta il suo testamento delFanno 1493 
per mano di Notar Gerónimo Ingrignotti. Non abbiamo pero nessun documento 
per argüiré che detto altare vicino la porta, sia piuttosto quello a de- 
stra che a sinistra (V. Cronist, ful. 52 t."). 

A proposito di detto altare di S. Giacomo, crederemmo mancare al 
nostro compito, che é quello di ricordare tutte le patrie memorie, che hanno 
rapporto all'arte, se non ci facessimo a diré dell'altare detto di S. Giaco- 
mo, che ciascun anno si elevava a cura dei Padri del Carmine da van ti la chie- 
sa di S. Giacomo degli Spagnuoli, nelFottava del Corpus Domini. Di 
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§ V. — Aspetto genérale dalla navata. 

L'única navala, cui, come dicemmo, si accede ora per Ire iiigressi clal- 
l'alrio, uno piíi grande nel mexzo e diie di minore luce nei lati, lia sei cap- 

peile per ciascuno de' due lali lungiii fino all' aliáceo della crociera. Selle 

esso é frequente notizia nella Cronistoria, a cominciaro dall'auno 1652 (fol. 
128 t."); e COSÍ puré negli anni 1653 (fol. 128 t."), 1639 (fol. 130), 1667 
(fol. 113), i668(fol. 132 r), 1674 (fol. 233 t."), 1688 (fol. 236 t."), 1693 
(fol. 237 t.°) e 1703 ( fol. 240 ). In tale üccasione, sia dal convento del Carmine 
che dalla Citta pria, e poÍ dalla Congregazione di S. Giacomo degli Spagnuoli, 
6 qaalcUe volta dalla Cassa Militare, contribuivasi il denaro, perchéTaddobbo 
di esso fosse quanto piü si potesse magnifico. Eravi di fatti in tale occasione 
uno sfarzo di paramenti sontuosissimi con mostra di argenti e sacre suppel- 
lettili, c soTra tntto, due cori di musici ne' due lati dell'altare. In quella 
per esenipio dell'anuo 1668 l'apparato, dice la Cronistoria, fu molto piü 
sontuoso degli altri anni, il quale fu molto lodato, non solo per la 
sua architettura, preziosita e moltitudine degli argenti, música a 
due cori, ma ancora per un gran quadro erettovi in mezzo, rappre- 
sentante Cristo Gesü in aria col SS. Sacramento alie mani, e al di 
sotto genuflesso iu atto di adorarlo il giovaue re Cattolico Cario 
II. vestito col manto reale; ed e quello stesso gran quadro, che sino 
al presente {1694) vedesi nel nostro salone. 11 pittore che lo di- 
pinse, soggiuge il cronista, fu il signor Francesco de Maria, cuí furo- 
no datipel prezzo del medesimo Doc. cento quaranta. Alio artefice 
del suddetto altare poi, oltre alie spese di musici, affitto di ar- 
genti, ceri ed altre moltissirae spese, furono pagati Docati centot- 
tanta.... Era inoltre in tale occasione della ottava della festa del Corpus Do- 
mini, detta a Napoli la festa dei quattro altari, dove soleansi m ispéele espor- 
re a'fianchi dell'altare di S. Giacomo, dei quadri, come leggiamo nella vita 
di Giuseppe Bonito (de Dominici, Vite, vol. IV, p. 610 e seg.), nonché in 
quella di Luca Giordano e Nicoió Rossi, dove é detto (íí/., vol. IV, p. 199) 
sia dei quadri esposti da esso Luca, che dal Brughel, dal Kuoppoli e dal 
della Quota; perché, conclude il de Dominici: onde fu allora piíi bella 
la mostra, che fecero questi quadri, che i medesimi quattro altari 
che sogliono essere famosi in quella giornata per la magnificenza 
e per la copia meravigliosa di argeuti. 
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fmestroni, la ciü figura ó a coníorni circoJavi a piá centri, sonó su' detti 
due latí, come faceansi nel XVII. e XVIII. secólo; sicchéiloro mezzi non 
sonó sul prolungamento degli assi verticali delle cappelle. 

L'aggiustamento delle parell, in cui sonó ricavate Ic sai arcature delle 
cappelle per ciascun lato, é costituito da coppie di piíastri coriníii a riqua- 
drature policrome di commesso sopra alto basameato di mischü. Gli archi 
a lutto seslo hanno alie loro cliiavi delle enormi üoriture di cartocci con 
teste di angcli di possente stile Fansaga. 

II lato nel quale si aprono le tre porte d'íngresso ha superiormente 
all'atrio, che le precede, un coro, il quale sporge nella navata, con tre 
archi divisi tra loro da binati di colonne joniche. Un'aita gelosia dórala con 
macchinoso coronamento, completa la parte superiore. SuUe due minori 
porte internamente sonó due nicchie ovali, con entro grandi giare di marmo. 

Tutto r insieme della decorazione marmórea delle pareti, tranne le or- 
nature delle chiavi delle árcate, ha qualche cosa come di schiacciato, e ri- 
sente giá la meschina povertá dello stile, che successe alia grande ed an- 
cora robusta arte del XVII. secólo. Del resto, ció che forma l'esterno delle 
cappelle, ha nella sua decorazione un carattere di uniformitá. Delle balau- 
strate a straforo di marmi iavorati a commesso, dello stesso stile ibrido é 
senza alcun rilievo della genérale decorazione, sostengono dei cancelli in 
ferro con fmimenti di ottoae di noQ spregevole lavoro, come fattura, pero 
sempre del sólito stile delle ornature marmóreo. 

Grandioso e solenne é il disegno del soffiítalo tutto messo ad oro so- 
pra intagli. 

I cinque ordini di cassettoni ottagoni, parte a latí dritti e parte curvi, 
si alternano con altrettanti ordini di cassettoni circolari. Entrambi sonó 
adorni ne'Ioro campi celestini, ora da stelle dórate ed ora da intrecci di 
fogliami. 

La quale disposizione é interrotta nel centro da un grande quadro ret- 
tangolare, con in mezzo a'quattro suoi lati gh stemmi dei Fiiomarino, ci- 
mati da cappelli cardinalizii, e nel campo interno una grandiosa figura della 
Vergine della Bruna, di aitoriUcvo, palliata e dorata, con le estremitá 
e la testa a colori. 

Un tale soffitto ha tutta la impronta di un grande secólo artístico, che 
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aveva il segreto dolle masse e de'particolari dellc linee grandiose, ciii fa 

spiacevole contrasto la povera decorazione delle pareli falta dal Taglia- 
cozzi-Ganale. 

H pavimento c a scacchi bianchi e neri con grandi fasce bianche, dclle 
qnali, dae per lungo e sette trasverdali nel senso della larghezza da una 

parte all'altra della navata. Essa é opera rccentemente fatta, come lo dice 
la iscrizione, che leggesi sulPingresso della chiesa nella sua soglia '. 

Sei chiiisini di sepultura, privi di qualsiasi scrilta sonó sul lato destro, 
corrispondente ciascuno al davanti di ciascuna cappella della navata, non 

escluso l'andito della porta di compieta, come puré dal lato sinístro, 
meno dinanzi alia quinta cappelía, dove ve ne sonó due. 

Oltre le suddctte sepolture, le quali non hanno iscrizione alcuna, evvi 

nel mezzo pria della crociera una lapida puré priva d'iscrizione. E piü ap- 
presso un'altra lapida con stemma di figura ovale, diníornato di svo- 
lazzi, ora pero tutto canceilato dal calpestio. Seguono iníine due lapidi, 
una inquadrata da un ornamento marmóreo a commesso policromo con la 

seguente iscrizione, non mai riportata da alcuno: 
me • JACENT • OSSA ' JO * FRANC ' SAV * LANCILLE * IN ' PRINCIPUM ' 

VIRORUM' RERUS " GRAVmUS " EXPEDIENDIS " FAC • • • • ET " SOLERTfSSIMI " Qül * 

VIX • PRIMU • ET TRIGESBIU * INGRESSUS ' ANNU ' EHü * INVIDAM * LAGHESIM ' 

RAPTUS • EST • OHUT ' PRmiE ' NON ' SEPTEMB ' AN ' MDCVII " JO ' ANDREAS " 

LANGILLA ' FR ' ÓPTIMO ' ET ' BENEMERENTI " MOERENS ' FECIT ; O  píÚ apprCSSO 

dopo, due altre lapidi bianche un' altra di forma circolare, con intorao al 

suo lembo anulare la seguente iscrizione: 

o • MORS • o • MORS ' O ' MORS ' AERVMNARVM * PORTVS ' ET * META ' 

SALVTis : finalmente un' ultima lapida coverta da lunga scritta con lettere 
pur esse in gran parte canceltate dal lungo scalpiccio '. 

' Restaurato — per ' cura -del • magnánimo • benefattore —di 
questo • Tempio — Carmine Maisto— 1878. 

^ Oltre i nomi di concessionarii di sepolture, gia esistenti in questa chiesa, e 
di cui parlammo nelle note, i, 2 e 3, a p. 362 di q. v., quali quelli di Attanasio 
Scalorcia, di Ferrante Longo e di Casa Testa, troviamo nelle carie dei 
monast soppr. Carmine magyiore, n. 224, da fol. 267 a 268, neUo Arcli. di Stato 
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§ VI. — Sagrestia — Preparatorio nuovo — Guardaroba. 

Per quante ricerche siensi da noi fatte, intorno alia primitiva sagrestia 
della cliiesa, non ci é riuscito trovare notizia alcuna nella Cronistoria an- 

di NapoH, d' un Francesco Ant. Saia clie ottiene dal Monistero del Car- 
mine un vacuo dentro la cliiesa per farvi una sepultura appresso la 
fossa de'Cacaci, della stessa lunghezza e larghezza di detti Oacaci 
et una messa la settimana con un anniversario 1' auno, e detto Fran- 
cesco s' obbliga in annui ducati sette di censo sopra una casa sita 
air orto del Conté (ami. 1603, Ser. i, Cas. VII, n. 10): la quale sepultura pare 
che sia la stessa che posteriormente vedesi concessaa'Formosa, giustalo appunto 
seguente: Giuseppe e Nicola Formosa citra prejudicium delle ulte- 
ríori ragioui, ottengono dal Monistero del Carmine la sepoltura a- 
vanti il Crocifisso grande che fu delli Cacaci per essi, e per li loro 
discendeuti et linea masculina tautum e s' obbligano pagare Docati 
4 per ogni cadavero sepeliendo, per entratura, coltra etc., e di fa- 
re a loro spese il coverchio di marmo con le loro imprese et iscrit^ 
tione, come per istrum. (Ann. 1697, Ser. I, Cas. LIII,n. 8). 

Egualmente troviamo menzione d' una sepoltura della Casa de Vivo a mano 
sinistra vicino all'altare maggiore, ann. 1469, ora scomparsa {So: I, Cas. VIII, 
n. 8, Cart. de' 3Ionast. soppr. Carmine Mag., ihidem ). E cosi puré di un' altra 
iscrizione gia apposta in cliiesa al). Giuseppe Olives Colonnello del Keg- 
gimento Spagnuolo detto di Terragona, il quale associato da'religiosi del 
Carmine e vestito dell' ahito del Convento fu tumulato in chiesa: la iscrizione ora 
non piü esiste. Essa diceva cosi: — D ' o • M ' — D ' JOSEPHVS • OLIVES • — NATIONE • 
SARDVS • E • MARCHIONIBVS ' DE ' MONTENEEO ' — EQVESTEIS'LEGIONIS'TERBAGONENSJS'— 

SVB • FEEDINANDO " VTRIVSQVE ' SICILIAE ' REGE ' MILITANTIS * — TRIBVNVS * GLORIAM " 

RESVBEECTIONIS * EXPECTANS * — HIC ' JACET ' KATVRAE " CONCESSIT ' ANNVM * AGENS " 

LXXV • — SIX • KAL • FEB " A ' D * MD ' CCLXXI  {CrOnist, f. 153 t."). 

In fine abbiamo notizia di im Gio. Andrea Giordano e Franceschello 
de Capua, che sottomettono una loro casa, sita alBorgo dello Beto ad an- 
Duo censo di docati cingue per la coucessione di una sepoltura ed 
una messa alia settimana (Anno 1603, Ser. I, Cas. VIII, n. 13), e di un 
Ottavio e fratelli Cavaretta, che ottengono dal Monastero del Car- 
mine una sepoltura sotto il pilastro dell'apostólo S. Pietro, vicino 
la cappella di S. Anna de'Lombardi, ad annuo censo di docati tre 
{Anno 1602,/Ser. J, Cas. VIII, n. i — V. Carte de'Monast. soppr. Sepolture 
coneesse a secolari dentro la chiesa del Carmine Maggiore, vol. 224, f. 267-68). 
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teriormente al 1459. iii tale anuo ivi é detto, che il P. Maestro Gio. de Si- 
gno , detlo il Hosso, ed allora Priore della chiesa e convenio del Carmine, 
diede opera ad accomodare lasagrestia con naovi armarii, rifa- 
cendovi il pavimento in semplice battuto nostrale o asiraco ed annelten- 
dovi una piccola nuova casa. Per il che spese duc. 50 oUre ad un valore di 
duc. 330 e piü, per suppellettih preziose ed arredi sacri per uso della 
chiesa'. 

Nel 1492 sotto il Priorato de! P. Maestro Juliano de Mirabellis ii Croni- 
sta P. Moscarclla, dice che furono eseguiti altri lavori di fabbriche per la 
sagrestia giá esistente, senza pero indicare qnali \ 

Dopo che, sino a lutto il 1636, non é fallo nella Cronistoria veruna 
menzione de' lavori, riguardanti una lal parte della chiesa. Pero dall'anno- 
tazione, che testualmente riportiamo in nota, appare come I'antica sa- 
grestia, delta quale dicemmo, fu rifatta da cima a fondo nel secólo XVI, 
allargandone ü flaestroue, che era di una lucemolto bassa ed an- 

' Neir anno 1459 fu eletto dal iiostro Real Convento il P. Mae- 
stro Fra Gio. de Signo, detto ¿I Hosso... che fece accomodare la Sa- 
grestia con niiovi armarii, astrico, o pavimento ed una piccola ca- 
setta, fatta nuova vicino alia sagrestia con spesa di Doc. 50 e piü, 
e fece fare una croce di cristallo circondata di argento fino con il 
piede di rame darato del valore di Doc. cento e símilmente Un cá- 
lice grande degno di valor di Doc. sessanta et un üeliquiario d' ar- 
gento con piede di Doc. trenta, et un braccio di Sant'AIberto di ra- 
ma argéntate per Doc. dece. Un pivialo di seta bianca bellissimo 
con friso con margarite del valor di Doc. cento e piü, una planeta di 
damaschino bianco dorato per Doc. ¿renta, e per fare Pallij, fron- 
tali, cammisi molti et accomodare tutti gli ornamenti, et un Pi- 
uiale di Broccato rosso con 1'armi di Casanova toltaue la parte, 
che pago Gabriel Casanova tutto il resto senza il friso c cappuccio 
lo spese d. P. M. Gio. de Signo {Cronist, í. ^6). 

^ A f. 3 a t." si legge il Decreto della Eevisione de' libri del 
Priorato del Maestro Fra Luca de Spingardis, al quale succede nel 
primo Luglio 1492 il Padre Maestro Giuliano de Mirabellis, nel 
qual tempoafol. 11 si pongono spese di fabbriclie e particolarmente 
per la sagrestia e molte altre spese di fabbriche appresso nel sud." 
auno per le fabbriche del dormitorio . . . {Cronist., i. 30 t.*"). 
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gusta, e coliocandovi armadii e banchi ben lavorati, sormontati da dipin- 
ture in tela, le qiiali poseía a lor volta tolte di cola furono riposte peí 
loro pregio ad ornare le camere gencralizie del convenio. Ed oltre le 
detto dipinture in tela, rappresentanti Santi Carmclitani, le pareti erano 
coYcrle di storie a fresco per opera del pittore Giovanni Balducci'. 
Fra quesle era precipua quella dinolante la donazione di Odelto Lau- 
trec de Foix (1528) delle insigni reliquie del legno della SS. Crece 
a' Padri del Carmine. Nella quaie storia essendo state ritratte le sembianze 
di esso Capitán general Lautrcc, allorquando tale dipintura fu demo- 
lita, i Padrl a conservare per gratitudine dell'avuto dono il ricordo, fecero 
cavarne copia su tela da m\ perito pittore per conservarla nel loro salone, 
rogando istrumento di tale atto per maao di notar Gioacchino Mándese, di 
Napoli ^ 

' Oltre di queste opere, eseguite da Gio. Balducci o Cosci da Firen- 
ze iti Napoli, non sappiamo altro dello stesso, che quello che ce ne diceil Ba- 
glioni, Vite áe'Piftori, Scultori, Arcliitettl, dal Ponfeficato di Gregorio XIII. 
del 1572, infíno a tempi di Fapa Urbano VIII. del 1642. Roma, 1642, t. í, 
p. 176. Secondo lui il Balducci sarebbe venuto a Napoli da Roma in servizio del 
Cai-dinale Alfonso Gesualdo, e qui raorto oorrendo il Ponteficato di Clemente 
VIIL (1592-1603). La C/'OíUS¿t)/*¿a pero ci da dello stesso un periodo operativo 
tra il 1606 e il 1631 (Y. ms. c, fol. 115 t° a 123). 

^ (1736) In questo tempo si da principio alia rinnovazione ed ab- 
bellimento della sacrestia di nostra cbiesa e primieramente per 
darle maggior lume si allargó il finestrone, cbe prima era molto 
basso ed angusto e vi si pose puré la nuova cancellata di ferro ser- 
rata con vetri come si vede: quale sagrestia fu costrutta sin dal- 
r anno i 508 e fu indi ornata con armarii e banclii ben lavorati ter- 
minati al di sopra di beliissime pitture de' Ss. Carmelitani su tela 
le quali ora si osservano adornare le Camere Generalitie. Sopra 
muro erano puré dipinte a fresco di varié storie imagini apparte- 
nenti alia Eeligione. L' artefice delle quali fu il famoso pittore Gio. 
Balducci secondo riferisce il Ganonicu Celano nelle notizie di Na- 
poli, gior. 4. Tra queste dipinture a fresco v' ora quella che rap- 
presentava il Generalissimo delle armi del Ee di Francia Fusio Leu- 
trecco vestito alia militare, il quale con una Croce nelle maní for- 
nita del  legno della Croce figurava di donarla a' Pp. sotto della 
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I lavori dcíla niiova sacrestia del XVII. secólo, succeduta a quella del 
XVI. furono csplelaü neiranno 1638. Pero dairannolazione deila Cronisto- 
ria, che testuaímente portiamo in nota, pare che lanío quesla nueva sagic- 
slta, quanto la precedente non íossero nello stesso sito deH'attuaíe, sibbe- 
ne nel luogo che ora usasi per preparatorio, a flanco al quale vi é un silo 
destínalo per guardaroba, ufficio cui del pari attualmcnte é adoperato. 
Questa nuova sacrestia in tale rifazione fu, come la prima, adorna di ar- 
madii e banchi lutto intorno con stucchi, dipinture, fontana di marmo e 
di un altare su cui fu posto il quadi-o rappresentante la Beata Maria Mad- 
dalena de'Pazzi dipinta dal Forli, cui fm'ono dati per compenso duc. 28. 
E dice il Cronista, che allorquando furono múrate tale sacrestia e guarda- 
roba, avvennc che le finestre tanto dell'uno che dell'altra dessero nel vi- 
cino baluardo o torrione, per modo che ne fu impcdita la fabbricadalTri- 
bunale di fortificazioni, il quale poi deite licenza di proseguiré i lavori'. 

quale pittura erano descritte le seguenti parole: 

.   B • D • LAVTKECGVS * GALLORTM * EXEKCITVS ' BVX • ~ LAEGITOR * SIGNI ' CRVCIS ' 

VJTS • ECCLESIAK. 

La Croce d' argento coll' insigne pezzo del legno della Croce di G. 
C. é quella stessa che si espone in nostra chiesa, nell'ultinio de've- 
nerdi di Marzo e nelle due Pestivitá della Croce e fu donata dal 
sudetto Principe nel 1528 alia nostra Chiesa, nell' ultimo di sua vi- 
ta, allora, che nell'assedio della Citta vi mori per infezione del- 
l'aria egli colla maggior parte del suo esercito. 

Tutte le sudette pitture insieme con quella di Laiitrecco sonó 
state diroccate e tolte vie in questo nostro socolo. Ma per non per- 
derne la memoria di quella del sud.° Principe, la qitale non poco con- 
trihuisce alia veritá ed autenticita della suddetta nostra insigne 
Reliquia da questo Pittore fu ritratta e traspórtala su tela, tale 
quale trovavasi nel muro e ornata della cornice si conserva oggi 
nel nostro Salone, e della veritá di tale atto ne fu stipulato Istru- 
mento per mano di Not. Gioacchino Mándese, copia di cui conser- 
vasi nel nostro Árchivio {Cronista f. i4" t.°). 

' (1638) In questo medesimo tempo si fa una nuova sagrestianel- 
la nostra chiesa con altare, stiglio, stucco, pittura, fontana di mar- 
mo al quale  altare fu collocato il quadro della nostra beata Mana 
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Troviamo in seguito sempre nella Cronistoria^ neiranno 1741, fatta 
tnenzione di un'altra serie di lavori, riguardanti puré la sagrestia, la quale 
pero questa volta é quella, clie anualmente é addetta a tale ufflcio. La stes- 
sa viene eretta sui disegni del R. Ingegniere Tagliacozzi-Ganale, il 
quale veramente fa opera assai bella pcl tempo in cni la costruisce, sia peí 
grazioso e bizzarro movimento delle sue linee decorative, che perla ric- 
cbezza e sceitezza de'materiali i quali la fregiano e che non potevano esser 
meglio fra loro armonizzati, pria che l'attuale novello pavimento fosse stato 
sosliíuito a quello dellempo di Tagliacozzi-Canale. Le quaii decorazioni 
ed abbcUimenti ecco come sonó descritti e particolareggiaii neha Cronisto- 
ría: In queslo anno (1741) si termina quasi tulla la grande opera 
dellasacrestia, la qualeperl'architettura^stigUo, pittura e mar- 
mo é divenuta una delle piü belte e magnifiche che sieno nella 
nostra cittá: costa pero grandi somme al Convento. Le pitture 
che rappresentano il sacrificio del n. S. EÜa e del n. S. EUseo, 
che libera la cittá di Samarla, e varii SantiCarmelitani, sonó del 
pennello di Filippo Falciati \ ií quale ebbe per paga Doc. 400. 
Gli stucchi furono íatti da Pietro Bonocore, cui si diedero Doc. 
340: gli ornamenti, le pitture e le lumeggiature furono íatte da 
Giuseppe Meiillo perDoc. 155: l'indoralura degli stucchi da Gae- 
tano Tacca per Doc. 736: lo stiglio di finissima noce lavoro di 
Gio. Battista Bisogui e suoi fratelli e il costo del medesimo 
aséese alia somma di Doc. 2473, incluse anche le porte delta 
sagrestia.  11  pavimento,   le  porte  ed  aliare  di marmo sonó 

Maddalena cle'Pazzi dipinto dal sig. Eorli peí prezzo di Doc. 28. La 
detta sacrestia era forse quella che ora serve di preparatorio. XJni- 
to alia sacrestia si ebbe puré un nuovo guardaroba. Ma perché le 
finestre dell'uno e dell'altra battevano nel vicino baluardo o sia 
Torrione, perció sul principio ne fu impedita la fabbrica dal Tri- 
bunale di fortificazione, beuché conosciuto di poi, che niunopre- 
giudizio apportava, si ottenne la licenza di seguitare la fabbrica 
{Gronisl, f. 124 t."). 

* Di questo artista il De Dominici riporta il nome con la variante di Fi- 
lippo Falciatori (o. c, t. III, p. 494). 



in Napolt 171 

opera dc'fratelli Giuseppe e Gennaro Cimmafonti a'qiiali pe.r 
tutte le dette opere fu pagata la grossa somma di Doc. 3422, 

di cui il solo altare cosió Doc. 1046. Tulto ció fu fatto sotlo i 

disegni del Regio Ingegniere D. Nicola Tagliacozzi-Canale (Cro- 
nistoña, f. 147 t."). 

Tredici anni dopo, cioé nel 1654, si aggiunsero i lavori del preparato- 
rio nuovo dclla Sacrestia, o Capitolo nuevo, luogodov'era prima la 
sacresUa veccliia, come dice la Cronistona, e cui si accede per la seconda 
porla, la quale resta dal lato destro entrando nella sacreslia alLuale. 

Lo stesso, giusla quanto ne dice il citato Ms. {Cronist., í. 150) si ab- 
bellisce di stucclii, elevandovisi il lavamani, o acquaio, e Tallare coi qua- 
dro dipinto da Filippo Faíciati, rappresentante il Irionfo della Groce nell'u- 
niversale Giudizio. In mezzo dell'altare si costituisce il tabernacolo, ossia 

custodia, fatta per conservarvi 1'insigne reliquia della Crece, che poi a ca- 
gione dell'umiditá ne fu tolla via. Sollo il pavimeuio viene costrulla la se- 
pultura del Padri sulla di cui apertura é incisa la seguente iscrizione allusi- 
va alia sepollura e airinsigne reliquia consérvala neiraltare: VIVIFíCAE • 
CRVCÍS • CHRISTI — CVLTVS ' PIGNVS ' CVSTODIA — REGALIS ' HVIVS ' GOENOBU * 
ALVMNIS — VIVENTIBVS " DE ' MOIíTVIS ' RESVRRECTVRIS — GRATIAM " REQVIEM ' 
coRONAM — ExiBET ' TVETVR * sPERANDAsi ' iNDiciT. Nel suddcllo prepara- 
torio dentro una scarabattola vedevasi una insigne memoria donata alia 

chiesa dal fu Márchese della Terza, cioé un Grocifisso con S. Giovanni 

e la Vergine con piedistallo, in cui erano in varié partí lavorati i misten 
della vita e morle del Salvatore, lulto d'ambra finissima {Cronist, i. 150). 

L'attuale sacrestia, come si presenta, puó dirsi veramente magnifica, 
giusta la espressione del Gronista, stante il suo grandioso carattere. Essa 
in planta é di figura rettangolare, coverta da vólla a botte, nella quale si 
aprono per ciascuno dei duc latí iunghi tre lunette, di cui la mediana é piu 

grande. Lo spazio piano tra le cime delle sei lunelte per banda, contiene 
un gran riquadro con un aííresco di Filippo Faiciati rappresentante il 

sacriüzio di EUa; iuvenzione, che alia grandiosiíá delle opere del tempo, 
ed al brio del colore, ne unisce i difetti. La istoria sulla párete di fronte al 
finestrone, che ha contorno a piü centri assai bizzarro, e non privo di ele- 

ganza, rappresenta la fame in Samaría. Dei mcdaglioni poi ne'lati Iunghi, 
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il primo sulla porta, clie mena all'absida, rappresentaS. Alberto, il secon- 
do S. Andrea Corsini vescovo di Fiesole, il terzo S. Broccardo. Dalla 
parle opposla S. Maria Maddalena de'Pazzi, S. Cirillo Alessandri- 
no e S. Teresa. Due lunglii ordini di armadü solíostanno ai detíi meda- 
glioni, intramezzatl da quattro porte, due por banda, a grandioso mostré 
di mischio, due delle quali mcttono, una nella tribuna, eTaltranell'am- 
biente anteriore deli'absida delta Yergine, menlre le altre due dánno, 1' una 
nella sala del nuovo preparatorio, e Paltra in una dipendenza posteriore 
alio slesso. 

Nel lato corto dalla parte dell'ingresso delta chiesa, v'ha una porta, 
che mena al guardaroba: nel lato di fronte Tallare di S. Garlo Borro- 
meo e S. Maria Amalia, detto puré l'altare di re Garlo III. Bor- 
bone. 

L'ordine tatto degli armadü é fregiato di pilastri compositi, con gran- 
de ricchezza di riquadri a distagliature bizzarríssime. 

Nel fondo delia sacrestia, di fronte all'ingresso, sorge il grandioso altare 
di giá accennalo di re Garlo Ilí. Esso é composto di una edicoía con due 
colonne di breccia rossa di Sicilia e capitelli corintii di marmo bianco, su 
cui una cornice diritta nei canti estremi ed a semicerchio nel mezzo, per 
rigirare cosi d'intorno all'ornamento del grandioso quadro dell'altare, tutto 
ricco di commessi. 

11 pavimento é in marmi bianchi con fascia scura d'intorno, e coUe 
armi Garmelitane nel mezzo, lavorate parte a graíRto e parte a commesso, 
in modo al certo non adequato alio stile del monumento. É questa un' 0- 
pera moderna infelicissima, soslituita all'antico pavimento del tempo, che 
sappiamo essere tutto a rabeschi colorati di grandioso effetto, come quello 
della sacrestia di S. Pietro a Majella, e consunto dal calpestío, e piü dalla 
poca o niuna cura che se n'ebbe. 

La data di tale ricoslruzione é recente, e si legge sulla soglia delia 
sacrestia: Per • devozione • dei • benefattori • della-Sezione * Mér- 
cate • 1875: donde ben si comprende il disaccordo, che offende a prima 
vista lo sguardo di chi entrando nella sacrestia, mira l'abbagliante policro- 
mia delle pareti e della vólta, cui si mal corrisponde il bianco e meschino 
assieme del moderno piano di marmo. 
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L' altuale guardaroba non ha che avanzi della grandiosa accolta di 
sacre suppeUeUUi e di arredi stupendi, che giá possedeva una volta. De- 
gli argenti quali fossero stati i capí pin importanti sino a tullo il 1792 ab- 
biamo detto a p, 305 e seg. di qucslo volume. Diamo inollre un saggio di 
ció che erano le ricchezze de'sacri arredi nel XV. secólo ne'documenli, 
dove riportiamo qualcano degrinventarü, che leggonsi nella Cronistoria. La 
iscrizione, la quale vi fu apposta nella seconda meta del XVII. secólo é un 
transunto di un Breve di Papa Clemente nono, che meltiamo in nota, col 
quale si proibisce espressamente di poter fare imprestito degli oggetti pre- 
ziosi di esso guardaroba*. o' 

§ VII. — II Campanile. 

La prima volta che troviam fatto menzione nelie carte del convento, 
le cui memorie piü importanti furono riassunte dagli scrittori della Croni- 
storia, riguardo al campanile, ó nella occasione del miracolo del Crocifisso 
nel 1439; giacché appare che dallo stesso fosse stato tirato dai gentiluomini 
napoletani, i quaU avevano in tal tempo a custodia la chiesa, un colpo di 

*  CLEMENS • PAPA ' NONVS * Aü ' FVTVKAM * EEI • MEMOEIAM * ATCTOEITATE ' APOSTO 

LIGA • TENOBE" PEAESENTIVM ' INTEEÜlCIMTS ' ET * PKOHIBEMVS ' SE ' DE " CAETEEO " QTAE- 

VIS • PERSONA • SITE " REGVLAEIS ' SIVE " SECVLAEIIS ' QVAVIS ' AVCTOEITATE ' VFFICIO 

ET  • SVPEKIOEITATE *  FVNGENS ' VASA  " CÁLICES * CANDELABRA " LAMPADES " ET ' ALIA 

PARAMENTA * ET " OENAMENTA ' ECCLESIASTICA " TAM ' AVEO ' ET ' ARGENTO ' QVAM " ALIA 

MATERIA • CONFECTA * NEC * NON * QVAMCVMQVE * SVPELLECTILEM ' SACKAM '  TAM  ' HAC 

TENVS • PEE • QVASCVMQVE * ECCLESIAS ' PEE " QVASCVMQVE ' CHRISTr FIDELES-ECCLESIAE 

CONVENTVS • MAIOEIS * CAEMEUTAEVM * NVNCVPATI ' DEMVM * OEDINIS" BEATlSSiatáE-VIE- 

GINIS • MABIAE * DE " MONTE ' CARMELO ' CIVITATIS * NEAPOLIS ' ELETATA' ET * ASSIGNATA 

QVAM • IN • POSTERVM * DONANDA * ET ' ASSIGNANDA ' HIJS * ECCLESIIS-MONASTEEIIS* SEV 

LOCIS ' PUS ' COMMODARE * ET * SVB " QVAVIS ' PARTICVLARI " INGENIO ' CAVSA ' EATIOKE 

ET • OCCASIONE ' DICTAE " ECCLESIAE SACRISTIAE ' TRAHERE " ET ' ESPORTARE ' SEV 

VT • COMMODENTVE ' AVT * TRAHANTVE " ET . TEANSFEEVNTVR ' PERMICTEKE  * AVT * CON 

SVLEEE • AVDEAT ' SEV ' PEESVMAT • SVB ' EXCOMVNICATIONIS LATAE " SENTENTIAE 

ET • PRIVATIONIS • ACTIVAE ' ET ' PASSIVAE * EO ' IFSO • AB DECLAEATIONE ' INCON 

SCIENTES • • • • DATVM ' EOMAE ' APVD ' SANCTAM ' MARIAM ' MAJOEEM ' SVB "  ANNO  '  ET 

DIE • SXII • DECEMBRIS " M ' UCLXVIII ' PONTIFICATVS * NOSTRI " ANNO " 11. 
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bombarda, con cui fu morto lo infante D. Pietro d'Aragona. Checché 
per altro si sia di questa notizia in un tempo, nei quale, per essere completa 
di tulto punto la chiesa, dovea avere per certo un campanile, sappiamo 
dalla Cronistoha, che nel 1456, a causa del terremoto dei 5 Decembre del 
detto anno, insieme al tetto, ed ai dormitorio che rovinarono, spaccossi 
il campanile [Cronisí., t 26 t."); tanto, che poco dopo nello stesso auno 
si fu costretü diroccarlo, come dice il P. Moscarella {CronisL, f. 34), ü quale 
avevane letta la spesa nel libro degli esiti dell'anno 1456 a foglio 43. Pero 
che si eJevasse la primitiva torre campanaria neílo stesso luogo delt'attuale, 
possiamo con piena cerlezza affermarlo; giacché la porta, che dal supe- 
riore dormitorio de' Padrí mena nelPaltuale campanile é nello stile, vigen- 
te ira la une del XIV. secólo ed i principii del XV. 11 che chiaramente di- 
mostra, che facesse parte dell'antica torre campanaria, il cui complesso 
murario dovette essere conservato nelle demohzioni caúsate dal terremoto 
anzidetto. In quanto poi a'due stemmi Angioino-Durazzeschi ed Aragonesi, 
posti. Tuno al di sopra del primo üneslrone, e i'altro del secondo dell'at- 
tuale campanile, non ci facciamo arditi aífermare che potrebbero essere 
provenienti dall'antico, e per tal causa qui coliocati; se puré essi non sonó 
quei Lali stemmi che il P. Moscarella dice che vedevansi a suo tempo nel 
chioslro, e che ora piíi non vi sonó *, perché forse di cola trasportati a de- 
corare il presente campanile, sórto nella prima meta del XVII. secólo. 

ün nuovo.campanile intanto dové succedere al demolito, e ció nel 

' Ecco in qual modo prende a parlare di tali stemmi il buon P. Mosca- 
relia: Per non haver altro luogo dove notarlo porto qui sotto 1'anno 
1496 per informazione dei posteri, che nel nostro chiostro detto il 
grande, sopra la nuova congregazione dentro del medesimo chiostro 
deír habitino dalla parte sinistra in un angolo superiore si vede 
una impresa di Cario I. d'Augió colli gigli d' oro, insegna di Fran- 
cia e con il rastello dalla man destra e dalla man sinistra T'inse- 
gna della Casa d'Aragona. Qual' imprese credo, che furono poste dai 
nostri religiosi sin dal di della donazione del territorio fatto da 
detto re per ampliazione del Convento e Chiesa e poi quivi forse 
traspórtate; e si sappia símilmente che il Ee Cario d' Angió usava 
dette Imprese, cioé quelle di Francia per parte del Padre e quelle 
di Aragona per parte della Madre, come ai raccoglie dalla disposi- 
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1458, giacché uel libro degli esiíi di tale anno, a f. 120, U P. Moscarelta 
aveva letto, come nel Marzo dello stesso, tra i varii lavori esegüiti da un 
certo Maestro Palmidessa (il medesimo che abbiam visto lavorare alia 
tribuna per Onorato Gaetano in tal tempo(p. 355 di q. v.) si nota rallima 
mano data alia diroccazione del campanile e principio del nue- 
vo {CronisL, I 34 t."). É dalla stessa Cronistoria infatti cherileviamo come 
nell'anno 1459, essendo Priore fra Giovanni de Signo, detto ü Rosso, quesli 
facesse innalzare il nuovo campanile, e costruirne il coperto. Da che si 
vede, soggiunge il P. Moscarella, che il campanile era smezzato o 
che vi fece alzare la campana che vi stava a térra, cioé quella 
che chiamavasi la mezzana, senza haver altra elemosina che 
di 50 Doc. da Francesco detlo Ruggia (Cromst, fol. 36). 

Posteriormente nel 1512 troviamo notizie (Cronist., fol. 68 t.") della 
fusione di una campana nueva del peso di cántala 5, la cui spesa era 
posta nel libro degli esiii (t 155), nella quale spesa era segnato rimporto 
di 50 libbre di stagno ed otto hbbre di marchesiía; e cosi puré quella oc- 
corsa ' per i due vescovi che vennero a benedirla, non che il pagamento 
delle cento persone che scesero dalle galere ad aiutare a sahr la campana 
sul campanile {Cronist., f. 68 V). 

Tale torro campanaria, se fu complétala o no perfettamente, ignoria- 
mo: certo si é che perduró a tutto ¡1 XVÍ. secólo. Pero ne' principii del se- 
guente, se la stessa fosse giá rovinata in parte, e quindi non piú adatta al 
suo ufíizio, ó tacíuto dal cronista. Troviamo solamente nel 1615 un'anno- 
tazione, dalla quale appare, come in tale anno si fosse stabiUto di far un 
gran campando, per il che cominciavansi i depositi nelle mani del P. Sagre- 
stano, uno di Duc. 100, e l'altro di Duc. 50 (Cronist., i. 118): c tale opera 
dovelte procederé con alacritá, giacché il P. Moscarella segna queste parolo 

•nelle sue memorie: 1620. Quart'ordine del campanile: terminati in 

zione di simile Impresa sopra la Porta di Napoli detta il Pendino 
nel I ° Tomo del Summonte, fol. 55, e nel 2''Tomo, fol. 2 gg {Cronist., í. 53). 

* Marchesita, o Marcassita, serta di mezzo minerale detto altrimenti 
pirite. Nel caso presente vuele alludorsí alia pirite di rame o calco pierite che 
suolsi fare entrare nella lega metallica dellc campane, perché abbia una patina 
lucida. 
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questo anno la fabbrica dell'ultim'ordine quadrangolare del 
nostro famoso campañile, nei quattro angelí sonó riposte quat- 
tro medaglie di argento, coireffigie di S. Barbara del valore 
di carlini quattro e venli scatolette di rcliquie. Furono puré 
coílocate le campane e furono dati all'aríefice docati 100 
(Cronisi., í. 119 t"). Tre anni dopo, cioé nel 1622, soggiunge la Croni- 
toña^si termina la fabbrica del campanile, cioe del suo otta- 
gono che comincia da su le campane e fondato su quattro al- 
tri ordini quadrangolari, composto di mattoni e marmi di Ca- 
sería: il tutto fu fatto secondo l'ottimo disegno di Gio. Giaco- 
mo Conforto... secondo il quale disegno fu poi proseguita 
la restante fabbrica del detto campanile, sino al fine, da Fra 
Gitiseppe Nuvolo Domenicano, e termínalo nell'anno 1631. Le 
ingenti spese fatte per la fabbrica del suddetto campanile erano nótate nei 
libri magistrali, che insieme coUe misare deír archiletto conservavansi nel- 
l'archivio {Cronist, f. 120). E piü appresso; in questo tempo (1631) é 
eletto ingegniero del nostro real convento Fra Giuseppe Nu- 
volo domenicano, religioso del convento la Sanitá^.ed é quel- 
lo stesso che proseguí la fabbrica del campanile in detto an- 
no termínalo, e disegno il molto rinomato cappello dello stes- 
so, chiamalo il pero perché falto a forma di pera carmosina .. . 
(Cronisí.y f. 123). 

Nel 1655 troviam nótate le spese occorrenti per nettare il campanile 
elévame internamente tutti gl'ingombri che vi avean messi i soldati di 
presidio al convento, dopo la rivoltura di MasanieUo, i quaU vi avean per 
tullo drizzati focolai e cucine {CronisL, f. 129). 

Ma ecco nell'anno 1656 che il campanile comincia a diventar causa di 
svenlure peí convento, slante la sua eievazione. Piü volte i fulmini, a co- 
miiiciare da tal lempo, da esso attralti, vi cascan sopra con rovina di esso 
e deila soUoslante chiesa *; ai quaü danni la pietá del fedeli non vien meno; 

* Tra le altre disgrazie accadute in questo anno al nostro con- 
vento, altra non meno memorabile ne succede nella notte della vi- 
gilia di S. Andrea ai 30 Novembre, e fu questa una terribile saetta 



iii Napoli 177 

per il che vediamo nei libri del convento notizíe di molte ed abbondanti 
elemosiíie, fra quali, dice la Crouistoria, il Signor Viceré Conté di 
Castrillo per riparare li danni della saetta donó ducati 200, c il 
Signor Principe di Celíammare, nostro singolare benefattore, 
ducati 600 (Cronist., f. 129 t."). 

Ntíl 1664 vedesi rifatta !a campana mezzana, per la cui spesa sora- 
ministra il P. Ilarione Sorrentino la somma di ducati 150 in grata ricogni- 
zione di essore stato accettato per íiglio del convento, quale danaro vien 
dato a maestro Principio Campanaro per sua paga {Cronist., fol. 
131 t."). 

Nei 1688 ai 5 di Giugno a causa di terribile terremoto, restato memo- 
rabile a Napoli per la caduía della cupola del Gesii Nuovo e del peristilio 
delP anlico tempio di Castore e PoUuce, ora di S. Paolo, il campanile rlsente 
gravi danni, unitamcnte alie altre strutture della chiesa e convento, sicché 
a ripararne la rovina fu necessario costringerlo in pin partí con catene di 
ferro e afforzarlo di nuove fabbriche (Cronist, i. 236 t."). 

Nei [712 si ha di una campana nuova rifatta e propriamente la cosi 
detta mezzana del campanile a motivo, chela ve cchia aveva catlivo 
suono '. La stessa é fasa nei Largo del Gastello dal maestro campa- 

che ruinó il campanile, coro, tetto della chiesa, e la soffitta fatta 
cadere. Le quali cose por riparare, spese il convento ingenti som- 
me, come nei seguonte anno vedremo (Crouist., f. 129 t.°). 

' Questa campana esiste ancora, e la cliiamano la Campana del Borgo 
Loreto,_perché guarda tale quartierc. Vi si legge intorno la seguonte iscrizione: 

^ XPS • VINCIT • SPS • EEGNAT " XPS ' IMPERAT * XPS " AB ' OHNI ' MALO • NOS " DEFEN- 

DAT • — A • í$^ D • -^ M • ^ DCCXn ' 

^ SVB • TVVJI • PRAESIDIVM " CONFVOJJIVS * SANOTA * DEI ' GENITBIX ' IN ' VERBO ' DNI ' 

OONTINVIT • COELVM ' 

^ ET • MAtíNlFICATYS " EST ' ELIAS ' IN ' JUKABILIBYS ' SVIS * AQVAE " MVLTAE * NON * 

POTVERVNT • 

^ EXTINGVEES- CHARITATEM ' EJVS " NEC " FLVMINA ' OBRVENT " EAM ' ^ TEMPÜEE ' 

SECTNDI • PRIORATVS " M * R * P " JOSEPEI ' TESTA ' GVM ' AVOITOKIO " FRATRIS ' CARMEL! * 

VLTAGGIO • ^ ET • ALÍORVM ' DEVQTORVM " 

Seguono a tale iscrizione nelle quattro facce della campana, che ha un diá- 
metro di I•,25, le imagiui del Crocifisso con la palla che sta per toccargli la 

23 
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naro Antonio Giordano, al quaie per magislero e materiali aggiunti 
son pagati ducati 299: al che aggiunge la Cromstoria: e dove prima la 
campana vecchia era di peso cantaja 6 e rotóla 34 la nuova riu- 
sci di cantaja 13 e rotola38. E prima di riporsi nel campanile, 
eretto un altare nella porta del convento, fu coile solí te solen- 
nitá, benedetta da Monsignor Trapani, vescovo d'Ischia col- 
l'assistenza del maestro di cerimonie deirarcivescovado, alia 
quale fu imposto il nome di Maria-Barbara (Cronist., ío\. 142). 

Nel 1728, ai 19 Setiembre, cade un'altra folgore sul campanile, il quale 
a sua volta per le pielre e grossi massi divelli, danneggia il vicino coro e 
soffitta della chiesa. A riparare i qnali danni il convento spcnde ducati 400, 
invertendo egual somma raccoUa per oblazioni nella chiesa, per celebrare 
un triduo in onore del nuovo beato Giovanni dclla Croce {Cronist., 
fol. 145). 

Nel 1745 a 27 di Setiembre cade un'altra saetía sul campanile, la qua- 
le, giusta la Cromsíom, strappati alcuni grossissimi marmi e pi- 
perni dal medesimo precipitó insieme con essi sul tetto, soffitta 
e coro della chiesa: quindi fe' cadere meta della soffitta, fra- 
cassó e infranse il coro, e scorrendo la saetta per la chiesa ro- 
vinó i due organi, facendo in pezzi il tavolone su cui sonó ap- 
poggiate le canne, senza pero offendere,non che le canne, ma 
neppure la tela che gli organi covriva, e quello che épiú,fra 
tanterovine della molta gente, che ritrovavasiallora in chiesa, 
niuno ricevé offesa alcuna. Ció pero che fu prodigioso ed attri- 
buito alia protezione della nostra Madre SS. María, fu che in 
questa occasione furono preservali i noslri reíigiosi coristi, 
che in quel tempo dovevano ritrovarsi nel coro e tutti moriré 
nelle suddette rovine. Era difatti ora di terza, quando cominció 
il temporale e a strepitare il cielo con tuoni e saette e stavano i 
frali cantando la messa votiva della Vergine, essendo giorno 
di mercoledi: considerando perció il príore il pericolo in cui si 

testa, che é volta in alto, quella della Madonna della Bruna nel lato estemo, 
e due santi dell' Ordine Carmelitano ne' lati opposti. 
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stava in coro sotto la fabbrica del campanile, come si crede, 
ordinó che terminato il canto del prefazio il celebrante il resto 
della messa avesse detto a vece bassa e senza tanto e frattanto 
i religiosi recitata nona uscissero dal coro. Cosi fu fatto, e nel- 
l'atto che usciti dal coro recitavano nel salone le soiite preci 
delle ore canouiche cadde la suddetta saetta nel campanile e 
fece le soprascritte revine dalle quali furono in lal maniera 
presar va ti i religiosi, che altrt mentí sarebbero tuttimorti. . . . 

Ildannocagionato al convento fu assai notabile, ma fu súbi- 
tamente riparato; fu rifatto il coro e la parte rovinata della sof- 
fiüa erinforzata anche l'altra parte cadente come puré riparato 
i! campanile grandemente patito. Per la riparazione di deíto 
campanile e soffitta si spesero ducati 720. 3. 14; del coro ducati 
30 e per aggiuslare gli organi ducati 50. La stessa saetta, o fos- 
se stata alíra antecedente lesionó anche cosi la campana 
grande del campanile, come quella delTorologio, onde bisognó 
anche questa rifare come dirassi nell'anno susseguente (Cro- 
nist., ful. 48 t."). 

E questa tal campana di fatti neli'anno consecutivo 1746, perché a- 
perta nei labbri, fu dovula rifare, e sventuratamente due volte. A fonderla il 
maestro campanaro a nome Tommaso Adotto delTAquila avea 
sceito la sua boltega, sita nella strada detta Rúa Francesca. Fu ivi che 
alie ore 21 del 13 Luglio del detto anno, in quello che il priore ed altri 
religiosi carmelitani recitavano le liíanie ed altre preci, avanti un altare 
improvvisato in bottega, si apri il corso al liquefatto metallo.Peró questo per 
mala sorte, rolta la forma ed il modello di creta delta campana, prese tut- 
f altra via sotierra scaricandosi in un vicino pozzo, Ma né i frati, né il cam- 
panaro si disanimarono, non ostanle le tante fatiche e spese ándate a male; 
sceito un novelio sito per la fusione, e propriámente nelle fabbriche dei 
pubbüci studii (Museo Nazionale) ai 21 di Ottobre, non piü con lavori ad 
appalto, come la prima volta, ma con spesa a contó e pericote del conven- 
to, la campana venne fusa, e questa fiata riusci di tutta perfezlone. A di 
30 dello stesso mese fu poseía pórtala in convento. Prima pero di essere 
innalzata sul campanile fu   proceduto al battesimo, avanti la chiesa, alia 
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presenza di varii cavalieñ e dame e d'immensü popólo ivi convenuti. La be- 
nedizione fu impartita dal Vescovo di Mileto D. Marcello Filomari- 
no, assistendo alia funzione ii signorDuca della Torre Filomarino, 
sotto nome di compare e di comare la siguora Duchessa d'Arena, e fu 
alia delta campana imposto ii nome di Maria-Maddalena-Teresa ( &o- 

nist., fol. 148 V) '. 
Offesa dal fulmine la sommitá del campanile riel 1745 i Padri nel 24 

Setiembre di detto anno in mezzo a gran folla di popólo fanno riallogarvi 
una gran palla con croce ( Cronist.^ fol 149). 

Descrivemmo altrove gli avvenimenti a cu i nel 1762 soggiacqne il cam- 
panile per cadiita di altro fulmine (p. 303 di q. v.), e la rifazione de' danni 
costó grosse somme al convento, come leggiamo nella Cronistoria (I 152). 
Non fu che solo venti anni fa, che i Padri divisarono ricorrere all'uso del pa- 
rafulmine, armandone l'eslremo culmine, e i due piani dei íinestroni del- 
POrdine, col quale flnisce la torre di Gio. :Giacomo Conforto. 

Non avendo altro d' importante da diré intorno alia storia di questa 
opera d'arte, possiamo ora farci a descriverla. 

Sorge questa torre su di un basamento a bozze piane di piperno, alia 
semplicitá deUe cui linee si accompagna un gran sentimento di forza e di 

' La suddetta nuova campana riusci di peso cantaja 23 e rotóla 
30 con la spesa di Ducati 900. Kestarorio iu beneficio del convento 
cantara 9 e rotoli 50 di metallo supérate nella fattura di detta nuo- 
va campana, dei quale coU' aggiunta di altro nell' anno seguente 
se ne í'ece un'altra campana piccola la quale fu del peso di cantaja 
11 e rotóla 40. La stessa fu detta la Terza e fu puré opera del cam- 
panaro Tommaso Addotto. II suo prezzo fu di circa Ducati 500 ed 
il nome impostóle nel battesimo fu di Maria-Barhara {Cronista foL 
148 t.° e 149). Questa campana ancora esiste. Essa é posta nel vano, clie guar- 
da il borgo del Lavinaio; é perció detta Campana del Lavinaio. Ha intorno 
la seguente scritta: 

^ XPS • VINCIT • -^ ¿PS • KEGNAT " -5$^ 5PS " ilIPEKAT " 4$t SPS " DEFENDAT " ^ 

S • MAEIA • ET • OMNES ' SS '^ IKTEECEDANT ' PRO " XOBJS ' AD * DOMINVM '^ET ' NOS * HE- 

KEAltVE • Ali • EO • ADIVVAEI ' ET ' SALVAEI * ^ TEMPOEE " SECVNDI ' PEIOEAT VS " M ' R " P * 

ALBEETI • SCODES ' TEOMAS . ABOTTO " AQVILANVS " ELABOEAVIT * MDCCXLVI " M ' XBEIS. 
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energia. Una edicola di maniera vigiiolesca sorretta da due angioletti, a 
guisa di cariatidi, colla imagine di N. D. di luUo tondo, che spicca nel mez- 
zo, é al sommo delia porta d'ingresso ai vesübolo del convento, delta porta 
battitora, o del martello.Due rolíusU e spessi soltarchi fan da sostegno 
alia vólta a creciera, su cui sta 1' intiera torro, ed accenna co' sooi coslolo- 
ni archiacuti alio stilo primitivo, ond' era murata sin dallo scorcio del XIII. 
secólo. II modo poi col quaíe sul doscritto basamento sonó disposti i tre or- 
dini dórico, jónico e corintio, che t'regiano quella parle di torre, che muró 
U Conforlo coi severi finestroni, i quah áono in ciascuno do' tre piani del 
campanile, sebbene eápressione di un'opera della prima meta del XVII. 
secólo, é abbastanza sobria; sicché puó dirsi, che poco risenta del gusto 
licenzioso del tcmpo, onde tulle le manifestazioni arttstiche erano giá in- 
vase. Ció pero non puó dirsi della parte complementare eseguita da Fra 
Giuseppe Donzelli o Fra Nuvolo. In essa questo ardito costrutlore 
Domenicano ha voiuto tirar partito da' selte piani, in cui é divisa interna- 
mente con altrettante vólte, questa parte deiredifizio da lui sovrapposto, per 
decórame la parte esterna con egual numero di ordini di vani. Bisogna pe- 
ro convenire, come in questa seconda parte, benché siavi un maggior Iritu- 
me e raovimento di linee, che non si avverte neir opera del Conforto , 
puré a sua volta non manca di presentare un certo equilibrio di masse ed 
unarispondenza, che non dissente gran fatto dallo insieme delle sottopo- 
ste strutture. Sia comunque il muramento di questo ardito ediflzio delXVN. 
secólo, che si adcrge, colla punta del suo parafulminc termínale, di ben cin- 
quantasette metri dal suolo, conta da cima a fondo tredici piani, oltrc il plan- 
terreno , formato ognuno da una vólta depressa in tufi e mattoni, di gran 
forza e sveitezza. Una scala a quattro branche, ognora in legno, fiancheg- 
giata nei suoi ripiani da vecchi baianstri a colonnini, del lempo di Masa- 
niello, mena dal dormitorio dei frati, a mezzo di una elegantissima porta 
della meta del XV. secólo, al piano del pavimento rispondente al terzo cor- 
nicione, su cui s' innalza l'ordine corintio del Conforto. É neli' interna 
cavila di tal parte della torre, che sonó disposte le cinque sue campane, del- 
le quali, ognuna delle prime quattro é aliogata nel vano dei quattro fine- 
stroni, e che dalle strade della cittá, su cui guardano, sonó denominate, la 
campana di Borgo Loreto, del Lavinajo,  del Mércalo e della 
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Marina K La maggior campana poi, che dicono la Carmela, e clie é la 
quinta, pende dal mezzo. 

Queste campane abbiamo sapato, come regnando Gioacchino Murat fos- 
sero state richieste dal (Toveruo, uüitameute a qiiello delle chiese tutte di Na- 
poli, affine di fonderle, s batterne moneta: il che di fatti aTvenne per molte, 
e tra le altre per quelle della chiesa di S. Pietro a Majella. Con questo metallo 
propriaraente furono coniati queí tali pezzi di tre grani napoletani, cheportano 
iu una faccia la testa del Murat, con la scritta intorno: 

GIOACCHINO • NAPOLEONE — RE * DELLE ' DUE ' SICILIE 

e nella parte opposta d' intorno: 

PRINC • E • GRAND' AMMI ' DI * FRANCIA 

e nel mezzo: 

3 • GRANA 

tra due rami di qnercia e di alloro con la data di sotto: i 8 i o. 
Di tali monete, alcuni anni or sonó, fu gran ricerca perché l'ottima loro le- 

ga, ricca di metalli pi-eziosi, prestavasi assai bene a lavori di ogni sorta di mi- 
nuteríe per gli usi domestici. Ora fu in qnellaoccasione, che le campane del Car- 
mine vennero puré a tale scopo richieste; e poiché malgrado le molte pratiche 
poste in opera perchó fossero risparmiate, il Groverno tenne duro, i possidenti e 
notabili del quartiere Mercato si riunirono tra loro, e fatto dallo stesso GfoTerao 
valutarle, gliene sborsarono il prezzo di proprio danaro, ottenendo cosi che non 
si toccassero quei sacri bronzi, che aveyan preso parte coi loro suoni alie gioie 
e alie aventure di tante generazioni. 

Pra quei possidenti figuró, e per non poco, un Pasquale Sarno, che moren- 
do pressoché centenne nel 1857 fondava due cappellanie T una di Duc. 80 an- 
nui per la chiesa del Carmine, e 1' altra di Duc. 108 per la cappella di S. Maria 
della Puritá sull'Árco dei Barrettari. 

Le presentí notizie le dobbiamo alia gentilezza del Rev. Sacerdote D. Felice 
d'Ániello, che ci riferisce . spesso averne udito a parlare in famiglia nella sua in- 
fanzia dallo stesso Pasquale Sarno suo prozio; e cosi puré lo stesso ci ha 
detto, come nella restaurazione de'Borboni, nel 1815 le dette campane furono 
novellamente ricliieste. Pero gli stessi proprietarii, che sotto Gioacchino lepa- 
garouo del loro denaro si fecero innanzi, e mostrando i documenti, da' quali ap- 
pariva le campane non appartenere a' frati Carmelitani, ma essere proprietá di 
coloro, che le aYeano ricomprate, cosi le stesse restarono immuni alloro posto. 
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§ VII. — Prospetto della Chiesa. 

Cotíití esso fosse a tatto il XVI. secólo non abbiamo alcuno indizio, o 
documento. Ragion vuole pero, che esso avosse seguílo il carattere o lo 
stile del tempo, tutte le voUe che furonvi oporaü dei lavori, aiíorquando si 
procodette in diverse occasioni al restauro interno del tempio. 

La Cronistoria é assai lacónica interno ai modi dell' antico esterno 
aspetto del monumento; che anzi sino al 1631 non ci dice null'altro, tran- 
ne il poco che giá accennammo altrove, del ponticello, chiuso da porta, 
cavalcante il rivolo, e per cui mezzo accedevasi alia chiesa. Da essa Cro- 
nistoria perianto rilevasi, che quando in lale época fu dato termine al 
campanile, venne del pari compiuta la fabbrica del froutespizio 
della chiesa, composto di pietre lavorate di Casería e di pi- 
perni di Sorrento (o. c., fol. 123). Una tale struttura che, come piú 
sotto vedremo, aveva molto delle linee della parte superiore del campanile, 
dovett'essere nel 1647, durante la rivoluzione di Masaniello e dopo, dau- 
neggiato dalie navi spagnuole di D. Giovanni d'Auslria, da cui furono tírate 
delle cannouaíe verso il convenio e íorrione, fortiíicato dal popólo, unita- 
mente alie altre tírate verso il Mércalo, dal Castello di S. Eremo, delle quaU 
alcune, come rileviamo dalla Cronistoria (t. 127), danneggiarono il campa- 
nile, ed altre il letlo e prospetto della chiesa. 

Tre dipinti ad olio esistentí ncíla nostra pinacoteca nazionale, rappre- 
sentanti fatti paírii successi nel Mércalo in queltempo, ci dánno l'agío di 
poter seguiré Ire parziali mutamenii di esso prospetto, purché i pittorí del 
tempo sieno stati fedeli ne! riprodurre il patrio monumento. II primo di 
esso, che rappresenta la rivoluzione di Masaniello nel 1647, dípinto da 
Aniello Falcone, o Micco Spadaro, forse poco dopo gli avvenimünti, 
ha il prospetto della chiesa assai ricercatamente ritratto. Di fatti vedesi in 
esso il superiore finestrone circolare, chiuso nel mezzo del frontone trían- 
golare, ritraente le due pendenze del tetto; e piú sotto altra cornice di co- 
ronamento, sorretta da quattro pilastrature di ordine composito, tra le quali 
tre finestre rettangolari. Nell' ordine poi inforiore, composto esso puré da 
un cornicione e quattro püastri, c nel mezzo la porta maggiore di figura 
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rettangolare con colmo arcuato, fórmalo dalla stessa cornice, la quaíe di- 
ritta su i laterali si ricurva nel mezzo: motivo codesto riprodotto poi altresi 
neirattuale prospetto. Eguali froníoncini circolari sonó sulle due altre mi- 
nori porte con campi a matloni, su cui risaltano le cornici e le mostré in 
pietre da taglio. 

II secondo dipinto, che vüolsi di Scipioue Compagni, c che ha 
scritto in un nastro svolazzante nel suo cielo: Resa dalla Cittá di Na- 
poli a Sua Altezza Serenissima D. Giovanui d'Austrta, anno 
1648 a 19 Aprile: presenta ii prospetto delta chiesa con qualche diversitá 
da quello anzi descrilto dell'anno precedente. Ció é falto chiaro, fra raltro, 
da una lunga screpoiatura, che vedesi segnata per alto in tutto ii fronte^ 
e che e ben chiaro segno dei danni cagionati dalle spaguuole cannouate. 
Salvo ii grande occhio circolare sul sommo, e la porta rettangolare di 
mezzo col suo frontone, non vedesi altro, essendo le due porte laterali cól- 
male. Ogüi altra decorazione é scomparsa. II laterale occidentale ha una 
porta immedlaíamente alia svolta della cantónala. Nel basso, ali'altezza 
delle ialcrali cappelle sonó due rineslre circolari; piú su• altra lineslra ret- 
tangolare. In fondo la porta laíerale con frontone triangolare, cui fa segnito 
un'altra ünestra bassa c quadra. Nel piano superiore poi del detto laterale, 
lo sporto del cui pianterreno, dove sonó ricacciate le cappelle, é coperto da 
tegoleaforma di coppi, sonó cinque fmestre ineguali tutte rettangolari. 
Iníine sul tetto superiore della chiesa, che é a due pioventi, coi soliti tcgoít, 
vedesi sventolare la bandiera spagnuola, mentre in fondo alia strada del 
Carmine, bassa arcuata con superiore merlalura, vedesi la porta della ciliá, 
murata a tempi di Re Ferrante I. 

Neirultimo quadro, altribuito a Garlo Coppola, e che ha nell'aria 
questa leggenda: Peste successa nel Regno di Napoli nell'anno 
1656 nel mese di Marzo: vedesi cguaimente la chiesa del Carmine, il 

. cui fronte non puó dirsi semplice, ma poverissimo: cíoé in alto un occhio 
circolare con due laterali fmcstroni lunghi eterminatia somiccrchio: al basso 
la porta única con frontone triangolare. 11 laíerale occidentale ha presso la 
cantónala la stessa porta arcuata, che vedemmo neH'antertore dipinto , e la 
porta piccola piü appresso, ncllo stesso sito dov'é l'attuale verso la slra- 
da del Carmine. In alto, sempre nel laterale iré íineslroni arcuati, come i due 
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del fronte, e piü soltó tre flnestre circolari, ovvero occhi, piü piccoli di 
quello del prospetto. 

In tutt'i tre descritti dipinti, nell'angelo rivolto ad oriente-mezzodi 
sporge por tutta la sua spessezza il campanile, architeltato dal Conforto e 
dal Donzelli, il cui insieme é solo ritratto piü fedelmente nel dipinto di 
Scipione Compagni. 

Dovette cosi il malconcio prospetto della chiesa a tutto il 1665, persi- 
stere; dopoché in tale anno ottenutosi dai Padri l'uscita della guarnigione 
spagQuola dal convento, cui si atiese immediatamente a ripulir delle lor- 
dure 8 bruttezze, onde era in ogni parte macchiato per il lungo alloggio 
della stessa, si rifa coldisegno e assistenza di fra Bonaventura Prestí 
Certosino, un nuovo prospetto, decóralo dallo stemma in marmo delta 
religione Carmelitana (Cronist,, f. 131 C). Di questa opera non ci é riuscito 
rinvenire alcana traccia, e pero non possiamo dirne nulla. 

Sempre seguendo la Cronistoria, pare che nel 1743 (0. c, f. [48 t.") 
alcuni lavori, ma non di grave momento, fossero stati eseguiti puré nel 
prospetto, con altri piü importanti, alie armadure del tetto della chiesa e 
della sua soíTUta. Si va cosi sino al 1754 (Cronist., i. 150), nel qual tempo la 
chiesa subisce importanti rinnovazioni, essendone architetto il Taglia- 
cozzi-Canale, la cui opera neU'interno del templo, lungamente fu descrit- 
ta. Un'altra rinnovazione vi é opérala nel 1766 coi disegni del regio ar- 
chitetto D. Giovanni del Gaiso [Cronist., I 152 C); ed altre infine a 
giorni nostri, le quali si son venute succedendo, ognora sulle stesse orme 
dello scorso secólo. . 

Presentemente l'altuale prospetto é a due ordini: la cornice del secon- 
do dei quali ricorre in certa guisa coi prim'ordine del laterale campanile; 
essa pero é di ordine jónico, e non dórico, come neiraltro. Un frontone con 
poco gusto, riprofilantesi coll' ordine sotloposto, sovraccaricato di un enor- 
me atlico, a coronamento, parte rettilineo e parte circolare, dissimula ma- 
lamente il dietroposto tetto. Tre vani, di cui uno rettangolare, e gli altri due 
ovali, posti tra i pilastri del second' ordine dánno lume da tai lato all'in- 
terna nave. Un gran frontone poi, che é sopra la edicola, dov'é dipinta 
nostra Donna della Bruna, forma come la parte piü accentuata del- 
1'ordine interiore e di coronamento alia grande porta per cui si accedo nel- 

24 
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Patrio coperto. Due nicchio laterali infiae, racchiuse in mezzo a due taber- 
nacoli, di disegno assai trito, sonó su i fianchi. 

Del cancello, da ultimo, che chiude il basso del cennato prospetto, 
abbiamo aitrove detto qnanto basti (p. 310 di q. v.); e pero non aggiun- 
giamo altro. In riassunto questa opera, che non ha pernullaalcun che del 
grandioso e solenne caraltere del campanile, resta come annullata dalla 
mole di queslo. 

III. 

IL   CONVENTO 

§ I. — Piazza avanti al convento e suoi consecutivi ampliamenti — La statua della 
Begína Margherita, ele siie vicende — Prime notizie che si hanno del con- 
vento— Progressivi ampliamenti del medesimo—I dormitorii, i chiostri, i 
giardini —Vicende del convento sino all' abolizione degli ordini religiosi. 

II prezioso ms. della Croni&toria^ da cui, come si é visto, abbiamo at- 
tinto COSí svariate notizie iatorno alie parlicolaritá fmora sconosciute delle 
tante cappelle, che sorsero consecutivamente nella chiesa del Carmine, ci 
ha del pari fornito importanti notizie riguardo il convento, e i divcrsi can- 
giamenti, cui ando soggetto dal XIV. secólo a tutto il XVllI. 

E per prima abbiamo dalla stessa la ubicazione del convento coH'an- 
nessa chiesa nal 1275, quando cioé Cario I. d'Angió avea giá largita la sua 
concessioneindata27Giugno 1270, 13" indizione.Eccone le precise parole: 
Quindi pero é da notarsi prima di passar oltre, circa la sopr'ac- 
cennata Concessione, che in tempo, che si ottenne II nostro 
Convento e Chiesa col suo prospetto deretano attaccava dal suo 
lato tutta la lunghezza dell'uno de' iati del detto Campo di Mo- 
ricino, ch'era di demanio Regio, e dalli altri tre latí veniva, 
detto campo di Moricino attaccato per Una parte da Una térra 
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Vacua degli heredi del q."" Henrico Saporito o Saperto, daU'al- 
tra parte dalla Via pubblica e dall'altra del lido del mare, né 
il territorio concesso per ampliazione del nostro Convento e 
Chiesa solo haveva il nome di Moricino, ma quel vacuo del Sa- 
porito símilmente si chiama a Moricino, e cosi altri spettanti 
ai diversi Padroni, come chiaramente si riconosce dal sud.° 
Archivio della Regia Zecca (0. c., fol. 15 t."). 

Come piü avanti abbiamo accennato (pp. 310-ti diq. v.), quando 
dicemmo dell'atrio scoverlo, che precedea la chiesa, e del ponticello sul- 
l'acqua, o rivolo del Lavinaio al mércalo, per la cui porta aveasi ac- 
cesso a quella maggiore della chiesa, sappiamo che nel bel mezzo del XV. 
secólo la piazza, che era imianzi essa chiesa e contiguo ingresso del con- 
vento, venne per la prima volla amplíala, diroccandosi a cura e spese dei 
Padri le case, giá concedute a Giovanni de Rosa, ed altre, tra cui 
quelte appartenute a Lancclíotto Agnese, e probabilmente anche quelle 
enfileutiche delía famigüa de Adamo, dellc quaii abbiamo U documento 
che iu appresso sará riporlato. Altra ampliazione fu falta nel 1632-1641, 
allorcbé furono diroccale, come dice il Caputo {Frammenti di amalims. 
presso la Societá Storica di Napoli), molte paia di case injíapoli, 
avanti la porta maggiore della chiesa (del Carmine), che impe- 
divano la vista deír affacciata di quella e stavano contigue 
ad un'anticbissima porta della cittá, che contemporáneamente nel- 
l'anno 1637 per un incendio, ivt successo per la polvero di fuo- 
co,  che ivi si vendeva,  venne distrutta (Tutini, Seggi di Napoli, 

Pag. 15)- 
Una terza ampliazione della piazza, avanti la chiesa, ma piü propria- 

mente innanzi al convento ed al castcllo, fu falla sollo il Viceré, Conté di 
Peñoranda (16C.9-1664). 

Ora in mía di quesle case diroccate nell'ultima ampliazione di detto 
anno 1662, e propriamente nella cantónala di una di esse, ch'era davanti 
la porta maggiore della chiesa, e dirimpello ancora alia cappella della 
Croce, vedevasi, come abbiamo sin dal de Stefano {1550) e dal Sum- 
monte (1601), nel lempo in cui scrivevano questi patru scriltori, una sla- 
tua, che la volgare tradizione voleva rappresenlasse la madre del trucidato 
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Corradino *, la quale statua Gio. Antonio Summonte ci dice fosse 
stata eretta dal popólo per memoria della munificenza della Impera- 
drice Margherita madre delio infeiice Corradino con la corona 
in testa, e con una borsa in mano (o.c, lib. III, p. 75, Nap. 1748). Ed 
agúale opinione circa la persona, che tale statua rappresentasse e circa il 
sito, dove era posta, si ebbe il Galano, cha scrisse la sua opera intorno alio 
scorcio del XVII. secólo (o. c, T. IV, p. 193) ^ 

Pare, secondo ci altesta la Cronistoria, che i Padri avessero avuto in 
mente nel 1644 di togliarla dal detto iuogo e coUocarla nella facciata della 
chiesa apponendovi sotto un'iscrizione, che fecero puré incidere: ma tal 
divisamento, come afferma la stessa Cronistoria, non ebbe in qaell'anno 
esecuzione. Invece il pensiero de'Padri fu messo in opera nello abbattimento 
dalle casa nal 1662, sa non che allora la statua fu trasportata nel convento. 

Ai tempi del Celano (1692) essa stava avanti la porta del refettorio 
estivo, ch' era nel secondo chiostro, attaccata al muro; ma, essendo cosi 
alia vista di pocbi, molti noslri storici, come dice lo stesso Gelano, che 
non si curarono di osservare dove ara stata collocata, credettero che si 
fosse perduta (Celano, 0. e /. c). 

NeUi698 come leggiarao negh Uomim 111 ustriáel\enXm\g\la (p. 194), 
il P. Moscarella avea divísalo porra nella portería a sínistra di chi entra, la 
iscrizione frammantata di Corradino, da liii tróvala nei 1670 nello sterrare 
il terrapleno in un angolo del Convento vicino le mura della cittá, e a de- 

* La madre di Corradino venuta con il recatto del fig'lio, 
lo ritrovó morto e sepolto in detta chiesa, la cui statua dimarmosi 
Tede posta nel proprio cantone di quella casa, qual sta accanto la 
porta maggiore di detta chiesa (De Stefano, o. c, p. 161 t."). 

^ Ecco le parole del Celano:.... vedesi attaccata nel muro la sta- 
tua deír Imperadrice Margherita, madre dell' infeiice Corradino, 
che sta coronata e vestita alia regale con una borsa in mano. Que- 
sta statua fu eretta da' Kapolitani e collocata accanto la cappella 
di  Corradino, come si vedrá in appresso (a) e da molti de' nostri 

(a) Dirimpetto questa cappella (della Croce) vi stava la statua deH'Imperadrice Mar- 
gherita, ch"é stata, come si <lisse, trasportata dentro il Convento del Carmine (o. c, t. 
IV, p. 197). 
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slra Cántica slatua di marmo deU'Imperatrice Madre di Corradi- 
no, e per animar l'una e l'aitra farvi apporre un altro marmo con 
una iscrizione compostadal P. GiuUo Gastaldo (Í1710); nella quale, dopo 
esserái descritta il fortúnate reperimento de'frammenti dolía memoria di Cor- 
radino, e della idea di ripristinarla, murándola, si aggiungevano queste paro- 
le da ultimo; IIAC • TRANSTYLIT • VNA • CVM ' REGINAE • MATRIS ' EJVSDEM ' 
CORRADINI • REGIONE " PROSTANTE ' -SIMVLACRO ' ANNO " DOMINI ' MDGXCVIII. 

Probabilmente per la morte del P. Moscarella, avvenuta nell'anno 1699, 
questo adattamento non ebbe piú íuogo. Invece verso i principii del secólo 
seguente (1711), la detla statua fu murata a sínistra deH'ingresso della por- 
tería, e propriamente a ridosso di quel pllastro che ora sporge a flanco della 
celia del portlnalo, e sul quale é una statua in legno di N. D. sedente col 
bambino in seno \ Sicché a' tempi in cui scriveva il Sigismondo, cioé nel 
1788 (o. c, 1.11, p. 169), questi annotava le seguenti parole: per una por- 
ta, che é.sotto questo altissimo campanile si entra nal chioslro 
del convento... e nel prospetto verso la cameretta del portinaio 
scorgesi la slatua delía Regina Margherita con una borsa alia 
sinistra mano, e sotto la medesima la iscrizione, che noi trascri- 
viamo in nota % pero colla data del 1769, e non del 1269, come é ri- 
portata nella Cronistoria (fol. 126), forse per isbaglio del copista. 

Restó intanto questa statua, cosi in tal luogo fino a tutto il 1818, nel 

istorici si scrive, che questa statua si sia p'erduta, non avendo for- 
se curato di esaminare dove fosse stata trasportata (o. e I c.) 

* In questo medesimo tempo (anno 1711) fu trasportata vicino la 
porta grande del Convento I' antica statua di marmo della Regina 
Margarita madre deirinfelice Corradino, la quale era coUocatanel- 
r atrio del nostro Eefettorio; e fattone il piedestallo di marmo vi 
fu posta r iscrizione, che al presente si vede, e che da noi fu ri- 
portata neir anno 1644 {Cronist, fol. 142). 

'' MAKGHEEITAE * AVGVSTAE — QVAE — CORKADINO ' FILIO * ET * FEDEKICO " NEPOTI ' 

CAPTITIS — OPITVLATVRA * OPIBVS ' ONTSTA ' NEAPOLIM * FESTINABAT — CVM " CAPITE " 

PLESSOS • EEPERISSET * VIRILI • QVIDEM ' PECTORE — NON * LACRIMAS ' PRO " HIS — SED ' 

PROFVSISSIMA -MVNERA-AD ' HOC " TEMPLVM * EXORNANDVM ' PROFVNDENS — AD " ARAM" 

HIC • MASSIMAM " HVMANDOS * CVRAVIT — FAMILIA " CARMELITANA ' INGENTIBUS ' DIVITIIS ' 

AB • EA • DONATA — JAM ' SINE * BAENEJIERITAE  "  SEMPER  "  AERVMKVM  "  PLORATVRA — 
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qual tempo iri segaito de' rapporti dell'Intendenle di Napoli e della R. Acca- 
demia Ercolaneso, fu indi toita d'ordioe del Re, e traspórtala ne'inagazzini 
deí R,Museo Borbónico, finché, dopo il 1849, non ne fu estratta ed esposta 
ncüa coliezione medievale fino a tutto il 1860 \ 

Fu solo dopo tale apoca che per iniziativa deil'On. Senatore Fiorelü 
venne indi tolla per aliogarsi neirabolilo monaslero di S. Teresa; donde in 
fine venne Irasferita ai Museo di S. Maríino, nel cui catalogo ora figura sollo 
i! numero d'ordine 1585 I 

Ma questa statua marmórea rappresentava veramente la Regina vedova 
di Cerrado V. di Svevia, madre di Corradino, come si é generalmente da 
tutti crédulo? 

Ecco il dubhio, dio, ponendo mente al nome tradizionale dato al mo- 
numento di slatua della regina Margherita, ed alie contradizioni ed invero- 
simiglianze inerentt alia volgare opinione, surse in noi fin dal principio 
che volgemmo I' animo a studiare le origini e le vicende della chiesa del 
Carmine. Ed invero, oitre che la madre di Corradino chiamavasi Elisabel- 
ta, e non Margherita, non par cerlamente credibile che i Padri Carmeli- 
tani del XIIÍ. secólo, viveiido il re Cario I, si fossero faUi ad ergere una 
memoria alia madre della sua vittima. 

AE • COELESTVM " PRO ' TANTIS * PEINCIPIBUS ' IMPEKATRICEM — ORATVEA — P — ANNO ' 

DOMINI • MDCCLXIX. 

Questa iscrizione non ci é riescito sapere, dove attualmente si trovi, se puré 
non fu distrutta nel 1860 ovvero nel 1818. 

* II Cav. Camera nel i." vol. de' suoi AnnaU delle Due Sicilie, da luí pub- 
blicati nel 1841, p. 288, dice, che a suo tempo vedevasi mutilata questa sta- 
tua e depositata nel Museo Borbónico nelMagazzino degli oggetti e 
frantumi, cosi detti inservibili. Nello stesso stato trovavasi nel 1849, 
quando la descrisse il Cav. Giuseppe de Cesare, che fu primo a pubblicarne 
una tavola incisa, per altro non fedele, nelle JRkerche síoriche ed artistiche 
della cata di Napoli di 'Domenico del Re, pp. 193-200: dove é detto, che la 
ritrovó gittata per térra in uno de'magazzini del Real Museo Borbó- 
nico, soggiungendo, che sarebbe opera meritoria restaurarla e coUo- 
carla in luogo piü degno. 

' Dobbiamo queste notizie alia cortesía dell'Egr. Ámico e Collega Comm. 
Giulio de Petra, Direttore del Museo Nazionale di Napoli. 
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Éntralo cosi íQ dubbio sull'essere vero di tale antica rappresentazione, 
ci determinammo a studiarla diligentemente: il che fu per vero salutare 
consiglio, perclié sembraci, che la quistione sulla quale presero abbaglio 
tultí coloro che ne scrissero, resta chiaramente dcfinita dall'esame della 
scultura, e con essa concordato il nome che la tradizione assegnó alia 
medesima. 

La statua misura in altezza la dimensione di i'", 58. Piü che una sta- 
tua di tutto toncio, é una scultura di alto rilicvo, destinata ad essere addos- 
sata ad una párete, perché pressoché piatta nella parte posteriore. 

É vestita da una lunga veste (cotte-hardie), dal cui lembo escono le due 
estremitá dell'aguzza calzatura, che ha quelíatale forma di scarpe, che nei 
documenti del lempo sonó dette: souliers a poulaine fsoíiilares mi 
ocreae ad poulentiam). Le scende dalle spalle una specie di clámide, o 
manto YQ^\Q f mantum rotatum), \[ quale si raccoglie in parte suU'avam- 
braccio sinistro, in quel, che il lembo deU'aitra parte si rialza per dar 
passaggio al destro braccio, ora spezzato, e la cui mano dovea sostenere 
la borsa, come ó tradizione. II manto é slrolto in alto da fcrmaglio a cer- 
chio in forma di disco, coverto da un intreccio di lacci d' amore (buceóla 
laqueata) ad angoli iobolali, tramezzati da globetü sul genere di una orna- 
tura di carattere pressoché moresco. 

II coUo nudo sorge dallo sparato superiore delta veste, la cui testa ha 
i capelh a treccia, raccolti su gli orecchi, o cinti aU'altezza della froote da 
una corona. Qnesla e composta da una fascia di altezza o'", 02, fregiala da 
perlino tonde ed oblunghe, e sormontata da una füza di gigli di Fran- 
cia di forma angioina, i quali sonó addossati gU nni agli altri. Di sotto 
la corona scendono su i duc lati delle írecce 1' estremitá di duebende, che 
giungono sovresso le spalle. 

II carattere in genérale della scultura é simile a quello delle opere di 
Maestro Diño di Siena, che lavoró al sepolcro della Reginra Maria 
d'Ungheria a Donnaregiina (1323), o a quello delle opere dei due 
fratelh Pácelo e Giovanni di Firenze, nel sepolcro di Re Roberto nella 
chiesa del S. Corpo di Cristo, o Santa Chiara (1343)- 

Le pieghe, che gia cominciano ad obbedire al convenzionalismo dello 
scorcio dei XIII. secólo, sonó pur nondimeno ritratte con certa arte dal vivo. 
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L'aUributo perianto della corona a gigÜ angioini, che ha que- 
slo monumento e che é sfuggito a tutu coloro che ne scrissero, basta a di- 
mostrare ineluttabilmente Irattarsi di una Regina di Casa d'Angió 
]" che si chiamasse Margherita, 2° che fosse vissula prima della meta del 
secólo XIV, e 3" che avesse in modo qualunque beneflcato il convento del 
Carmine. Ora queste tre condizioni si trovano, siccome a noi pare, in Mar- 
gherita di Borgogna, Contessa di Tonnerre, che fu seconda moglie 
di re Cario I. d' Angió, e che lascio merendó mille scudi al convento con 
robbligo di una messa quotidiana in suffragio della sua anima '. 

Coi tempo dimenticata la persona, e predominando la leggenda diCor- 
radino, alia madre de! quale si attribuiva, e non a torto, molta parte della 
fondazione della chiesa del Carmine si scambió e si confuso 1' una coll' al- 
tra, e la stafua si disse di Margherlita Maidre di Corradino. 

Passando ora a parlare del convento, le prime notizie un po' precise, 
che abbiamo intorno al successivo incremento del medesimo, cominciano 
nella Cronistoria dal tempo del terremoto del 3 Decembre 1456 (ms. c.,f. 
261.°), quando insieme alia caduta del tetto ed alio screpolarsi del campa- 
nile, rovinó il dormitorio, come ivi é detto, e che non poté esscre altro 
che quelPala, o parte di edifizio, il quale a mezzo i! XV. secólo dal lato delia 
porta di Completa, dovea distendersi verso il mare, comprendendo nel 
suo pian terreno l'antica sala del Gapitolo, o Capitolo vecchio, it re- 
fe tto rio vecchio,o refettorio jemale, il sito dove é ora implántala la trom- 
ba deüa grande scala, e i dietroposti ambienti verso oriente insino al luogo 
dove poi sorse il cosi detto torrione del Carmine. II quale dormitorio, 
parlandosi nella Cronistoria della secoiida scossa del terremoto del di 30 
detto mese ed anuo, é addimandato (f. 33 t.") dormitorio grande, ed é lo 
slesso che poi fu detto il Salone, e che estendevasi nel piano superiore 
della suddett' ala, dal coro posto sul cappellone dell'Assunta al mare, da 
ponente a levante, per tutta la larghezza del convento. Ora una tal parle del 
convento la vediamo riparata a spese diMesser Cristofaro Gaetano colla 
erogazione di Duc. 300, come leggesi nell'0&5//^o delle messe '. E di tale la- 

' V. p. 258 a p. 262 di q. v., ció che abbiamo detto su tale riguardo. 
" Celebrare e pregare per il magnifico Signor Cristofaro Gaeta- 
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voro di ricostruzione, opérala per cura di maestro Palmidessa, seguono a 
trovarsi notizie nella Cronütoria negli anni 1438 e 59 (f. 34 t.° e 36), as- 
serendo 11 P. Moscarella averno tróvalo menzione nei Ubri d'esito di que! 
tempo. Con taii nolizie il buon Cronista ci dice puré di un orto fuori le 
mura del convento, auméntalo e miglioralo a cura del P. Priore 
Gio. de Signo insieme a Gabriele Imparato, a segno da ricavar- 
ne due once d'oro Tanno, corrispondenle ad un capitale di Doc. 
600. Quale orto fuori le mura, che altrove é detto V orlo deíle ce- 
trangole, noii puó essere che quclFarca di terreno, che dislendevasi verso 
il mare a piedi del dormitorio grande, ed in una parto del qual terreno 
nell'anno 1466 D. Gabriele Imparato unilamente al P. Maestro Giuliano 
Casanova, fa tutto un chiostro dai fondamenti (f.36) coUe superior! 
camero con spesa diD. 200; per industria pero, soggiaugeilCronista, 
del P. Priore Gio. de Signo, con denaro raccolto daüe spoglie di 
fra Antonio Milano nostro religioso della casa dei Milá del regno 
di Valonza, che fu poi dcuominata Milano {ibídem). Queslo tal chio- 
stro é il secondo che é presso la scala, e che poi vedremo piü tardi diptnto 
dal Pistoja; per modo che in tal tempo, cioé poco dopo la meta del XV. 
secólo, il convento costituivasi da un'ala attaccantesi nel senso dcU'at- 
tuale creciera aila chiesa, e procedente verso oriente, e da cui sporgeva a 
squadra l'altr'aía di ediflzio, che gira intorno alie sírutture lungo esso il 
mare, sórte nell'orto grande, che fu detto delle cetrangole per gU 
alberi di aranci forti o melangoli che vi erano piantati. 

no, che ci riparó il dormitorio {Cronist, f. 45)- Ed altrove: Nota quod 
teneraur celebrare et orare omne die pro anima raagnifici viri domi- 
ni Oliristophari Gaytani, qui dedit nobispro reparatione nostri dor- 
mitorii ducatos trecentos {Cronist, f. 33 *•")• Q^ale annotaziono é prece- 
diita dalle segiienti parole: ín proposito delle sofferte rovine ritrovan- 
dosi in quel tempo devotissima nostra nUustrissima CasaGaetana 
dei ContidiPondi e di Morcone, Christofaro Gaetano, che dal Sum- 
monte vien chiamato Conté di Fondi, si prese l'assunto di riparare 
il dormitorio, come face con spesa di Doc. 300, che in qiiel tempo 

. valevauo per mille e pin d'hoggi: onde il nostro convento memore 
del benefizio nella Platea Bergamena, f. 29, fatta nell'anno 1474 
nella tabella delle messe, notó tali parole {Ibid.). 

2S 
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Da una pergamena in dala 20 Maggio 1462 sí rileva, come re Ferrante 
largisse al convento alcune giurisclizioni e diritti, tanto nel prossimo lido e 
territorio circostante alia clíiesa, quanto circa il mare, sulle botti ed altri vasi 
di legno, clie ivi approntavansi in alcune stagioni dell'anno, e cosi puré su 
coloro, che con barche portavano sassi e pietre, disponendole in masse tun- 
go il lido, sia per costruzione, che per farne calce, ed egualmente pei 
cuojai, ed altrc simili industrie {Cronist., í. 37 V). 

Poco dopo (1470) delta costruzione del dormitorio grande vedia- 
mo fatto menzione {Cronisi., i. 28 t.") di una buona librarla, nella qua- 
le, come dice il Moscarclla, era sufficieule quantitá di libri, di cui 
a suoi tempi era un esatto inventario sulla Platea bergamena (ff. 
25, 26, 27), o che i frati avevano disposto nel suddetto dormito- 
rio. Pero non avevano, che da poco raccolta una tale preziosa suppellottilo 
e con essa disposte le carie del loro archivio *, quando ecco un incendio 

' Ád aversi una prova cTella diligenza, con la quale nello scorcio del XVII. 
secülo era teniito 1'Archivio del convento del Carmine Maggiore, ci piace ripor- 
tare questa' avvertenza da noi rinvenuta nelle carte di detto monastero. Eccola: 

Al E. P. Cancelliero, 
L'Arcliivio di questo Real Monastero, che dá molti secoli ri- 

pieno di varíe scrittnre si in carta pergamena, come in carta bam- 
bacina, per le vicendevolezze dei tempi erasi ridotto senz'ordino 
alcuno, conservandosi dentro de Casse e stipi affasciate le scrittu- 
re con pregiudizio grande del Monastero, deteriorandosi alia gior- 
nata l'annue entrade del medesimo per non haversi cognitione di 
qtielle, quali per esserno in grandissimo nnmero erano difficilissime 
a ritrovarsi nelle congiuntnre de liti, che alia giornata sogliono 
accadere. Che pero dalla prudenza e zelo del M. E. P. M. Salvatore 
Pascale Priorc e Commissario Genérale di questo Eeal Monistero 
assieme con la Rev.""^ Cancellería per dar riparo ad un inconve- 
niente si grande fu data la cura alli ER. PP. Tommaso Pecoraro et 
Angiolo Longobardo Cancelliero del moderno Monastero per quello 
rícouoscere e disponerle con ordine si facílissimo che ad ogni rí- 
chíesta (seconda il bisoguo ricercará) potrai quelle ritrovare, sic- 
come scorgerai in questo repertorio, quale t'additerá il luoco del- 
li Scrigni e Cassettini, ove conservansi le scritture, che cercara!, 
essendosi anche sopra di quelle posto il numero che ti citará il Re- 
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distruggere tutt'i documciUi e in ispecic quelli di luUe le loroproprielá, 
tanto che si fu costretto peí ricupero del fondi rjcorrere alJa 
scomunica, perché gli abusivl posscssori avessero rilasciati i 
modesimi (o, c, f. 39). La qual misura poi, un mezzo secólo dopo {1525) 
iiecessiló un Breve pontiíicio assolutorio di Clemente VIJ, ü qiiale per mez- 
zo del Cardinale Penitenziere, Lorenzo Pucci, vescovo Proneslino, che co- 
mincia: Vivae vocis oráculo. . . sciogiio i Padri della chiesa e convento 
del Carmine, dagli obblighi dei legati passati di cui eransi per ñn perdute 
le tracce, purché si celehrassero íre messe al mese, estendendo tale facol- 
tá, anche quoad futura {CronisL,í. 78). Non ostanle tah danni'cho ben 
presto vengono ristorali, il convento dové tornare in sufficiente grado di 
floridezza, giacché neilo inventario fatto ncl 1474 dal P. de Signo, e di cui 
é un molto neíla Cronistoria (f. 44 t."), eran nello stesso 30 camere pei 
religiosi ben munite, che non vi mancava niente,cioé sacco- 
nij materazzi, lenzuola, coperte secondo le qualiíá de' frati, 
al numero di cinquanta con i maestrt baccellieri e padri. . .. e 
che uelía cocina vi era tullo il bisognevole coílc scodelie e 
pr a tic He de piltro et vasi di rame.. . .nel cellaro vi era no ven ti 
botti di vino e tutto quello che era necessario per suo servi- 
zio nelrefeUorio le tovagUe per le lavóle duplícate, et per 
polir le mani anche duplícate, e vasi per riponere ilvinofatti 
de piltro. . . . nelIa barbería vi erano puré le tovaglie et ogni 
alíra cosa peí servizio dei frati.... simiimcnte aveva accomo- 

pertorio per maggior facilita in ritrovarle — Eicordandoti pero ha- 
ver a cuore la restituzione di quelie scrittui-e, che ti bisoguaranno 
nell'istesso luogo, ove le prendera!, per evitare qualche confusio- 
ne, che per 1' avvenire potrebbe accadere con la perdenza anco di 
nn'opera tanto necessaria per beneficio di qnesto Real Monistero, 
anzi procura con il tuo zelo, che tutte le scritture, che per 1'av- 
venire ai faranno, siano anche riposte con ordine dentro li Scri- 
gni, e Cassettini, poteudoti regolare da questo istesso Repertorio, 
ove secondo le qualitá delle scritture potrai registrarle nel tuo 
luogo; e vivi felice. 

Scritture dei Monasteri soppressi, Carmine Maggiore, K." 224, fol. 1°. 
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dato una camera per l'inforraeria con lünzuola di lino ciim due 
letli con ogni cosa neccssaria e con lo sproviero sul lelto, clie 
era camera moUo alta per gl' infermi, e si liaveva un medico 
solenne, come il Signor Ruggiero deCuccaroet uno speciale 
assai prudente Agostino de Pérsico, che tutt'i frati infermi si 
curavano a spese del convento. Al che ii P. Moscarella soggiunge: 
quesla dichiarazione dimosEra, che per lo addietroaion avea 
sempre speso ii convento, ilchemi pare irregolare, o quell'al- 
tra dove cita le lenzuola di lino per grinferrai da chiaramcnte 
a conoscere , che quando stavano bene non le praticavano, 
essendo aüora convenuto (?) tuttavía in uso quelle di lana (Cro- 
nisí., f. 41 t"). E a tali comoditá, di cai i frati godevano non facevan di- 
fetto financo le deUzie del loro giardino, o orto grande, dove, siccome 
leggiamo nelta Cronistoria (f. 40 t."), nell'anno 1473 parlasi di certe per- 
gole fatte alia rosa moscarelía (rosa muschiataj che iviin quel tem- 
pe erano in convento, e che allietare dovevano della loro fragranza e della 
loro vista Torio sopradetto. 

Come ad accrescere pertanto la estensione dolle notizie, che ci da in- 
torno a tale tempo la Cronistoria, riguardo al convento, rArchivionotarile 
ci ha fornito un documento della scheda di Notar Jo. de Garpanis, dal quale 
rileviamo, come dall'anno 1481, ii P. Priore Fra Leonardo Antonio de Car- 
racenis di Napoü locasse per anni cinque ad Angelo Adcallarito di Napoli 
la torre ritonda, che non e altro che il primitivo torrione del Carmine 
verso 11 mare, lungh'esso la viapubblica (juxta maritimam , juxta viam 
publicam) ed una fornace da calcina (calcarla) a quanío pare adérente 
alia prima, e dal convento destínala a serviré forse di abilazione, o almanco 
di mansione al conduttore della calcare, perche nel documento si parla di 
taluni adatíamenti da eseguirsl nella suddetta torre conl'uso sopradetto \ 

II P. Moscarella, che passo passo nella sua Cronistoria, vien segnando 
tutt'i princlpah avvenimenti, non manca nelí'anno 1484 di far cenno deíla 
prima pietra posta da re Ferrante ncl di 14 Giugno alia torre dietro la tri- 

' V. Doc. de' 29 raaggio 1481, prot. del 1481-83, a cari 35, di Not. Jo. de 
Carpaais in seguito. 
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buna cui collegavasi quella cinta di mura, che nella strada del Carmine, 
poco It d'appresso aveva la porta di cgnal nome, e clie nol abbiamo accen- 
nata nel parlare pocanzi delle "vicende dci \arii aspetli esterni del templo. 
Dopo che chinde l'enumerazione delle cose fatte nel XV. secólo, col dirci 
delle spese e degli altri lavori fatti peí succitato dormilorio nell'anno 1492 
a tempi del P. Maestro Ginliano de Mirabellis, dalui ritiovati nei librid'esito, 
senza pero indicarci, se si trattasse di opere di mannícnzione, ovvero di 
ampliazione e migUoramento. 

II XVI. secólo ha tra le prime opere una concessione, che 
nell'anno 1507 questa nostra Eccelientissima cittá di Napo- 
11, riconoscendo la necessitá precisa, che haveva il nostro Con- 
vento, non solo per suo ornamento, ma anco per il pubblico be- 
neficio del flusso e reflusso dei popolialla devocione del no- 
stro Santuario per la devocione grandissima, che aveva verso la 
Madre SS., concesse ai nostri Pp., che istavano anco per questo 
et havevano eletto a tale effetto procuratore Salvatore d'Hisa- 
po', cittadino napoletano e benofattore del convento, concesse, 
dico al medesimo tanto di acqua, qnanto comprendeva il corpo 
o la rotonditá di un tórnese di argento, e la facoltá di pren- 
dérselo dal condotto et acqua del magnifico Galeazzo Caraccio- 
lo, per il che si ordina a Tommaso FolUero Governatore deí- 
Tacquedotto, che non solo non dia impedimento, ma che serva 
li Pp., acció habbia il suo effetto la concessione suddetta, la 
quale é sp edita nelTribunale diS. Lorenzo aaoOttobre i507e 
la firmano Gurrello Brancaccio per Nido Eliítto, Antonio Se- 
verino Eletto per Porto, Giovanni Federico Eletto per la Mon- 
tagna, Tommaso Tomaceita per Capuana, Antonio Rocco Eletto 
per Montagna, Ántonello di Stefano Eletto peí Sedile del Po- 
pólo e per Segretario fírmate Hippolito Pontano {Cronist.J, 64). 

Dopo una tale concessione di acqua, che dové serviré agli usi del 
pubblico, alimentando la fontana forse del chiostro piccolo, troviamo 

' Nello elenco delle cappelle é fatto menzione della Cappella di S. Mi- 
cliele Arcangelo di Casa d'Issapo [Y. Dücimentim scguiío'). 
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nel 1512 noihm (Libro di esito, f. 171) di quattro finestre di vetro, 
fatte alia cliiesa dalla parte deü'orto. Onde questo, soggiunge 
il Cronista, poteva essere Torio piccolo, clie teueva il convento, 
dove é hoggi il chiostro grande, e perché noto anche teneva 
un altro grande detlo deile cetrangole, quale poteva essere 
il torrione oggi detto (Cronist., f. 69). 

In un'annotazione all'anno 1517, rileviamo che il P. Gioacchino Lon- 
go, giá sagrestano della cliiesa, dona al convento, da un suo pecu- 
lio di Doc. 42 5, accumulato nientedimeno che in 32 anni di economía, 
Doc. 150 per riparare alia ruina, che minacciavano chiostro 
e dormitorio un'altra volla {Cronist., í. 72 l.").Le qüali duelocalitá, giá 
s'intende, erano e il chiostro piccolo, e il dormitorio grande, 
poi detto salone. E pare, che taU lavori fossero stati eseguiti a puntino, 
e giá tcrminati neiranno 1522, perché in tale anno il P. Moscarella lesse 
néi Libri di esito (f. 29 t."): le spesc a Maestro Pistoja* per le pit- 

* L'insigne ed egregio nostro amico Cav. Milanesi, nelle sue annotazioni 
alie Vite del Vasari fa ricordo di molti artisti pittori, ciascuno dei quali fu 
cliiamato il Pistola per la sua patria. Sonó tva questi: 

I. GioTanui di Bartolommeo Cristiani da Pistoja, detto puré sem- 
plicemeute Griovanni da Pistoja. Di lui é un'opera in Pistojá colla seguente 
sottoscrizione; Joannes Bartliolomei de  Pistorio fecit  
MCCCI, XXX mensis Settembris. II suo periodo operativo, come dalle ricer- 
clie del Milanesi é tra il 1366 e il 1395 {a). 

II. Bartolommeo di Giovanni di Bartolommeo Cristiani, da Pi- 
stoja, pittore, figlio al precedente, n.  1367 •{ 1448 {ihid.). 

III. Maestro Jacopo di Giovanni di Bartolommeo Cristiani, da 
Pistoja, pittore, fratello al precedente, n. 1395 f. . .. ? {ihid.). 

IV. Maestro Gerino di Antonio Gerini da Pistoja, pittore. Di lui 
parla anche il Vasari [h). 

(a) II Vasari hadi questo artista le segnenti parole: fu discepolo di Pietro CavaUiiii Gio- 

vanni da Pistoja, che iielta patria fe ce al cune cose di non molta importa nza (o. c, t, 
I,p. 542). 

{b) Ecco le sue parole: fusimiimenteaniicodi Pinturicchio e lavoróassai cose con 

esao lui Oe riño Pistolese, che fu ten uto diligente colorí tore, ed assai imita to re 
della maniera di Pietro Perugino, con il quale lavoró insin presso alia morte. Co- 
stui fece in Pistoja, sua patria, poche cose.,.. (o. c, t. III, p. 506, not. 3; e p. 507, uot. i e a). 
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ture del chiostro, et dormitorio nuevo, non clie quelle per 
la fabbrica del refettorio per l'está. 11 quale ultimo é appunto il re- 

II suo periodo lavorativo, come risulta da sottoscrizioni di opere  é il se- 
guente: ' 

1. Sotto una tela nella chiesa di S. Agostino inBorgoS. Sepolcro,la quale 
giá serví dastendardo: Hoc opus pinsit Gerinus Pistoriensis MCCCCCII. 

2. Data di im aífresco sulla porta principale del duomo di Pistoja, ripor- 
tata dal Milanesi, 1505. 

3- Sotto un quadro di S. Fiero Maggiore di Pistoja: Hoc opus fecit Ge- 
rinus Pistoriensis MCCCCCVIIII. 

4- Sotto un affresco nel soppresso convento degli Osservanti presso Poggi- 
bonsi: Hoc opus pinsit Gerinus Pistoriensis MCCCCCXIII. 

5- Sotto un quadro della Gallería degli Uffizii a Pirenze: Gerinus Anto- 
nii de Pistorio pinsit 1529 {0. e I c). 

V. Maestro Leonardo Tronci da Pistoja, píttore. Di questo arti- 
sta il Milanesi ha visto una tavola giá posseduta dal Signor Cario de CHa- 
ro, negoziante, colla seguente sottoscrizione: Leonardus de Trunciis pin- 
sit die XXY Decembris MCCCCCXV. Ed alio stesso, tanto il Tolomei 
quantoil Milanesi attribuiscono un quadro in Volterra con la scritta: Opus 
Leonardi Pistoriensis MDXVI. Cosi puré il Milanesi crede dello stesso 
un altro quadro, ora nella Gallería diBerlino, colla scritta; Opus Lion. Pisfc. 
MDXVI (Vasari, 0. c, t. IV, p. 647, not. 2). 

VI. Maestro Leonardo Malatesta da Pistoja, pittore, secondo il Mi- 
lanesi, di una tavola a Castel Guidi, rappresentante la Vergine col bambino 
Gesñ tra i Santi Pietro, Silvestre e due altre figure piü in dietro colla scritta in 
un piedestallo, che é sotto un angioletto, con íin libro aperto: Lionardus Ma- 
latesta Pistoriensis pinxit. Questi, secondo il Milanesi, sarebbe un Leo- 
nardo di Francesco" di Lazzaro, che nacque nel 1483 e che nel 1517 sposó 
Pantasilea d'Alessandro Paribeni di Pistoja; e che nell'anno precedente (1516) 
in compagnia di Domenico di Piero detto il Pisano, pittore, dimorante in 
Pistoja, diede il prezzo di una tavola dipinta da Bernardino delSignorac- 
cio per la chiesa di S. Stefano di Serravalle in quel di Pistoja (Vasari, o. c, 
vol. IV, pp. 647 not. 2 e 648 not. i). 

VII. Pra Paolo (detto Fra Paolino) di Bernardino D'Antonio Det- 
ti, chiamato del Signoraccio da Pistoja. Del quale artista domenicano (n. 
nél 1490 f 1547), e discepolo di Fra Bartolomraeo della Porta, puó leg- 
gersi il bello e completo proapetto cronológico nelle note del Milanesi al Va- 
sari (VoL IV, p. 212 a p. 215). 
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fettorio, di cui parla il Gelano, quando dice: nel secondo chiostro si- 
milmeníe con deliziose fontane vi sta il cenacolo o refettorio, 

VIÍI. Maestro Leonardo de Gratia da Pistoja, pittore. Questo ar- 
tista il Milanesi (o. e 1. c), opina che sia lo stesso clie il Guelfo, detto an- 
che il Pistoja, scolare del Fatfore, indotto in errore come lo fu pria di lui 
il Lanzi {Stor. pitt, T. 6°, p. ii6), da un'asserzione del Gelano, dicuipiüap- 
presso. Ad esso il Milanesi attribuisce il quadro, ora uella cappella della Sa- 
grestia della Cattedrale di Lucca, con la scritta: Leonardus Gratia Pisto- 
riensis faciebat. Paro cho questo maestro Leonardo di Gratia sia lo 
stesso di cui parla il Vasari, quando ci dice degli scolari del Fattore [a). Sonó 
quindi da attribuirsi alio stesso le seguenti opere: 

1. Gli affreschi del chiostro piccolo e del dormitorio nuoYO del convento del 
Carmine in Napoli, condotti nel 1522 {Cronist, i. 76). 

2. La tavola del martirio di S. Caterina, e non di S. Stefano, come dice il 
Vasari, nella cappella di tal neme di Casa Ruffo in S. Domenico Maggiore 
(Volpicella., o. c., p. 167) dipinto, come,dalla iscrizione dedicatoria della stessa 
{o.c.^ P-^S^S, not. 191) interno al 1529, e ch'é ancora a suo posto. 

3. La tavola della Puriñcazione, ora nel R. Museo Nazionale, toltaall'al- 
tare maggiore della chiesa di S. María di Monteoliveto nel i54*^j per insinua- 
zione del Vasari, che propose, come poi fece, condurre egli un'altra tavola 
dello stesso soggetto, perche nel dipinto del Pistoja, come ci dice il Celano 
{0. c, t. TU, p. 318) erano nelle diverse figure dei personaggi ivi rappresen- 
tati, ritratti di naturale molti signori uapoletani del tempo (&). La quale ta- 
vola dovette venir dipiuta tra il 1530 ed il 1540. 

(o) Fu discepolo di Giovan Francesco (Penni, alias i¡ Fattore) Lionardo, detto il Pistoja,-^sv es- 
seré pistojese, i! quale lavoró alcune cose in Lvicca, ed in Roma fece molti ritratti di naturale, ed 
in Napoli peí vescovo d'Ariano Diomede CarafFa, oggi cardinale, fece in S. Domenico una tavola 
della lapidazione di Santo Stefano (?) in una sua cap[pella; ed iu Monteoliveto ne fece un'altra, che 
fu posta alTaltar maggiorñ, e levatone poi per dar lnogo a un'altra di simile invenzioiie di Giorgio 
Vasari, Aretino, Guadagnó Lionardo molti danari con quei signori napoletani, ma ne fece poco capi- 
tale, perché se gli giuocava di mano in mano: e finalmente si morí inXapoli, lasciando nome di es- 
sere stato buon coloritore, ma non giá di avere avuto raolto huon disegno {o. c., t. IV, p. 648), 

(6) Ecco le parole del Celano: questo quadro sta va neli" altare maggiore coUocato, e le figure 
che in esse si vedono erano state prese dal naturale nel rappresentare il mistero della Puriñcazione; 
essendo che il volto di S. Simeone era ritratto di Antonio Earrattueci, allora avvocato fiscale di Vi- 

caria, queilo della Vergine di Lucrezia Scagtione, queilo di un'altra donna era copiata dal volto di 
Diana diRago, donna iu quel tempo stimata di gran bellezaa. Nelle altre figure si riconoscevano i- 
sembianti di Lellio Mirto, arciveacovo di Cajaz^o e cappellano maggiore, di Gabriele AUilio, vesco- 
vo di Policastro, e di un moñaco otivetano, in quel tempo sagrestano. Essendo stato chiamato a di- 
pingere il refettorio Giorgio Vasari, diede ad intendere ai Padri che era mo!to scoavenevole, che nel 
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avanti la cui porta, come vedemmo, eravi la statua deila Regina Mar 
gherita (o. c, vol. IV, p. 193). 

4. La tavola, o coua dell'altare maggiore della chiesa delFAnnunziata in 
Napoli, giá in fondo al coro, rappresentante il Cristo sulla Croce, condottanel 
1548 (a). 

Al che bisogna aggiungere le seguenti parolo del Gelano, che originarono, 
come vedremo piü appresso, l'equivoco, in cui caddero tutti gli scrittori che 
seguirono, confondendo Lionardo di Gratia detto il Pistoja con il Guelfo. 
Le parole sonó queste: il quadro che sta sulla porta (della sagrestia) dove 
con molt'arte sta espresso Cristo Crocofisso con molte figure al 
mistero necessarie fu dipinto da Leonardo Ouelfo detto il Pistoja; 
e questo quadro stava prima dietro l'altare niaggiore. . . . (0. c, vol. 
ni, p. 851). 

5. La tavola rappresentante la Vergine col figliuolo inseno, deposto dalla 
croce con due angeli che lo sostengono (Celano, 0. c, vol. TV, p. 80), nella cliiesa 
di S. Giovanni Maggiore, nella quarta cappella calando dal lato sinistro della na- 
vata, ch'é l'antica cappella de'Carahi (0. c., vol. IV, p. S6. — Sarnelli, o. c, pp. 77" 
78), la qnale tavola dovett'essere dipinta intomo al 1549, giacché é di tal'epoca 
la iscrizione dedicatoria della cappella Cambi, riportata dalVEngenio (0. c, p. 57). 

6. La tavola dotta del demonio di Mergellina, di cui TEngenio (o.c, 
p. 665), nel descrivere la cappella del cardinale d'Áriano, dice che in questa 
tavola é TAngelo Michele che tiene di sótto conculcato e trafitto 
con lancia il dimonio et amendue son di suprema bellezza, che re- 
cano a riguardanti stupore, la quale é opera di Lunardo il Pistoja. 
II quale quadro, come dalla iscrizione dedicatoria del sottoposto sepolcro, do- 
vett'essere dipinto qualche anno prima del 1550, che é 1'época della morte del 
cardinal Diomede Carafa, fondatore della detía cappella (Eugenio, I c—Celano, 
0. c, t V, p. 631). 

Ma qui ci sia lecito accampare un nostro dubbio sull'identita di questo 
maestro Leonardo di Gratia, operante a Napoli, com   abbiam visto, trail 

quadro del maggiore altare di una chiesa, cosí nobile e freqiientata, vi si ricouoscessero nella Vergi- 
ne un volto di una dama cosí nota, e in quello di S. Simeone un avvocato fiseale di Vicaria, che 
pero ne fu rimosso, e v¡ si coUocó un'aitra tavola simíJe, cioé eolio stesso mistero e dipiuta da es- 

so Vasari [o. e /. c). 
(a) Ecco come ne abbiam notizia nelle carie dell'Archivio della SS. Annunziata: a 26 Giugno 1548 

lo Nobile mastro Leonardo di Gratia de Pistoja pintore promette pengere una Cona 
in lo Altare Mayore secondo lo modello fatto per   Docati 400: Notamenü a f. 68i.— 

D'Addosio, o. c., p, 147. 
26 
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Le fabbriche pero di un tal chíostra ed anche piü del dormitorio su- 
periore pare che non fossero in quel tempo lerminate. Esse proseguivano 

1522 ed il 1550, con l'artista detto il Guelfo, il quale da due documenti da 
noi ritrovati neirArcLivio notarile di Xapoli, apparisce tutt-altra persona, cioé 
un magister Bartholomeus Nicolai Guelfi de Pystorio, come é chía- 
mato in uno del detti documenti, operante a Napoli nel 1505, e che non 
sappiamo se sia lo stesso, che il magister Bartholomeus Guelfi de Pi- 
stoya, come trovasi nominato nell'altro documento, operante nel 1507. Sul quale 
soggetto, quantunque, come piü sopra abhiam visto, risulta assai chiaramen- 
te che r equivoco di confondere il Lionardo di Gratia da Pistoja col 
Guelfo da Pistoja, sia stato originato dalle riportate parole del Celano, 
riguardo il quadro dell' Ánnunziata, opera al corto di Leonardo de Gra- 
tia, lungi daU'emettere una opinione qualsiasi, riportiamo i due documenti sud- 
detti per esteso. 

IX. Bartolommoo di Nicoló di Guelfo da Pistoja, pittore. Questi 
addi 31 Marzo 1505, unitamente a Pellegrino de Isso di Napoli, promette a 
Gerónimo Giacchctta da Monteforte una cona con la figura di N. ]). coronata 
da due angelí tra i Ss. Gio. Battista e Lorenzo, e G. C. coi dodicí Apostolí 
nella predella con ornamento dorato, peí prezzo di Due. 25, come dal seguente 
documento: 

Promissio pro Gerónimo jachecta pellegrino de Isso et bartliolomeo 
nicolai Guelfi (DalProtoc. del 1304-1505, a cart. 165 di Not. Jer. Ingrignetti). 

Eodem die (31 mar. 1505) pellegrinus de isso de neapolí et bartho- 
lomeus Nicolai guelfi de pystorio sicufc ad conuencíonem deuenerunt cum 
Gerónimo jachecta de monte forte neapoli ad presens commorante promíserunt 
dicto geronimo laborare et faceré quamdam Iconam longitudinis palmorum qua- 
tuordecim et largitudinis palmorum octo cum figuris introscriptis videlicet in sca- 
bello domino nostro cum duodecim apostolis armis in cantonibus cum campo auri et 
cornicijs auri cum gloriosa virgine maria in medio cum duobus angelis eam coro- 
nantibus cum manto azuri fini et ciun frisis ornatis prout ad eam spectat cum 
campo auri: sancto Johanne bactista bene ornato et facto cum campo auri cum 
ómnibus coloribus bonis cum sancto lauroncio cum campo auri prout requiritur. Et 
in medio dicte icone faceré dúos ritortos auri borniti et columpnas duas a canto- 
nibus cum cornicione capitello et architrabo cum medio tundo supra cum spiritu 
sancto et xpisto cum cornicis auri et lo campo de auro ad tempera et inbernizata 
 per totum primum diem futnri mensis Junij pro precio duca- 
torum viginti quinqué de cari. arg. de quo precio dicti magistri confessi fuerunt 
recepisse ducatos sex residuum promisit dictus geronimus soluere 
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tuttora nel 1^"^$'. ció apparisce da un isírumento de' 9 Marzo del detto an- 
uo per Notar Domenico Antonio Castaldo, cilato dalla stessa Cronisto- 

hoc modo videlicet ducatos sex cura posuerint aurum in leona et residuum finito 
dicto opere Et insuper dicti magistri dederunt fidciussorem pro obseruan- 
cia omnium premissorum martinum luce de neapoli pi- 
ctorem presentera. 

Presentibus iudicc daniele gesiio do miranda: oliuerio cepollaro. 
X. Maestro Bartolommeo di GuelTo da Pistoia, pittore, il qiiale 

addi 4 Gennaio 1509 promette al preto Jacobo Palumbo sacrestano della chíesa 
ed ospedale deirAnnunziata di Napoli, non che al prete Polidoro de Capetis di 
Monte Corvino stipulanti a nome e parte del Eev. Messer Antonio de Bonito 
di Cuccaro, Vescovo di Acerno, dipingere una Cona con varié figure peí prezzo 
di Ducati 61 di carlini d'argento, come dal seguente documento: 

Promissio faciendi conam pro Reverendo domino Antonio de bonito epi- 
scopo acernensi (Dal Protoc. del 1506-1507, a cart. 59 di Not. Francesco Russo). 

Die quarto mensis Januarij decime índ. neapoli 1507 constitutus in nostri 
presencia Egregius vir magister bartholomeus guelfi de jiistoya habi- 
tator neapolis pictor sicut ad conueacionem deuenit cum venerabili presbí- 
tero Jacopo palumbo de neapoli sacrista venerabilis ecclesie et hospitalis sánete 
Marie annunciate de neapoli et venerabili presbítero polidoro de capetis de 
monte corbino presentibus et stipulantibus nomine et pro parte Eeuerendi do- 
mini Antonii de bonito de cuccharo episcopo Acernensi sponte coram nobis pro- 
misit .. . eisdem dompno Jacopo et dompno polidoro. . . . eius arte et ingenio ac 
magisterio et ad omnes eius expensas faceré quandam conam ligneam (a) alti- 
tudinis palmorum decem et octo incipiendo a medio tundo sistente super designo 
dicte cone per ipsum magistrum bartholonieum coram nobis assignato eis- 
dem dompno Jacopo et dompno polidoro et largitudinis palmorum undecim cum 
subscriptis figuris videlicet subtus dictum médium tundum cum figura dei patris 
et in prímo quatro dicte cone subtus dictum mediimí tundum cum figura xpisti 
stantis in cruce et glorióse virginis marie et Sancti Johannis euangeliste exi- 
stencium a lateribus dicti crucifixi, Et cum alia figura Sancti francisci ab alio 
latere retro dictam figuram Sancti Joliannis euangeliste et ab alio latere cum 
figura Sancti Mathei retro dictam figuram virgiiñs marie. 'Et in secundo et ulti- 
mo quatro faceré subscriptas alias figuras videlicet figuram glorióse virginis ma- 
rie cum filio in bracchijs sedentis in solio cum duobus angelis supra coronan- 

(a)Per]estrettezzedeltempo, DeiraUo di qiiesta pnbblicazione, ci é stato impossibile recarci, o 
mandar pei-sona di iiostra íiJiicia in Monte Corviuo, per accertarci se questa tavola esista o pur no ancora. 
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ría (f. 75 X."). In esso ii mastri di Santa Caterina delli Coirari si ob- 
bligavano di serrare tutte le aperture rispondenti nel Chiostro 

tibus eam et ciim figura Sancti donati sistentis ab uno latere et cum figura San- 
cti petri sistentis ab alio latere et cum scabello in jiede ipsius cone cum se- 
ptem gaudijs glorióse virginis marie et cum colonnis et cum candilerijs inta- 
glyatis et cum cornicionibus et frisis intaglyatis i>rout apparet annotatum in 
dicto designo et cum armis depictis dicti domini episcopi a lateribus dicti sca- 
belli. Et dictam conam faceré de Ugnaminibus bonis et stacionatis. Et dictas 
figuras faceré de coloribus et aczuro finis. Et quod vltima coperta mantelli di- 
cte glorióse virginis marie sistentis in solio sit de aczuro ultramarino et gonella 
de irabrocato. Et quod campi sistentes in dicta cona veniant et sint deaurati 
reservato campo ubi stat deus pater et campo ubi stat xpistus in cruce qui ve- 
niant de campo aera. Et retro dictum scabellum faceré duas cassectas unam 
pro corpore domini et alteram pro crísmate. Et conam predictam faceré . . . be- 
ne et ad laudem magistrorum infra  menses  quatuor   a presentí die . . . 
Et quod dicta cona sit de illa bonitate et apparencia quo ad picturam prout 
est quedam alia cona sistens in altari maioris ecclesie Sánete Marie de nona 
(le neapoli (fí) quam similiter fecit ipse magister B artbolomeus. Et teneri 
voluit ipse magister Bartbolomeus de bonitate et magisterio dicte cone 
infra annum unum incipiendo a die quo fuerit coUocata dicta cona in loco suo 
prout infra. Et postquam completa fuerit dicta cona promisit dictus magister 
bartbolomeus associare conam predictam conducendam ad expensas dicti do- 
mini episcopi usque ad terram montis corbini in ecclesia Sancti petri dicte terre. 
Et ibidem ipsam conam coUocare in loco suo in dicta ecclesia. Et ad maiorem 
cavtelam et securitatem dicti domini episcopi pro observatione omnium . .. pre- 
missorum prefatus magister bartbolomevs fideiussorem posuit-penes 
dictum dominum episcopum Egregium virum Antonium volpe de nea- 
poli pictorem ibidem presentem .... Et versa vice prefatus presbiter Jacobus 
et presbiter polidorus nomine .. . dicti domini episcopi promiserunt. . . daré . . . 
eidem magistro bartbolomeo pro precio et magisterio ipsius cone ducatos 
sexagintaunumde carlenis argentí.De quibus prefatus magister bartbolomevs 
coram nobis.. . recepit.. . ducatos viginti.. . Eeliquos autem ducatos quatraginta 
unum . . . promiservnt. ,. soluere. . . in pagis subscriptis videlicet ducatos viginti 

(o) Le diverse restaurazioni, cui aniíó soggetta la Chiesa di S. María la Nova di Napoli ne' secoli 
XVÍ, XVII e XVIII, oltre quelle del presente secólo, hanno falto si, che non sja stata conservata la inte- 
gritá. di qiiesta tavola, di cui fanno parte forse gli sportelli del trittico, ancor esso trasformato della Cap- 
pella del Crocifisso ¡11 coTmii fvangelii deU'aUare maggiore, ed attribuiti al leggendarioTomraaso 
degli Stefaoi. 
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(piccolo) dalla parte dove é hoggi la congregazione; per il che 
veniamo in conoscenza, come l'anlico sito delia delta Congrega de' Coiai 
col suo laterale spogliatoio, dovesse corrispondere a quella localitá, che 
trovasi fra il chiostro piccolo, ed il chiostro grande aUora non esi- 
stente. Un' altra annotazione deUa Cronistoria (f. 83) del 1530, ci dá altre 
particolaritá sul proposito. Essa é del tenor seguentc: Nel detto anno per 
mano di Not. Pasquale d'Aprea a di 8 Gennaio fn fatto l'istr." in 
virtü del quale li Nobili et honorati huomini Bernardo della Te- 
rina, Marco Pappalardo e Vincenzo d'Arminio di Napoli, Mastri 
Governatori, Economi e Procuratori della Ghiesa e Confraternita 
di Santa Chatarina vicino il nostro convento riferiscono, che es- 
sendo olim successe controversie tra il nostro Monistero ed es- 
sa Confraternita, per le quali si ricorse nella Regia Audicnza e 
avanti il Magnifico U. I. D. Signor Gio. Marziale Commendata- 
rio deputato per detta R. Audienza, e si pretese dal nostro 
Convento, che una certa sasina e fenestre di lume ingrediente 
olim esistente nello   pogliaturo ' di d.'' Confraternita di Santa 

ex eis facta dicta cona de hgnaminibus et intagliata... Et aliquos ducatos viginti 
unum finita et percompleta dicta cona. . . Et quando accesserit dictus magi- 
ster bartholomeus ad coUocandam dictam conam in dicta ecclesia fien lacere 
per dictiim dominmn episcopum eidem magistro bartholomeo expensas cibi 
et potus tam pro ipso magistro bartholomeo fámulo et equo per eum con- 
duceudis per iter quam in dicta térra montis corbini et etiam liabitacionem 
in dicta térra  

Presentibus Judice petro paolo de mari de neapoli ad contractus: diácono 
Johanne de saxo: cloricum Johannem andream de aiiborto: clcrico leonello ex- 
pósito: Johanne de bonita de cuccharo et Angelo de prouenza de monte corbino. 

A margine: Die xviiij x. ind. neapoli 1507 constitutus in nostri presen- 
cia introscriptus magister bartholomeus... recepit... ab introscripto presbí- 
tero Jacopo nomine quo supra pro paga fieri promissa completa dicta cona et 
intaglyata ut intra ........ 

Die secimdo mensis Angustí decime ind. neapoli 1507 ... introscriptus ma- 
gister bartholomeus coram nobis ... recepit... ab introscripto presbitero 
Jacobo .. . ducatos xxj . ., ad complementum introscriptorum ducatorum Lxj. 

* Spogliaturo, come in appresso spiega lo stesso P. Mosearella, luogo 
<Íove si spogliavano e vestivano li confrati. 
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Chatarina corrispoiideva ati'horto üei nostro Monastero si le- 
vassero poiché impedivano ía fabbrica, che facevano i Pp. in 
aumento del Convento, e che essendosi litigato e venutosi alia 
sentenza, questa era riuscita in favore del Convento, erano stati 
necessitati i confrati a serrare le fenestre, per il che era riu- 
scito invalido il d." spogliatoio del quale avendo necessitá ave- 
vano concluso fabbricarne uno aítro e venderé questo, per il 
quale essendo convenuto col P. Maestro Luigi Zenzone all'hora 
Priore del nostro Convento, che si offerse di comprarlo assieme 
con un pontone di una Casa di larghezza sccondo la larghezza 
di d." spoglialuro, e di Uinghezza sino alie mura delia cittá e 
pagarlo docati duecento trenla . . . . il che, essendo stato acceltato 
dai Mastri della suddelta confraternita, si esegui la vendita suddelta. 

Tra gli anni 1337 e gli anni 1536-57-58 troviamo fatta menzione pri- 
ma dei lavori condotti peí capo maestro Simonetto intorno alia fab- 
brica della Cocina o íorno, nella quale vi occorse di spesa da 
sotto a ducento scudi per partito (atto {Cron¿st.,L 87) c peí la- 
vori del refettorio nuovo (o. c., f. 96 t.°) cui accedevasi dal cliiostro 
piccolo. 

In tale costruzione appare, che i Padri si facessero a chiedere un au- 
mento di acqua, oltre quella che loro era stata conceduta nel 1507. 

Difatti nel 1339 il viceré Cardinale della Cueva assegna un'altra 
cinquina di acqua (luce d'efílusso di diámetro 0^,03) con facoUá che 
fosse dedotta a mczzo di un nuovo condotto al convento dal regio fórmale 
che passava per S. Eligió. Pero una tal derivazione di acqua i Padri sonó 
costrelti a rifmtare, giacché la stessa inquinavasi di lordure nel suo percor- 
so a traverso il pozzo di una bottega di poUajuolo; per il che nell'anno 
1556 fanno un nuovo ricorso, e loro é concesso di poter derivare il detto 
volóme di acqua dal pozzo, o conserva della regia Zecca a S. Agoslino, a 
mezzo di una nuova canalizzazione. Non sapremmo poi diré se a questa o 
ad altra conduttura successiva appartenesse la notizia che rileviamo da un 
sunto di conlratto, che é nella Cronistoria, e nel quale nell'anno 1386, un 
mastro cretaro, di cui non appare il nome, promette al P. Baríolomeo 
Pasqua, priore dei convento una certa quantitá di tufoli' per tale scopo. 

' Questa voce napoletana deriva dal latino tubuli (doccioai). 
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CoiUemporaneamente a tali lavori, vedesi sotto il governo del Duca di 
Alcalá (1559-167O costruirsi nel giardino del Padri, ch' é come dicemmo 
Tantico orto  delle cetrangole, occtipandosi una parte non piccola 
di esso in sulla estremitá verso il mare, un torrione a pianta quadrata, che 
veniva cosi a coUegarsi alie mura di cinta, giá quivi fabbricate, sin dal 
tempo di re Ferrante I. Or questo torrione, che prese il nome di tor- 
rione del Carmine, dal sito nel quale sorse, sappiamo dal Celano, che 
fu ivi murato (0. c, vol. IV, pp. 193, 94) a causa di un terribile acquaz- 
zone , caduto a di 20 Soítembre i ^66 , il quale avendo gonflato le acque 
della /aya, flaente avanti il convento, queste sfrenatamente correndo in 
piena al mare avevano fatto impeto nelle mura della cilla, e scavezzatane 
tulla cjuella parle di bastione, nel punto probabilmente dove era la torre 
rotonda, di cui abbiamo paríalo piú innanzi. Donde ó che una tal costru- 
zione, sórla per tutt' altra ragione, che per apparato di guerriera difesa, la 
vediamo restare col suo terrapleno interno a beneflzio dei frati, i quali vi 
piantano un orto pagando ducati 40 annui alia cittá, non senza rivalersi di 
quasi la stessa somma da un ortolano, che l'aveva in íitlo. 

Le annotazioni deUa Cronistoria del XVI. secólo íacciono intorno aUo 
implanto del chiostro grande, il quale per altro dovette incominciare a 
sorgere lentamente sullo scorclo del detto secólo, ed essere compiuto nel 
principio del seguente. Difatti, come appare dalla stessa Cronistoria, nel 
1606 si da fine alie pitture del chiostro grande... le quall con 
molta maestría e disegno rappresentavano le storie de'Ss. Pa- 
triarchi Ella ed Elíseo... ed 1 Ss. Angelo, Girillo, Alberto, An- 
drea Corsini e B. Franco. La spesa fu fatta, come soggiunge la 
Cronistoria, dalnostro laico fra Manfredo Mottola con le elemo- 
sine raccolte dai devoti a riserbo della pittura, fatta sulla se- 
conda porta del convento (ia porta che mena alia scala del piano su- 
periore) di S.Simone Stoch, che riceve 1'abito dalla SS. Vergl- 
ne, per cui il convento paga Doc. 10. 11 pittore di tutte que- 
ste pitture fu il famoso Gio. Balducci (Cronist.,i. 115 V). 

E nel 1607 si chiudono le finestre che sporgevano in esso, come leg- 
giamo nella seguente annotazione apposta a margine áelMs. aH'anno 1607: 
Si chiudono le finestre della Misericordia. Dopo lungo lili- 
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gio tra il nostro Convento e la Congrega dalla Misericordia, 
che é contigua al nostro Campanile per alcune sue finestre, che 
sporgevano nel nostro chiostro grande in questo anno dalla 
G. C. della Vicaria é emanata deffinittva sentenza, con la guale 
si ordina, che siano interamente serrato le dette finestre, co- 
me fu eseguito (CronisL, f. ii6). Inollre a'Padri vieneconcesso dal 
Tribunale delle fortificazioni di poter toghere 11 terrapieno della scarpa 
addossala ai torrione, coslruito sotto il Viccré Alcalá, e che per la sua ac- 
cUvitá, non era coltivabile, come lo era la parte piaña del rilevato dentro 
il torrione, per il che toglieva moito spazio; oltreché persalire alio stesso, 
permettcvasi ai Padri di costruire una scala di accesso dalla parte interna 
del convento (CronisL, i. 116). 

In qual modo il convento fosse disposto nel 1611, puó rilevarsi dalle 
seguenti parole del P. Moscarella: 

In questo lempo il convento non arrivava colle sue mu- 
ra sino alie mura della Cittá, che guardano il mare, fabbri- 
cate sino a tempi di Ferrante d'Aragona Re di Napoli; ma tra 
quelie e il convento vi tramezzava un gran vacuo. In questo an- 
no pero i nostri Pp. ottengono dalTribunale di Fortificazione 
deír Ecc."'^ Cittá di poter estendere sino sulle dette mura della 
cittá, COSí il dormitorio grande, come il contiguo appartamento 
allora del Genérale, il qualc si possiede ora dal Governatore 
del vicino castello. In virtü della quale concessione in questo 
annomedesimo con molta spesa si fece la designata fabrica ía- 
cendovi la grande e deliziosa loggia, che guarda Ü mare, e di 
sotto fabbricandovi camero e officine peí scrvizio del convento 
(Cronist., f. 117). 

I quaü lavori al dormitorio grande, o salone furono in parte com- 
piuti nel 1615, con apporre nel mcdesimo un nuovo pavimento e ii soífitto 
(Cronist. ibid.); dopoché i PadrineU'annoseguente si fanno arichiedere il 
Viceré, afflnché col contentamente di tutte le piazze de Signori 
della nostra cittá sia loro concessa la licenza di fabbricare un 
nuovo Refettorio nel sito del vicino baluardo, e che giá come ve- 
demmo era nelle maní de'Padri coll'annuo censo diDnc. 40. E questa li- 
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cenza, o concessione, fu regolata dal parere e disegno (leü'Ingcgnere or- 
dinario del Tribunale di fortificazione, ieggendovi in essa, dice 11 Cronista, 
che la fabbdca del refettorio fosse di larghezza palini 64 (16"", 64) con al- 
tre particolaritá. Pero ua tal disegno rimase sospeso, e non se ne fece piü 
milla {CroñisL, f. 117 t.^- 

Giungesi cosi fino al 1628, nel quale auno troviamo la concessione alia 
Congrega deU'Abitino, della localitá glá tenula per gli usi di Spe- 
zieria. Sicché veniamo a sapero dall'annotazione in proposito, che e nella 
Cronistoria, come i Padri si facessero a costruire una nuova spezieria vici- 
no alia porta carrese che era verso il mare, per la quale spendono la 
somma di Diic. 618 ( ronist., f. 122). 

Nell'anno 1631 apprendiamo, come nelia occasione della morte de! 
P. Genérale Gánale in Roma (27 Lugito detto anno), la sua effigie 
fosse dipinta a fresco da Giovanni Balducci ne! chiostro dopo 
g!i altri Generali suoi predecessori, ed il compenso che gli si 
dá, é di carlini 15 (0. c, f. 123). 

É qui una pruova del come il governo spagnuolo fosse inconscio di 
tutta quella tale somma d'ire e di sdegni popolari ciic andavasi, lentamente 
e alia sordina, accumulando sotto il grave giogo della mala signoria; poiché 
leggiamo nell'anno 1637 la scguento annotazionc: Gannoni del torrio- 
ne —La cittá in questo anno fa estrarre dal vicino Torrione i 
pezzi di artiglieria, che vi stavano ancora, non oslante, che 
stesse in potere dei Convento col peso di annui ducati 40, dei 
quali in compenso del danno cagionato da! trasporto di detta 
artiglieria all'orto del convento, se ne pagano in questo anno 
al Tribunale delle fortificazioni solo Doc. 30 (CronisL, f. 124 t."). 

Ma eccoci al terribile anno 1647. Interno a tale memorabile anno, di 
cui esistono tante cronache manoscritte, e diarii inediti, la Cronistoria é 
piuttosto parca di notizie. Ne caviamo alcuni squarci, che riguardano il no- 
stro argomento, e sonó i seguenti:Ne'primi giorni della sollevazione 
il popolaccio ruppe per entrare in convento le porte esteriori 
della Ghiesa, cioé, quella della sacristía, la porta piccola della 
Chiesache sporge al chiostro grande, e quella del pulpito, che 
prima era nello stesso chiostro: di piú la porta dei convento, 

37 
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che battcva alia marina (portacarrese); e fracassó anche la porta 
del forno, e dovo la gente si mangió il pane giá cotto, onde 
fu bisogno comprare carlini 30 d'altro pane per servigio dei 
nostri religiosi. Le porte poi del Convento fu necessario te- 
nerle scmpro aperte, c per evitare i furíi bisogno farle custo- 
dire da gente armata per due notti, pagata dal convento. Dagli 
stessi libri di esito si ricava ancora, come i capi del popólo, 
anche dopo morto Masanielio, facevano per lo piú dimora e 
residenza nel nostro convento. 

Gennaro Anncse, dopo la morte del Principe di Massa D. 
Francesco Toraldo, dal popólo eletto per Capitán Genérale e 
Governatore del Torrione risiedeva nel nostro Convento, c di 
lui si dice ne' sudctti che donó all'hora al nostro convento una 
fuñe di rotóla 23 di canapé per servizio delía nostra Campa- 
na grande, come puré due muli per il nostro centimolo: bestie 
forse rubate dal popólo nel tumulto, aggiunge il Cronista (Cro- 
nist.,i. 127). E con tali notizie leggiamo puré intorno al Duca di Gui- 
sa, che chiamato dal popólo da Roma si portó in Napoli... 
 venne suUe prime ad ailoggiare nel Torrione e Con- 
vento del Carmine, dove dava udienza e facea congresso coi 
capi del popólo, ed a questo principe, secondo i suddetti libri 
di esito, il Priore del Convento in questo mentre presentó un 
abitino ricamato insiemc al ritratto a pittura della Madonna 
per cui furono pagati al Pittore Doc. 5 (CronisL, f. 127). 

In questa solievazione pati il convento, dice la Cronistoria, varii 
e molti danni.Una cannonata tirata dalle navi verso il Con- 
vento e Torrione fortifícalo dal popólo fece in pezzi un fi- 
nestrone del dormitorio grande e moltc altre al Mércate 
dal Casteílo di S. Eremo, una colpi il Campanile, e varíe al- 
1*e danneggiarono il tetto della Chiesa. Questo é quel tanto, 
concludc 11 Cronista, che ricavasi dai libri d'esito del Convento; 
l'altro é tutto detto e stampato nei libri pubhlicati in questo 
anno in Napoli, tra cui quello scritto dal Dott. Donzelli'. 

* II Cronista accenna alia Partenope liherata di Giuseppe Douzelli, stampata 
in Napoli nello stesso anno 1647. 
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Se non che quando nella fine dell'anno 1647 il Cronista fece lo epilo- 
go dei danni soííürti dal convenio per la rivoltura di Masaniello, non preve- 
dova quelli ulieriori per i'occupazione deüe truppe si)agnuole, delio intiero 
convento, appena cessalo quel moto popolare. Di fallí nel principio dell'A- 
prile dell'anno 1648 le regie truppe comándale da D. Giovannid'Austria e 
dal nuovo viccrc Conté d'Ogn;ilte, diedero un assalto genérale a tuUi i posli 
della Cittá, occupali dal popólo soUevato, e ancora in armi, e impadronili- 
sene, giunsero finalmente al Mércalo, dove Gennaro Annese, governato- 
re del lorrione del Carmine, présenlo le chiavi dello stesso, mentre il po- 
pólo gridava: Viva Filippo IV, ultima eco di quel popolare tumulto, che 
COSí tullo ad un Iratto si sedó. Ma non terminarono per qucsto le molcstie 
ed i giiai pcl convento; che anzi da quel momento crehbero vieppiü: giac- 
che i soldali regi, scacciatine i popolani, ed occupalo il lorrione, e con 
esso tullo il convento, ridusscro quesío in una vera piazza d'arme. Ed é 
in tale condizione, che per ben sedici anni, cíoé fino a tullo il 1664, esso 
fu slanza di soldali c di monaci {Cronist., t 127 l.°). 

Ua'annolazionc del 1650 ccco come dipinge al vivo le angustie, e tri- 
bolazioni dei frati: Era in tal lempo il convento inleramenle oc- 
cupalo dai regi soldali: nelle porte di esso corpi di guardia: 
in capo di ogni dormitorio, o corridoio .... seiitinelle: nel- 
l'appartamcnlo Generalizío ... il maestro di campo: mollis- 
sime camero dei religiosi... abítate dagli altri uffiziali dei- 
le milizie: nei chiostri e dormitorii poi stavano, dormivano 
e facevano la cucina soldali, non essendo bastcvoli le abi- 
tazioni del vicino lorrione . . . . Ma ció non basta. Ecco che il viceré 
a tener megUo in suggezione il popólo del Mércalo, di cui era centro il con- 
vento e la chiesa, pensó di ridurre tullo a forlezza, scacciandone onnina- 
mente i monaci. Ció saputosi dal cardinal Filomarino, che amava i reUgiosi 
del Carmine, si recó dai viceré per dissuaderlo, diccndogli di un simile divi- 
samento del Cardinal Giorgio Marlinunzio, che volendo ridurre a forlezza 
un monastero fu trucidato dai suoi vassalli; per il che il viceré impensierito, 
smise dal suo proposito. Vuoisi pero che prima si fosse fatto ad esibire ai 
Padri la chiesa dello Spirito Santo, offerendosi di murar quivi loro un con- 
vento; al qual disegno, consigliatisi i Padri col Cardinal Filomarino, non ade- 
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rirono; sicché preferirono restar raescolati coi soldati, anziché abbandonare 
Ü santuario. Del resto, dice ií Venlimiglia, mancano nel nostro ar- 
chivio i libri cosi dell'introito come dell'esito, ditaltempo, 
cominciando dal mese di Maggio 1649 sino a Maggio 1657, e 
perció nulla abbiamo poíuto ricavare e trascrivere dai libri 
del nostro Archivio {Cronist.,t Iíí8). Ben squaiUdo e miserando dovea 
essere l'aspetlo del convento; da per ogni dove a cominciar dal carapanile, 
nei siti piü alti del quaie eransi spinti i soldati, drizzandoví focolari per 
farvi da mangiare, i chipstri erano noi loro arcbi asserragliati da assiti.di 
iegno, perché in essi avessero potuto, come suolsi negli accampamenti 
aperti dormirvi, o starvi a stanza a piccoU grtippi, in disparte Tun dal- 
l'altro. Gli ameni giardini dei dúo chiostri, giá licli d'acque e di frescure, 
distrulti dai íuochi deíle nottm'ne giiardie, e da per tutto iezzo c brutture 
d'ogni serta. Per la qual cosa i Padri strotti dalia propotenza della solda- 
tesca, dovettero, dice la Cronistoria, destinare la piccola sagrestia della 
cliiesa ad uso di discreteria ed archwio {0. c., f. 129). 

Eran cosi le cose, guando un nuovo flagelio sopraggiunse, la peste 
cioé dell'anno 1656. I religiosi tiitti, cosi a disagio, ne sonó attaccali. Di 
essi una gran parte muere nel convento, altri nella lor casa di Capodimon- 
te, destínala a lazzaretto dei Padri infermi ed appestati. É qui una bella 
pagina pei Padri del Carmine. Tutti indistintamente, come rilevasi da una 
relazione giurata del P. Maestro d'Álessandro, superiore del conven- 
to, in data dei 14 Agosto 1656 a S. E. il cardinal Ginetto protettore del- 
l'Ordine in Roma, riportata nella Cronistoria (f. 129 e 129 V), si segnala- 
roño in tale occasione per evangélica carita nell'assistenza dei moribondi. 
Di 100 religiosi, ben 70 perirono, e quesíi quasi tutti amministrando i sa- 
cramenti ed assistendo gli appestati. 

Ma ecco finalmente giungere la tanto dcsiata separazione del convento 
dalle fortiflcazioni dei contiguo torrione. Ció accade nel 1663. Fra Bonaven- 
tura Prestí, certosino, ingegnerc del convento ne fa il disegno, per inca- 
rico del governo. II suo rapporto, che egU intitola Relazione della cir- 
convallazione del R. Monastero del Carmine con la fortifica- 
zíone del torrione, giusta la pianta venuta di Spagna, contiene 
ben tredici capí, nei quali son diííusamente descrilti tutt'i lavori di adatta- 
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mentó, che andavano eseguiti, onde restassero fra ioro iiidípendeDU il con- 
venio, ed il contiguo fortilizio: adatlamenti, che hu'ono eseguiü tatti a spe- 
se del convento, e che importarono la somma di Dac. 30000. Tra quesíi la- 
vori principali: la costruzione di un corpo di guardia sulla porta carrese 
del monistero: un corridoio sulla porta deila cittá, abbracciantc il corpo di 
guardia co' dúo torrioni a flanco la porta suddetla, con sue troniere seu 
saettere: un corridoio sopra le cappello iungo palini 200 con sacttere 
verso la porta dclle due strade maestre del Lavinaro, per tener soggeíto 
quel quaríicre: simile corridoio sul prospetto della chiesa con saettere, che 
guardassero il'Mércalo e comunicante col campanile: un corpo di guardia 
sulla porla della marina con troniera e cannoni per guardare il piede del 
campanile e porta del convenio. Quesli ed altri lavori che taccionsi per bre- 
vitá, eseguiti, un bel giorno dell'anno 1664, i soldali a bandiere spie- 
gate e a tamburi battcnti ed a suon di trombo ed altri mili- 
tari strumenti abbandonarono il mal capilalo convento {Cronist.^t 
131 t."). 

Fu allora una grande letizia fra i Padri, che tostó si diedero a riparare i 
danni soííerli neglt ultimi i6 annidi occupazione militare. Sicché nell'anno 
seguentc (1665) vediamo mettersi in bello i dormitorii, e principalmente 
il gran salone, nel quale tolla la vecchia soffitta, si fa la nuova piü bella, 
spendendovi Duc. 1256, e in essa si pongono tre imprese, una in mezzo, 
della religione e le due altre, del P. Genérale Ari, e del?. Maestro Gio. Bat- 
tista del Tinto vescovo. Lungo i due latí si fanno 24 porte con altrettanti 
medaglioni adorni di lavori di stucchi, per cui si spendono Duc. 720, oltre 
a Duc. 710 pagati per le dipinture a fresco, cosi ne'medaglioni dclle porte 
come nel fregio del salone, al cav. Popoli'. Si rifa conlemporaneamentc l'am- 
mattonato per cui si spendono Duc. 250. Le pareti di esso salone vengono 
adórnate di quadri e pilture bellissime, fra le quaU si pongono quelle della 
vecchia soffitta della chiesa, facendo a tutte le cornici dórate. I ritratti del 

' II Cronista storpia il casato del pittore, cho deve leggersi Popoli, o non 
Pepoli come egli scrive. Fu questi il cav. Giacinto de Popoli da Orta, al- 
lievo di Massinxo Stanzioni, ragionevole artista di quel tempo, di cui puó 
vedersi la vita e le opere nel de Dominici, vol IIÍ, p. 291. 
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re cattolico Filippo IV. c del niiovo viceré signor Gardtnale D. Pasquale d'A- 
ragona allogansi nei posti piíi appariscoDti. Fitialiiiente suUo tre porte dei 
salone sporgenli alia marina sonó collocati i rilratü dei tre singolari bene- 
attori del convento, cioé del Signor Cavdinale Arcivescovo Ascanio Filoma- 
rino, del Signor viceré Conté di Peñoranda e del P. Genérale Girolamo Ari, 
quali duc ullimi tanto confcrirono alio sgombramento dei soldati, come ad- 
ditavano i due distici posti sotto i loro ritratli, cioe: 

Soltó il primo: , 

Arx cojiventus erat, confusus Virginis Ordo: 
Separat hic prorex ordinc castra choros. 

Sotto il secondo: 

Ari Domos sternit, substoliit pontibus iraa, 
Sic regi et Christo praestat utriquc locum. 

Dopo tali abbellimenli, che diedero tanto decoro a questa gran sala 
del convento, troviamo nel i6gi falto menzione, unitamente agi'impor- 
tanti lavori, giá da noi descritti, nclla cbiesa, di un ritocco genérale a 
quanto pare, agli affreschi del chiostro grande, a piedi di ciascuno dei 
quali furono dipinti dei brevi allusivi a ciascuna storia, composti dal P. Ser- 
nicola nel gusto del lempo e che riportiamo nel parágrafo seguente. 

Una pruova per allro di qaanto fossero neilo scorcio del secoio XVII. 
accetti i Padri deirOrdine Carmelitano al Governo di S. M. Catlolica, la tro- 
viamo nclla largizione del titolo di Grande di Spagna di prima Cíasse, di cui 
viene insignito il P. Genéralo Gio. Fixoo de Villalobos, Irasmissibile 
ai suoi successorí (1693); cd il Marchesato donato ai convento del Carmine 
di Napoli ncH'anno 1694 col dritlo di poterlo rivendere. L'otliene il P. M. 
Emmanuele Soro Spagnuolo e col beneplácito della regia Corte, il convento 
diNapoU lo vende per Duc.400 al signor D.Antonio Esperti diBarlet- 
ta (Cronist, t 137 t.° o 138), nel cui discendente tuttora é questo titolo. 

II XVUI. secólo si apre con una nueva concessione di acqua, data dal 
Tribunale di fortiücazione. II diámetro della nuova luce di eíílusso é fissato 
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a quello di una moneta di grana cinque (o•, 035) col peso e condizio- 
ne al convenio di recitare una lilania ogni mercoldi per i bi- 
sogni dclla ciltá c di apponersi tal peso negli obblighi per- 
petui dtíí nostro convento (Cramsí., f. 139 t."). 

Nül 1706 si da mano alia cosírtizione di una nuova librería, per la 
quale si spendono Duc. 900 in opere di fabbrica e stucclii ed imposlami. 

Gli arinadü in noce che son lavorati dallo ebanista Francesco Albano- 
se, vengono pagati Duc. 500 {ronist., f. 140 t.°). Tra i libri riposti sonó 
quelli iasciati dal P. M. Cerillo, 11 cui valore si fa ascenderé a Duc. 2000. 
La sceltezza di una tale raccolta, sia per redizioni rare, che per i nomi de- 
gh autori, determinó i Padri ad apporre in tal luego, per memoria del do- 

natoro, il suo ritrallo. Cosi puré cinque anni dopo (1711) i Padri divisarono 

far dipingere al pittorc Giuseppc de Cesare i rilratU di tutt'i vescovi del- 
l'Ordine napoletani, i quaii sonó allogati nel salone. II prezzo di ciascuno 

di essi fu ben poca cosa, cioé Duc. 2, e non sappiamo se proporzionato al 
loro valore artístico {Cronist., I 142). Nel 1748 vien costruita la strada pub- 
biica deha marina, per la quale ü convento paga di sua quotaDucati 120; 
al che il Cronista si fa ad annotare, come sotto di essa, dove passa 
radendo la nostra loggia, hanno osito i chiaviconi del conven- 
to (Cronist.j t 129). Ésa tale strada che nel 1761 si da mano aUa costru- 
zione della nuova spezioria, la quale ó disposta in una localitá, quivi a 

pianterreno, con una ünestra rispondente sulla dotta strada. Gli armadii 
ia legno di cui fu guernita, per riporvi le droghc e i medicinali, vennero co- 
struiti a spesa del P. Michele Pérez, che donó alFopera Ducati 555. 

Per rendere inoltre piü maestoso ii coro posto in fondo al salonc, che 
giá dicemmo esser quello che sporge sul cappellonc dell'Assunta, nella 

creciera, lo si ahbellisce con nuovi fregi, ritoccando puré le porte ed i me- 
daglioni; e la spesa, che fu di moltc centinaja, come dice il Cronista, fu 

fatla dal P. M. Giovanni Tufani, come !o dimostrava la seguento iscrizione, 
ora non piii esislente: D-O-M' —LiTHOSTRATmrLA.TERiTiUM • THESSELATüM' 

ELEGANTIORIS • FORMAE — SUBLATO ' DETRITO   '   ATQUE '  ORSOLETO — COM- 

anjNI • COMMODO   • NON   COMMUNI   *   AERE — PERFICIENDUM * CURAVIT ' F " J ' 

T • s • T • M •' (Cronis., f. 152). 

' Cioé Frater Joannes Tufani Sacvac Theologiae Magister. 



2i6 Carmine Maggiore 

Giungesi cosi airanno 1768, nel quale i Padri furono in pericolo novel- 
lamente di perderé il convenio, come dopo Tanno 1647. CoU'occasione 
deír cspulsione dei Gesuili da Napoli, avvenuta addi 22 Novembre 1767, fu 
proposto al Governo di daré ai Padri del Carmine la loro casa del Carminel- 
lo, incorporando la chiesa e convenio al casíello del Carmine. Tale progetto 
unito al reale ordine, fu intimato ai Padri daí lüogotenente della R. Came- 
ra iMarchese Cavaicanle, dandosi loro liberta di trasportare nel dfsegnato 
nuovo luogo tutlo ció, ch'era amovibile, attendendosi immediata risposta e 
risoluzione dal Gapitolo di essi Padri. Questi dopo seria e matura riflessione, 
risposero esser pronli ad obbedire a' sovrani ordini, solamente pero prega- 
vano che pria di passare al Carminello, si fosse termínala quella chiesa, e 
fornita di campanile, chemancava, come anche perfezionaío il monastero 
e ridotlo In istalo di potervi abitare la loro numerosa famlglia di 100 in cir- 
ca reilglosl. Ma dopo tale risposta, soggiunge ií Cronista, posto l'af- 
farc di nuovo a  consulla  non  passó pin oltre mercó la cle- 
menza del nostro Re e le reali insinuazioni del Re Cattolico, 
giá prevenulo colle sue  suppliche  da  Roma dal P. Genérale 
Ventlmlglia; e molió conferlrono puré I buoni ufficii dei no- 
strl proteltorl speclalmente del suddetlo Signor luogolenentc 
della R. C. che assaisslmo operó a  nostro favore. La princi- 
pale pero   ed  única obbligazlonc   la   dobhlamo   alia speziale 
protezione della Vergine SS. nostra Madre,  che non voUe la- 
sclar questo sacro luogo eleltosl unavolta perteatro de'suol 
prodigi e  dove  si  complace  di   esser servita da'suoi figli e 
venérala dai suol devoti. Amen (Cronist.,L 153). 

Queslo alto di sovrano compiaclmenlo pero non tolse, che duc anni 
dopo 11 convento non venisse ad esser gravemente moléstalo per un reclu- 
sorio, che 11 governo volíe faro Implantare sollo la loggia alia marina per 
i condannati alia galera; che anzi questa molestia si ebbe una nueva esten- 
sione per ie pretese del Casteüano, ii quale hítese servirsl dei portici del 
chiostro grande, facendovi la rivista una volta II mese alie regio Iruppe a 
tamburo batiente: cosa, soggiuage la Cromstoria, che non solo in- 
quieta ai rellgiosi, ma molte volle ancho disturba le funzio- 
nl della chiesa (o. c, f. 157). 
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Neli' anno 1770 vicn tolta via la statua antica di marmo della SS. Ver- 
gino del Carmelo, ch' era sopra la porta del convento, la cjuale erasi 
aperta a mezzo, dice la Cronisiorki, e tutta logora non meno 
per ringiuria del tempo, che de'fulmini caduti piíi volte sul 
camp añile. In suo iuogo viene per tanto eolio cata altra nuova 
statua della stessa Madre di Dio molto piü bella dclla prima 
si per la bianchezza del marmo, che peí lavoro. L'artefice fu 
il celohre statuario Paolo Pérsico, cui si pagarono Doc. 70 
(0. c, f. 133 t-O- 

Cosí puré l'anno segLiente I 771 si ripuliscono le peschie- 
re, soggiungo il Cronista, le statuc ed i marmi, che adornano le 
fonti e si piantano arbusti ne'due giardini (0. c, f. 154). 

A' quali lavori, nell'anno i 772 vediamo seguirnc altri, con- 
sistenti nella disfacitura del vecchio refettorio, facendosene un 
altro con nuovi stucchi, pavimento di rigióle, gradini di marmo 
e finestre fatte piíi larghe e piü luminose, si fanno nueve spal- 
liere colle mense, il tutto di legno di fina e ben lavorata noce c 
nel fondo vi si dipinge una nuova Cena coi suoi dodici aposto- 
li. La pittura e di Gio. Sarneili e pagansi Doc. 30 oitre alie spesc 
di cibaria. II lavoro delíe spalliere e delle tavole delle mense é 
del Maestro falegname Salvatore Cangiano, al quale per íl le- 
gno noce e le porte del refettorio sonó pagati Doc. 407 giu- 
sta i prezzi del Regio Ingegnere D. Mario Gioííveáo —{CronisL, 

t 154). 
Nell'anno poi 1775 a compirc taii abbellimenti, si esegue 

una rifazionc genérale nel Chiostro grande, nel quale dopo la- 
vate le pitture con acqua e saponc le stesse sonó ritoccate e vi 
sonó dipinte di nuovo le effigie dei Generali, che mancavano al 
n.odÍ23, cioé dal Genérale Gió. Antonio Filippini sino al Ge- 
nérale presente G. Alberto Ximenes. Sonó rinnovati e ritoccati 
altresi tutti gli ornamenti delle pitture suddette o delle vólte 
del Chiostro. Per tutta l'opera pagansi al pittore figurista e or- 
namentista Doc. 250. Si rinnova puré 1' antico pavimento del 
Chiostro in parte logoro, e per fattura e maestría si danno Doc. 
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292-1-1 o, essendo stato per molti mesi al figurista e aü'orna- 
mentista dato le cibarie (Cronist, 154!.°). 

Ma ecco il soffio dei tempi comincia ad alitare e farsi vivo nel govenio 
di re Ferdtnando IV. di Borbone. Un dispaccio dell'anno 1793 notifica al 
monastero del Carmino il piano del riordinamento degli studii proposlo dai 
teologi di Corte ed approvaío dai re per esso real convento. Consisteva: i.** 
in una cattedra di belle lettere e retlorica. In essa i giovani dovevansi eser- 
cilare a spiegare gU slorici, gíi oratori e i precetU reUorici, col metterli in 
uso in composizioni seltimanali. 2.° In mía calledra di lingua greca, nella 
quale dopo averosludia'lo graramaticaj doveansi Iradurre gli scrittori greci, 
a cominciarc dai nuovo testamento. 3.° la una cattedra di geometría, d'a- 
rilmetica e di algebra. In essa, dice ii dispaccio, oUre che i giovani 
s'istruiranno nelFarte di ragionare, diverranno abili ad ap- 
prendere le scienze naturali e meccaniche. 4." In una cattedra di 
filosofía. Le opere proposle a tale insegnamento erano la Lógica e Metafí- 
sica del Genovesi, e la Física del Mnscembroech. 5." Nella cattedra di Teo- 
logía Dommatica. Questa scienza, dice ií dispaccio , dovrá insegnarsi 
colla maggiore semplicitá, spogliandola di tutte le inezie seo- 
lastiche. 1 lesti da leggersl: le Istitiizioni di Ludovico Habest e del Bos- 
suet. 6° Nella cattedra di Storia ecclesiasüca. 7.° Nella cattedra di Teología 
morale. Segiiono nel detto dispaccio tullo !e disciplino, cui andavaiio sog- 
getti gli esordienfci finche non pervenivano al grado di bacceilieri, e quindi 
di maestri nelle scienze malematiche, fllosoítche, teologiche e morali. Dopo- 
ché leggonsi i nomi dogli otlo professori eletti dai re per detto insegnamen- 
to (Cronist., I 164 e 164 t."). 

Qaesta istituzione duró fmo a tullo il 1799, in cui, colla cspulsione dei 
religíosi del Carmine, avvenne la íotaíe dispersione e saccheggio di tutto 
che eravi di piú progevole nci monastero, come pin sopra accennammo. 

Cessala la breve vita de lia Ucpu])blica Partenopea nell'anno i8oo, al 
ritorno dei Borbonidi, e per loro ordine, tutt'i religíosi che trovavansi disper- 
si, fecero ritorno nel loro convento, riprisfmandovi ínnanzi tutto per sovrano 
comando la scuoia per i figü del popólo detta la scuola de'ragazzi. Un 
tale assetto dura fino al 1809, nel quale anno per un nuovo ordine sovrano 
vengono sciolli i monasterl dei religiosi possidenti, che ammontarono 3213 
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convenii di frati e di monacbe. Ad una tal soppressione succede una novella 
ripristinazione nei 1S19, nel quale anno, Ü convento del Carmine Maggiore 
di Napoli con le sue grande c ripristinato colla rendita di Duc. 12410,11, 
pari a lirc italiane 52,742,47, durando cosi a tutto 11 29 Gennaio 1866, 
giorno iii cui i frati ne farono definitivamente espulsi. 

A daré un'idca delkistro, cui salirono per pietá, per ecciesiastiche 
dignitá, per dotírina, e per fondazioni di conventi, moltissimi Padri di 
questo real convento, polremmo rimandare il lettore ai quatlro libri del P. 
M, Mariano Ventimigiia carmelitano, clio appanto tralla degli uomini illu- 
stri del real convenio del Carmine Maggiore di Napoli; pero non crediamo 
inutile cosa cliiudere questo parágrafo coa uno squarcio del Ms. inédito del 
de Lellis che su tale soggelto cosi scrive: 

Fiorirono in questo Convento molti Frati insigni per lelte- 
re, per bontá, e preiature, fra quali fa quel Fra Giovan Miche- 
le de Rossi *, che dopo di altro cariche divenne Procuralore Ge- 
nérale di tutta la sua Religione. 

Fra Teófilo Caputo Napoletano Teólogo e Predicatore fa- 
mosissimo del Collcgío de Dottori Teologi di Napoli giá Decano, 
diede alie stampe le sue prediclie quadragesimali, i panegirici, 
il Monte Carmelo o vero deU'Indulgenze, e de'Miracoli della 
Beata Vergine. Di íui fa menlione il Marracio nella Biblioteca 
Mariana, come quello che in lode di Maria Vergine scrissc non 
solo il Monte Carmelo, nía molti panegirici, e viene da quello 
cbiamato: Vir pietate clarus et sapientia insignls 2. 

II P. F, Salvatore Scaglione % giá Priore del convento del 

* Questi (n. 1538 -^ 1639) fu pria Vescovo di Mluor^ino poi di Alife. V. 
Ventimiglia, Degli Umn. Illas., pp- 96-97. 

^ Di questo insiguo Carmelitano che si chiamó Filocalo, non Teófilo 
(n. 1582 4-1644) parla a hmgo il Ventimiglia {o. c, pp. i5'-52-53-54)- Cu- 
rioso Panagramma del suo neme, tróvate da Gio. Battista Basile, che da Mae- 
stro Eílocalo Caputo ricavó: Vostra fama tocoa il polo. 

^ Questo dottissimo oratore de'suoi tempi (n. 1623-}- 1680) fu lodato dal 
Toppi, dal Mongitore, dal Pacicchelü, dal Milante, dal Gimma, dal Troyli, dal 
Taiuro, dal Viiliers, dal Eornaro, o dal Cárdenas (V. Ventimiglia, o. c, pp. 
170-71-72-73-74-75). 
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Carmine Maggiore di Napoli Provinciale della Provincia di Na- 
poli e Basilicata, Commissario Genérale del detto Convento del 
Carmine maggiore, c di S. María del Buon soccesso della Na- 
tione Spagnuola Prediealore famosissimo diede in luce i pane- 
girici sacri in diverso íosto dellá Verginc, e de Sanli da esso pre- 
dicati, impressi in Napoli nel 1672, in 4." 

IIP. F.Alberto Barra*. 
II P. F. Giammiciiele Gocozza ^ 
liP.F. GiambatlistaTintol 
Fra Luca Matíco Caracciolo Vescovo di Lesina e morto nel 

1526 fu sepulto nella Chiesa dclla Santissima Annunziata di Na- 
poli; ovevedevasi ¡1 suo cpitaffio trascritto dall'Engenio nclla 
sua Napoli Sacra, c dall'Abbate D. Ferdinando Ughelli di lui 
trattando tra Vescovi di Lesin^a nel tom. 8" deU'Itaiia Sacra*. 

Vengono celebrati dallo Stefano tro dignissimi Fraii di 
qucsto Convento, che vivevano al suo íempo, cioé il P. F. Am- 
poUonio  ',  Maestro di Sacra Teología di tanta profonda dot- 

* Questo illustro Carmelita aapoietauo (n. 1612 f 1665) oltre la fama di 
üoucionator celcberrimus, fu valoroso cattedratico nella Universitá di Padova. 

^ Questo nostro coucittadino fu dotto ed erudito orientalista e da Inno- 
cenzo X. creato Vescovo Sirense in partihus infidelium nel 1665. Egli, nato nel 
1622 mori, nella terribile peste del 1636 in ííapoli (V. Ventimiglia, o. c, pp. 
97-98)- 

^ Fu questi arcivescovo di Trani e vescovo di Cassano. Come Carmelitano 
benéfico grandemente ii convento del Carmine Maggiore di Napoli, cui giovó 
colla sua autoritá dopo i torbidi del 1647, ed al quale merendó (1685), la- 
scio pinguissima ereditá di fondi, e di oro ed argento lavorato: amico del Vi- 
cero Conté di Peñoranda, eblie al termine del suo viceregnato in dono la car- 
rozza di questi colla muta di sei cavalli, afSncIic dal prczzo di essa il Convento 
del Carmine avesse avuto sussidio per 1' eccedente spesa della separaziono dal 
castalio (V. Ventimiglia, 0. c, pp. 102-3-4). 

^ Era questo Prelato contemporáneamente sacrestano maggiore e Frefetto 
della Casa della SS. Annnnziata, come anche abbate Genérale e Soprintendente 
della Congregazione di Montevergine e suoi Priorati (V. pol suo epitafio D'Enge- 
nio, O.C., p. 404, nonché Ventimiglia, 0. c, pp. 91-92-93). 

^ E questU i^ ApcUonio L^ímbard!) Maestro o Xíottore jn Sacra Teolo- 
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trina, che era cosi nel 'disputare, come ne! predicare valentissi- 
mo, amico d'Augustino di Sessa, il qualc moUo i'iiooorava. 

II se con do é Fra Luca Antonio d'Ario napolitano. Maestro di 
Sacra Teología, e nella predicatione fruttuosissimo, e di grande 
efficacia nel diré, ilquale asserisce lo Stefano, che peramore 
della sua patria Cittá di Napoli ha scritto tntte le cose notabili 
di essá Citta circa degli huomini iliustri, come per santitá, 
quanto per dignitá, prelature, dottrine, arme e titoli, e circa 
tutte le altre cose notabili, come Tribunaii, OfficiaU, edificii di 
muri, fortezze, palazzi, chiese, giardini, Eonti, strade, et altre 
ecceílenze per le quali questa nobiUssima Cilla si ritroua illu- 
strata e magnificata in questi noslri tempi, la qual degna e de- 
siderata fatica dice lo slesso autore che presto si sperava ve- 
dersi in luce. Onde lutti i Napoletani sarebbono rcstati obli- 
gati ad un tanto amorevole huomo veramente honorato; e co- 
stui ritiratosi poi nel Convento di S. Maria delParadiso aPosi- 
lipo a menar vita piü ritirala, secondo la prístina rogolarc 
osservanza della sua Roligione insiemo con F. Domenico d'Ario 
suo congiunto, e fondatore del iuogo predello, fe'l'epitaffio 
al medesimo F. Domenico, et ivi ancor lui alia fine merendó gli 
fu fatto un altro epitaffio in encomio delle sue virtü ch'ambi- 
due nella Chicsa predetta si veggonOj e da noi furono riferiti, 
Irattando della delta Chiesa'. 

gia, ed oratore valeiitissimo (f 1556)- Parla di lui il do Stefano (0. c, p. 161) 
dicendolo Eippimto: Uomo di profondissima scienza, non meuo nel di- 
sputare cho nel predicare valentissimo (V. Ventimiglia, o. c, p. 120). 

' Quest' opera, malauguratamente pei'dutasi ms., aveva questo titolo : De~ 
scrisione della Cittá di Napoli e della Pfovincia di térra di lavoro; dei loro 
piü notabili Edíftm , Mura, Castelli, Tempü, Fdlagi e delle Fmniglic Nohili 
Originarte delle medesime Cittá; de'Corp i e Beliquie di Santt, Vomini iliustri 
cosí per Santitá come per dignitá , Prelature, Lottrina, Arme, Titoli ec. del-- 
le Insegne, Faculta, Trilunali, Offimali eo. e di tutte le altre cose degne che 
in esse di presente contengonsi. Questo libro e mentovato dal di Stefano suo 
coetáneo (0. c, lib. 2^ p, i6i), dal d'Engenio (0. c, p. 665), dal Pilocolo Ca- 
puto,ilíow/e Carmeh (p. 17a), da Giacinto Gimma jxegli £logi Áccademici (II, 
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II terzo il P. M. F. Vincenzo Spinola, il qúale dice lo stcsso autore, 
che nella sua Religione have esercitato in inoiti studij TOfficio di 
Regente, et ha falto molti dotti haomini suoi scolari, ü che 
ancho ha serillo in diverse cose \ 

§ II. — Gli alfreschi del chiostro grande — Monumenti diversi -- Usi attuali 
di varíe localitá. 

Ahbiamo giá deito come presentemente Túnico ingresso del convento 
sia costiluito dalla cosi delta porta del martello, o battitora, che si 
apre al di sollo del campanile (p. 429 di q. v.). Una specie di vcstibolo 
coverto dalla vólta a crociera, su cui si aderge la slruUura murarla delia so- 

p. 30}, e n&WItalia letterata (I, II, p. i75), dall'Abato Troyli nella ^¡fma í7eí 
Reame di Napoli (t. IV, p. 248), da Francesco Skto in Tesseradccade Genealo- 
giae I. C. (Decade IV, p. 281), dal Lezana (t. IV, p. 297, ann. adán. 1269), 
da Ludovico Giacobbe, Bihl Cann. ms. (p. 178), da Filippo Labbé, Bibl Bi- 
Uiothecarum (p. 209), da Antonio Teisserio in Catalogo Auctorum et BiUiothe- 
camm (p. ib9), da Cosimo Villiers, Bibl Carm. (T. I, p. 731), e dal Venti- 
miglia inñne, o. c, pp. 124-25. 

Qnesto nltimo inoltre aggiunge, che se si vuol crederc ad un anónimo amico 
e contemporáneo dello steaso Darío, un tal ms. non vide niai la hice della stam- 
pa, siccome ricavasí da un antico esemplaro del suddetto libro di Pietro di 
Stefano, gia nella Biblioteca dei Fadri rilippini di Napoh, p. 161, ove dall' au- 
tore nel farsi parola del Dario e del suo libro, leggesi al margine scritto a 
penna: Questo libro dopo la morte deWintroscHtto M. G-io. Antonio Bario mió 
Amicissimo mai piü si é visto; né si sa da cJii sia stato occupato dalle mani 
di un suo ñipóte giá morto (V. Ventimiglia, 0. e I c. ). Era nato nel 1514 in 
Napoli. 

' II Ventimiglia (o. c, p. 121) cliiama questo Carmelitano napoletano fi- 
losofo, teólogo, poeta ed oratore rinomatissímo, e Professore di meta- 
física a Siena, e di Teología a .Roma. Esso fu nel Capitolo Genérale del 1564, celé- 
brate in Eoma, istituito Primo Eeggente e Prefetto degli Studi quivi, gre- 
cista ed orientalista, fu lodato da molti scrittori contemporanei tra quali il Le- 
long, e cosi puré da P. Sisto, dal Eosso, dal Viiliers, ed altri. Ebbe fra l'altro 
assai grido la sua opera In sfaeram elucidatio e un suo lavoro di emen- 
dazioui delle opere di Giov. Bacone (V. Ventimiglia, 0. c, pp. _i2i-22). 
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vrapposta torre, ha dal lato sinistro entrando ]a celia del frate ostiario, a cui 
succede un massiccio pilastro di sostegno ad un'antica statiia in legno di 
Noslra Donna sedente col bambino in braccio, malamente ridipinta e brut- 
tata di colori ad olio. Qaesta figura sembra opera dei principii del XV. 
secólo. 

Da piedi a tal pilastro, al cui flanco forse ei'a giá addossata la statua 
dalla regina Margherita (p. 437 di q. v,), vedesi ora incastrata una specie 
di cattedra di fattura del XVÍÍ. secólo con dossale formato da nicchia tra due 
coíonne d'ordiiio toscano, con entro una figura di Santo, barbato c pallia- 
to, coa libro nella desíra e bastone terminato da croco nclla sinislra. Mani 
profane hanno tntto impiastricciato di coiori ad olio queslo bel lavoro di 
marino. 

OUrepassalo il descritto pilastro, ba principio 11 primo lato del cbiostro 
grande, sviluppaulosi a ridosso dei muro longitudinale della chiesa. In esso, 
sia nelle pareti opposte aU'intercolunnio del pórtico, che nella serie di vólte 
a lunette che lo coprono, appariscono larghi segni deirantica dipiutnra che 
Pabbelliva. Ogni scompartimento dipinto corrisponde a ciascuno degli otto 
vani delle árcate, onde si compone il lato orieníale del chiostro grande. 1 
gravi urlanti, murah a sostegno dei pilastri delie primitive lucí del pórti- 
co, dissimulano Tantíca sveltezza. Queste dovevano cssere costiíuite dap- 
prima assai sveltamente, come ne fan fede i capiteUi a mo' di mensolo, 
che facean riscontro a quelh dei pilastri, ora réstate al sommo delte pareli. 
La decoraztone del Balducci, al presente é solo immune nelle vólte, e su 
pe' mezzi tondi e medagUoni, adornati di fíori, animaU e paesi, di cui si 
compongono le grottesche ivi rappresentate, sul genere delle dipinture delle 
logge di Raffaello al Vaticano e delle dccorazioni scoverle nelle revino di Sta- 
bia,Cuma ePozzuoü. 

Nove grandi storie, coprono le pareti della prima ala del pórtico, 
in quelio che ai di sotto delle esili mensole di sostegno alie mosse de- 
gli archi traversi, come sulle facce interne de'pilastri dei pórtico sonó 
rappresentate sedici figure grandi, oltre il vero, di Generah dcli'Ordine 
Carmelitano, delle quaU otto vengono come a far le veci di alette in corri- 
spondenza di quelle dei pilastri. 

Poco dei soggetti delle storie di qucsto cbiostro potremmo diré, atteso 
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le lagrimevoli condizioni in ciü sonó tórnate, se per avventura non avessi- 
mo tróvalo ia descrizione deiranttco suo stato nei Mss. del d'Ancora, che 
ai tcmpi della prima occupaziono militare, come segretario della Commis- 
sione dei patrii moniimenti, curavane 1' inventario. Le quali cartc ci fiirono 
gentilmente esibite dai nostroch. amico Comm. Gapasso, cui-non 
raanchiamo di essere in quosla occasione, come in tante altre, riconoscenti. 

Le pareti di questo chiostro, essendo tutte state istoriate da cima in 
basso con istorie ritraonti falti dell'Ordine Carmelitano, incominceremo a 
descriverle dali'ingresso del pórtico colle testuali parole del d'Ancora: 

Le pareti restaño istoriate deile gesta glorióse di Elia e di 
Elíseo e dei Santi che lianno onorato il loro istituto. 

Negli spazii a riscontro dei pilieri del pórtico e d'elle faece 
interne di qiiesti sonó ritrattati i Generali dell'Ordine, che pre- 
seníano una serie veneranda ed onorifica peí sacro Carmelita 
Istituto. Essi principiano da S. Bertoldo, che fu il primo Gene- 
rale latino. Sonó qneste dipinturc del rinomato Fracesco Bal- 
ducci, illustre pitíore fiorentino; esse sventuratamente si tro- 
vano alquanto malmenate dalla durata del tempo e da un postc- 
riore restauro: ció non perianto esse son degne di essere osser- 
vate e per lo componimento c per la espressione: daremo quindi 
principio dalla prima che é appunto quelía che resta figúrala 
nclla párete superiore alia porta di sortita alia piazza, non sen- 
za osservare anche i Generali dell'Ordine che si veggono ri- 
trattati nei fondi dei pilieri, che tramezzano tali dipinture o 
che sonó sulle facce interne de'pilastri del pórtico. Seguendo 
sempre il cammino del pórtico, con guárdame il lato sinistro, 
fino all'ultima storia. 

Rappresenta la prima di esse (sull' alto della porta del mar- 
tello) il piano della campagna della Fenicia in provincia di 
Terra Santa, su della quale si eleva il Carmelo, vcdendosi con 
quanta acconcia maniera restaño tracciate svariatc salitc a 
traverso collinette e piantagioni fruttifere, nonché irrígalo da 
varii ruscelli, le cui acque dal sao ciglio si fan strada al ma- 
re. 11 lutto disposto in modo da réndeme dilettevole il cammi- 
no ai solitarii che recansi all'eramo sulla vétla del medesimo. 
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In una cartella al di sopra del dipinto é questo scritto: 

Questo monte che vedi é il gran Carmelo 
Che dalla sacra sposa ornó le chiome, 
Airistiluto Eliao dié il proprio nome 
E donó cento e mille eroi al Cielo. 

Sul fianco sinistro del pórtico la i."" istoria, che vedesi ivi é 
quella del Santo Profeta Ella, ilquale é presso ii torrente di Carit, 
e do ve Dio Padre dall'alto deiCieli Era gloriette di angelí durante 
la siccita negli stati di Acahbo in Israele prende cura della sua 
nutrizione eolio spedirgli il corvo con pane e carne, cosi di 
mattina che di sera, servendosi per bere delle acque di quel 
torrente. 

Nella cartella sottoposta si legge: 

Spienda tra gli astri il corvo, or che 1'immensa 
Pietá lo fa colomba, e presso un rio, 
Chi fu rapace, per voler di Dio 
Al Solé dei profeti esca dispensa. 

Una figura di un P. Genérale in seguito della 1/ storia con 
la scrilta al disotto: 

Berardinus • Landaccius " Senensis • Gen. XXXIII. 

e nella faccia del piliere di fronte un altro P. Genérale con la 
scritta: 

Aeliodorus • Ptolomaeus • Senensis • Gen. XXXIV. 

La 2.^ storia ritrae il santo profeta, il quale allorquando 
arrivatagli la notizia,che la regina Jezabelle lovoleva far mo- 
riré, al par i che egli a vea fatto ai sacerdoti di Baal,si alienta- 
na da Sammaria, e stanco dal lungo cammino e senza tetto, si 
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abbandona spaventato al suolo in uno dei deserti del Gine- 
pro, dove si addormenta. A tempo un angelo lo desta egrimpo- 
ne levarsi dal sonno e mangiare; al che risvegliatosi, si accorge 
avere al suo fianeo un pane cotto soUo la cenere epoc'acqua. 
Mangió e indi si addormentó di nuevo, e Tángelo ritornó a 
destarlo, obbligandolo a mangiare per la seconda volta atesto 
seguirlo sul monte Oreb. 

Sotto in una cartella leggesi: 

Giezabel ti vuol morlo, aU'ombra triste 
Del Ginepro fatal non far dimora, 
Piglia col pan ristoro, e fuggi allora 
Sul monte Oreb, che 1'angelo ti assiste. 

Neir aletta di fronte al pilierein un angolo del chiostro, 
vedesi la figura grande al vero di un frate carmelitano, di- 
ritto su di un piedestallo, con sollo la scritta: 

Nicolaus* Audeth • Ciprias  Gen. XXXV. 

e nella faccia interna dell'altro: 

Joannes • Baptista * Secchia • Pannensis 'Gen' XXX i¡. 

La 3.^ storia rappresenla il santo profeta, che facendo di- 
mora nella cittá di Sarepta, in casa precisamente diquellave- 
dova che per volere di Dio avea cura di esso, operó dei miracoli, 
durante la siccita in Israele non fece mancare né fariña, né 
olio ed ogni qualunque altracosa peí mantenimento della vita: 
oltre a ció avendo la infelice vedova avuto il displaceré della 
morte del proprio fanciuUo, il Santo col respiro lo risorge e lo 
restituisce alia genitrice. 
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Nella cartella sonovi questi versi: 

Morte la falce tua spezza e abbandona: 
Se col flato ad Adamo, Iddio dié vita. 
More un fanciuUo, e con virtíi inaudita 
Con il respiro Elia spirto gli dona. 

NeU'aletta seguente un P. Genérale a fronte del secondo 
piliero su d'un piedestallo con la scritta: 

Joannes • Baptista • Rubeus * Ravennas • Gen. XXXVI. 

e di faccia all'aletta un'altra figura colla scritta: 

Ven • Baptista • Hispaniolus • Mantuanus • Gen. XXXI. 

La 4.^ storia che segué rappresenta i'l sacriflzio di Elia, 
quando per confundere i sacerdoti diBaal ed accertare ilpopólo 
d'Israele, come essi non adorassero il vero Iddio, erse un altare 
di pietre, e circondatolo di un fosso da per tutto vi acconció le 
legna e vi soprappose un bue; sulla qualeofferta invocato Iddio, 
tostó si aperse il cielo, e sceso il fuoco, consunse non che Tolo- 
causto, le legna, le pietre, la polvere e sin l'acqua versata nel 
fosso interno all'altare. Al che il popólo dopoaver confessato, 
che il Dio d'Israele era il vero Dio, al cenno d'Elia esterminó 
i sacerdoti di Baal. 

Sulla cartella sottoposta é scritto: 

La turba ad invocar Baal si stanca, 
Né per Tinfame altar fiamme ha rinferno, 
Ma per l'ostia sacrata al Nume eterno 
Al grande Elia foco dal ciel non manca. 
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SuU'aletia é rappresentata 1' imagine di un frate carmelita- 
no, sotto il cui piedeslallo é scritto: 

Joannes ' Baptista • Gaffardus • Senensis • Gen. XXXVII. 

e sul piliere di fronte: 

Petras • Ferrasse ' Prouincialis * Gen. XXX. 

La 5/ storia rappresenta la distruztone dei nemici del san- 
to profeta, quando il re Ocozia figlio diÁcabbo, sdegnatosi con- 
tro Elia, che aveagli chiesto ragione, perché in una sua maiatlia 
avea fatto ricorso ai falsi Iddii, invece del Dio d'Israle, gli spe- 
disce due suoi capitani con cinquanta uomini per volta per ar- 
restarlo, e su i quali Elia fa scendere il fuoco dal cielo. Dopo che 
il profeta vinto dalle preghiere di un terzo inviato, si reca dal re 
e gli predice la vicina morte. 

Sulla sottoposta cartella leggesi: 

Delle fiamme sarote e scherzo e giuoco , 
Indegni, centro Elia vi ármate invano, 

•   Che se in cielo é virtü, l'empirea mano 
Sovra gli empi Tifei diluvia il faoco. 

j 

Suir aletta di contro al piliere in seguito la imagine di un 
frate carmelitano, e nel suo piedestallo la scritta: 

Franciscus * Scannapiecus • Romanus ' Gen. L. 

Di fronte altra imagine con la scritta: 

Petrus • Raimundus • de * Grasso ' Grassensis fsicj Gen. XV. 

La 6." istoria raffigura le piogge, che il santo profeta fe- 
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ce cadere in Samaría, dietro lapromessa che ne diede a! popólo, 
allorquando nal suo sacrifizio visto discendere dal cielo il 
fuoco che consumó rolocausto, con umile viso piegossi ater- 
ra e confessó, che il Signore era il vero Dio. Quale pioggia cadde 
in tanta abbondanza , da dar tempo appena ad Acabbo di trarre 
alia reggia. 

Nella tabella di sotto é scritto: 

Fatta a' cenni di Elia di bronzo Tetra 
L'acqua negó, ma poi da nube pia, 
Che figura al Carmel fu di Maria, 
Pioggia di grazie alia Samarla impetra. 

Sull' aletta .e piliere in seguito, da una parte un frale car- 
melitano con la ácritta: 

Gregorins • Canalis • Venetus * Gen. XXXXI. 

e dalTaltra: 

Johannes -Sthepanus' Chizzola' Cremonensis'Gen. XXXVIH. 

La 7.* storia rappresenta il profeta Elia nella Cittá di Da- 
masco, dove per disposizione del Signore dovea ungere A- 
zaele e Jehu, quegli re di Siria e questo d'lsraele. Lungo la 
via, trovó Eliseo che lavorava con dodici aratri, al quale a- 
vendo messo indosso il suo mantello, tostó sentissi Eliseo spin- 
to ad abbandonare il suo lavoro, ed a seguiré il suo profeta, e 
pregatolo a permettergU di andar prima a prender congedo 
e dar gU ultimi addii a' suoi parenti, il che o ttenuto, offerto al 
Signore in sacrificio i bovi coi quali lavorava, e fatto un solen- 
ne convito con tutto il popólo, andossene con Elia per non ab- 
bandonarlo piíi. 

Sulla cartella leggesi la seguente scritta: 
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Lascia Elíseo gli aratri, Elia tichiama, 
Anzi Iddio per Elia, che bovie rastri 
Coltivando il Carmelo il re degli astri 
Messe di eroi dalla tua destra brama. 

Sull'aletta di fronte al piliere in seguito, un frate carme- 
litano, nal cui piedestallo si legge: 

Theodorus * Stratius * Cremonensis • Gen. XXXII. 

6 sulla faccia interna deli'allra: 

Sebastianus • Fantonus • Praenestinus • Gen. XL. 

La 8.* storia rappresentaquando il santoprofeta, predetta 
la morte ad Ocozia re d'Israele, é per essere assiinto in cielo, 
del che Elíseo essendo consapevole non vaol mai abbandonare 
il maestro, il quale avendo tentato di andarsene solo in diversi 
luoghi, ed Elíseo non avendolo mai lasciato, egli sperimentata 
la fedeltá del suo discepolo,gli domanda ció che volesse. Allo- 
ra Elíseo gli chiede lo spiríto di luiindoppia mísura. La qual 
dimanda sembrando diffícíle ad Elia ad esaudirsi, pura vi as- 
sente apatto,chevadesse quandofosse rapito in cíelo; ed ecco, 
mentre camminavano , un carro di fuoco tantosto rapisce Elia, 
cui nel saiíre al Cielo cadde il mantello, rimanendo Elíseo 
maravigliato dell'avvenimento. 

Sulla cartella superiore si legge: 

Elia col manto il figlio suo consola, 
Dandoli doppío spirto, e tutto ardore. 
Serba nel patto íl vero Dio d'amere, 
Sopra carro di foco al Cíel s' invola. 

Sull'aletta del piliere in seguíto, un frate carmelitano con 
la scritta: 
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Hieronymus * Ari' Astensis • Gen. XXXXVIII. 

e di fronte: 

Fefdinandus * Tartaglia • Medicinensis • Gen. LII. 

La 9/ storia ritrae il Santo Profeta in Gerico attor- 
niato da qnel popólo che si duole delle acque che erano amare, 
e rendevano il terreno assai sterile. 11 profeta, per condi- 
scendere ai loro prieghi, si face portare un vase di térra, in 
cui mise alquanto di sale e gettollo nella sorgente delle ac- 
que, asserendo che con ció diverrebbero dolci, ed il terreno 
fertile. II che appunto seguí, continuando indi questo cam- 
biamento a benefizio di tutt'i posteri nei secoli avvenire. 

Nella cartella si legge: 

,    Fértil Gerico é fatta e alTacqua toglie 
L'amarezza e la rende e dolce e chiara: 
Oh di Elíseo virtude eccelsa e rara! 
Mentre semina il sal, grazie raccoglie. 

Vedesi nella párete, dove fu dipinta questa storia, un monumenlo a 
muro, elévalo a Francesco de Rossi (f 1627) da suo fratello R. P. M. Gio. 
Michele de Rossi, procuratore Genérale deU'Ordine Carmelitano. É una 
edícola con una nicchia in alto, nella quale campa la statua tonda, grande 
al vivo del defunto, genuflesso in atlo di orante, e vestito alia maniera dei 
gentiluomini deila prima meta del XVlI. secólo. Un'urna impiantata sopra 
un alto sodo ne forma U basamento, in fronte al quale é la iscrizione, che 
riportiamo in nota con le parole dello stesso manoscritto del d'Ancora \ 

' Di seguito vediamo il sarcófago di Francesco de Rossi, elevato 
da un sodo, su del quale resta ferma Turna sepolcrale e superiore a 
questo: dentro di una niccliietta si vede il ritratto di questo illu- 
stre personaggio, vestito alia cavalleresca e posto inginocchio, 
colle maní giunte iu   atto  di   orare. Nel fronte  del  sasso si legge: 
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La statua su descritta non é gran cosa, ed é la sola parte della scultura 
ch'é in marmo- 11 resto del monumento é in travertino, ed in poche parü 
lavorato di commesso. Niente bella la invenzione, la quale é sul genere 
del monumento del Fontana nel vestibolo di S. Maria di Monteoliveto. 

Segué la porta di completa, di stile del XVII. secólo: la scultura n'é in 
marmo con frontone, coUegantesi alia mostra a mezzo di due cartocci a 
mensole di non íelice invenzione. 

In quale parte di questa prima párete del chiostro fosse, a mezzo del 
XVII. secólo, praticato il vano, che immettcva alia scala del pulpito, non ci 
é riuácito trovarlo; non vedendosi alcun segno o orma nel muro, che ac- 
cenuiiáse ad un'antica colmatura di porta: o pare che la slcssa abbia dovuta 
essero dissimulata, quando nel lyvsfurono condotto ic ultime restaara- 
zioni delie pitture del Baldacci. Dopo Pangólo, che succede alia spalletta 
sinistra della porta di compieta in sul principio dell'ala del pórtico meri- 
diooale é il sepolcro di Errico de Anna. Esso consiste in una figura di un 
guerriero giacente, di alto rilievo, con camicione fino al ginocchio, maniche 
coperte dalla cotta dimagha, con cubitaU insigniti dell'Ordine delNodo, 
capelli mozzi sul fronte e Imighi di flanco e su gli orecchi: misericordia sul 
fianco destro e spadone a sinistra, mani incrociate suU'addome. Questa 
scultura, danneggiala molto dal tempe, é come incastrata in una nicchia 
orizzontale nel muro, sormontala da due scriíte in marmo interpólate da 
una croce. La iscrizione a sinistra del riguardante ha la data del 1604; 
quella a destra, del 1440 '. 

FRANCISCO • DE " EUBEIS -MABCI' ANT * FILIO — QUI ' XSXVII • AETATIS ' SUAE ' ANNO—VIK- 

TUTUM ' LUMISIBUS * SOLÉ * EADIANTEM' ANNUNZIÁTAE • VIRGINIS ' DIE ' ANNO * MDCXXVII • 

POLO • INTULIT — A 'D'M'R'F'M'JO* MICHAEL ' DE ' RUBEIS * TOTIUS ' OBDINIS • CAR- 

MEL •—PROC • GENERAL " IMJIATURAil ' FRATEIS ' MORTEM ' VICEMQ "—DOIJINS ' POSUIT ' 

ANNO • DOM • aÍDCXXIX ' 

' Che cosa ne dica la Cronistoria lo uotammo a pp. 367-68, n. 2, di q. v., 
doveabbiamo riportata la iscrizione del 1604. L'altra del, 1440 é la seguente 

HENRICO  '"DE  •  ANNA ' MILITI " HONORATO  '  DUCTU   "  ET  '  AUSPICIO "  LADISLAI — 

liEtílS • MILITUM • PRAEFECTO " ET ' OB ' INSIGNEM ' VIETUTEM " TENETOEÜM —CIVITATE 

DONATO  • ET ' JOANNAE ' REGINAE ' MAGNO ' SINISCALLO ' NEC " NON — ET " JOANNELLO 

DE   • ANNA • PRAEOLARO " VIRO ' SCIPIO " DE ' ANNA ' AVO ' ET '—PATRI " BM ' SIBI ' ET 

suis • SACRUM'P-MCCccxL-(Crow¿s¿.;f. 22 e 22 t."—Cf. D'Engenio, o. í;.,p. 437) 
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La prima storia, che vedesi nella párete del pórtico, rivolta 
a mezzogiorno, in attacco alia porta di completa, e che in or- 
dine, oltre quella sulla porta del martello, sarebbe la io% rap- 
presenta la maravigliosa moltiplicazione dei pañi, che il santo 
profeta Elíseo distribuí, ad un intero popólo, con sotto in una 
cartella i seguenti versi: 

Gedao Minerva e Cerere ai portenti 
D'Eliseo, che figura il Redentore; 
Ei molttplicail pane, e con stupore 
Imprende a saziar copiosa genti. 

Dopo una tale pittura vedesi nell' aletta il ritratto di 

Henricus-Sitvius'Astensis' Gen. XXXIX. 
Episc • Emporeodiensis. 

in quello che nella faccia del piliere di fronte é l'imagine di 

Ángelus • Monsignanus • Foroliuiensis • Gen. LIÍl. 

La figura del Genérale P. Enrice Silvio é come addossata a 
sinistra del primo finestrone del Capitolo, e gli é di fronte nel 
piliero del pórtico: 

Pontius ' Raynaudus • Avenionensis • Gen. XXVIH. 

Segué la porta dell'antico Capitolo, la quale consta di un grande vano 
arcuato con moslra ripiegantesi in basso a squadra, nel bel modo quattro- 
centista, con due finestroni simmetrici dello stesso stile su i fianchi. La ma- 
niera onde sonó aggiustatc tali mostré in piperno, nonchó il loro stile, da 
chiaramcnte a vedere, come tale ingresso al Capitolo coi laterali vani di 
luce, sia bene anteriore alia costruzione del chiostro; nel murarsi il quale, 
circa due secoli dopo, i maestri furono costretti a voltar gli archi traversi fra 

30 



234 Carmine Maggiore 

vólta e vólta, or sul pieno della sottostante párete, ed ora sul vuoto di tali 
vani di porta e di luci. 

Delí'antica sala del Capitolo vecchio, ora resta ben poco; é una loca- 
lita coverta da soffitla a travi, senz'alcun'ornamento, con grande sotlarco 
mediano, dividente 1'ambiente in partí presso che uguali. Niuna orma delle 
antiche dipinture e decorazioni. L'altare del Capitolo, che era sulla destra, 
non piú esiste, e per fortuna, solo il suo bel dossale di marmo trovasi, non 
sappiam come, murato sulla párete dell'ultimo pianerottolo della scaiaprin- 
cipale, in fondo al superiore corridojo del Crociíisso, di cui sará detto piíi 
appresso. A capo deUMngresso, é una scala che menava ad un ambiente a 
ridosso della sagrestia. dove poi fu rifatta la nuova sala del Capitolo, o 
preparatorio, giá descritto, e dove perduró fmo alia soppressione degli 
ordini religiosi. Al lato destro é Pingresso della sepoltura del frati, cui ac- 
cedevasi per bassa porticina di legno, e che comprendeva nel piano infe- 
riore un vasto ipogeo; ed oggi ancora ivi sonó murati intorno interno in 
altrettante nicchiette OoculiJ gli schcletri seduti degli antichi frati, dei 
quali solo emergono i teschi, como da taníi fineslrini. 

11 d'Ancora ci da la iscrizione, che giá vi si vedea, ed ora rimossane; 
la quale dicca cosi: 

Tu • qui • es * qui • judicas • fratrem • tuum " pulvis • 
et • cinis -MDCL. XXXXl'. 

Nelle lunctte laterali al vano d'ingresso al Capitolo ritornando nel 
pórtico, dice il d'Ancora, vedevansi a'suoi tempi dipinle due Vittorie 
poste a sederecon palmaecorona nelle mani, oltredueAmo- 

* II d'Ancorad da egualmente un'altra iscrizione, puré andata perduta e 
che forse giá dalla chiesa, dove era, fu quivi trasportata. Essa é la soguente: 
MONUMENTUM ' HOC—QUOD ' FEATEUUM " CARMEUTAEUM'CONCESSU—ANKO'MDLXXXUI — 

TESTA • FAMILIA * HEREDESQUE * SEQÜUNTUK — OLIM • EODEM ' JUEE * EESTAURATUM — 

SALVATOE • TESTA * DE ' STJO'NUNC " KEFICIENDUM " CUEAVIT —ANNO-DOMINI ' MPCCLXXIX. 

Fácilmente una tale iscrizione si riferisce ad un sepolcro di Casa Testa, 
di cui dicemmo a p. 362 di questo volume, nota 3. 
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rini . Di tale dipintura presentemente é ancora un qualche vestigio. 
II Genérale che vedesi in seguito rappresentato é 

Albertus • Massarius • Medoacensis * Gen. XLllI. 

Una tale figura é pur essa addossata air altra spalletta del flnestrone 
opposto del Capitoio. Gli é di contro iiel piliero opposto del pórtico 

Gulielmus " de • Quercu • Armoricus • Gen. XXVII. 

La seconda storia appresso, che sarebbela n.* neirordine genérale, 
dice il d'Ancora, rappresenta 11 santo profeta Elíseo, posto a 
sedero in Capitoio coi santi romiti del Carmelo, in atto di 
dar loro la regola del sacro Istituto Carmelitano con la sot- 
toscritta tabella: 

Col sacro ammanto nel fervor succede, 
Qua! legittimo figlio, al suo gran padre, 
E vuol mostrarsi alie seguaci squadre 
Dell' opre e meraviglie, único orede. 

SegLiono le figure di due Pp. Generali colle scritte: 

Leo • Bonfilius ' Medoacensis • Gen. XLIIIÍ. 

neU'aletta é 

Joannes' Antonias • Philippinus • Romanus • Gen. XLVI. 

Intramezzata dal primo flnestrone del refettorio vecchio quivi alie 
spalle, fregiato di semplice mostra di pietra, viene la terza storia (12."), la 
quale rappresenta 11 Principe degll Apostoll S. Pietro, che re- 
catosi sul Monte Carmelo si presta in compagnia dell'Evan- 
gelista S. Giovanni a confermare nel Crlstianesimo, colle ac- 
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que del santo battesimo quei Ss.  solitarii,  che genuflessi ai 
loro piedí vi si sottomettono; sollo nella tabella leggesi: 

Per fondarvi la fe Pielro sen viene 
Sul Carmelo, e vi fa dei Padri acquisto, 
Fugando ogni ombra lo splendor di Cristo 
Quel sacro monle altro Tabor diviene. 

I.due Generali che seguono il primo neiralella ed il secondo nel piliere, 
seno: 

Hippolylus -Sessoldi 'Emporeodiensis-Gen. XLV. 
e 

P a alus • a' Sánelo • Ignatic Vallisolilanus* Gen. LIIII. 

hanno tra loro il secondo feneslrone del refellorio predetto, a'quali viene 
appresso la storia rappresentante la ediflcazione del primo templo sul Car- 
melo alia Vergine, la cui prima immagine condolía dall'Evangelista S. Lú- 
ea, fu ivi riposta. II d'Ancora la descrive cosi... lo ingegnoso pittore 
ha quivi immaginato il piano dclla campagna precedente al 
romitorio, sul ciglio del santo monte, dove i principali romiti 
restaño attenti ad esaminare e discutere il progetto di pri- 
ma fondazione . . . con studio segnano tulle le partí del san- 
to luogo presente i'architetto, a cui ne hanno affidato il dise- 
gno. Veggonsi per la campagna diversi solitarii, che si pre- 
siono alia santa opera, di essi alcuni ammaniscono ogni ma- 
teriale occorrente, altri lo trasportano ai luoghi designati, 
non che altri iníine attendono al lavorio delle pietre, alio im- 
pasto della calcina, e ad ogni altra facccnda di prima neces- 
sitá. ' 

Sotto la della istoria leggesi: 

Ferve il Carmel d'affetto, e a darne esempio 
Alza alia pura Madre il prim'onore, 
E sopra il primo altar per man d'amore 
Le primizie del cor sacra nel tempio. 
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II Genérale, che vedesi rappreseiitato ivi appresso é 

Joannes • Feyxoo • Villalobos • Gen. LV. 
Epis • Guajaquilensis. 

in quello, che la figura nal pilastro di fronte rappresenla 

Mar cus 'Reclusius ' Asticensis • Gen. XXIX, 

Sulla fine di quest'ala di pórtico, dove apronsi le tre flnestre del refet- 
torio vecchio, pria di giungere alia cantónala, cui segué Tiiigresso alia 
grande scala, vedesi nicchiata nol muro a livello del suolo una figura mar- 
mórea ad alto rilievo di un guerriero giacente, vestito d'armi bianche con 
cotta di maglia, che appare di sopra al petto e sui fianchi, con pettorale, 
bracciali e cubitah di piastra. Le mani ha incrociate sull'addorae. Da' fian- 
chi, legantesi a cintura assaibassa, gü discendono la misericordia a dritta, 
ed a sinistra lo spadoné. Le gambe rlcinte datibiaU di piastra hanno sola- 
rette di maglia poggiato su cagnuoU, le cui forme son poco consérvate. La 
testa infine, sostenuta da un origlicro iiscio, ha profusa capellatura, spar- 
tita nel mezzo della fronte, e scendente suUe tempia. Benché il d'Ancora 
creda, che questo frammento si appartenga all' antico monumento dei 
d'Anna, noi crediamo che facesse parte di quello di Nardo Coppola, di 
cui dicemmo a pp. 322-23 di q. v. 

Suirangelo della terz'ala di pórtico, rivolta a ponente, élo ingresso 
alia grande scala del conventó. Un tale vano é decóralo da larga mostra 
marmórea con sovrapposta cimasa e tabella corónala da frontone nello stile 
deU' architetíura de' principü del XVll. secólo. ,ln detta tabella marmórea 
a caratteri unciali romani, profundamente incisi, si legge la iscrizione 
spiegante la storia, che é dipinta superiormente ad essa porta. 

- La storia ritrae, come dice il d'Ancora, la Regina de' Cieli 
col bambino Signore in braccio tra gloría d' Angeli, che 
dalTalto dei Cieli discende a consegnare a S. Simone Stoch 
rabilo, che indossar dovevano i figli del Carmelo, cui ta sen- 
tire la sua divina voce, dicendogli; Accipe, dilectissime fili, 
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hoc tui Ordinis scapulare meae Confraternitatis signum tibi 
et cunctis Carmelitis privilegium in quo moriens aeternum 
non patietur incendium. Ecce signum salutis, salus in peri- 
culis, faedus pacis et pacti sempiterni. 

Al di sotto leggesi questa iscrizione, la quale é come dicemmo, incisa 
in marmo: 

Porge a Simón Maria l'abito in segno 
Che air Ordin suo fa singolar Eavore, 
E ben é del suo amor caro quel pegno. 
Anno Domini MDGXVÍ. Mense Januarii. 

É sulla destra della spalletta della suddetta porta una fi- 
gura genuflessa di frate colla scrilta: 

Mansuetus • Mottola " hujus • convenli • filius. 

cui di fronte corrisponde nella faccia del controposto piliere 
del pórtico: 

Cristopharus • Martignanus ' Brixiensis • Gen. XXVI. 

in quello, che nella faccia angelare dello stesso piliere inver- 
so la fine della seconda ala di pórtico vedesl la imagine di 

Matheus -Orlandus * Cereviensis -Episcopus- 
Cephalaediensis • Gen. XLIX. 

La storia che segué raffigura S. Ciriiío, che mentre cele- 
brava il sacrosanto sacrificio della messa, presente moltagen- 
te, viene per volere di Dio ammesso alia cognizione dei danni 
e dei futuri eccessi della Chiesa, descritti in due tavolette d'ar- 
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genio, mostratcgli da un serafino. La scritta sottoposta é la se- 
guente: 

Se Mosé scritte in pietra ebbe le leggi 
Ha in argento dal Cieí Cirillo espressi 
I danni della Chicsa o i grandi eccessi 
Mentre offre sacrifizio ai Re dei rcggi fsicj. 

La figura del Genérale che segué é quella di 

Carolus • Philibertus • Barbcrius • Raconisius Csic) • Gen. LVI. 

cui corrísponde nella faccia del piliere di contro la figura di 

Marius • Venturinus * Senensis ' Gen. XLVII. 

Veniva appresso la storia ora del tutto cancellata di S. Alberto in 
torra santa (giusta il d'Ancora) quando fra le altre maraviglie 
che Dio opero per mezzo suo, una fu che egli liberó alcuni Giu- 
dei, i quali essendo in un fiume che all'improvviso crebbe 
oltremodo e li miseri erano in pericolo di affogarsi;né aven- 
do dove ed a chi ricorrere, si raccomandarono al Santo che 
era quivi vicino, epromisero di farsi Cristiani. II Santo, ando 
dov'essi erano, camminando sopra le acque c li manó fuori 
dalle stesse. Sotto leggevasi: 

A'perfidi Giudei lungo le sponde 
Mostran le acque il precipizio aperto, 
Ma come Cristo a Pier, lor dona Alberto 
E la vita e la fede in mezzo air onde. 

II Genéralo rappresentato ivi appresso era 

Ángelus • de • iaraboas * Tolosanus • Gen. LVU. 
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e di fronte alio stesso 

B • Joannes • Soreth * Normannus • Gen. XXV. 

La storia successiva, dice il d'Ancora, rappresentava Pesequie di S. 
Alberto, alia quale fa vago corteggio gran concorso di gente, 
che arriva anche da lontane regioni, e nientre il benedetto 
corpo si porta alia chi^sa, molti Infermi toccandolo risanaro- 
no dai loro malori. Ignoravano i preti e i frati se dovevano 
celebrar messa di requie, perché tutto il popólo gridava che 
egli era Santo, e da Santo dovea esser la messa. In tale di- 
saccordo viene V arcivescovo di Messina Guidone e Federico 
fratello del re e Governatore del regno, i quali ordinano che 
si facesse orazionc acciocché Dio si compiacesse ispirare i 
suoi voleri. Ed ecco apparire due Serafini di estrema bel- 
lezza in candide vesti, i quali dinanzi al coro dei frati verso 
V altare intuonano la messa del santo Confessore, che comin- 
cia: Os justi meditabitur sapientiam: e disparvero. Al che il 
pastore vestito pontificalmente, con paramenti solenniori ce- 
lebró. Sotlo vedevasi la scritta: 

Tácete o malc voci; inni divini 
Merta chi superó 1'abbisso in guerra, 
Alberto nasce al ciel se muore in térra, 
Gantino i suoi trionfi i Serafini. 

Due figure di Generali eran quivi dappresso, cioé nella fac- 
cia deU'aletta: 

Petrus • Thomas * Sánchez • Leucatcnsis -Gen. LVIII. 

e di fronte nel piliere del pórtico: 

Carolus-Gornaccioli-Mediolanensis-Epis'Bobiensis'Gen. LIX. 
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Satana che sorprende S. Andrea Gorsini formava il soggetto della sto- 

ria segúente. 
U tentatore sotto le spoglie di frate Carmelita con men- 

dicatc astuzie infernali, dice ü d' Ancora, vuol dislrarlo dal 
servizio del Signore, ma il Santo riconosce il tristo e lo di- 
scaccia minacciandolo fin sulla soglia deli'uscio della pro- 
pria celia nel. noviziato. 

Sotto era scritto: 

Stolto Proteo infernal, cangiando aspetto 
Coi vezzi al forte Andrea pensi far guerra; 
Non vedi tu che a debellarti ei serra 
La forza al nome ed il valor nel petto.^ 

La figura del Genérale rappresentato ivi appresso era 

quella di 

Gaspar • Pizzolanti • Leocatensis • Epis • Cereviensis • Gen. LX. 

e quella di fronte 

Joannes-Fael-Avenionensis-Epis • Regiensis • Gen. XXIV. 

Un miracolo, col quale S. Andrea Corsini restituisce la vista ad un po- 
vero ciGCo, presente molla gente di varia etá e condizione, era dipinto 
nello spartimento che succedeva. La tabella soítoposta dicea cosi: 

Sol se' Andrea di virtñ, gli si conduce 
Chi nacque all' ombra ed aver lumc crede 
Dai raggi suoi, né 1' ingannó la fede, 
Perché proprio del Solé il far la luce. 

3' 
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Rappreseatava la íigura neli'alelta seguente: 

Antonius • Joseph • Amabilis • Feydeau • Gallas * 
Epis • Dignensis (sic) • Gen. LiX. 

e quella di fronte 

Nalalis • Bencesius-Vene tus * Epis • Novarensis'Gen.XXIlI. 

Vedevasi in seguito 11 Santo ritratto orante in ginocchio, innanzi a 
Cristo Grocifisso, guando ecco apparirgli la Regina dei Cieli col Bambino 
Signore in braccio, la quale gli annunzia 11 di della morte, eTassicura del- 
ta sua gloria nella celeste Sionne. Sotto in una tabelletta leggevasi: 

FigUo, vieni alia Madre, io giá ti avviso, 
Disse ad Andrea Maria, cbe in sen ti aspetto, 
Mondo e Inferno vincesti, o mió diletto, 
La corona or ti attende in Paradiso. 

Segué la porta d'ingresso della Congregazione di nostra Don- 
na del Carmine, detta dell'Abitino, della quale parieremo piú ap- 
presso. 

Dopo che vedeasi sul fianco delta porta suddetta una storia rapprcsen- 
tante una visione, che si ebbc una fanciuUa di santa vita, la quale nell'atto 
che S. Andrea Corsini era per trapassare, ne vide 1'anima vestita pontifi- 
calmente, raggiante di luce celeste, volare alia eterna gloria, ed avvisarla, 
che tantosto essa l'avrebbe seguiía. La tabella sotloposta diceva cosí; 

Caro sonno, bel sogno! Ai sogli eterni 
Vede volar, donzella fortunata! 
Andrea vinta la morte, alma beata, 
Che chiiidi gli occhi, eppure il ver discerní. 

II P. Genérale appresso effigiato era 

Ludovicüs • Bensoni'Mediolanensis'Epis'Eleusiae' Gen. LXIÍL 
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e quelío rappresentalo di fronte nella faceta del piliere era 

Bartholomeus • Roccalli' Tolosanus * Epis • Massiliensis • 
Gen. XXII. 

Seguiva la pittura rappresentante Luigi il Pió, come dice il d'An- 
cora (S. Luigi re di Francia), che approda ai lidi del Santo Monte con 
fanti e cavalieri francesi. Iñ essa si vede calare dalia vetla del mede- 
simo  la Carmelita  Coiígregazione, preceduta dalla Croce processionale 
colla Immagiiie di Maria , che si fa ad andaré incontro al Sovrano per 
rice verlo. 

I versi che correanvi soltó erano i seguenti: 

Ai lidi del Carmel, coi rotti legni 
Del mar Luigi il Pió scampa i perigli, 
Indi d'Elia co' gloriosi Figli 
Lieto sen riede ai suoi Paterni Rogni. 

It Genérale che vedeasi eñigiato presso la detta storia era 

Joannes • Grossus • Tolosanus • Gen. XXI. 

6 quello di fronte alio stesso nel pihere era 

Mattheus • de • Bononia • Gen. XX. 

Era dipinto appresso questo Santo Monarca, seguíto da 
tanti cavalieri, come dice il d'Ancora, francesi e grandi di sua 
Corte neU'attodi far donazione del suo proprio Real Palazzo 
alia Famigiia Monástica Carmelita, onde commutarlo in tem- 
plo sacrato al Signore. 

Sotto correavi la presente scritta: 

Giunto alia Patria il Re dona alia Sacra 
Religión anche i! suo regal Palaggio, 
E del figiio di Davide piü saggio 
In Templo a! Nume eterno offre e consacra. 
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II P. Genérale quivi effígiatp era 

Nicolaus • María ' Richiali • Cryptaliensis ' Gen. LXIV. 

cui corrispondeva di fronte 

Joannes • de • Baude • Mediolanensis • Gen. XIX. 

QLIíVí nella párete sottoposta, segué a diré il d'Ancora, si vede 
incastonata una tavola di marmo che un tempe ha servito di 
urna sepolcrale, nel fronte deila quale si veggono scolpite la 
Regina do' Gieli col Bambino Gesñ, adorata da S. Calerina 
d'Alessandria e da un S. Apostólo, che le presentano alcuni 
fanciuUini della famiglia del defunto, oltre di due altri indi- 
vidui della medesima, che in ginocchio, cogli ufiizii in mano, 
si raccomandano alia lodata Signora '. 

' Questo importante bassorilievo in marmo di 2"\ oo X o•, 8o rappre- 
senta la Santa Vergine, sedente in maestá in figura terzina, col bambino nudo 
sulle ginoccMa, tiitto avvolto in ima piega, da cui, nel muoversi, pare che siasi 
sciolto. Esso. ha nella mano sinistra ua pomo e nella destra un altrcpomo, 
ch'egli ¥Uol daré ad una figura, verso la quale é rivolto passionatamente, mosso 
con bel girar di schiena e di testa maraviglioso. La figura, cui il bambino 
si volge, é di un giovanetto in ginocchio, vestito di giustacuore e brache a 
sgonfii a mezza coscia, con lunghe calze e collaretto montante. Esso porge la 
destra per ricevere il pomo. Gli si addossa, poggiandogli graziosamente la testa 
sulla spalla, un'altra figura di giovauetto, del pari in ghiocchio, disimile foggia 
vestito, pero coverto da leggiero mantelletto. Dietro di esse é un santo apostólo, 
che sembra S. Paolo, con lungo gladio nella sinistra mano, ruentre 1' altra 
poggia sulla testa del minore fanciuUo. Dietro tali figure nella estremita, al 
flanco destro della Vergine, vedesene un'altra, genuflessa, con veste a larghe 
maniche, siniile ad una giornea, aperta sul fianco destro, che lascia scorgere 
la sottoposta veste. Ha un libro aperto netle mani, come se fosse tutta intenta 
a leggerlo. E un ritratto, dalle linee realistiche, di un giureconsulto. Un tocco 
piegheggiato alia tedesca gli covre il capo come al S. Giuseppe del presepe di 
M." Relverte in S. Domeuico Maggiore. 

Vedesi dalla parte sinistra una giovanetta con abito lungo, soppannato di 
pellicce, come appare dai rovesci aperti  davanti; ha del pari collaretto mon- 
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Nella piUura che segué é raffigurato S. Angelo Martire, che predica nal 
Vaticano, preseati molti prelati ed illustri personaggi, e S. Domenico e S. 
Francesco, i qiiali due, h venuU a caso, approvano quel ch'ei dice. 

La sottoposta scritta dice cosi: 

Disserra, aprendo il labbro, il Paradiso, 
Angelo in Vaticano, ove presenti 
Dan spiendori di applauso ai sacri accenli 
L'astro Giisman e il serafín d'Assiso fsicj. 

La figura del Genérale che seguiva era di 

Aloysius • Lagiii • Foroliviensis • Gen. LXV. 

tí queila di fronte nel piliero del pórtico di 

Michael • Ayguanus • Bononiensis • Gen. XVIL 

íl suddetto S. Angelo recatosi a visitare i Sanli luoghi di Roma, s'im- 
batte col Seraflno di Assisi o con S. Domenico, col primo de' quali ab- 
bracciatosi si profetizzano a vicenda il martirio e le sacre stimmate, presente 
S. Domenico, che mentre conferma tali vaticinii, una celeste luce atierra 

tante. É ginoccliioni, e prende con grande riverenza le maní della Madonna 
come per baciarle. Poggia suUe sue spalle la sinistra mano una S. Gaterina, vi- 
sta di fronte, in quel clie con la destra leva in alto una palma, aventó di lato 
la mota uncinata, emblema del suo martirio. Si vede infine, airestremitá del 
campo una matronu, anch'essa ginocchioni, cite legge parimenti un libro di 
pregliiere. Ha un abito a lungbe e rigide piegbe verticali, senza studio di sorta, 
il seno scoverto, e sulle spalle una specie di capperuccia. Le chiome sonó com- 
poste, ma con semplicitá, come a donna gia innanzi negli anni. La fisonomia di 
questa figura dai zigomi salienti, é di struttura tale nel suo modellato, da fare 
argüiré che sia stata tolta dal vero, avendo tutto il carattere di nn ritratto. 
In breve, é un rozzo, ma importante bassorilievo del principio del rísorgiraento. 
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l'eresia: era questo il soggetto della storia seguente. La soltoposla scritta 
dicea cosi: 

Mártir d'un empio l'un, d'amor piagato 
L'altro, di due gran santi il cor previde. 
Arde ii terzo in desio, cosi si vide 
Da un Gerion di fe 1'orco atterrato. 

La figura del Genérale posta appresso era di 

Joaclúm ' María • Pontalti • Veronensis • Epis • Pharensis • 
Gen. XVI. 

e quella clie gli corrispondea nel piliere della faccia era di 

Bernardus . Olesius • Mauresanus (m) • Gen. XV!I. 

Appresso era raffigurato il suddetto Santo, che mentre predica in Leu- 
cate in Sicilia nella chtesa dei Ss. Apostoli Filippo c Giaconio é sorpreso da 
Berengaiio, uomo potente, che con gente armata fatlosi a lui gli da un 
Culpo di scure su! capo, onde di la a 5 giorni si mori. Avealo il Sanio for- 
temente rimproverato peí carnale commercio ch'eiteneva con la propria 
sorella, che poi convertissi a penitenza. La sottoposta scritta era questa: 

Ferma, empio, che fai? Uomo a Dio caro 
Uccider vuoi, perché, ei ti ripreiide, 
Angelo, altro Battista, ei cosi rende, 
Ma tu Erode divieni, o Berencaro.* 

La figura del Genérale che seguía era di 

Marianus ' Ventimiglia • Neapoiitanus • Gen. LXVH. 
hujus • Conventi * filius. 
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G qiielia di " 

S • Simón • Stockius • Anglas • Gcu. VI. 

nel piliere di fronte. 

Nella storiaappresso resta figurato, dice ild'Aacora,ilBeato 
Franco da Siena sorpreso da Satana nel deserto, dove con spet- 
tri, orrori e larve intende distoglierlo dal servigio del Signo- 
re: al che il Beato tantosto chiama Maria, che immantinente 
vede discendere dall'alto dei cieli con palmee serti di rose 
in mano, che nel rincorarlo a non temeré dellc astuzie di quel 
mostró infernale, lo assicura del valevolissimo patrocinio di 
leiche gii fará riportare sempre la corrispondente vitloria. 

f sottoscritti versi dicean cosi: 

Contro Franco Lucífero si accinse 
Nel deserto co'spettri, orrori e larve, 
Ma quando Sacra Aurora a lui comparve 
Madre del Solé Eterno, ogni ombra estinse. 

La figura che ivi seguiva era quella del Genérale 

Josephus • Ximenez • Ga-"-augustanus • Gen. LXVIIL 

e Paltra a lui di fronte quella di 

B • Aloysius • Britto • Armoricus * Gen. V. 

Nella pittura che veniva dopo era raffigurato il Beato suddelto, che an- 
sioso di vestir 1'abito carmelitano, mentre fa premura ai Padri raccolti nella 
saía del Capitolo, riceve per le mani di un seraíino le sacre vestí. 

Sotlo ricorrevano i seguenti versi: 

Mendico é Franco, e di coprir desia 
La nuditade sua, con sacre vestí: 
Felice povertá, gran sorte avesti! 
Spogliotli il mondo, e ti vesti Maria. 
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Appresso era dipinta l'immagine del Genérale 

Petrus • de-Aemiliano- Rutenensis • Gen. IX. 

e di faceta nei piliere quella di 

B • Bertholdus • U • Lombardus • Gen. IV. 

11 Beato orante dinanzi al Crocifisso, che della propria vocc lo assicu- 
ra della sua salute, era il soggetto della storia che seguia. 

La soltoposta tabella avea questi versi: 

Sopra un tronco schernito e vilipeso 
Cristo disse, qual fui di vita privo, 
Vedi, o mió fido, e s'eri lu cáttivo , 
lo con la morte mia franco ti ho reso. 

11 Genérale ivi dipinto era 

Joannes-Tufano-Ncapolitanus-Gcn-LXIX'hujus-Conventi-filius 

e di rimpetto neí piücre 

S • Cyrillus • Constantinopolitanus-Gen. III. '. 

' 11 D'Ancora ci ha conservato Tepigrafe del sepolcro del P. Genérale Tu- 

fano, la quale presentemente non piü si vede in chiesa: e noi la riportiamo per- 

ché, a quanto parci, é inédita — D • O • M — POSTERI • POSTERI — ATTENDITE — Quo • 

OMNIS • MUNDl • GLORIA ' ABIT — IN 'HOC * HUMILI ' LOCO • JAGET " CORPUS— RMI ' PATEIS * 

JfAGISTRI —FEATRIS " JOANNIS ' TUFANO —QUI —CAEMELITARTJM " EELIGIONEM " IN " HOG * 

REGALI • COENOBIO ' AMPLEXUS — GEADATIM — AD " SUPREMA * EJüSDEM " OKDINIS " MODE- 

RAMEN • ASCENDIT — IN VQUO — DUOBUS * FERE * ANNIS * CUM * DIMIDIO " EXPLKTIS — 

SICUT • SAVIANAE -DIOECESIS * NOLANAE ' ORTUM* DEBUIT —ITA ' IN ' EODEM-LOCO —AENA- 

RA • MORS • EJUS ' ANIMAM ' A ' CORPOKE ' SEPARANS — JüSSIT " IPSI — DEPONERE * OMNIA — 

ANNO • KEFARATAE • SALUTJS * MDCCLXXXX ' AETATIS " SUAE ' LXVI — BENEDICTIONEM ' ERGO * 

QUI • LEGIT — SUPER " IPSUM " BSPOSCAT * A UOMIKO. A quanto sembra da una fug- 
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Era raffiguralo nella storia seguente il corpo niorto (dice 
i! d'Ancora) del Bealo presso ad avere sepoltura, presente gran 
gente di ogni ola, condizione e sesso diverso, che raccoman- 
dandosi ad esso, laníosto ne rimane consolata: trai Religiosi 
addetti al sacro fúnebre ufíizio, se ne vede uno, che co'sensi 
della piú teñera devozione ed affetto si accosta al féretro, ed 
abbandonandosi sul Beato, gil hacia le mani, mostrando se- 
gni di non voler essere distratto da quella pia azione: contem- 
poráneamente si vede un cieco che con vive suppliche si fa a 
chicdere la vista, che immanlinente riceve per intercessione 
del Beato. 

I versi che sollo vi ricorreano eraiio qucsü: 

Tocca appcna di Franco il Sacro pondo 
Nato un privo del Sol, o ottien la vista. 
Dalli luce cosi, che in Ciel si acquista, 
Vuol che si abbia in testimonio il mondo. 

La figura del Genérale appresso dipinta era di 

Aloysius • Faro ' Siculus ' Gataniae • Gen. LXXIlí. 

e quella di fronte di 

S • Brocardus • Hierosolymitanus * Gen. 11. 

Uscendo dalla suddetta quarl'ala del pórtico sulla sinislra s'incontra 
una colonna di piperno, messa, o meglio incastonala, sullo spigolo di quelía 
parte di muro per cui si svoUa nel giá descritto vesUbolo della porta del 
martello , ad impedirne la scantonalura a simiglianza dolle colonne, che 

gevolo uota in alcime carte sciolte del D'Ancora presso il Comm. Capas so 
qiiesta epígrafe era in cornu evangel¿i dell' altare di S. Nicola nelía cappella 
umonima nella Chiesa del Carmine. 

32 
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difoncloiio gli aiigoli del prospetto deU'antica chiesa di S. Chiara. Era di 
flanco alia delta colonna, dalla parte del veslibolo, che vcdoasi la figu- 
ra del primo Genérale latino delfOrdine Carmelitano, quale quelia di 

S • Bertholdus * Malephaida • Lemouicensis • Gen. I. 

Tutte le siiddcito IrentaiJiie slorie, clicsiam vcnuto descrivondo, come 
giá esistenti lunghesso il [ícrimciio delle tpiattro ale del chiostro, sonó con- 
sérvale sino aquella, che precede la porta deíla Congrega deirAbitino. 
11 resto fu crudolmento covorlo di blanco, ahora í|uanüo la quart'ala di es- 
so pórtico, e porziona della terza, facean parle de! qnariiero delía Guardia 
Nazionale dal i86oin poi, e ció per dar piú gaiezza e lindura alie ducsale, 
in cui queUe ale di porticalo furon commutate por uso di dormitorio; per 
modo, chela parle risnasla meno oíTesa dalle vandaüche bruUure inferite a 
tali afíreschi del Balducci, ó qucila formante la decorazione delle vólte di 
tütfí i quattro !ati del pórtico o del vesíibolo. In esse ogni scorapartimento 
ha qualtro lunetle dintornale da fasce a colori vivaci, ricorrenti ciascuna 
cogli spigoli. Quattr'ornaturo costiÉuite da svííuppi di palmetle, occupauo gli 
spazii bassi di ogni lunetta. La parte poi ch'o tra una vólta e l'altra sus- 
seguente, in corrispondenza dei peducci, che sonó sulla parole longUudi- 
nale da una parlo, e dall'alíra su i capitelli dei pilastri del pórtico, ha 
somprc nel mezzo un modaglione con paesi svariali, circondalo essu puro 
da altre quatlro ornalure a grottcsche sullo slesso genere delio prime. 

In uno di tali medaglioni, chiuso in una losanga, abbiamo nolato una 
flguretta sesUna di un uomo barbuio, dal pelo bianco, in giubba, brache 
corte grigiastre, cappollo cónico di feltro in testa, grembiale bianco, con 
cazzuola in mano. Intorno le corre la scritla Maestro Antonio Monza. 
Che sia questo il ritratto di un maestro muratore egü é certo. La tradizione 
lócate di fatti lo dice il maestro muratore del chiostro; noi nelle diífuse an- 
notazioni della Cronístoria non Iroviamo mai segnato un tai nome. É da 
notarsi pero, che in una delle luuetto della vólta, che sta a capo del vesíi- 
bolo, vedesi assai largamente dipinta la testa della stessa figura ed alia 
grandezza del vivo, con cappello cónico di feltro grigio, fregiato a sinistra 
da due penne colórate. Solo in tali dipinti appare integra la franca maniera 
del Balducci, non guasta da posLeriori restauri. 
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Iii un rincasso a fianco della svoUa de! vestibolo é nicchiaia iiiia íigura 
marmórea. Rappreseula uoa persona coverta di armi biaiiche, del periodo 
Aragonese, con schinieri e solarelte di maglia poggiate su due cagnoüni 
accodali ed ora acefali: bracciali con larghe ciibitiere, e maní incrociaEe snl 
veníre, slringonti uno spadone, di ciií non si vedo che il pomo deirimpii- 
gfiaUíra. Pendegli da sinis'ra piccolo piignaie. Vesle una liniica a pieglie 
ciio giunge a mela dei femore. L'insieme deila masciiera, cbe o tuUa di- 
struíia neiie sue sporgenze, mostra iunga ciiíoma profusa .siille goíe e suile 
orecchie, mozza sul fronte. Poggia la testa sn di rtcco origliere, cbe porta 
ancora le orme de! lavorío, ritraente ií brócenlo, cui ií íenipo rispelto per 
la poca sporgenza deli'ornatara. 

Nessuna orma d'iscrizione o di stemmi intonio ad essa, donde po- 
lere ricavare a cid si debbo attribiiire una tale íignra. ín sulle prime noi 
credemrao, cbe essa avrebbe poluto costitoire colla lavóla delbassoriiievo, 
che abbiamo descritto piü avanti, il monumento del Doce, poi commu- 
lato in ceppo, di coi nelía Cronhtoria si logge essore slato in seguilo nei 
XVilI. socolo, i pezzi... divisamente colíocati a' cantoni del chio- 
slro grande (i]/s.d/.,f. 31 i."). Le dimensioní e lo stüe delPuna e dcU'allra 
scuUura, che corrispondouo Ira loro porfeltamente, c'inducevano in tale 
opinione. in lal caso la figura avrebbe poluto esscre I' imagine giacentc, 
posta, come era cosíurae,sul coverchio del sarcófago; menlre la tavola col 
bassorilievo ne sarcbbe stato il fronlale. Ma contro tale ipotesi stanno le 
parole deU'iscrizione, apposta a quel monumento e da noi sopra riporlala, 
ove .si parla di tre fratelli, quando nella tavola si rappresontaiio due giova- 
netti ed una giovineíta. Lasciarao percio al tempo o ad ahri, la soluzione di 
un tal problema di crilica storico-arlislica. 

11 pavimento del pórtico é a grandi quadroni di calcárea bianca e pi- 
perno, si da formare dei rombi biancbi e neri con intcrmezzi di slelle, 
dove iflconlransi gli ambulacrt delle quatlro ale del porticato. 

Gancelli in ferro, presso cbe del secólo, chiudono i vani de! pórtico in- 
torno ioforno a un vasto giardino, nel cui mezzo é una fonte con alio pa- 
rapetto di stile seicentista, ed ai fianchi due bacini a fior di térra a sponde 
di marmo, dove íla due statue anticlie giacenli, riversansi due iargbi getli 
di acqua. 
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Questo giardino, giá delizioso fin dallo scorcio del XV. secólo, come 
rileviamo dalla Cronistoria (f. 40 1.") é forse ancora rúnico luogo del con- 
vento, non ancora desolato, dopo rabolizione degii ordtni religiosí, aven- 
dolo il Demanio dato in fltto ad un coltivatore di fiori, sicché al presente 
lo si vede ancora allietato di acque e di verdura, come all'época in ciii di 
esso scriveva il buon cronista, il quale avea lelto nei libri d'esito del 1473 
le spese per la pérgola fatta della rosa moscarella che in quel 
tempo vi era in convento .... Al che egli soggiunge:... e perché 
in effetto é di ottimo odore e ne sonó parzialissimo, anche per 
essere del mió cognome, hoggi nel nostro giardino vicino la 
peschiera se ne coltiva un' allra che cresce a maraviglia e 
produce rose doppie e belle assai e di gratissimo odore, et é 
la delizia di tanti signori, che vengono a godere nel nostro 
primo chiostro il guizzar dei pesci e il giuoco delle acque — 
(Cronisí., ibid.). 

Nel lato settentrionale é la torre deíl'orologio, e di fronte a questa una 
meridiana di stile del XVIII. secólo. 

Per la porta posta di rincontro a quella di completa, neí capo opposto 
delP ala meridionale del pórtico, si accede ad un vestibolo, che amano 
sinistra da nell'antica encina del convento, ora destínala, col contiguo re- 
fettorio, a carcere muliebre, e di fronte alia scala che conduceva ai dormí- 
torii, non che ad altre localitá del convento, ed a destra nel chiostro picco- 
lo. Tutto questo insieme di ambienti lerragni é nel massirao stato di squal- 
lore. I dipinti, che giá decoravano il refettorio e le sottostanti opere di le- 
gno delle spalliere delle mensa, sonó scomparsi. Luride carte stampate a 
colorí tappezzano gli spartiti deirantico soffitto, sostenuto di Iratto in tratto 
da sottarchi. I poveri letticciuoli delle misere detenute quivi dentro, disposti 
lunghesso le pareti, adorne giá dei vaghi dossali di legno intagliato del mo- 
nástico refettorio, ben si attagliano alio squallore di questa localitá tomata 
un umido ed oscuro antro. 

L'impiantilo del vestibolo della scaía é divelto in parte, ed agli antichi 
quadroni di marmo vedonsi sostituiti rozzi e mal commessi mattoni. II chio- 
stro piccolo inüne giá lieto, come dicemmo altrove, per acque zampillanti 
e verdure, mostra le nude sue pareti, malamente scialbate di tanto in tanto, 
prive del dipinti, di cui i'adornó Leonardo di Grazia da Pistoja. 
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Ci é riuscito impossibUe di poter sapere alcun che dei soggeUi degli 
aííreschi, che rendevano tanto decoroso questo primitivo chiostro del con- 
vento. Nessuna orma piú avanza del refeUorio estivo, che non sappiamo se 
facesse parte dell'ala oriéntale di esso chiostro, ora aggregata alie localilá 
del contiguo castelio, ovvero fosse la iocalttá che vediamo concessa nel 1626 
a'fratelli deirAhitino. Pare non oslante tanta desolazione ivi apporlata dalla 
mano deiruomo, I'atiento osservatore non puó fare a meno di non ammirare 
le helle linee di slile quallrocentisla, che spiccano nel complesso architet- 
tonico del hei pórtico ivi inlorno girante, e che giá era messo a logge lar- 
ghe e spaziose nei dne piani siiperiori. Ora idormitorii murati interno alie 
stesse a tcmpo dei frati, sonó stanze delle guardle di pubblica sicurezza, 
le quali con le loro famigiie contribuiscono a daré tale nno spiccato carat- 
tere di lurido abbandono e miseria a qiiel povero chiostro ed ai due bruili 
alberi ancora superstiti, da súbito allontanarne it mal capitato amatore, che 
invano ricerca i segni dell'antico splendore del luogo. 

Poco abbiam da diré intorno a quel che avanza della parte snperiore 
del convento. Essa fu commulata quasi intieramente dai nuovi usi a cui fu 
addetla, quah gli ufíizii di Pretura e di Pubblica Sicurezza del quartiere 
Mércate. L'antico salone, decoroso innanzi per isvariati dipinti e per ia 
grande sua lungbezza, giacché misurava dall'uu capo alPaltro del convento 
la larghezza del medesimo, e scomparso, sostituito da moltepUci camerette 
ricacciatevi per usi diversi. Le camero generalizic, fabbricate nel secólo scor- 
so, sonó addetíe ad uso del delégalo di Pubblica Sicurezza; ed a quello dei 
soltuffiziali deUe guardie, la Biblioteca ^ ed il Noviziaio. L'unica parte réstala 
ai pochi frati custodi del monumento é il corridojo o dormitorio, che si svi- 
luppa longitudinalmente al lato lungo dolía chiesa, che guarda Toriente, e 

•* Questa Biblioteca nell' ultima soppressiono degli ordini monastici con- 
teneva circa nn sette iu ottomila volumi intorno a materie teologiclie, patri- 
stiche e morali, con pochi di classica ed amena letteratura si latina cho ita- 
liana. Essi erano assai diligentemente legati in cartapecora con dorsi dorati, 
ed assai ben conservati. Eurono divisi tra le biblioteclie, Nazionale, delPüni- 
versita e di S. Giacomo. — Queste notizie ci farono gentilmente fornite dal ch. 
nostro amico Cav. Prudenzano, Vi ce-Bibliotecario della K. Universitá degli 
Studi di Napoli. 
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che é ai di sopra deíla prim'ala del chiostro grande, a cui si perviene dalia 
porta del martello unitamento a poche celle. Sonó in esso dormitorio a 
notarsi, oltre Tacccsso quivi delia scala a chioccioía, che dalla sottoposta 
sagrcsíia mena ajrarchitrave, o passaggio pensile del Crocifisso, ilhel dos- 
sale deU'antico altare del Capitoio vecchio, múralo a capo del dormitorio, 
non sappiam perché. Esso é tungo i"", 75 cd alto o", 32 e diviso in íre scom- 
partimenti con due piedistalü angolari, fregiaíi da stcmmi, o largltetteüsce, 
con laterali svÜuppi di nasíri. Nci detti scomparUnienU sonó i seguentí 
bassorilievi: 

aj Un informo giacente in lello, che riccve 1'Eucaristía dalle maní di 
un frate: ai suoi piedi, di lato, é come una persona cii famiglia; alie spalle 
deha leUiera una figura muliebre orante in piedi. 

bj Iñ mezzo la Pictá, o la Vergine sédenle con GesúCnslo morlo sulle 
ginocchia, avente a destra S. Giovanni genuflcsso, che sostiene la testa deí 
Redentore, ed ai piedi una Mana e la Maddalena, coile maai giunte, gi- 
nocchioni ed oranti. 

c) Dal capo opposto, una fonte con getlo di acqua, cui heve un asse- 
tato, a'cui piedi e come ii corpo di persona moría, ed alie spaíie un prelaío 
con pastorale iu alto di benedire. É questa un'opera di grande venusta e 
minutezza, e di stile dolía piü bella e pura maniera del risorgimenlo, sul 
genere delle sculture di scuola lombarda, e propriamente di quelle dei dos- 
sale deír altaré delia sagrestia vecclna di S. Giovanni a Carbonara. 

Del bassoriüevo del Grociíisso, giá da noi descriUo nelia ñola i, a p. 
360 di queslo volume, non diciamo aiíro unitamente alia porta del pulpito. 

V'ha fmaimente la bella porta con superiore architrave sorrelto da men- 
sole di squisiía forma e lavoro, che immette al campanile, davanti la quale, 
nella parte del corridojo, cola rivolta a squadra, non abbiam sapulo spicga- 
re, perché Timpiantilo sia decóralo di un bellissimo lavoro di commesso in 
marmi colorati del XVlí. secólo, in quello che tuíto il resto del pavimento 
di esso corridojo é messo a rozzi e disadorní quadroni di coito. Noliamo per 
allro che quivi proprio in su quel lavoro di commesso dovelte cadera morto 
da varii coipi di archibugio Masaniello d'Amalfi, quando, a dir del PoUio, 
venne improvisamente fuori. daila contigua porlicina del campanile (V. p. 
296 di q. V.). 
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IV. 

LE TRE GONGREGAZIO.M ANNESSE AL CONVENTO 

DEL CARMINE MAGGIORE 

I.— La Eeal C'..'ugfGga2Íüne di S. María del Carmine, detta delVAhitino, nel 
cluostro gi-ande del coiivoiito —Sua fondaziono e sviluppo —Le sue opere 
d'arte ed il f[nadro dei tre Magi. 

II libro maestro della Congrega deirAbitino \ formato neiranno 1781, 
intorno alia fondazione di questo pió sodalizio, si esprime nel modo scguen- 
te: É da sapersi che 11 íaogo ove al presente raltrovasi 
eretta la suddetta Congregazioae del Carmine detta deli'Abi- 

^ Questo libro legato iu pergamena con torti cartoni e di o'", 50 per o'", 40, 
e spesso o='-\o64, contiene íbgli iSí di carta asísai doppia iu parte numerati 
da ambo le facce, ed in parte da una sula; no jioi Ja numerazione procede sem- 
pre esatta. II í'ronfcospizio in rüsso e ncro é cosi scritto: Libro Maggiore— 
Della Eeal Congrega^íone — Di S. Maria dylCarmine —Detta dell'A- 
bitino—Eretta—ITel Cbiostro di quel Iieal —Convento —Formato ad 
istanza degli —attuali superiori — della niedesima—Nell'anno — del 
Signore MDCCLXXXI. 

Un tale frontespizio é preceduto da una pandetta con altro frontespizio su 
pergamena con caratteri giá in oro, dei quali resta al presente il sostrato in 
verde sbiadato, con altri caratteri rossi e neri. É cosi infcitolato: Pandetta— 
Del libro Maggiore—Della Congregazione —di S. Maria del Carmi- 
ne—Detta deH'Ábitino—Eretta—Nel Chiostro di quel Real Con- 
vento—Di queata cittá di Napoli—Al Mercato grande —Formata — 
Nell'anno MDCCLXXXI. 

II fine perclié si formó un tal libro Maggiore ed il modo cbe si tenue nel 
formarlo, sta detto nei due primi paragrifi (sic). 

L M. I. 
§1.-11 fine perché si é formato questo libro. 

Li attuali superiori Matteo Giordano e Consultori Orazio Amo- 
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tino ia delto cliiostro üel citato Real Convento era prima re- 
fettorio   antico   dei   MiM.  RR. PP.  c come   quello  fu  dato  a 

dio, Nicola Zampa, Giovanni Bottino, eCarmine Candela dellaKeal 
Coiígregne di S. Maria del Carmine, detta dell'Abitino. . . Conside- 
rando cliG la suddetta Congregue per il corso di tanti anni che e 
stata eretta, non mai dai passati Superiori e Consultori si siapen- 
zato per il niag.'' decoro, memoria ed utilita di detta Congregue for- 
mare un libro Mastro contenendo il patrimonio della med." per sa- 
persi con cliiarezza il suo Stato, Privilegi e Beni colle rubri.che di 
esito effettivo, che l'aceompagnano, ed altresi con tale occasione 
formare la pianta nel med." Libro della sua fondazione, acció iu 
ogni futuro tempe si sappia, compelía é stata costrutta; cosicché 
sapendosi il gran litigio che per il passato vi sia stato trá il real 
Convento del Carmine, dove rattrovasi detta Congregue costrutta, 
colla med/ le quali liti non sonó stato di poco momento, tendenti 
di voler, che li Confratelli della menziouata Congregne fossero sem- 
pre mai stati sottoposti al Genérale de Carmelitana, che per ció 
evitare ed ottenere le Kegole robórate di Real Ássenso, molte furo- 
no le agitazioni e spese si soffrirono, ed acciocché queste avesse- 
ro il mérito ed in futurum non vi sia speranza piü di potersi nuo- 
vamente le medesime, o altre dipendenti liti suscitare, le quali po- 
trebbero succedere se la Congregne med'stasse, come le stata fin a 
questo tem430 sprovveduta di scritture .... dinotanti la sua costru- 
zione ed il suo patrimonio. Si e pensato da questi sud.' Superiori 
e Consultori di -far acquisto di tutte quelle scritture, le quali son 
necessarie, ed ora non si tengono rispotto alia fondazione di essa 
Congregne ed insiememente a spese della med.^ formare il presente 
libro Mastro con la aua pandetta, indovo si vedrá con chiarezza in 
pmo luogo la fondazione della menziouata Congregue ed indi poi il 
Patrim.° di quella, con tutte quelle rubriche necessarie, ed oppor- 
tune E perció vedendo questi esser troppo necessaria una tale 
scrittura, se n'e me notar Diego Joele razionale, eletto a formare 
tale pianta di scrittura di qnel modo, e maniera, che in appresso 
si esprimera e formerá, con tutta chiarezza e perfezione di arte. 

§11. —II modo in cui si é tenuto in tale formazione. 
E affinché si proceda con ordine in primo luogo si descriverá 

nel presente libro la Fondazione di detta Congregne, e sussegnen- 
temente ai narreranno le liti sofferte nel primiero tempo anteceden- 
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laici coU'obbligo questi di clare a detti PP. doc. 300 quan- 
docuraque per spenderli in fabbrica per la costruzioae del 
nuüvo rcfetlorio; cosifu che li )aici siiddetli voiendo daré a 
med.' PP. li inenzionati doc. 500 diedero in enfiteusi perpe- 
tua senza speranza di riacquistarla ilrefeltorio vecchio ad al- 
cuiii frateiii, clie si erauo radunati per ia foiidazione di d." 
Congne per la stcssa soinma di duc. 500, i quali si pagarono 
.... peí Banco Poveri con fede in testa del P. Spirito Luagnes, 
carmelitano, rettore di d.^ Congne e tesoriero e consultori dei- 
la med." in data de 10 Giugno 1626 e sene formó stru- 
niento in parí dala per gli atti del fu notar Domenico Picone 
di Napoii in d." anno, dove si disse e si convenne che a spesa 
comune si dovesse impetrare 1'assenzo apostólico, e rispetío 
al consenzo del Genérale si obligarono essi PP. ottenerio (fot. 
16 2). 

Appare perianto dal detto libro come neU'anno 1744 i frateiii deU'A- 
bilino fossero slati di avviso di riformare le loro rególe, ond'é che ne do- 
mandarono ii regio assenso. Su questa loro istanza avendo avuto incarico 
il cappellano maggiore di riferire, questi faceasi a rappresentare, come con 
precedente ricorso i Padri del Carmine si fossero fatti ad affermare di aver 
giá essi gratuitamente concesso alia confraternita dell'Ábitino il luogo della 
spezieria, con la condizione di essere in arbitrio del P. Genérale farne altro 

te alia formazione delle Kegole robórate di Keal Assenso, ed indi 
si passera al Patrimonio della medesima col suo esito effettivo 
ecc. ecc. (fol. i). 

Segiiono poi altri quattro paragraíi e dopo un reassunto delle rególe di 
detta real Cuugregazione, robórate come sopra, e un ristretto de'paragraíi, in- 
fine si legge a piedi della pagina 9: Passo intanto a mandare in effet- 
to quanto antecedentemente si accennava, cosicché ogni dorere 
comporta, prima di trascriversi lo stato attuale di tutti gli arredi 
sacri, capitali e loro rendita, pesi e spese e poi da mano in mano 
Deo favente si Tcrra al fine e perfezione di questo libro giusto il 
carleo addossatomi iu í'oriía di pubblico atto. Copia del quale nel 
vol. di Cautele, in arcliivio si conserva—!Napoli 1 o Agosto i 781: — 
Notar Diego Joele razionale eletto {Ibid., pp. 3 e 9), 

33 
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uso, e che lo slesso avessc il dritto in ogni Iriennio di procederé alia ele- 
zione del loro P. Spirituale. Laonde voiendo essi confratelíi servirsi di ailre 
rególe nuovamenlc fórmate, &'inciilcava al cappellano maggiore, affinciié 
nell'atto deH'approvazioíie di dette rególe si fossero temile preseali le ra- 
gioni del moiiislero. 

Ora avendo dalla parle loro ricorso i confratelíi, ¡iresenlaudo al cappel- 
lano maggiore le loro ragioni poggiate suUe scrittiire, i Padri dal canto loro 
presentarono un altro istrmiienío del i" Luglio 1627 puré per notar Dome- 
nico Picone, col r|uale aícuni fratelli deputaii dichiararono esser loro slato 
ceduto gratis per oratorio il luego dovo allora si esercitava ía spezieria me- 
diciiiale, con le segaeníi condizioni pero, di dovere cioé, oUre la condizione 
del rettore carmelitano, íare due cliiavi deíroratorio, sacrestiae cassa, da 
tenersi Tuna dal priore delta Congregazione e l'allra da quetlo del moni- 

uslero; piü, che delta concessioüc di Itiogo dovesse slare ad arbitrio del P. Ge- 
néralo, e con averhenanco coiicesso i Padri due sepoltiire nella loro chiesa, 
come rilovavasi nelle anticlie rególe del 1627, e sopra deile qiiali si pre- 
tendeva dai Padri il nuovo assenso reale, esseiidost osservate per 1 ig anni. 
Impugnalosi come falso tale isirumenío dai fi-alelli, peiché solo síipulafo 
da sei di essi, e perché nonvi era il mandato di procura, nonché l'assensu 
apostólico, la confralernita richiese Pesecuzione di ció ch'erasi contrállalo 
nel primitivo islrumento dt notar Picone nel 1626, in cui per la concessione 
in enfiteusi perpelua, falla dai laici del refettorio vecchio, con mutuo gratuito 
di Due. 500, perche si fossc fallo il nuovo rofelíorio, i confratelíi richiede- 
vano la reslituzione di lal capilale, come puré di non esser tenuti a pagare 
nessun canone per la concessione dalla spezieria. Dopo lungo batlagliare 
finalmente fn deciso non aver dritto il P. Genérale alia elezione del P. 
Spirituale, tanto vero che volemlo amuovere il P. Spirituale di quel lem- 
po Pietro Tommaso Fienca a ricorso dei fratelli, con dispaccio dei 24 
Gennaro 1743 per la Segreteria dello Stalo Ecclesiaslico, si ordinó al 
delegato della giurisdizione, che avesse insinuato al priore di dello moni- 
stero perché avesse fallo continuare neila sua carica il Fieuca. Sicché si 
determino doversi interporre l'assenso sopra le riferile rególe dei fratelli, il 
che fu falto nel di 8 Luglio 1748 (Libro Maestro, fol. 2). E in dette rególe 
perianto, sovranamento approvaíe, ira le ailre cose si prescrivc doversi 
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tuU'i fratelU e sorelle sepcllire nelle fosse, di cui sopra si é dello. Cosicché 
per cseciizione di tai parió delia regoia ivi sta pfesci'iUo: come in ogni 
auno, e proprio nei giorno di Capod'anno nell'alto, clie dal 
rellore si celebra ia santa mossa si fa presente a lutt'i con- 
fratelli ivi intervcnuli, se é piaecr loro, qiiando a! Signore 
Iddio placerá cliiamarseli da qiiesia all'alLra vita, di sepelürsi 
nclle fosse supra trascritte; donde confinnaiidosi ció, se ne 
forma piiblilico atto dal notajo e cancclliere di delta Coiígne, 
come si osserva dai di liii carico (Libro Maestro, ío\. S4. e 166). 

Detlo COSí sommariamenle della fonclazione di ijuesto pió sodalizio, ecco 
quaiclie notizia intorno alia Ld)icaziüiie e oggetti d'arle ilella medesima '. 

Alia Congrega deirAbitino, cui accedesi dalla terz'alade! pórtico del 
chiosíro grande, fa da ingre.sso una porta costiluila da una grande mo- 
slra marmórea, di stile barocco, tutla iu marmi mischi con trabeazione 
curvilínea spezzata, cui sla in mezzo una edicola. É in essa un bassorüievo 
rappresenlanle nosira Doiina del Carmine con due figure di donne oranli 
genuflesse da un lato, e due di uomini dal lato opposto pura oranti. Una 
delle figure per ciascun lato delia Vorgine ha ií rosario nelle mani; la Ver- 
ginc é corónala da due angeli ^ 

In una tabella solloposta leggesi la segueníe iscrizionc: ANNO • DNI • 
MDCXXXI • — GREGORIO ' GENALIO ' TOTIUS ' SAGRI * ORDINIS " CARMELITASO- 

RUM • GENÉRALE ' IN ' SOLLENNI * VISITATIONE " HÜJUS * ALMI ' CONTENTUS " 

HABITA'AB'ADHUC * R ' P'M ' JOANNE * MICHAELE " DE* RUBEIS " PROCL'RATORE ' 

GENÉRALE * NEC ' NON " R * P ' M ' MARCO ' DE ' ALCARAZ ' NOVAE * CONGREGA- 

TlOmS • RECTORE * EXISTENTE ' MARMOREAM ' HANC ' PORTAM'DEIPARAE * GAR- 

MELI • DECORI " — FRANCISCÜS ' VENETIA ' ElUSDEM ' CONGREGATIOMS ' PRIOR* 

' Dobbiamo qiieste ricerclie al Kev. Sacerdote D. Felice d'Aniello, figlio di 
Francesco, fratello di quella Congregazione, clie per piü anni vi temie carica di 
tesoriere e sagrestano, al qiiale qui reudiamo sentite grazie. 

* Non sappiamo perché il nostro ch. amico e collega Cav. D'Ambra in 
un suo articulo piibblicato sul Giornale liorna a 13 Ottobre 1882, n." 282, in- 
titolato; L'Epifanía nella Meal Congregazione delVAhitino di Santa María dH 
Carmine, si faccia a diré che questo bassorüievo dinoti Tapparizione del- 
la B. Yergine sul Carmelo. 
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JOANNES • BAPTA " FARNETANUS " CONSULTOR " ET TIIESAURARtUS " JOSEPH * MA- 

SULLUS • — FRANCISCUS ' ANTONIÜS ' BE * GENNARO " ET ' SYLVESTER ' PETITUS " 

CONSULTORES * SUMPTIBUS * DIGTAE ' CONGREGATIONIS ' EXTRUENDAM ' CURA- 

RUxNT ' — TEMPORE " PRIORATUS ' A ' D " M " R * P ' M ' ALBERTI * MEDICI. 

VarcaUi una tale porta incontrasi un piccolo vesíiboio, nolla cui vólta, 
pressoché piaña, é un affresco, rappresentante la Vergine che liá lo scapo- 
lare a S. Simone Stock, e soltó lascritta: ex devotione. Tale vestibolo da 
adilo alia localilá della Congrega, clie ha l'aspetto di un longo corridojo, 
ooverto da vólte a lunette. La scarsa luce, ond'é illuminata, perviene da due 
finestre sulla sinistra, che prendono lome da un altro compreso longitudi- 
nale, il quale sporge a sua volta iiel chioslro piccolo. In genérale v'ha poco 
di notevolc in quanto ad arte. La sua interna decorazione in stucchi bian- 
chi é del sólito sttte ibrido della prima meta di questo secólo. Ha due altari, 
uno in fondo c Taltro in sulla sinistra. Nol primo é da osservarsi il qua- 
dro rappresentante !a Vergine con S. Simone Stock e le anime del Pur- 
gatorio. Últimamente fu restanrato dal pitlore signor Conté, il quale nel ri- 
pulirlo, ha fatto ritornare appariscentc la seguente sottoscrizione: Giordano 
ultima mano: dalla quale appare, che 1'opera non fosse stala dipinta da 
principio dal Giordano, ma inVece da un suo scolaro, e che solo il primo vi 
avesse iavorato a fmírlo, come infalti maestrevolmenlo lo fini. Ció risulta 
tanto ptíi dalla grande disuguaglianza tra la figura della Vergine e quelle 
del primo piano, che sonó le anime del Purgatorio, di cui una di donna 
vista di spalla é bellissima e penneileggiata, come solo sapea farlo il Gior- 
dano. Al che aggiungiamo possedersi da noi un belüssimo bozzetto del 
Giordano, in cui vi e esempio di ima simlle tróvala di figura muliebre 
nuda, in primo piano, vista dischiena, dipinta al sólito maestrevolmente. A 
piedi del detto altare leggesi riscrizione, che riportiamo in nota \ e dalla 

* Ecco la iscrizione: i) • o • M • ALTARE • HOC • ERECTüM ' SOLUMQUE • CIRCUM • 
EX • MAEMOKE ' SGITE ' ELABORATO " INSTITUIT " CONGREGATIO'PROVEXEEUNT ' CONFRATRES" 

OBLATIO • PERFECIT ' ANNO ' DOMINI ' MDCCXXXV * MODERANTIBÜS " EEVDO " P • M " PETRO ' 

THOMA • M • FIENCA ' RECTORE (a) — F * JANUARIO " BÜONO * PEIORE — F * JOANNE VENTA- 

PANE • P • CONSULTORE —F ' MARCO * SOLIMENA * SECUNDO ' CONSüLTORE— F • FRANCESCO ' 

(a) Di questo Fienca ata nella Sagrestia un ritratto, fatto a spesa del F. Gioacchino Acone. 
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quale risuUa come Topera di essa fosse slata eseguita nell'anno 1735. H 
pavimento in maltoni invetriati e poUcromi dello scorcio del passato se- 
cólo, come appare da una iscrizione, fu fatío nel 1776 a spesa del fratello 
Gennaro Seccia ^ 

La tela poi dell'altare sul lato sinistro, rjipprescnta un S. Giuseppe di 
stile moderno. 

In cornu epistolae vedesí una nicchietta nel muro con entro il celebre 
quadro dei tre Magi '^ che ci place descrivere coile parole del chiaro ar- 
tista pittore Signor Cav. P as quale de Cris cito, il quale fu danoi 
invítalo a darne il suo giudlzio. Egli cosí ci rifen: 

II quadro trovasi incaslrato sul muro laterale presso l'AI- 
tare maggiore, in cornu Epistolae. É una tavola continata, 
divisa in due parli; la superiore, forma una lunetta semicir- 
colare, e rappresenta la Risurrezione; l'inferiore, di forma 
reltangolare, misura in iarghezza i"",42 per i^joo di altezza, e 
rappresenta l'Adorazione de'Magi. 

Nel quadro non si legge aicun nome, e solo nella lunet- 
ta, sulla tomba del Cristo vi é la dala scritta cosí: 1502. 

Le figure del quadro sonó delta grandezza detta Uaffael- 
lesca, cioé come qnelle della S. Famiglia di Raffaello che é al 
Museo; quelle della lunetta sonó di grandezza cosidettaterzina. 

Nel dipinto non vi sonó dorature. 
ADORAZIONE DEI MAGI.—Nel mezzo su ricca sedia con spal- 

liera e braccia terminanti in pomi adorni di fiocchi bianco- 
rosso-azzurri, é seduta laVergine con la testa inchinala a destra, 
blonda con velo sulla fronte c sul petto, mantello turchino che 

ROMANO  •  TEETIO ' CONSULTORE ~ F ' DOMINICO ' VIGILANTE ' QUAETO " CONSFLTORE — F ' 

BABTOLOMSO " I5IPARAT0 ' TESORIERO  (sic). 

* Ex devotione F. lauuarii Seccia A. D. i??^- 
^ Kel citato artícelo il Cav. D'Ambra si fa ad affermare doversi attri- 

buire questatavola a' fratelli Pietro e Polito del Douzello. Noi, segiiendo 
l'intrapreso sistema della scorta de' documenti, non sappiamo fare altro, che ta- 
cere per ora, sperando di poter un giorno avere la fortuna di saperne qual- 
che cosa dall'Archivio Notarile. 
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le scende dal capo e vesle porporina. Con le maní cinge il 
bambino nudo, cbe le siede sulla ginoccbia e benedice il piü 
vecchio dei Magi, cíie proslralo baciagli un picdino. Dallo sles- 
so lato, cioé a deslra della Ycrgine con abito e cappuccio 
rosso alia foggia del lempo (anzi direi ledesca) sta S. Giusep- 
pe in piedi, ed ha fra mani una cassetta, dono del Re soprade- 
scritlo, e dietro a qiiesto, rilto un allro dei Magi, meiilre con 
la destra si toglie dal capo una corona d'oro, protende innanzi 
la sinislra offrendo un vaso parimenti d'oro. Fra esso c S. 
Giuseppe vedesi tn fondo una cesta neila quale raangiano il 
bue e rasino, di cui non vcggonsi cbe le leste, e li presso al- 
zasi un vecchio muro sormonlalo da un ramo Sul qualc si posa 
un variopinto augello. II fondo termina in un paese con mon- 
tagae, casamcnti ed alberi sovra un cielo azznrro, che si sfu- 
ma all'orizzonle in una tinta dórala. In alto brilla la stella che 
fu guida a'tre Magi. A sinislra s'avanza Tultimo e piíi giovi- 
ne Re, riccamenle vestito ed incoronato ofírendo, puré un vaso 
d'oro iavorato in rilievo. Dietro ad esso, lonlano e in piccole 
proporzioni, vedesi il scguito di essi Magi con cavalli e fanti 
armati di lungbe piccbe, che termiuauo in banderuole, e poi 
montagne, casamenti ed alberi e cielo come neU'allro lalo, 
trovandosi il fondo diviso in duc parli da una tenda ros- 
so-scar!alla, che dall' alto del quadro scende dietro la sedia 
della Vergine. 

1 due Magi a destra banno tipo Aragonese con capelli ta- 
gliali sulla fronte e lungbi suüe orecchie, come ncl ritratto 
di bronzo di Ferrante al noslro Museo. Quello prostrato ha 
capelli. neri (ma sonó riloccati) e il viso fíoscio e pieno: é 
vestito di largo abiío giallo-scuro con ornati lineari neri e ro- 
vesci di pellicce chiare. Non ha né corona né gioielli. 

L'altro invece oltre la corona ha puré una collana dalla 
quale pendeva qualche cosa (ora cancellala) terminante in 
una crocetta ñera ed é vestito di un ricco drappo di brocca- 
lo soppannalo di pelli di pantera.  Ha  capelli biondo-scuri, il 
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mentó diviso dali'aUo in basso da profonda fossetta ed un'a- 
ria di famiglia e consaguineitá con ií primo. 

Sonó ceríameute rilratti, come puré l'altro a sinistra: un 
bel tipo di giovane bruno con visoallnngato a capelíi nei'issimi 
e tagliati alia stessa foggia degli altri. Porta una ricca co- 
rona lutta di porte e gioie, che puré adornano la collana da 
cui pende un gioiello a guisa di uccello íaníasüco. E filari 
dí-perlo e gioie contornano puré gli orli della sua veste scar- 
latta con rovescio di sloffa, similc in tntto aU'abito de! re ge- 
nuflesso, con graudi sparaii di dovc escorio le braccia, veslile 
di sirelte maniclie uere e nere seno parimenti le calze — Delle 
altre figure non veggonsi le estremitá inferiori, perché la 
parte bassa del quadro, o é stata tagliala, o si nasconde 
nella cornice. 

La lavóla si compone di tre assi vorticali ene'lorocon- 
giungimenti e alquanto danneggiata. 

Gli abiti della Verginc e del S. Giuseppe sonó stali ri- 
fatti, da tempo giá remoto, con un fare di pieghe che non 
risponde alio stile genérale e il manto della Vergine non é 
che una rnassa scura, ove nulla pin si discerne. 

Curioso particolare. Ií bambino porta al coito un filo di 
coralli da cui pende un cornetto a due punte; c fili di co- 
railo ha puré alie braccia. lo li credo peróaggiuníi posterior- 
mente, come puré la crocetta rossa sul tetto di una fahbrica 
in forma di chiesa. 

RTSURREZIONE. — Dal sepolcro scoverchiato, con bandiera in 
mano sorge il Cristo avvüUo in ampio mautello di porpora. 
Dormono a sinistra uu soldato disleso cd uno accovacciato, 
questi con berretto rosso, quello in completa armatura di fer- 
ro, simiie a quella che riveste il S. Michele che si vede al Mu- 
seo sotlo il norae di Simone Papa. A dritta due altri soldali 
in alto di svegUarsi, con armi in parte dórate. Fondo di cielo 
e paese dello stesso carattere del quadro sottoposto. 

La figura del Cristo é quasi tutta perduta; non ne resta 
che il braccio  e il piede sinistro e parte del mantello. 
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Lo stilc del quadro é largo, nía non ha un carattere de- 
ciso. II discgno é alquanto incerto, sopratuito nel bambino 
ü nella Vergine, non ha la fermezza toscana, né la durezza 
Tedtisca, no presenta il progresso dy deUe sciiole raggiunto 
in quell'apoca. Niente di tedesco, o fiammingo nel fondo e 
negli accessorii, solo il coslume del S. Giuseppe soniiglia a 
queilo che i pittori tedeschi del lempo hanno dato a quel 
santo. La lunetta poi, di meno accurata esccuzione, eselude 
aífatto ogn'idea di scuoia oltramonlana. É scuola napolelana'.' 
io non so dirlo. Tutto quel periodo del XIV. e XV. sécalo 
deU'arte napoletana, ó COSí incerto, COSí contrástalo, COSí demo- 
lito dalle critiche e dai documenti odicrni, che non é possibile 
pronunziarsi, prima,.che tali studíi non siano compiuti. Quan- 
do si sará posto in chiaro e si saprá che cosa operaroiio, se 
puré esistettero mai, i Tesauro, í DonzelU, i cosidetti Solarlo, 
i Papa etc. allora potremo diré T ultima parola. Queilo che 
veramente a me pare, si é che in quel tempo scuola propria 
non abbiamo avuto, e í'arle nostra ad ogui mutamento di di- 
nastía si risente di nuove e diverse influenze. 

§ IL — Eeale Arciconí'raternita di S. María della Misericordia e del S. Angelo 
Cusfcode accantü alia Portería del Carmine Maggiore, giá Congrega della Mi- 
sericordia detta delle Vesti híanche deU'arte grossa dei Coriarii. 

Oltre a queilo che abbiam detto intorno aíla fondazione di quesía Con-' 
gregazione ' (v. pp. 404-405 di q. v.), cui sembra non esscre stata estranea 
Popera del famoso Domenico Punzo de Percio corlar o, a mezzoii secó- 
lo XIV; ecosi puré intorno alia notizia da noi riportata della concessionc fatta 
nel I 571 dai Padri del Carmine di due magazziní siti nel luogo, dove fu poi 
costruito il chiostro grande del convenio, nel qual luogo attualmente risíe- 
de talo congregazione, noi ci facciamo ad altingerc intorno alia stessa al- 

* Rególe della Reale Arciconfraterniia di 8." 31." della 3Iisericordia e del 
S. Angelo Custode accosto olla Portet-ia del Carmine Maggiore in Napoli.— 
Napoli, tip. e lib. di A. e Salv. Festa, S. Biagio de'hbrai, n." 102, 1882. 
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CUQO allro notizic storicho, contenulü nel parágrafo II. della introduzione 
del iibro di rególe della R. Arciconfialcrnita suddctta ', fornitoci da! Supe- 
riore della medesima (p. 6). Nello stoáso, a provare che la Congregaztoiie 
fosse stala íioretile anleriormeide al 1620, data di luja kipida ivi esistoa- 
te, c che paria di reslauri ed altre opere fattevi, si cita un decreto cma- 
nalo dal Cardioale Mario Carafa, Arcivescovo di N;ipolí deiranno 1576, 
ed ua istrumento del 1585 per notar Alfonso de Uoáa di Napoli, col quale 
ultimo i fratelli di delta congrega, ad avere una sagreslia piú spaziosa ven- 
iiero a conYcnzione coi dotli Padri, mediante la quale presero in enfiteusi un 
hasso terranco con il canone di Duc. 26 animi; oliicclié convennero coi 
medesimi, affiaché laCoiígrcgazione fosse servita coa maggior decenza, do- 
verói da essi celebrare in ciascuna scUimana tre messu conh'o la correspon- 
sione di Duc. 4 all'anno. Successivamente venncro conferraate le loro re- 
góle da regio assenso nciranno 1761. Fu cosi che la Congregazione per- 
duró fino ai 1861, allorquando con approvazione del Consiglio degliOspizii, 
de' 22 Giugno delto anno, e del Ministero dello Interno o Polizia essa si fuse 
coiraltra Arciconfraternita deil'Angelo Custode, esi.^tenle ñu dai principii 
del XVII. secólo, nella chiesa dolía Madonna dalleGrazie all'Orlo del Conté^ 

* Era a questa Congregazione, che si apparteneva ia 1." Cappella a sini- 

stra entrando nella chiesa del Carmine, ora dedicata a S. Gennaro ed a S. 

Irene. Fra alcune cai-te sciolte {Ms. del d'Ancora) troviamo, che a'suoi tempi 

nel 1809 leggevasi in cornu epistoiae di essa Cappella questa iscrizione:  UNí • 

XBINOQTJE • DEO " SANCTO * JANUAKIO ' AC " lEENAE— DITIS " UESULAE " M " A ' M.4GDALE- 

NAE—DÜO.' AB •• ARTÍS ' MAGNAE ' COEIARIJS—ERECTA ' SACELLA—HOC " TEMPORIS " ]K1U- 

RIAUr • INDECOEÜM —ELEGAiSTlORI' POMPA ' ORNATUQUE • NOBILIOEI — PER * SUMMAM ' AC 

VWILEJI —f IlANCISCrMONACO ' JACOBI' ANTONII — TASTANQ-AC -NICOLAl—-BONOCORE * ET * 

FiíAífCISCII • SAVASTANO ' COKSULUM —SOLERTIAM • LUCULENTiüS " ADMIEATÜR — A " VIUGI- 

Nis • PARTO—"siDCCSsxiv (stemma de' coriari). 
'^ Staudo ognora alia citata fonte del libro di rególe delle diie nomínate con- 

gregazioni {o. c, p. 4) riloviamo, come la pin antica scrittura di questa Arci- 

confraternita del S. Angelo Custode, sia un istriunento degli 11 Febhraio 1614 

rogato per mano di Notar Picone di Napoli, col quale si asserisce, che trovan- 

dosi eretta detta Ven. Congregazione nella chiesa della Madonna delle Grazie, 

per cresciuto numoro dei fratelli, addimandarono agli ammiuistratori dolía detta 

chiesa a censo inaffrancabile perpetuo, una delle cappelle della parte destra, 

e- propiamente quolla dell'Angelo Custode, con due vacui per erigervi due se- 

34 
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L'oratorio dellc diie congregtie riunite é formato di una sala presso 
clie quadra con porta lateraíe, che da sulla piazza del Carmine, accanto la 
Portería del convento, e propriamenle accanto al cohmnario dell'aqaedotto 
della Bolla. Glí stiicchi, oad'é decórala, sonó di recente striillara, o privi af- 
fatto di uno stile qualsiasi. Del XVIl. secólo non ha altro che un' assai 
pregevole udicola sulTaltare maggiore, con entro un quadro rappre- 
sentaníe la SS. Triuitá con S. Orsola e la Maddalena, tela molto ben consér- 
vala , ed al certo della scuoia del Giordano. Vi ha inollre in coma eoangelii 
un altro minore altare, sul quale in una nicchia nel muro, una statua in 
legno di S. Micheíe Arcangelo. Questa statua intagliata con gusto veramen- 

. te artisiico ed egualmente dipinta o dorata , é pregevole lavoro suUo stile 
della seconda meta del XVII. secólo. NuU'altro v'ha di notevole si nell'o- 
ratorio che nelia laterale sagreslia, la quale mette egualmente con una mi- 
ñor porta suUa piazza. 

§111. — Áreiconfraternita di S. María del Carmine detta del Cappuccio. 

Una picciola porta verso la piazza di flanco aü'altra, che motte alia sa- 
grestiadeÜ'anzidescritta U. Áreiconfraternita di S. Maria della Mise- 
ricordia edel S. Angelo Cusíode, dá adiío alia sagrestia dell'altra Ar- 
ciconfrateniita di S. Maria del Carmine del Cappuccio, il cui oratorio 
é in seguito, e risponde sulla piazza del Carmine a mezzo di uri'alíra porta. 

Questa congregazione, come rilevasi da due istrumeati per mano di 
notar Alfonso de Rosa (ii Ottobre 1587, o 23 OHobre 1590), fu fondata 
dentro il cortile del monistero in tal tempo. É ne' medesimi slabilito tra i 
Padri del Carmine e i fratelli del pió sodalizio la censuazione di tro magaz- 

polture ed una cameretta sita nelle grade dolía cbicsa, contigua alia cappella 
dei bottegai di frutta. II che loro fu conceduto col canone di Duc. 14. Pero 
cresciuto ancora il numero dei fratelli, furono cbatretti neU'anuo 1633 censire 
altre due stanze superiori, con altro canone di Duc. 12, como da istruraeuto 
dei 30 Aprile detto anno per notar Francesco Marzucca. Di queste stanze tolte 
in censo dalla chiesa, e di altri -locali precedentemente ceduti, formarouo la 
Congregazione, le cui rególe furono in seguito robórate di regio assenso nel- 
i'anno 1777, época in cui per virtü di una prammatica furono tutte le Cor- 
porazioni religiose obbligate fornirsene, non avendone, ovvero presentarle alia 
R. Camera di S.Chiara per le opportunu approvazioni. 
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zeui con caniüre supüriori per stabilirvi ¡a loro sede, la quaie si ebbe inol- 
tre un Pío Monte di Siiffragi. L'annuo estaglio, da pagarsi ogai i 5 Agosto di 
ciascun auno, íu fissalo in Duc. 60, cioé Duc. 52 peí censo dei magazze- 
ni, e Duc. 8 peí peso che aveasi il monastero di [are assistere da un P. Car- 
melitano, nella qualitá direttore, essa congregazione, e tuU'alíro inerente 
a tale uffizio, non che per la celebrazione di 14 messe Panno *. 

* Esiste una Platea chlla Congregazione di 8. María del Carmine del Cap- 
puedo, Ms. del SVIII. secólo, gentilmente datoci a studiare dal Governo di 
essa Congregazione, che comincia con lo seguenti parole: Breve ristretto 
di quanto al presente possiede il pió Monte dei Suffragii costrutto 
nella Venerabile Congregazione di S. Maria del Carmine, detta del 
Cappuccio, eretta dentro il cortile di detto monastero, accosto la 
chiesa parrocchiale di S. Maria al Mercato di questa nostra fede- 
lissima Cittá di Napoli, cosi sopra arrendamenti, compre di annue 
éntrate con particolari e con la detta fedelissima Cittá, come di al- 
cuni pesi porta ogni anno detto pió Monte; il tutto cavato da alcu- 
ne copie d'istrumenti e da pochissime scritture sciolte í'avorite da 
signori officiali, sen superiori della presente sede in detta Congre- 
gazione e Monte in questo corrento mese di Áprile et anno 1727 
{3ÍS. c., f. I). In essa (f. 2) leggesi quanto appresso: 

Sin dair anno 1587 a 12 Ottobre, e 33 detto del i 590 fu fon data 
la venerabile Congregazione di S. Maria del Carmine, detta del Cap- 
puccio, eretta dentro il cortile del medesimo, in conformitá delli 
due istrumenti stípulati per mano del q. "" notaro Alfonso de Rosa 
dalli RE. PP. del Convento di S. Maria del Carmine e la Venera- 
bile Congregazione  detta del Cappuccio  
 per la censuazione di tre magazzini con caraere sopra, 
nelli quali fn costrutta detta Congregazione. Quale censuazione sta 
descritta piü diffusamente in questa Platea a foglio 41; per li pesi 
porta detto Pió Monte che dai signori í'ratelli si eresse e-si apri nel- 
1' anno 1628. 

I.M.I. 
Posi porta ogni anno la contrascritta Congregazione al Venera- 

bile Monasterio Maggiore di S. Maria del Carmine annui Doc. 60 
in ogni 15 d' Agosto di ciascun'anno, cioé Doc. 52 per caggione del- 
la censuazione di tre magazzini come sopra, nelli quali si ritrova e- 
dificata la di loro Congregazione, e li restanti Doc. 8 per il peso tiene 
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Qaesta congrega ora si governa ín virtíi deliü rególe e capiloli corrobo- 
rali da regio assenso, quando cbbe luugola suariíormanel 23 Agosto 1777'. 

É tradizione neíla congrega che al suo oratorio e sagrcslia gia una 
volla si fosse avuto accesso dalla parte interna del porlicato del chiosUo 
grande. Qiiando pero tale porta fosse stata sopprossa, non ci é venuto fallo 
sapero. Se non che sembraci che ció abbia dovuto avcrluogonei principti del 
XVll. secólo, cioé qiiando fu dalo compimento alie pitlure di esso chiosli'o. 
Nel 1860 poi, allor che fu stabitita la Guardia Nazionale iu Napoli,ilComando 
della legione Mércalo prescelse a sua sede la sagrestia di quesLa congrega, 
aggregando alia stessa, mercé 1'apertura di un vano di porta, verso il pórtico, 
lulta quella parte di ala del medosirno, la quale dalla portería d^l convento 
si dislende fino all'ingresso della congrega deirAbilino. Fu in tale occa- 
sione che vennero murati tutti gli archi di tal parte del porlicato, prati- 
candosi nelio colmalure allrettante finestre mmiite d'inferriate verso il giar- 
dino, echefn dato di blanco, come dicemmo, agli affreschi del Balducci. 
Fu egaatmente in tale occasione, che essendo slala chiusa la porta di 
comunlcazioiie tra la sagrestia o I'oratorio, vcnne aparto un nuovo accesso 
a quest'ultimo dalla parle della piazza. Abolitasi poi la Guardia Nazionale, 
la porta fra la sagrestia ed il chioslro venne novellamente chiusa, restando 
le due porte esterae presso la piazza deüa sagresüa e dell'oratorio. 

Clrca a notevoli cosed'arte, sonó da osservarsi due belle chiusure di 
porte íiella sagrestia, falte su i principü del XVll. secólo, cd una labella in 
cartapecora, nella quale sonó iscritti i uomi di tutt' i fratelli, periti nel con- 
tagio del 1656. 

dotto Mouastero di fare assistere uno dei loro RK.PP.da stabilir- 
si o dal K.'"" Gen. di dett' Ordine, o dal K. P. Priore pro tempore di 

_ dettoMonasteTÍo, cd ilpeso al medesimo P. essero rettore di essa Con- 
gregazioneí et in essa nelli giorni stabiliti amministrare li SS. Sa- 
craineuti d'Eucaristía e Penitenza, fare gli esercizii spirituali, li 
sermoDX in tempo che competono e celebrare ogni anno in essa messe 
14 per l'obbligo di quella et ogni altro stabilito nell'istrumento 
stipulato ecc. {Ibid., f. 41). 

•' lii'goh e Capitoli cía osservarsi dalla Venerabile Cí)ngregasÍone di S. María 
del Carmine del Cappiiccio ereita nel cortile di 8. María del Carmine Maygtore 
di qiiesta Cittá e Monte eretto in essa — Napoli, nella Stamperia del Ueal Semina- 
rio di educazione nel Keale Albergo (manea la data). 
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La localila poÍ occiipata daU'oratorio va osservata peí btíllissim' ORÜne 
di stalli iii legno- noce ricorrenti tutlo intorno, e iii ispecie la banca degli 
oCñciali, fregiata di un dossaie messo a cariatidi ed a molli genltíi inlagli, 
cü!i in mezzo una belia tela del XVII. secólo, rnppreseiUanlc Elia profeta 
con una face in mano, e cinto della veste carmelilaoa, avente due fratelli 
ai piedi, coverto il viso della buffa. L' opera d' intaglio é del secólo XVIII. 

Oitre alie suddescrilte decorazioni, le pareli al di sopra degli stalli e 
vólta, sonó coverte di fresclii, ritraenti svariale fantasie di prospetlive con 
grandi vasi di fiori, sul genere delle dipinturc che vedonsi nella chiesa di 
S. Brígida. 

L'aUare influe, che non ha nuila di speciale, como lavoro di marino, 
é adorno di una bella tela, che sembra opera del Cangiano, restaúrala pero 
non é guari poco felicemenle. 

Le condizioni in cui trovansi queste localila sonó piú che mcdiocri, per- 
ché non oslante la buona volontá delle confraternite, che le hanno in cura, 
queste per la sottigliezza dei mezzi di cui dispongono, poco o nulia pos- 
soao spendervi, sia per la manulenzione, che per l'incremenlo. 





DOCÜMENTI 

I. — Nuova cosíituzione di dote alia Cappella di S. Jacobo di 

Gasa Melé nella Cliiesa del Carmine Maggiore — (Dalla 

scheda di N/ Andrea De Afeltro—Protoc. deU'anno 1445- 

46, a cart. 76). 

1 Fratelli Cubello Antonio, Nardo e Giovanni Melé di Na- 

poli ridanno restaúrate ai Padri del Carmine alcune case ruínate, giá co- 

stituite iíi dote deüa loro cappella gentilizia di S. Jacopo e che essi Padri 

aveano aliénate por cerEo annuo censo ad Antonio Forli di Sorrento. 

Die vicésima prima Maij {1446; accersitis ad ven. ecclesiam Sanóte 
Marie de Carmelo . . . . Et inventis .... fratre Johanne de marsala siculo 

prouinciale prouincie romane dicti ordinis: fratre nardello de composta de nea- 

poli príore dicti conuentus. . . . Et nobüibus virís Cubello antonio melé et 

nardo melé de neapoli fratribus .... ac ipso cubello antonio proou- 
ratorio nomine .... Jotiannis melé.... eius fratris. - . . prefate partes as- 

seruerunt qnoá olím quondam nobilis legum doctor dominus Ja- 
cobusmelede neapoli pater dictorum — habens in dicta ecclesia quam- 

dam cappellam sub titulo beaíi Jacobi apostoli' per suos antecessores 
constructam et dotatam . .... donauit prefate cappelle quasdam suas 

domos.... sitas in regione platee portanoue in loco ubi dicitur ad sancto An- 

' V. Cappella di S. Jacopo, p. 379 a 384 di q. v. 
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drea deligactuli juxta bona Angelilli scannasuricis. . . . Cum pacto quod.... 
prior et fratres tenerentur missam iinaní die qualibet celebrandam in dicta 

cappella .... aliam missam .... celebrare.. . , Subiuncto ..... quod  
dicte domus ad maximam ruioam deducte fuerunt, . . . et demum dicti prior 

et fratres non valentes domos predictas reparare.... ipsas alienauerunt.... 

sub certo annuo reddito Antonio de forli de Surrento Et. . . . prefati 
Cubellus antonius nardus et Johannes citan fecerunt eumdem Anto- 

niura in magna curia et deinde Arbitri dictas partes ad concor- 
diam reduxerunt et dictus Antonius domos predictas assignauit eidem 
Cubello et fratribus et dictus cubellus promisit soluere  

eidem Antonio .... expensas factas in reparacione domorum Quibus as- 
sertis .... prefati Cubellus Antonius et nardus .... dictas domos. . . . 

de nouo.... donauerunt eisdem provinciali priori et fratribus  

Presentibus Judice Francisco de athenasio. Mayono macidono. Antonio 
de gaieta et Francisco de brancho. 

II. — Innovazioni a farsi tjelia cappella di S. Maria della Can- 

delora e S. Maria Maddalena—(Dalla scheda di N/ Andrea 

De Afeltro— Protoc. dell' anno 1459-60, f*. s. n.). 

1 Padri del Carmine maggiore ricevono 11 permesso dagli Ecoaomi e 

Goveriiatori dalia Cappella di S. Maria della Candelera e S. Maria Maddalena 

d'amoveré e poi riporre in opera una cancelíata di ferro, dovendoái abbel- 

liro e riforraare ia chiesa. 

Die XX eiusdem (Martii 1460) . . . accersitis ad venerabiiem Ecclesiam et 

conuentus Sánete Marie de carmelo de neapoli ac ibidem in nostri pre- 

seiicia constitutis .... Magistro guillelmo siculo vicario dicti conuentus, fra- 

tre Johanne sinno priore dicti conuentus .... ex vna parte. Et Mincbo rodu, 
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Kuangelista maranta et Nardello cuscono ac ma^istro Mactheo frangina coy- 

rarijs Magistris et gubernatorilDUs Cappelle Sánete Marie candelorie et 

Sánete Marie magdalene' posite et hedificate intus eamdem Ecclesiam.... 

ex parte altera prefati vicarius prior et fratres asseruenmt quod olim 

prior et fratres dicti conuentus exequtoribus testamenti quondam 

Magistri dominici puiici coyrarij de argencio habitatoris neapolis quem- 

dam locum in eadem Ecclesia in quo dicta cappella tune hedifieata fuit.... 

de pecunia. . . . dicti quondam Magistri dominici \ Subiuncto per dictos 

vicarium priorem et fratres quod nouiter se ipsos cosdem Magistros 

requisiuisse ut quamdam cancellam ferream in eadem cappella sistentem pro 

ornatu et meliori reformacione eiusdem Ecclesie ab eadem eappella remoui et 

tx)llere faceré debuissont nt facta dicta reparacione seu actacione in eadem 

Ecclesia cancellam ipsam in eadem cappella pro eorum arbitrio voluntatis ap- 

poni et refici valere potuissent Quibus sic assertis prefati Magistri.... 

licentiam concesserunt eisdem vicario priori et fratribus dictam cancel- 

lam  admoueri faciendi  

Presentibus ludice Andrea:  Andrea de ifrato: domino felice castaudo 

de Sumraa: domino Carlucio de georgio et Angelillo landino. 

* V.Cappella diS.Maria della Candelera e S. Maria Maddaiena, 

pp. 403-405 di q. V. — Nella steasa da alcuni manoscritti del d'Ájicora trovia- 

mo, che a suoi tempi in eornu epistolae si leggeva qiiesta iscrizione: 

Eestaurata di scultura, di figura e ornamento, e indoratura 

in tempo de'Mastri del Monte di S. Orsola, Domenico Perrella, Fa- 

bio Piccolo, Gennaro Baguzzino',  Criscenzo Demato—Anno Domini 

i745- 
'•^ Qui pare, clic mancasse il verbo, come concesserunt, assignaverun^t 

e simili. 
35 
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III. — Transazionc e concordia tra la chiesa del Carmine c 

Francesco Barberio da Taranto—(Dalla scheda di Not. 

Jo. De Carpanis. — Protoc. del 1480, a cart 30, Arch. not. 

di Nap.). 

I Pp. di S. Maria del Carmine si accordano cogli credi di Cecea diAn- 

tonello Barberio, che giá avea legato tutU i suoi beni alia loro chiesa, dan- 
do ad essi del denaro. 

Die décimo Februarii terciedecime Ind. (1480) in conuentu venerabilis 

ecclesie Sánete Maríe de monte Carmelo constitutis in nostris presencia pró- 
vido viro Francisco Barberio de ciuitate tarenti fratre carnali quondam cache 

antonelli barberii ac herede . . . ceche predicte nec non fratre carnali ponpei 

barberii et Jentilis barberii de tarento absencium . . . . Et reuerendo magistro 

Jobanne sinno prouinciali ordinis Carmelitarum prouincie neapolitane  

pro eadem ecclesia et monasterio ut heredibus spistofori piczinini algulczeríi 

asseruerunt dictam cecham, . .. legasse medietatem suarum docium dicto xpi- 

stoforo viro suo Et. . . . post hobitum dicte ceche dum pestis vigeret nea- 
poli superiori tempore predictum xpistoforum instituisse beredem  

in ómnibus bonis suis dictam ecclesiam post cuius obitum certa bona 
mobilia dicti xpistofori peruenta esse ad eamdem ecclesiam sub- 

iuncto quod franciscas ipse recuperare inlendebat dicta bo- 

na  pro restitucione dictanim docium Et facta assercione predicta 

prefáte partes ad transaccionem deuenerunt videlicet quod prefatus fran- 
ciscus recepit vncias duas tárenos nouem et grana octo cum di- 

midio ab eadem ecclesia et monasterio de omni bereditate dicti 
quondam xpistofori  



in Napoli 275 

IV. —Cessione a favore del Monastero del Carmine— (Dalla 

scheda di Not. Jo. De Garpanis —Protoc. del 1480, a cart. 

29, Arch. not. di Nap.). 

Pacello Pisano nella sua qualitá di uno degli eredi della q.'" Sionna 

Grandidoma fa una convenzione co'Padri del Carmino in ordine a ció che 

gli spetta. 

Die décimo nono Jiinij terciedecime Ind. neapoli constitutia iu 

nostri presencia . . . . • raagistro Johanno sinno de neapoli prouinciali ordi- 

nis sánete marie de monte carmeli Kt discreto viro pacello pisano de 

neapoli asseruerunt Sionnam grandidomam de neapoli viduam 

et pinsocheram ac priorissam tercii ordinis prelibati legasse dictis ec- 

clesie et monasterio domum vnam sitam in ciuitate neapolis vbi dicitur ad 
porta sancto Jenaro iiixta bona nicolai luce carmignani insta bona xpistofori 

de sancto seuerino cum hoc onere et condicione quod dicti fratrea 

 celebrare debuissent 4n dicta ecclesia pro anima dicte testatricis in 
perpetuum missam vnam qualibet ebdomada et anniuersarium vunm auno 

quolibet in cappella ipsius testatricis ' et pacellum ipsum certo modo here- 

dem sibi instituíase Nec non oretenus mandasse fieri in dicta 

ecclesia pro eius anima calicem vniim valoris ducatorum nouem de carlenis 

 subiuncto quod post mortem dicte Sionne pacellus ipse intendebat 

dictam domum integram pro se habere quare prefate partes ad 
concordiam deuenerunt vidolicet quod prefatus dominus prouincialis prior 

et fratres promiserunt in cappella dicte testatricis dictam mis- 
sam  celebrare et dictum anniuersarium cum missa cantata 

* Di questo onere del convento a favore della Sionna Grandidoma é detto 
anche neirobbligo delle Messe nella Cronistoria, fol. 45—V. appresso. 
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anno quolibet Nec noa acl proprias eiusdem monasterii expensas in 

eadem occlesia fieri fecere calicem vnum cum armis dicti pacelli valoris du- 

catorum nouem Nec non soluisse doclarauerunt dicto pacello 

 ducatos duodecim Cuius causa prefatus pacellus dictis 
ecclesie et monasterio cossit omne ius sibi competens in et saper domo 
predicta   

V. — Transazionc e concordia de' Pp. del Carmine Maggiore 

con alcuni eredi di Gasa d'Anna—( Dalla scheda di No- 

tar Jo. De Carpanis —Protoc. del 1478-1480, a cart. 290, 

Arch. not. di Nap.). 

Volendo i Pp.de! Carmine Maggiore rimuovere i'antico coi'O dalmezzo 

della chiesa, trasportándolo sulla porta maggiore della stessa, siccome tro- 

vasi addossato aíla parte posteriore del coro la cappella gentilizia di yuei 

di Casa d'Anna, si accordano con i íralclli abale Figiio, Troiano e Cristo- 

foro d'Anna eredi di questa, perché potossero dcmolirla, concedendo ad 

essi un altro luogo per ergervi un altare con anteriore sepoltura, o loro con- 

donando tulte le somme arrelrale, che erano state dónate al convento dal- 

Teredita di Messer Pandolfello d'Anna e sua moglio Reginella Piscopo. 

Die séptima Julij terciedecime Ind. (1480) intus venerabile monasteríum 
Sánete mane de monte Carmelo constitutis in nostri presencia Reverendo ma- 

gistro Johanne Sinno de neapoli prouinciali ordinis sánete marie de monte car- 

meto fratre leonardo de neapoli priore .... magistro stephano siculo ... ex 
vna parte. Et. . .. domino abbate filio de anna de neapoli tam pro se 

..... quam nomine troyani de anna et spistofori de anna fratrum eius 

carnalium ex parte altera. Prefati quidem dominus prouincialis prior et 
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fratres asseruerunt dictam ecclesiam deloere consequi a 

dictis abbate filio et eius fratribus tamciuam eredes quondam domini pandol- 

felli et domine reginelle piscope de iieapoli plures pecuniarum quantitates 

virtute testamenti dicti pandolfelli ac dicte reginelle 
.... dicto abate in contrarium asserente se et eius fra- 

tres ad premissa non teneri et quod reuera tale legatum non reperitur  

et esí dubiiim si dicti domini pandolfellus et reginella testamentum condide- 
rint immo ipsum abatem filium et suos fratres ad presens habere 

.... quamdam cappellam cum altari et picturis supra certis co- 
lumpnis hedificatam et copertam cum quadara sepultura ante 

se cum marmore sculto figuris quondam domini seuerij de anna 

et ciuondam domini Jaconi de anna quorum corpora fuerunt se- 

pulta in eadem sepultura sitam in parte destra tergo cori dicte 
ecclesie. Et quod dicti domini prouincialis prior et fratres inten- 

dunt dictum corum amouere a medio ipsius ecclesie et costruere 

corum ipsum supra portam magnam introytus eiusdem ecclesie 

pro decore et ornatu ecclesie eiusdem vnde ceperunt dictam cap- 

pellam exfabricare et diruere animo et intencione ipsam amo- 
uendi et ipsam ecclesiam ampliandi et ornandi. Propterea ipse 

abbas. . . intendebat dictam amocionem dicte cappelle probibere 

.. . tándem partes ipse . . . ad subscriptas transacionem et concordiam de- 
uenerunt videlicet quod prefati dominus prouincialis prior et fratres. . . con- 

cesserunt dictis abbati filio et eius fratribus . . . dictam sepulturam .... 

ante dictam cappellam cum dicto marmore sculpto Nec non 

concesserunt licentiam construendi.. . in paríate a parte 

destra ipsius ecclesie in loco vbiadheret ad presens dicta cap- 
pella videlicet in costa existente inter duas cappellas dicte pa- 
rietis scilicet in loco propinquiori cappelle superius declárate 

et diruende altare unum condecens de fabrica et cum ornamen- 

to ad modum cappelle condecentis . .. cum figuris sanctorum et 

cum armis eorumdem. Nec non  ante dictum altare sepulturam 
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vnam cum marmore sculpendo \ Et quum promissa cedunt in eui- 

dentem utilitatem comoditatem et ornamentum ipsius ecclesie prefati prouin- 

cialis prior et fratres eisdem abbati filio et eius fratribus remise- 

runt omnes pecuniarum quantitates per eos debitas virtute dicti legati  

VI. — Istrumento di transazione e concordia tra il Monastero 

del Carmine e Messer Francesco de Anna—(Dalla scheda 

di Not. Jo. De Carpanis, Protoc. del 1480, a cart. 11). 

Francesco d'Anna accordasi co' Pp. del Carmine, perché in liiogo della 

sua cappeila da essi demolita, sia fatto un aliare li di presso con accanlo 

una sepoltura. 

Eodem die (26 Jul.) intus venerabite monasterium   Sánete marie 

de monte carmeli de neapoli constitutis in nostrí presencia reuerendo et reü- 

giosis fratrihiis magistro Johanne sinno de neapoli prouinciali terre laborís 

íratre leonardo de neapoli príore magistro stephano Siculo ex 

vna parte. Et nobili uiro francisco de anna de neapoli ex parte altera 
prefate quidem partes asseruerunt. .... ínter eas ad presens esse quas- 

dam altercaciones et materias questionis de et super eo videlicet quod prefati 

dominus prouincialis prior et fratres ad presens deruerunt qvamdam cap- 

pellam olim sistentem intus ipsam ecclesiam a parte destra cum 

quadam sepultura ante ipsam cappellam causa ornandi ipsam 

ecclesiam  et ampliandi quam quidem cappellam cum dicta se- 

* Questo documento, il quale é stato da noi rinvenuto posteriormente alia 
stampa della descrizione storica ed artistica della chiesa e convento del Car- 
mine, non ha fatto, che confermare le nostre supposizioni intorno alia esistenza 
del coro del XV. secólo, di cui ivi abbiam detto. 
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pultura franciscus ipse asserebat esse suam eí ad eum spectare et 
pertinere tamquam heredem et successorem quondam domini Seuerii de anna 

olim sepulti in eadem sepultura. Quare dictus franciscus intendebat ius suum 
prosequi contra ecclesiam eamdem et constringi faceré ecclesiam ipsam ad 

rehedificandum dictam cappellam et ad statum pristinum red- 

ducendum dictis domino prouinciali priore et fratribus in contrarium as- 
serentibus dictam cappellam esse eiusdem ecclesie ex quo in eadem cap- 

pella non erant sculpta nec depicta arma nobilium de anna vnde par- 

tes ipse intendebant ad litigium deuenire. Et facta assercione predicta partes 
ipse nolentes de predictis litigare stante re ipsa sic dubia . . . ad subscriptas 

transaccionemet concordiam deuenerunt videlicet quodprefatus franciscus... 
donauit renunciauit. . . et transtulit eidem ecclesie . .. omne ius .. , supra 

dicta cappella... . nisi tantummodo.... ius sepelliendi in dicta sepultura 
dicte cappelje . -^ í Et versa vice prefati prouincialis prior et fratres. .. eidem 

francisco..... promiserunt infra annos dúos in pariete ipsius ecclesie 

aparte destra intus ecclesiam eamdem construí fecisse altare vnum 

de fabrica palmorum sex cum figura depicta gloriosisaime vir- 
ginis marie... et liceat eidem francisco et suis heredibus desuper 

faceré uel archum de fabrica uel de lignamine instar cappelle 
et ibidem sculpi uel pingi faceré ejus arma. Nec non construí fa- 

ceré ante dictum altare sepulturam vnam condecentem marmore 

desuper sculpta et cum armis eiusdem . .. Quod quidem altare ad si- 

militudinem cappelle et quam sepulturam libere concesserunt eidem francisco 
et suis eredibus  

Presentibus Judice Nicolao felice de carpanis: carlecta famacio: pacello 
sclauo: berardino bufulco et luca maczula. 
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VIL—Locazione di una proprietá del Carmine Maggiore—(Dal- 

la scheda di Not. Jo. De Garpanis—Prot. del 1481-1483, a 

cart. 35). . 

11 P. Priore del Carmine Fra Leonardo Antonio de Corracenis, loca per 

cinque anní la torre rotonda, c la fornace da calce di proprietá del mona- 

stero ad Angelo Adcallarito di Napoli. 

Die vicésimo nono mensis maij quartedecime Ind. (148^} neapoli intus 
venerabile monasterium Sánete Marie de monte carmeli ciuitatis neapolis 
constitutis in nostri presencia veneral^ili fratre leonardo antonio de corrace- 

nis de neapoli priore ad presens dicte ecclesie et monasterij Et di- 

screto viro angelo adcallarito de neapoli prefatus quidem prior  

locauit dicto angelo ..... locum vnum ipsius ecclesie et monasterij 
consistentem in turri vna rotunda et calcaría vna * situm extra et contiguuní 

dicto monasterio iuxta dictum monasterium iuxta maritimam iuxta viam pn- 

plicam et alios confines spacio annorum quinqué a die primo futuri 

mensis octobris pro precio ducatorum decem per annum  

Cum pacto quod dictus ángelus teneatur . . . infra primum annum . . . . in 
eadem turri construí fecisse meczaninum vnum condecens nec non reparare 

dictam calcariam infra quinquennium supradictum reparacionibus oportunis. 

Cum hoc eciam pacto quod liceat dicto angelo amouere portam ad presens 

esistentem in dicta calcaría et faceré de nouo in íllo latere dicte calcaríe vbi 

eidem angelo placuerit  

Presentíbus índice Nicolao Felice de Carpanis: Mathia capado: C^simo 
bandino: Jobanne loysio coppula et thoma virnillo de neapoli. 

' V. p. 444 di q. V. 
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VIIL —Compromesso per la chiesa di S. Maña del Carmine— 

(Dalla scheda di Not. Jer. Ingrignetti,—Protoc. del 1482- 

1483, a cart. 69, Arch. not. di Nap.). 

Maestro Lorenzo di Jacobo de Prato da Firenze organaio unitamente a 

Maestro Lazzaro de Colino di Bologna suo genero, ed a Maestro Raífaele 

di Jacobo de Prato suo flglio, tutti e due organai, promette a'Pp. di S. María 

del Carmine fare un órgano con canne nuove, biauco e senza intagli, peí 

prezzo di Duc. 135, simile a quello della chiesa della SS. Annunziata di 

Napoli. 

Eodem die (6 Jan. 1483) in nostri presencia constitutis magistro 
laureilcio Jacobide prato de florencia* magistro laczaro de goli- 

no de bononia eius genero et rafaele Jacobi de prato eiusdem ma- 

gistri laurencij filio ex vna parte. Et Reuerendo magistro Salua- 

tore de aruellis de neapoli prouinciali ordinis carmelitorum venerabili fra- 
tre leonardo de quarracenis de neapoli priore venerabilis ecclesie et con- 

uentus Sánete Maris de carmelo de neapoli et magnificis personis roberto 

gactula et gaspare de ligorio de neapoli procuratoribus dicte ecclesie et con- 

uentus ex parte altera prefati magister laurencius magister lac- 

zarus et rafael promiserunt laborare et faceré ad eorum . .. 
expensas quemdam organum cum cannis nouis intus et extra ál- 

bum  sine intaleis mensure  longitudinis largitudinis tonitus 

' Dobbiamo alia cortesía del nostro amico l'illustre Professore Cav. Gae- 
tano Milanesi degliÁrchivií Toscani tutte le notizie,clie diamo intomo 
a questo artefice anteriormente alia sua venuta a Napoli, per i dati del pro- 
spetto cronológico delle sue opere e della sua vita. — Veggansi i dati del pro- 
spetto cronológico anzidetto. 

36 
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bonítatis et perfeccionis organi Sánete Marie annunciate de 
neapoli ^ pro precio ducatorum centum triginta quirn^ue de carlenis ar- 

genti de quibus .... receperunt.... ducatos triginta.... restantes ducatos 

centum quinqué prefati provincialis prior ct procuratores  

soluere promiserunt ducatos viginti ex eis infra menses dúos 
..... alios ducatos viginti infra menses quatuor alios ducatos tri- 

ginta pósito dicto órgano in pede ac incepto ad sonandum et residuum finito 
et expedito órgano predicto ipsoque de toto consignato et pósito in muro ec- 

clesie predicte Et promiserunt prefati magistri laurencius laczarus 
et rafaol. . . dictum organum . . . assignare . .. per totum quintum deci- 

mum diem futuri mensis augusti  

Presentibus Judice maczeo de rogatis de castromari de stabia: francisco 

macza: sabatino salibella et magistro orlando de bonojorno de neapoli. 

Maestro Lorenzo di JACOPO DE PRATO di Firenze organaio. 

Bati del prospetto cronológico della vita e delh opere del medesimo, non che 
dei suoi figliuoli Kaffaele e Domenico, e del suo genero Lazzaro de Golino di 
Bologna, organai. 

I) — 1459 — AUogasi a riattare ed accrescere un pajo di organi 
peí duomo di Siena, dove qualche anno innanzi ne avea 
coslruito un altro pajo per la chiesa degli Agostiniani -—{No- 
tizie avute dal ch. Cav. Gaetano Milanesi con leítera del 14 
Agosto 1884). 

2) — 1460 — Fa un órgano per la chiesa dell'ospedale di S. Marta 
della Scala di Siena {id. id). 

* V. D'Addosio, o. c, d. pp. 93 a 117. 
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3) _- [467 — Fa r órgano della Coníraternila delle Laudi, ctie aveva 
il suo oratorio, o cappella in S. Francesco di Corteña {id. id.). 

4) — 1469 — Fa un órgano per S. María dei Servi di Peragia {id. id.). 
5) — 1471 — Fa un órgano per S. Peiironio in Bologna {id, id.). 
6) — 10 Giugno 1471 — Hiceve da re Ferrante di Napoli Duc. 29 per le 

spese di viaggio da Bologna a Napoli—(Cedoía della r. tesor., 
vol 58,/".409, am. 147I: Arch. diStal díNap.) per farvi l'or- 
gano della cappella di Casteinuovo, di cui si parla appresso 
nel documento dei 17 Marzo 1485. 

7) — . ¡580 — Comincia 1'órgano di S. Vincenzo di Perugia—(iVoí/- 
zie aviite, come sopra, dal Milanesi). 

8)_23 Decembre 1481 — Proraette fare un órgano per la cattedrale di 
Amalfi, simile a quello della chiesa di S. Severino di Napoli, 
per Duc. 90—(Dalla scheda di notar Jo. de Carpanis, protoc. 
del 1481-83, a cart. 219, Arch. not. diNap.). 

Promissio faciendi organuin pro ecclesia amalfitana et universitate 
amalfie. 

Die YÍcesimo tercio mensis decembris prime Ind. neapoli constitutis 
iu nostri presencia magistro laurencio de Jacobo de floren- 
cia neapoli ad presens commorante magistro faciendi ór- 
ganos ... ot presbítero alesandro salato decano amalfitano procu- 
ratore.. . ad infrascripta Eev. domini episcopi scalensis.... et no- 
bili viro thoma de Judice de neapoli procuratore universitatis et ho- 
minum dicte civitatis amalfie... prefatus vero magister lauren- 
cius.. .promisit. .. faceré quemdam organum álbum sonantem tho- 
nantem bonum aptnmqne ad recipiendum . .. ad omnem eius ex- 
pensas. Et quod dictus organus.. . sit.. . prout est organus vene- 
rabilis ecclesie et monasterij Sancti Severini et per palmum mé- 
dium plus organi dicte ecclesie Sancti Severini pro precio ducato- 
rum nonaginta... Presentibus Judice Jerónimo de Ingrignectis: ray- 
naldo de petrucijs: marcho antonio de carpanis: paulo setario et 
matbia capocio de neapoli. 

9) — 6 Gennaio 1483 — Promette fare un órgano nuovo per la chiesa del 
Carmine in Napoli, unitamente a suo figlio Raffaele, ed a 
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maestro Lazzaro de Colino , suo genero — (Dalla 
scheda di not. Jer. íngrignetti, Protoc. del 1482-83, a cart. 
69, Arch. not. di Nap., v. doc. VIII, a p. 529 di q. v.). 

10) — 17 Marzo 1485 —Promette fare un órgano per lo spedale di S. Eli- 
gió di Capua, simile a quello della cappella di Castelnuovo 
di Napoli'; nel quale contratto fa da garante suo genero 
maestro Lazzaro de Colino. 

Pacta constructionis organi pro ecclesia seu confratancia sánete ca- 
therine sancti eligij de capua — (Dalla scheda di not. Jac. de Ro- 
gati —Prot. dell'anno 1485-86, a cart. 28, Arch. not. di Nap.). 

Die décimo séptimo mensis marcij tercie Ind. neapoli constitutis in 
nostri presencia magistro Laurencio de Jacobo de prato de 
florencia organista... Etnardo monte et Jacobo antonio inbro- 
chato et francisco oliua de capua confratribus acprocuratoribus... 
confratancia et hospitalis Sánete catheriae Sancti eligij de capua... 
prefatus magister laurencius ... promisit... eisdem... construere 
et faceré quoddam organum a choriste cum manticis portellis et 
alijs necessarijs .. . altitudinis palmorum septem et medij inter- 
clusa altitudine pedis ipsius organi. .. quod qxddem organum sit 
de illa bonitate pulcritudine et labore sicut est organum parvum 
sistens ad presens in ecclesia castri noui de neapoli ^. .. ipsumque 
organum daré .. . finitum . . . per totum quintodecimum diem maij 
primo futuri pro ducatis sexaginta de carlenis et tota illa quanti- 
tate cannonum que est in quodam órgano veteri dicte ecclesie .. . 
reseryato expresse quod dictus magister laurencius teneatur... 

, faceré quamdam figuram relevatam in dicto órgano ad electionem 
.... dictorum confratrum ... Cum .. . pacto quod finito dicto ór- 
gano... magister laurencius teneatur... organum ipsum conduci 
faceré ad civitatem capue ad expensas ipsorum confratrum et illud 

* Si ha dair opuscolo del Minieri Ricci, Gli Artisti ed Artefici che lavora- 
rono in Castélmiovo, p. 11, che fra i costruttori di strumenti musicali di Corte, 
quale maestro Antonello Sebastiano, maestro Ciovanni Gaetano e 
fra Giacomo di Salerno, siavi maestro Lorenzo da Prato, i quali tutti 
costruiscono organi per le due reali cappelle di Castelnuovo. 

' Dovette essere questo il primo órgano costruito dal de Prato a Napoli, 
giusta la commissione ricevutane da Ee Ferrante nel 10 Giugno 1471. 
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aptare in dicta ecclesia .. . Et pro maiori cautela dictorum con- 
fratrum dictus magister laurencius fideiuxorem ... dedit . .. 
magistrum Laczarum de gulino de bononia eius generum. 

Presentibus Judice dominico de rogati: fratre paulo de palma: Johanne 
loisio finello de marcianisio et Johanne francisco pugliese. 

í I) — 2 Novembre 1492. — In tal tempo egli era giá morto, e fácilmente 
in Napoli, giacchénel testamento di tale data di Giovanni 
Donadlo di Mormanno, organaio, architetto (v. p. 
176 e seg. di q. v.) é disposto un legato di Duc. s ad un 
certo organaio Baccino, a compimento di ció che spettavagli 
per un órgano fatto in compagnia di esso Mormanno, per 
Antonetto Setario, non volendo il testatore {ibid., p. 178) che 
11 Baccino dovesse ripetere altro dagU eredi e dalla mo- 
glie di maestro Lorenzo di Prato \ 

12) — 26 Setiembre 1508.— Viene allogato a Domenico altro figliuolo 
di Lorenzo di Jacopo de Prato l'organo del Duomo di 
Siena (V. Milanesi Gaetano, Documenti per la Sioria dell'arte 
Sánese, vol. BI, p. 36.) Siena presso Pozzi, 1854-55). 

IX.—Compromesso per maestro Mattiello Campanoro e mae- 

stro SimoneEtaFiorillo—(Dalla scheda di Not. Cesare Malfi- 

tano, Protoc. del 1488-1489, a cart. 77, Arch. not. di Nap.). 

Lavori di un arco con due scalini di altare per maestro Giovanni 
Visconte marmoraio eseguiti dai maestri muratori Mattiello Campanoro e 

maestro Simonetta Fiorillo, simile all' arco delta cappelia Ápenna nella chie- 

sa della Madonna del Carmine a Napoli. 

Die XI.'' mensis decembris vn.« Ind. (1488) neapoli. la nostri presentía 

^ Contrariamente il Milanesi nella citata sna lettera asserisce essere suc- 
cessa detta morte tra il 1503 ed il 1508. 
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constituti magister Joannes biscoote ^ incisor lapidum sicut ad conven- 

tionem devenit cum magistro Mactiello campanoro et magistro Si- 

monecta fiorillo frabicatoribus aponte coram nobis promisit eisdem 

magistro Mactiello et magistro Simonecta presentibus infra et per 

totum mensem Januarii próximo ventiiri huius presentía anni faceré et labo- 

rare seu fieri et laborari faceré archum vnum de piperno illius magnitudinis 

et laboris prout est archus positus in cappella illorum de apenna^ he- 

dificata intus ecclesiam Sánete Marie de Carmelo de neapoli cum diiobus gra- 

dibus altaris prout est in dicta cappella illorum de apenna dictaque 

opera faceré et laborare seu laborari et fieri faceré ad laudem bonorum ma- 

gistrorum in talibus expertorum eaque consignare eisdem magistris ante 

dictam ecclesiam sánete Marie de carmelo infra eumdcm terminum pro du- 

catis viginti quinqué de carlenis argenti. De quibus qnidem ducatis viginti 

quinqué prefatus magister Joannes coram nobis presentialiter et manua- 

liter recepit et babuit a dictis magistris ducatos duodecim de carlenis. Reli- 

quos ducatos tresdecim restantes ad complementum dictorum ducatorum vi- 

ginti quinqué prefati magister Mactiellus et magister Simonecta 

et quilibet ipsorum in solidnm promiserunt dicto magistro Johanni pre- 

sentí integre daré eidem magistro in pagis et terminis infrascríptis videli- 

cet medietatem ex eis in principio dello assectare et residuum finito dicto la- 

bore ín pace   

' Di tale artefice vedi i dati del prospetto cronológico della sua vita e delle 
sue opere qui appresso. 

^ Di questa cappella sappiamo, clie fosse dal lato sinistro della chiesa, ed 

avanti a quella degli Afflitto, come rilevasi da un istrumento del 21 Aprile 1512 

inserito nel Repertorio tli S. Marcellino a p. 34, foruitoci dalch.Comm. Capas- 

so (V. p. 392 di q. V.). Eileviamo inoltre dalla Gronistoria del Moscarella, come 

detta cappella nel 1524 fosae di dritto patronato di Gio. Paolo de Apegna e sotto 

il vocabolo del SS. Salvatore {Ms. cit, I 77 t."). Né il d'Engenio, ne il de Lellis 

nella sua aggiunta 7}is. fanno menzione di tale cappella, la quale presentemente 

non sappiamo quale si fosse delle attuali rímutate piü volte. 
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Presentibus Judice paulino de golino ad contractas: domino Leonardo: 

domino Thiseo florio archidiácono Sipontinoriim: magistro Laurencio conté. 

Maestro Gio. BISCONTE da.... (?) marmoraio ed intagliatore di 

pietre. 

Dati delprospetto cronológico della sua vita e Üelle sue opere. 

I) — II Dicembre 1488. — Maestro Giovanni Bisconte incisore di 
pietre conviene co'maestri muratori Mattiello Gampa- 
noro c Simonetta Fioriilo di eseguire un lavoro in pi- 
perno a somiglianza dell'arco della cappella di quei di Casa 
Penna in S, Maña del Carmine — (Dalla scheda di Not. C. 
Malíitano, protoc. del 1488-1489, a cari. 77, Arch. not. di 
Nap. Ved. Documento IX, a p. 533 di q. v.). 

2) — 8 Gennaio 1498. — Fornisco piperni lavorati per le case di Speranza 
Russo in Casona, che muransi per Maestro Agustino 
Bottiglieri ' — (Dalla scheda di Not. Cesare Malfitano, 
Prot. del 1497-98, a cart, 108, iUd.). 

' Die octavo mensis Januarü prime Ind. 1498 neapoli. In nostrí presentía 
constitutus magister Joaunes bisconte incisor lapidum pipernorum 
sponte coram nobis vendidit Sperantie russo de Casoria presentí et ementi totam 
illam quantitatem pipernorum quam ipse Sperantia voluerit pro costructione cuius- 
dam hedificii quod ipse Sperantia novíter intendit faceré in dicto casali casorie 
ipsosque pipemos bonos et aptos ad recipiendum consignare eidem Sperantie in 
loco formeUi civitatis neapolis cum laboribus declarandis per magistrum Angusti- 
num buctiglierinm frabicatorem et pro pretio declarando per eumdera magi- 
strum Augustinum. De quo pretio prefatus magister Joannes coram nobis re- 
cepit et habuit a dicto Sperantia sibi dante ducatos sex et grana viginti quin- 
qué consistentes in dncatis de auro ad rationem carlenorum decem pro quo- 
libet ducato. Kesiduum pretii dictorum pipernorum Sperantia ipso promisit daré 
eidem magistro Joanni in cuncursu consignationis dictorum pipernorum in 
pace.... 

Presentibus Judice Joanne mayorana de neapoli ad contractus: Polidorus de 
cuppis; joanne franciscj latro; Xpistopharo mayorana et Cesare pirotio de neapoli. 
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Maestro PROTASIO DE GRIBELLIS da Milano, pittore. 

Dafi del prospetfo cronológico delta sua vita e delle sue opere. 

I) — 23 Ottobre 1497. — Promette al magnifico messer Giovanni Cossa, 
di Napoli, di fare e dipingere una cona per la chiesa di S. 
Pietro ad Aram peí prezzo di Duc. 40 a tutto il i" Giugno 
1498— (Dalla scheda di Nol. A. Casanova, Protoc. del 
1497-98, a cart. 72, Arch. not. di Nap.). 

Promissio pro Johanne cossa. 
Eodem die eiusdem (XYüJ  octobris   1497) ibidem constitutus in nostrí 

presencia magister protasius de cribellis de mediolanopi- 
ctor sicut ad conuencionem deuenit cum Magnifico Johanne cossa de 
neapoli herede quondam Magnifici gasparís cosse de neapolí sponte 
coram nobis promisit et conuenít. .. eidem Johauni presentí sua arte 
ingenio et industria ad omnes suas expensas faceré et pictare quam- 
dam Conam cum figura virginís marie de gratia illius similitudinis 
prout est figura virginís marie de gratia constructa intus ecclesiara 
sancti petri martiris et ultra illam faceré quemdam celum cum certis 
angelis cum deo patre cum scahello in pede cum illís figurís ad arbi- 
trium dicti Johannis cum una columpna ab utroque latere cum cor- 
uicis inuoltis super dictis columpnis largitudinis palmorum septem de 
canna et altitudinis prout dictum opus requirit. Ipsamque conam fa- 
ceré et pintare de coloribus et de auro fino ad laudem et judicium 
magistrorum in talibus expertorum per totum primum diem proximi 
futuri mensis Junii primo venturi huius presentís anni prime indictio- 
nis. Et versa vice prefatus Johannes promisit.. . eidem magistro 
Protasio presentí daré traddere soluere'et assignare eidem magi- 
stro protasio pro eius magisterio ducatís quatraginta de carlenis 
argenti...De quibus quidem ducatus quatraginta prefatus magister 
protasius. .. recepít et habuit a dicto Johanne ducatos decem con- 
sistentes in ducatis auri carlenis et coronatís argenti. Alios ducatos 
decem prefatus Johannes soluere promisit hinc ad mensem vnum... 
Et reliquos ducatos vigíntí restantes servíendo solvendo in pace. 
Ipsamque conam prefatus magister protasius promisit in fine di- 
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cti teraporis componere in Monasterio sancti petri ad aram huius ci- 
vitatis neapolis Prosentibus Judice Florencio Sanctorio ad con- 
tractus; francisco recclio et Micliaele capocefaro de neapoli. 

2) — . . . Giugno 1498. — Miliesimo  di una tavola di  i'", 77X2"", 15, 
ora nei magazzini superiori della pinacoteca del Museo Na- 
zionale di Napoli ' e che é senza dubbio la lavóla contrattaia 
al 23 Ottobre 1497. 

3) — 23 Giugno 1304. — Promette dipingere un quadro ad olio per Gio. 

* Questo quadro rappresenta nostra Donna di Loreto seduta su di un'alta 
cattedra a dossale arcuato, fregiato d'intagli con sopra esso un tappeto di broc- 
cato. La Vergine ha nelle braccia il bambino, ed ha il capo coverto da un 
lembo del suo manto, il cui azzurro e fatto scuro dal tempo, e sovresso una 
corona di oro, aperta e a fioroni. Sotto il manto ha un velo, stretto intomo 
alia fronte e alie tempie da fare apparire sol pochi capelii: la veste ha rosea, 
con cintura dorata. La Vergine siringe al seno il bambino, il quaie con la si- 
nistra le solleva il velo, mentre stende la destra ad un pomo, che la madi'e le 
porge. Le sembianze della Vergine e del bambino arieggiano le teste del Vinci 
(1432-I-1519); il loro tipo pero non eselude una certa convenzione, giacché son fatte 
come da cbi é uso a dipingere di maniera; non cosí l'estremita, le quali, oltre ad es- 
ser condotte con una certa grazia, sonó assai finí e diligenti. Intorno alia Vergme 
e al divin figlio, é una specie di baldacchino o tempietto in legno, il quale ben- 
ché non tirato bene in prospettiva, non essendo reso dal disegno se sia di planta 
ottagona, o quadrata; puré ha particolari assai delicatamente disegnati nei ca- 
pítelli dorati delle quattro sue colonne e nelle gentili fregiature degli archi e 
delle cornici, non che negli ornati del finale coronamento. Quattro angeli abbrac- 
ciati alie colonne di esso baldacchino, quasi in atto di sostenerle, chinansi rive- 
renti- Le teste dei due angeli in primo piano sonó assai belle, e par proprio che 
sian tratte dal vivo; non cosi quelle dei due altri, che sentono il fare di maniera. 
Lunghe vesti (cliüoni poderi) gialle e rosee, con bel giro di pieglie, ricingono 
le loro leggiadre persone. Infine sul fronte del suppedaneo della cattedra, in un 
breve é questa scritta: Prothasius de Gribellis—Mediolanen—sis lioc 
opus pinsit — (sic) anno Domine (sic) Mi 11 q.LXXXXVIII mcnse Junii. 

Questa tavola proveniente dalla chiesa di S. Pietro ad Aram di Napoli 
dovG pria ritrovavasi nella Cappella Eicca e poi nella sagrestia, fu recata nei 
Museo íTazionale dopo il 1866; il primo a paríame era stato il Celano (o. c, 
vol, III, pp. 905, 906). Dopo di lui il Catalani (Díscorsi su i monumenti pa- 
frii, p, 29) nei 1846, ed infine il Chiarini nelle sue note al Celano {ibid.). 

37 
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Andrea Maranta per Duc. 32; col quale prezzo, si obbliga 
puré d'indorare alcune colonne, e le immagini dei profeti 
in marmo neUa cappella dove va allogata la delta tavola: 
benché lo si taccia nel documentó, il sito, come dicemmo a 
p. 386 di q. V., doveva essere la chiesa del Carmine —(V. ivi, 
Documento), 

4) — 7 Luglio 1503. — Promette a D. Benedetlo Ferrarlo di Aversa dipin- 
gere ad olio su legno una cona di palmi 9 di larghezza e di 
altezza corrispondente. 

Promissio faciendi quamdam Conam pro Domino Benedicto ferrario et 
Magistro Protasio de Cribellis — (Dalla sclieda di Not. A. 
Casanova, Prot. del 1502-1303, a cart. 440, ArcL not. di Nap.). 

Die vij mensis Julij sexte ind. neapoli constitutis in nostri presen- 
cia próvido viro Magistro protasio de Cribellis de medio- 
lano pictore agente ad infrascripta omnia .... ex una parte. Et 
venerabile viro domino Benedicto ferrario de civitate averse .... ex 
parte altera prefatus vero magister protasius sicut ad conven- 
cionem devenit cum dicto dompno Benedicto .. . promisit.. . eidem 
dompno Benedicto presentí sua arte et ingenio et de suo magisterio 
ad onmes suas expensas de lignaminibus auro aczuro fino de ala- 
mania et coloribus necessarijs bonis et finis faceré quamdam conam 
largitudinis palmorum novem in circa pront sibi consignata fuerit 
mensura per dictum dompnum Benedictum et altitudinis secundum 
suam proporcionem et in dicta cona faceré subscriptas figuras vi- 
delicet in quatro medio nativitatem domini nostri Jbesu xpisti. 
ítem figuram Gloriosissime virginis marie et figuram domini nostri 
Jbesu xpisti Joseph bouis et aselli et aliquorum pastorum et cum 
alijs circumstancijs prout opus requirit. ítem in medio tundo figu- 
ram ressurreccionis domini nostri Jbesu xpisti cum monumento et 
custodibus et alijs necessarijs juxta consuetum. ítem in scabello 
dicte Cone mistorium presentacionis trium Eegum misterium as- 
sumpcionis domini nostri Jliesu xpisti misterium pentecostes et 
misterium assumpcionis gloriosissime virginis marie cum ómnibus 
circumstancijs in predictis misterijs necessarijs et oportunis. Et 
eciam in dicta Cona faceré subíiQriptum guarnimentum videlicet 
duas columpnas incancUatas a lateribus et inter médium tundum et 
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quatrum de medio faceré cornicionem vnum cum frisis et archi- 
travo in quo corniciono faceré promisit cornices planas et deaura- 
tas. Et dictiun opus proraisit dictus magister protasius faceré ad 
oleizm et ipsum faceré bene et diligenter ad laudem magistrorum 
in talibus expertorum hinc ad menses octo a presentí die in antea 
numerandos. Et versa vice prefatus dompnus Benedictas promisit 
. . . eidem magistro protasio . . . daré .. . pro dicta cona . . . du- 
catos triginta quatoop de carlenis argenti. De quibus prefatus ma- 
gister protasius coramnobis. . . recepit... a dicto dompno Bene- 
dicto . . . ducatos decem . . . Keliquos ducatos viginti quatuor pre- 
fatus dompnus Benedictus soluere promisit eidem magistro pro- 
tasio in pagis subscriptis videlicet ducatos decem ex eis hinc ad 
menses quatuor . . . et alios ducatos quatuordecim completa et fi- 
nita dicta Cona modo predicto in pace  

Presentibus .Judice francisco russo de neapoli ad contractus: perro 
de ponte: Januario mayda: francisco ferrella de aversa et petro 
paulo de mari de neapoli. 

X. — Goncessione di  cappella a notare  Aniello  Gangiano e 
suoi fratelli — (Dalla scheda di not. J. Ingrignetti, Prot. 
del 1497-1498, a cart. 82, Arch. not. di Nap.). 

» 
I fratelli Aniello, Antonio, Menichiello, Luca e Scipione Gangiano rap- 

presentano al RCY. Giovanni de Asaneto Provinciale dei Garraeiitani per la 

Terra di Lavoro, come ii fu loro padre Fazzillo avesse desiderato una cap- 

pelia nella loro chiesa; e il detto Provinciale concede ad essi un sito sotlo 

Porgano presso ia cappella di Ottaviano de Oria di Napoii, con licenza di 

fabbricarvi una cappella con sepoltura. 

Eodem die (4 Mar. 1498) constitutis in nostri presencia Reverendo ma- 

gistro Jobanne de asanetis de neapoli prouinciaU ordinis carraelitarum in 

prouincia terre laboris magistro luca matheo maza de neapoli priore ecclesie 

et monasterij Sánete Marie de monte carmelo de neapoli ex vna par- 

te. Et notario anello cangiano miaicbello cangiano et luca cangiano fratri- 
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bus camalibus antonij cangiani et scipij cangiani ex parte altera pre- 

fate  partes asseruerunt quondam honorabilem virura fazillum can- 
giani de neapoli patrem dictoruin anelli antonij minichelli luce et scipij 

 desiderasse cappellan:i vnam ' intus dictam ecclesiam habere  

Et prefatos prouincialem priorem et fratres eisdem fratribus 
concessisse quemdam locum situm suptas musicam dicte ecclesie iuxta cap- 

pellam octauiani de orta de neapoli Et facta assercione predicta..., . 
prefati prouincialis prior et fratres concesseriint eisdem fratribus  

locum predictum Itaque eisdem licitam sit ia solo eius- 

dem ecclesie sepulturam faceré et in loco predicto quamdam cappellam be- 
dificari faceré dictamque cappellam depingi et ornari faceré et ia cappella 

et sepultura eorum arma poneré  

Presentibus Judice petro paulo de Ingrignetti: belardiao cecalese: tbo- 

ma anello pepe: pascareUo de asaneto de neapoli et augelillo formesiano de 

villa resine. 

XI. — Concessione di una cappella a Giacomo Gallo — 

(Dalla scheda di not. Jer. Ingrigneüi, Prot. del 1497-1498, 

a cari. 95 , Arch. not. di Nap.). 

II Kev.*^° maestro Giovanni de Asaneto di Napoli provinciale dei 

Carmelitani deila provincia di Terra di Lavoro, il priore del monastero del 

Carmine di Napoli ed il superiore della chiesa concedono a Giacomo Gallo 

un muro nal piliere della grolta della delta chiesa, presso ia porta di essa, 

ed il piliere della tribuna dal lato sinistro, con licenza dí farvi una cappella 

con sepoltura. 

* Questa cappella eoncessa a Casa Cangiano vedesi nella Cronistoria^ f. 77 
t.", ancora della stessa nel 1524. Ora dal documento presente rileviamo ancora 
altra notizia interno alia sua ubicazione, cioé che fosse sotto uno degli organi 
della chiesa e presso la cappella di Ottaviano de Orta. 
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Eodem die (28 Mar. 1498) constitiitis in nostri presencia Reverendo ma- 

gistro Johanne de ascinectis de neapoli prouinciali provincie terre laboris 

ordinis carmelitarum magistro laca matheo de neapoli priore ecclesie et mo- 

nasterij sánete Marie de monte carmelo de neapoli fratre francisco de lan- 

cellis de neapoli * superiore dicte ecclesie .... ex vna parte. Et Jacobo gallo 

de neapoli ex parte altera prefate uero partes. ..... asseruerunt .... prefa- 

tum Jacobnni gailum et quondam loisium gallum eius patrem deside- 

rasse cappellam vnam intiis dictam ecclesiam iiabere et proptorea. . , . pre- 

fatos prouincialem priorem et fratres.... eidem Jacobo concessisse certum 

murum sistentem in pilerio griete dicte ecclesie iuxta portam 

dicte griete iuxta pilerium tribune a parte sinistra et alies con- 

fines. Et ex causa concessionis predicte dictum Jacobum quamdam cap- 

pellam in muro predicto suis sumptibus laboribus et expensis construí fa- 

ceré ac sepulturam in solo seu ostraco dicte ecclesie fieri faceré. Et faeta as- 

sercioue predicta ... prefati prouincialis prior et fratres concesserunt 

eidem Jacobo murum predictum....'. 

Presentibus Judice petro paulo de Ingrignetti: efremo picone: francisco 

sperandeo: thoma sperandeo: rennato maranta ot berardino chianola de 

neapoli. 

XII.— Concessione di sepultura a Francesco Sperandeo— 
(Dalla scheda di Not. Jer. Ingrignetti, Prot. del 1497-1498, 
a cart. 96, Arch. not. di Nap.). 

II Reverendo P, M. Giovanni de Ásaneto provinciale dei Carmeli- 

' II Santo titolare della cappella, che fu costnüta in virtíi di questa con- 

cessione, da Jacopo Gallo, fu appunto S. Giacomo, come rileviamo dall'elenco 

delle cappelle esistente nel XVII. secólo, redatto dal P. Moscarella nella Gro- 

nistoria (f. 77. v.), dov'é detto: cappella di S. Giacomo di messer Fran- 
cesco Gallo. 
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tani per la provincia di Terra di Lavoro, ed i frafi del convento e ciilesa 

del Carmine di Napoli volando appagare i desiderii di Colella Sperindeo e 

dei suoi flgliaoli Francesco e Tomraaso, concedono loro una cappella in 

detta chiesa sotto la tribuna, inütolata dall'Annunciazione, e presso la porta 

piccola della grotla ed il sepolcro degli Agnesi. 

Eodem die (28 Mar. 1498) siipradictis prouinciale priore et fratribiis 
agentibus ex vna parte Et honorabilibus viris fraocisco sperandeo et thoma 

sperandeo de neapoli fratríbus carnalibus ac fiíijs honorabilis viri Colelle 

sperandeo ex parte altera prefate uero partes asseruerunt  

 se ipsas ac dictum Colellam desiderasse cappellam vnam intus 
dictam ecclesiarn babere. Et propterea prefatos prouiocialem priorem 

et fratres concessisse   quamdam cappellam sitam subtus  tribunam 

dicte ecclesie que vulgo dicitur de laaunonciacioneiuxta portamparuam 

griete dicto ecclesie subtus tribunam prodictam iuxta quod- 

dam cantarum marmoreum illorum de li aguise de neapoli 

iuxta cippum  dicte ecclesie et alies confines. Et facta assercio- 

ne predicta prefati prouincialis prior et fratres concesserunt eisdem 
francisco et thome dictam cappellam  

Presentibus Judice petro paulo de Ingrignecti: efremo picone: reouato 
maranta: berardino chianola et Jacobo gallo. 

XIII. — Goncessione di una cappella alNotaio Nicola Ga- 

sanova—(Dalla scheda di Not. Fr.Russo, Prot. del 1499- 

1500, a cart. 96, Arch. not. di Nap.). 

I magnifici Mess. Giacomo de Raho U.J.D. e Goffredo Cafatino, 

patroni della cappeda di S. Bartolommeo, posta a destra dell'altare maggio- 

re, concedono al not. Nicola Casanova e suoi fratelli di Napoli, il diritto di 
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addossare al piiastro a sinistra entrando in tale cappella, nel quale é di- 

pinto S. Andrea, un altare di fabbrica, con a piedi nell'ámbito della loro cap- 

pella una sepoltura. 

Die XXI  mensis nouembris tercie Ind. neapoli 1499 coostitute in nostri 
presencia magnifice persono dominas Jacobus de raho de neapoli vtriusque 
juris doctor et gotofrediis cafatinus de neapoli domini et patroni cu- 

iusdam cappelle sub vocabulo sancti bartholomei consfcructe ínter ecclesiam 
venerabilis monasterij sánete marie de monte carmelo de neapoli a latere de- 

stro dicte ecclesie quando itur ad altare mayus asseruerunt coram nobis et 
egregio viro notario Nicolao Casanoua de neapoli stipulanti tam pro se quam 

nomine . . . Rev.'*' magistri Jacobi casanoue de neapoli prouincialis dicti or- 

dinis Nardi casanove Johannis casanoue xpistofari casanoue et Andree ca- 

sanoue de neapoli eius fratrum nouiter se ipsos Jacobum et gotofredtim ad. .. 

preces tam dicti domini prouincialis qiiam suorum fratrum ac etiam pro be- 

neficio. . . dicti monasterij deliberasse .. . concederé. . . quoddam pilcrium 

sistens in introytu dicte eorum cappelle a latere sinistro quando intratar 

 iuxta sacristiam dicte ecclesie. In quo quidem pilerio est dopicta fi- 

gura sancti Andree. Ac eis licentiam impartir! fieri faciendi in dicto pilerio 

altare vnum de fabrica et in pede ipsius inter territorium dicte cappelle cou- 
strui faciendi sepulturam. Et facta assertione predicta prefati dominas Ja- 

cobas et gottofredus . .. dictam pilerium concesserunt dictis domino prouin- 

ciali Nardo Johanni xpistofaro et Andree absentibus ac prefato notario Ni- 
colao quibus supra nominibus  

Presentibas Judice lorenciosanctorio de neapoli ad contractus: Notario 

Anello francho: vincentio de amato do gifono: bartholomeo recebo: pacello 
campaniuo: Gregorio russo et Nicolao anello regio de neapoli. 
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XIV.—Compra di arredi per la chiesa di S-Maria del Carmine— 

(Dalla scheda di Not. Jer. Ingrignetti, Protoc. del 1500- 

1501, a cari 12, Arch. not. di Nap.). 

II re d'armi c regio ricamatore Aragón vende alia chiesa del 

Carmine di Napoii un ornamento di piviale, col cappuccio e coUare in seta 

ed oro, nel qual callare vedesi ricamata l'Assunzione della Yergine, e due 

fasce divise in otto scompartimenti, con sedici figure, giusta 11 disegno da 

esso mostrato aí provinciale ed ai procuratori del convento. 

Eodem die (5 Oct. 1500 ) constitutus in nostri presencia Aragón Rex ar- 
morum aracamator Regle Maicstatis sicut sibi actum sponte coram nobis 

vendidit Reverendo magistro Jacobo casanoua de neapoli prouinciali prouin- 
cie terre laboris ordiois carmelitarum et nobilibus andree fellapane et petro 

gambetoUa procuratoribus ecclesie et monasterio Sánete Marie de monte car- 
meló de neapoli et graciano nauclerio de neapoli guarnimentum vnum pio- 

uialis cum caputho et coilario in quo coUario stt afficta assumpcio beate Vir- 

ginis ac dúo frisia in quibus erunt coto casamenta cum sexdecim figuris au- 

ri et sete juxta quamdam monstram per dictum Aragonem dictis prouinciali 
procuratoribus et graciano assignatam.... pro precio ducatorum centum de 

carlenis argenti. De quo precio prefatus Aragón . . . recepít. . . ducatos tri- 
ginta. Residuum . .. finito dicto opere et assignato . . . Et promisit .. . pre- 

fatus Aragón . .. dictum opus assignare ... per totum futurum raensem no- 
vembris... 

Presentibus Judice petro paulo do lagrignetti: presbítero Antonio de 
pestoya: presbítero francisco cecaloso: marco rúbeo et ph. de judice de 
neapoli. 
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XV.— Donazione di alcuni maeslri orafi—(Dalla scheda di not. 

Jer. Ingrignetti, Prot. del 1500-1501, a cart. 41, Arch. not. 

diNap.). - 

I maestri orafi napoletani fanno dono, in nome della loro arte, di dae 

candelabri d'argento di carlini del peso di libbre otlo, alia Madonna della 

Bruna. 

Die vicésimo quarto mensis decembris quarte Ind. (1500) neapoli. Ad 

preces... magistri bernardini Sancta croce magistri michaelis 

de pactis magistri juliani Cimini et magistri tbome rapuani *, 

de neapoli quatuor magistrorum artis aurifabrorum ciuitatia 

neapolis accessimus ad venerabilem ecclesiam Sánete Marie de monte car- 

meló de neapoli et dum essemus ibidom prefati magistri.... asseruerunt... 
hodie. .. quamdam processionem focisse ac processionaliter totam artem 

predictam accessisse cum facibus in manibus ac duobus candilerijs argenti 

carleuorura mercati ponderis librarum octo ad gioriosam Virginem Ma- 

riam de bruna positam in altari magno dicte ecclesie. . . ac acten- 

ta máxima deuocione quam erga dictam gioriosam Virginem portare dixe- 

runt ob remissionem eorum peccatorum ac pro decore et ornatu dicte glorióse 

Virginis ad dictam virginem obtulisse faces et candileria predicta ipsasque 

faces et candileria predicta ... deliberasse.. . eidem glorióse Virgini Marie 
de bruna donare... Ac volentes eorum deliberationem ducere ad effectum... 

dictas faces et predicta candileria argenti donauerunt. . . dicte glorioso Vir- 

ginis Marie ^.. • presentibua ibidem Reuerendo magistro Jacobo casanoua 

* Non abbiamo alcana notizia intorno a tali orafi. 
^ Tali  oggetti donati alia Madonna della Bruna non abbiamo potuto tro- 

vare negl'Inventarii, forse percbé non bene individuati. 
38 
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de neapoli prouinciali provincio terre laboris ordinis carraelitaruin Magistro 
luca spingarda ad presens prioro dicte ecclesie et monasterio. . . 

Presentibus Judice  daniele de masculo: petro de torna: Salvatore de 
Isapo; notario minichiello boffa et Joanne francisco de rosa do neapoli. 

XVI. — Compromesso per la cappella di S. Anna de'Lombardi 

nella chiesa del Carmine — (Dalla scheda di Not. Jer. In- 

grignetti—Protoc. del 1503-1504, a cart. 43, Arch. not. di 

Nap.). 

I pittori Maestro Martino Luce, Maestro Andrea de Thoro 

o Maestro Nicola Judice di Napoli promettono indorare la cena 

della cappella di S. Anna, e rifarne i colori. 

Eodem die (12 Jan. vij. Ind. 1503) constitiiti in nostri presencia ma- 

gistro martino luce magistro aodrea do thoro ct magistro ni- 

colao Jiudice de neapoli pictoribus * ex una parte. Et andrea 

thome de mediolano et Johanne maífei de monfredi de bergamo magistris 
cappelle sánete anne posite in venerabili ecclesia sánete marie de monte car- 

' Bi questi tre pittori, i quali nel documento presente fanno piü ufficio di 
decoratori e toccatori di oro, cho di pittori dell'arte maggiore, non abbiamo 
notizia che solo del primo nel documento, che qui riportiamo, e dal quale ap- 
prendiamo altri nomi di artisti del pari sconosciuti. 

Promissio pro magistro francisco tartaglia martino luce et Virgilio de gau- 
terio—(Prot. di Not. Jer. Ingrignetti del 1508-1509, a cart. 123, Arch. not- 
di Nap.)- — Dio quinto mensis Julii (1509) su Ind. neapoli constitutis in no- 
stri presencia martino luce de neapoli et Virgilio de gauterio de ci- 
vitate  vici promiserunt magistro  francisco tartaglia de tolentino de- 
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meló de ueapoli' ex parte altera prefati magistor martinus magister 

aadreas et magister nicolaus promiserunt deorare auro fi- 

no conam dicte cappelle in locis necessarijs debitis et opor- 

tunis ac sanctos ponendos in dicta icona deorare de vero au- 

ro collorire et poneré de auro secundum fuerit necessarium 

ad laudem magistrorum in talibus espertorum ex nunc et usque 

et per totum octaiium diem futuri mensis Junij primo venturi huís presentís 

anni pro precio ducatorum sexaginta de carlenis argenti quos dicti andreas 

et Johannes promiserunt soluere hoc modo videlicet terciam partem ex eis 

ÍD principio dicti operis aliam terciam partem finita medietate operis et re- 

stantem terciam  partem finito opere predicío Et insuper promiseruut 

dicti Andreas et Johannes .... daré azurum necessarium in dicto opere di- 

ctis magistris absque aliqua solucione quod dicti magistri promiserunt pone- 

re et laborare in labore predicto prout fuerit necessarium. Cum pacto quod 

vbi dictum opus non fuerit bene factum et completum dicti magistri 

pictores promiserunt reficere ad omnem requisicionem dictorum andree et 

Johannis et aliorum confratum dicte confratarie ad eorum proprias 

expensas  

Presentibus Judice daniele de raasculo: nicolao marino: bcrtoldo auri- 

aurare cornicionos colupnas frisos sistentes intus dictas colupnas intaglios ca- 

iñtellos et omnia deorare necessaria secundum ordinem dandum per intaglia- 

torein cujusdam icone per ipsum magistrum franciscum eísdem martino et Vir- 

gilio assignande .. . altitudinis palmorum decem et septem cum dimidio et lar- 

gitudinis. palmorum undecim ac quatros dicte icone ingissare et radere absque oro 

poneré . - . pro precio ducatorum quindecim de cari. arg.. . . Presentibus Judice 

anello caugiano; presbítero luca cangiano: presbítero Jobanne baptista de ca- 

talano et clemente de fusco de neapoli. 

' Di questa cona giá nella cappella di S. Auna dei Lorabardi sul principio 

del XVI. secólo non sappiamo egualmente nuUa; se puré non fu trasportata dai 

fratelli nella loro nuova chiesa di S. Anna dei Lombardi presso Moutoliveto 
quaudo la murarono nel 1581. 
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fabro: Johanne cenzola: vincenzo de sena de oeapoli; marco francisco de 
ferraría: bernardo de canti librarlo. 

XVIL —Compromesso per la chiesa di S. Maria del Carmine — 

(Dalla scheda di Not. Jer. Ingrignetti. — Prot del 1503- 

1504, a cart. 145, Arch. not. di Nap.). 

I maestri Loise de Ancona e RenzojSangermano di Napoli si compro- 

mettono col priore della cliiesa e del monastero del Carmine, maestro 

Luca Matteo Mazóla, di smontare e rÍmontare¡il letto. 

Eodera die (3 Jul. 1504) magister loisiua de ancona ' et magi- 

ster rencius Sangermanus de neapoli promiserunt venerabili 

magistro luce matheo mazóla de neapoli ad presens priori eccleaie et mona- 

sterij Sánete marie de monte carmelo de neapoli.. . laborare et faceré to- 

tum opus videlicet coperire et scoperire ac incavallare et scavallare tectum 

dicte ecclesie in numero trabatarum sexdecim .... et vbi est vetiis faceré 

nouum. Ac bugectas parafogliaa et fogliectas tabulas et ginellas chia- 

uare et poneré secundum manet opus uetus .... videlicet quinqué caballos 

ex eis per totum futurum mensem augusti . .. et residuura prout habebit pro- 

uisionem dicta ecclesia de trabibus et alijs liguaminibus occurrentibus in di- 

* Questo maestro carpentiere Loise d'Ancona é forse della stessa famiglia 
cui apparteneva maestro Francisco d'Ancona, il quale lavoró alia travatura ed 
intemplatura del monastero di S. Lorenzo Maggiore (V. p. 14, Vol. II, di q. o.). 
Ed a proposito dello stesso riferiamo il seguente Documento ritrovato nelia sche- 
da di Not. Jac. Perrillo —(Protoc. del 1453-1458, a cart. 8). 

Die iiij. Januarij . . . Stephanus de Sagabria .. . per manus Johannis 
traboccberij se firmauit et posuit cum Magistro Francisco de Ancona ha- 
bitatore Neapolis carpinterio pro annis tribus. 
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cto labore ad rafcionem de ducatis nouem cum dimidio pro quolibet caballo 

quod precium . . . dictus prior promisit soluere . , . terciam partem ex eo in 
principio dicti operis aliam terciam partem incauallatis dictis trabibus et 

restantem partem in fine dicti operis .... Cum hac declaratione quod trabes 

sint laborati de assia et foguéete parafoglie et bugecte et tabole pianiate se- 
cundum est opvs vetus ., . 

Presentibus Antonio de panzecta: minichello de stefano: andrea pisauro: 
sabatello Zappale et francisco de sodo. 

XVIIL —Presa di possesso della cappella della Madonna della 

Purificazione—(Dalla scheda di Not. N. A. Gasanova— 

Prot. del 1512-1513, a cart. 112, Arch. not. di Nap.). 

Messer Gio. Francesco Vespulo, giusta il testamento del fu magnifico 

Gio. Andrea Scarpati di Napoli entra in possesso della cappella intitolata alia 

Purificazione della Vergine, sita nella chiesa del Carmine, adempiendo 

tutte le formalitá richieste da un tale atto. 

Eodem die quinto mensis februarij prime Ind. (1&13) neapoli ad preces 

 nobis.... factas pro parte Magnifici u. j. doctoris domini Johannis 

Francisci Vespuli ' de neapoli personaliter accessimus ad venerabilem eccle- 

* A proposito di questo messer Giovanni í'rancesco Yespulo abbiamo un 
documento del 21 Giugno 1483, dal quale appare di un Filippello figlio di Spe- 
ranzaVespulo di Vico, il quale entra a bottega con Maestro Alvaro Ispano' 
pittore. Ecco il documento: 

Locacio persone pro Aluaro yspano pictore (Dalla scheda di Not. Jo. de 
Carpanis, Prot. dell'anno 1485, a cart. 210) —Die vicésimo primo mensis Junij 
quarte Ind. neapoli... sperancza vespulus de ciuiíate vici pater... filip- 
pelli vespuli etatis annorum quindecim uel circha ... coram nobis posuit. .. 
dictum filippellum . . . cum próvido viro magistro alv^iro yspano pictore 
. . . spacio annorum qiiatuor .'  
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siam Sánete Marie de carmelo de neapoli. Et dum essemus ibidem in qua- 

dam Cappeila sub vocabulo sánete marie purificacionis que fuit 
quondam NobiUs viri Johannis Ándree Scarpati de neapoli juxta cappellam 

illorum de domo de apenna juxta cappellam Sánete Anne eon- 

fratrum lombardorum prefatus dominus Jobannes Franciseus asseruit 

coram nobis olim dictum quondam Johannem andream in ultimis constitu- 

tum suum ultimum et sollempne in scriptis elausum eondidisse testamen- 
tum, olim sub anno domini 1510 die séptimo mensis Januarij.... seriptum 

per manus Egregij Notarij petri pauli de mari de neapoli. In quo quidem te- 

stamento prefatum quondam Johannem andream instituisse suum beredem 

universalem dominam loysiam scarpatam de neapoli eius filiam legitimam et 
naturaiem Et non nulla legata feeisse in testamento predicto et Ínter 

alia feeisse subseriptum legatum .... Ítem volé et comanda lo dicto Johanne 

Andrea testatore cbe in la dicta eappella eonstructa in la dicta Ecclesia de 

sancta Maña de lo Carmeno nce habia ad suceedere la dicta madamma loysa 
sua figliola et li figlioli che nasceranno de quella et lo Nobele homo Johanne 

Francisco Vespulo de napoli et soy heredi et successori et in easo che dicta 

madamma loysa non procreasse figlioli che tune in dicta eappella 

debia suceedere lo dicto Johanne Francisco et soy heredi et successori. Et 

ehe dicta Cappeila per nuUo futuro tempo se possa venderé ne alienare ne in 
nulla persona extranee trasferire Et che le arme de lo dicto testatore 

quale sonno affisse in dicta eappella per nuUo futuro tempo se possano am- 

mouere ma zn perpetuum debiano remanere como sonno al presente. Et fa- 
eta assercione predieta prefatus dominus Johannes Franeiseus... . cepit.. .. 

possessionem cappelle predicte osculando altare dicte Cappelle ac intrando 

et exeundo per dictam cappellam ac stando et morando in ea et alia faciendo 
que actum capiende possessionis dicte Cappelle denotant  

Presentibus Judice Oetaviano de rosa de neapoli: Francisco crispino de 
neapoli et Not. Johanne Battista ferrare de neapoli. 
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XIX.— Ratifica di canoni per la chiesa e convento del Carmi- 

ne—(Dalla scheda di Not. G. A. Florentino —Protoc. del 

1515-1516, a cart. 42, Arch. not. di Nap.). 

1 Padri del Carmine, assicuratisi di una concessiono falta dalla Signo- 

ra Viola de Lando e dai figliuoli di lei, eredi di Ruggiero de Adamo di 

una casa c pórtico di fronte alia loro chiesa a Francesco de Adarno ed 

eredi col canone di Duc. 16, ratificano il detlo censo. 

Eodem die vj.'* nouembrís (1515) apud monasterium Sánete Marie de 

Carmelo congregatis Reuerendo domino magistro luca prouinciale terre 

laboris fratre Antonio de neapoli Priore certiorati de concessione facta 
per dominam Violam de lando et filies heredes quondam domini rogerii de 

adarno de domo et supporticatu sitis in frontispicio dicte ecclesie et foris ma- 
guí honorabili francisco de adarno pro se et suis heredibus sub annuo canone 

 ducatorum xvj. sponte ratificauerunt dictum censum reseruantes 

omnia iura sibi competencia raciono census debiti eidem monasterio tam su- 

per domo predicta quam alijs duabus dicte domine Viole et fiUorum ducato- 

rum duodecim  

XX. — La leggenda del Grocifisso del Carmine maggiore di 
Napoli —(Dalla Cronistoria, f. 25 a 26 t.", avvenimcnti de- 
gli anni 1439-1442. Mss. 1680-1699). 

Breve discorso del rairacoloso successo del SS. Crocifisso di S. María 

del Carmine, estratto dal suo originaie (A margine). Tabella autentica ín 

chiesa. 

A Lode dell' onnipotente Dio e della sua gloriosis."'^ Madre e di tutta la 
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Celeste Corte, e per accrescimento della Chrístiana Religione e devozione dei 
fedeli, sia noto a tutti quelli che vedranno la presente che in questa Chiesa h 
quena. Imagine del nostro Redentore Giesix Cristo Crocifisso, nella quale si b 
dimostrato quel stupendo miracolo, quando egli med.°'° inchin5 II Capo. Era 
nei tempi antichi Un Imagine di Cristo Crocifisso nel mezzo di questa Chiesa, 
ma hora per piü devozione e concorrenza del Popólo et oltre di ci5 ad istanza 
del Serenis."*" et Invictis.""^ Re Ferrante d'Aragona e deH'Illss."'' 
Sig." Honorato Gaetano Conté di fondi, del Sig/^ Diomede Carrafa Conté di 
Madaloni e d'altre Nobili e devotis.'"^ persone per divina ispirazione Lafero- 
no porre, dove al presente si vede, ove é grandis.""^ Copia d'Indulgenze del- 
l'anno di nostra Salute 1480 nel giorno 28 di Maggio, che fu levata detta 
Imagine per il successo del miracolo di detto Crocifisso, il cui successo h tale: 

Nell'anno 1439 al tempo che Alfonso Re d'Aragona teneva II Cam- 
po nelle padule di Napoli, tenendo assediata la medesima Citta, pose le sue 
Bombarde, tra le quali ven'era una grossissima chiamata la Messinese 
ad un luogo vicino alia Citta volgarmente chiamato la Mandra Vecchia 
appresso la Chiesa di Sant' Angelo deU'Arena, novamente edificata appresso 
questo Venerabil Convento di Santa María del Carmine, coUe quali Bom- 
barde , non senza gravissimo danno di giorno in giorno spesse volte percosse 
il Real Esercito dentro il Monastero, essendovi di persona il Capitán Gene- 
rale riUustris.•" fratello del medesimo Re chiamato 1'Infante, il quale 
ogni giorno con grande aviditá soUecitamente sparar faceva le predette Bom^ 
barde. Awenne, che un giovedi alli 17 di Ottobre del medesimo anno ad ho- 
ra di terza, non altrimenti che far soleva comandb 1'Infante quella Bombar- 
da Messinese drizzata fusse al dritto contro la Tribuna di detta Chiesa 
talché la medesima Bombarda tormento le mura della Citta e della Tribuna 
predetta e le ruinb facendo cascar per térra la Corona di Spine deU' Imagine 
di detto Crocifisso e molti dei suoi Capelü. 

Air hora l'Istessa Imagine Santis."'* accib non permettesse TOnnipotente 
Iddio che offesa rimanesse, Miracolosamente Chinb II Capo, e la rotonda Pie- 
tra della Bombarda siccome chiaramente si vede, rimase finendo il suo impe- 
tuoso corso sopra la porta della Chiesa, rompendo il muro, fermandosi sopra 
un certo tavolato K 

Essendo cib accaduto II Padre Maestro Gio. Cíngaro Napolitano Priore del 
Convento, Fra Padano Napolitano Sotto Priore, Fra Nardiello di Composta 

* Stmmonte, Eist. di Na;p., tom. II, Lib. IV, f. 641. 
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Sacristano, Fra Gregorio Pignatello Gcntiluomo dei Seggio di Nido e molti 
altri Frati della medesima ChiesajChe aH'horayi si ritrovorono presenti, per la 
gran paura cascorono come mortij e poco dappoi tanta rovina, essendo ees- 
sata la Calígine della Polvere, ritornati in sé stessi, mirando quanto awe- 
nuto era, cose per certo mirabili e stupende, suliito sene andorono da alcuni 
gentilhuomini Napoletani del Seggio di Portanova, deputati alia guardia e 
tutela di questo Monasterio, tra li quali vi era Luigi Coppola, Filippo d'Au- 
na, Roberto Gattola, Simonetta Scannasorcce e Vitillo Sassone con altri Na- 
politani, che con gran vigilanza siccome si suele in tempe di guerra guar- 
davano questo Monastero '. 

Questi predetti gentilhuomini avendo inteso quanto accaduto era, corsero 
súbito a questa CMesa, e vedendo tutto il successo esser vero e non d'altra 
sorte che da Frati inteso havevano, non potendosi conteneré dalle lagrime et 
sospiri, che dall'Intimo delCuore mandavano fuori, prostrati avanti la SS.•" 
Imagine piangendo et orando per molto spazio di tempo deliberorono di levar 
quella Imagine dal luogo ove stava, considerando che detta Bombarda non 
havesse un'altra volta da buttarla a térra o fracassarla, essendo queiranti- 
chissima e devotissima a Napoletani, i quali diedero súbito ordine di levarla, 
facendo in quel sito un apparato di tavole. 

A quest'atto furono presenti dodici persone, e primo Maestro Enrice 
Spinello, che giuntamente con suoi discepoli afíaticandosi grandemente per 
levare la Sacra Imagine, in nessun modo poterono rimuoverla. Era all'hora la 
Chiesa per si gran miracolo piena d' infinita gente cosi de' nobili, come del- 
r altri cittadini delP uno e dell' altro sesso, i quali vedendo questa Imagine 
starsi COSí immobile con lagrime e con sospiri non senza grandissime voci et 
altissimi lamenti chiedevano misericordia, né percib si rimosse 1' Imagine dal 
suo luogo; unitamente gridando all'onnipotente Dio dicevano: ecco Signore 
che fatto havemo tutti secondo le nostre forze che la tua Sagrata Imagine re- 
stasse illesa, ma havendoti piaciuto che cosi stabile sene stia, cosi sia fatto 
et essendo Tu onnipotente facci degni di mostrare! La Virtü del Tuo Onni- 
potente Braccio. Tutto cib fu ü Giovedl sopradetto. 

II seguente giorno di venerdi nella medesima ora di terza, siccome soleva, 
r Illus."*" Infante con cinque Cavalieri, fra li'quali era il sopradetto conté di 

* Summonte nel detto Libro, f. 642, cita anche per questo fatto un nota- 
meato a penna fatto, che si conserva per Bartolommeo Cioccarello et il 
notamente asserisce esser di quei tempi. 

39 
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FíMidi, venne a sollecitare le sue Bombarde e principalmente quella chiamata 
la Messinese: era all'hora dentro questo Monasterio molte Bombarde para- 
te per difesa, fra le quali ven'era una chiamata la Pazza: all'hora uno fuori 
della Compagnia di questa custodia vedendo dal Monasterio quei Cavalieri 
essere Inimici, súbito appiccio fuoco alia Bombarda Pazza, il cui suono sen- 
tendol'Infante e prevedendo la Pietra di quella clie andava per ucciderlo, si 
diede alia fuga, la Pietra della Bombarda * prímieramente percosse l'A- 
rena, dopo batiendo 1' Infante li tolse II Capo frangendolo per mezzo. II 
Cavallo del quale per spazio di un quarto d'hora grandemente spaventato 
fuggendo trasporta II Corpo dell'Infante hora in uno et hora in un altro lue- 
go. Doppo il medesimo Conté et altri che vi si ritrovorono, havendo ció veduto 
e ricovrato II Cadavere dell'Infante, tostó sene andorono al Re Al- 
fonso, che all'hora ascoltava La Messa nella Chiesa di Santa Maria della 
Grazia delle padule, alia cui Maestá con gran pianto raccontarono 1'acerba 
morte dell'Infante Suo Caro Fratello. Havendo il Re Alfonso udita 
l'acerba morte del suo fratello sparse infinite lagrime, e doloroso disse; Questa 
mattina grandemente pregai II mió diletto Caro Fratello che se mi amava, da 
qui avanti non havesse torméntalo piu colla Bombarda la Venerahile Chiesa 
di Santa Maria del Carmine, poiché alcuni fuggiti da Napoli mi hanno rae- 
contato quel stupendo miracolo dell' Imagine del Crocifisso et a queste mié 
preghiere 1' Infante, a me piu che la vita caro, nulla risposta mi diede, quasi 
prevedendosi che doveva finir la vita: doppo due giorni II medesimo Re 
Alfonso indi partito col suo esercito, et il mezzo capo dell'Infante fu portato 
alia Serenis.""^ Regina Elisabetta, il che conobhero et viddero tutti li 
Napolitani, ma la Regina essendo congionta al Re Alfonso d' Una Certa 

^ Le bombarde erano sempre caricate con palle di pietra, lavorate espres- 
samente da maestri, che diceansi peinen: tra questi troviamo nominato un 
Maestro Petruccio Pica petriero, che lavora pietre da bombarde che da 
Re Alfonso i." si spediscono in Calabria (V. Cedola 8', anao 1444, fol. 108, 
Arc}i. di Stato: nei fatti di Ee Alfonso 1", per Minieri-Kiccio, f. 35). E 
COSí puré le 12 mila palle di piperno, cávate a Pozzuoli per ordine di Ee Al- 
fonso e da Pozzuoli con barche traspórtate a Gastelnuovo f3oOtt. 14^3, Cedola 
24^ f- 350, ibid.), e le altre mille pietre, che Alfonso paga Doc. 60, le quali 
sonó lavorate per la provvigione delle 3 regie navi, comándate da Pietro Sir- 
vent, Gio. Gregorio Junques e Gio. Mandrenys a di 17N0V., ann. 1453—(Ce- 
dola 24', fol. 409 t.^ Arch. di Stato). 
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affinita, benchfe fra loro guerreggiassero, nondimeno siccome conviene a gran- 
dissimi Prencipi, si vestí di luttuosa Veste, epiangendo la morte dell'In- 
fante scrisse al Re Alfonso, avisándolo come con suo grandissimo dolore 
inteso haveva la morte dell' Infante, e gli permetteva di aprirgli la Cittá 
se egli celebrar volesse le funerali esequie del detto Infante, per lo che ii 
predetto Re Alfonso resé infinite grazie alia Regina et il Cadavere del- 
i'Infante fu riserbato nel Castello dell'Ovo K 

Doppol'Anno 1442 il medesimo Re Alfonso ritornandoaU'assedio,pose 
11 Campo all'incontro di Napoli in un luogo ove si dice a Campo Vecchio, 
e comandó a tutti li soldati, che niuno havesse ardire indirízzar Bombarde 
centro la Cbiesa di Santa Maria del Carmine havendosi messo a mente il pre- 
detto miracolo. Continuó Tassedio il predetto Re il quale nel 1442 a due di 
Giugno giorno di Sabbato doppo due hore soggiog?) la Citta di Napoli: seguen- 
do la Domenica ad hora di vespro II Re con gran trionfo sen'entró nella Cbie- 
sa del Carmine per vedere il miracolo del CrocifissOj a cui s'adoro divotamen- 
te assistendo 1' lllus.""" Indico d' Avolos Gran Siniscalco del Regno e suo ger- 
mano et altri due de' Magnati. II Re comandó che fosse chiamato 11 Priore 
della Chiesa qual'era il predetto fra Gregorio Pignatello, quale men5 seco 
fra Giovanni de Signo Napolitano, et havendo il Priore raccontato il tuíto al 
Re, comando Sua Maesta che il predetto Gran Siniscalco salisse sulla 
scala per vedere se II CoUo del Crocifisso era sano et intiero. II Gran Sini- 
scalco visitó il tutto con esquisita diligenza, riferi qualmente era sano e senza 
artificio humano. 11 Re doppo rivoltatosi al Crocifisso inginocchiato per spazio 

' Nelle Cedole di Tesorería déWanno 1439, i cui sunti furono pubblicati 
peí Minieri Eiccio (Alcuni fatti di re Alfonso /. d'Aragona, dal 13 apr. 1437 
al 31 Maggio I4b8, P- 27) si ha, che Alfonso, addi 30 Nov. 1439 dalla cittá di 
Gaeta ordina, che sia dato in dono a Messer Martino Sarto portoghese 
della guarnigione di CastelnuOYO della cittá di Napoli, canne 4 Vs di drappo 
verde di Firenze per compenso di una sua copertadi drappo, che mise sopra il 
cadavere deH'Infante D. Pietro di Aragona suo fratello [Ced. 2% f. 125, 
ann. 1439, Arch. di Stato di Nap.). 

E COSí puré che nel di 27 Giugno d. a. avea fatto donare un drappo ñero 
di Maiorica, per farsi la veste, a Messer Bartolomeo di Sicilia Cappellano del 
Castello nuovo di Napoli, perché questi avea celebrato per molti giomi in suf- 
fragio deíranima deU'illustre Infante D. Pedro d'Aragona suo fratello — 
{Cedola 2% fol \%i,iUdem), 
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di un quarto d'liora pianse dirottamente; doppo alzalosi in piedi dimandb ove 
era depositato il Corpo del Re Corradino, a cui fu risposto dal P. Priore che 
stava sotto 1' Altare Maggiore, onde soggiunse ü Re che Corradino era stato 
un grandissimo Imperatore et al detto Priore diede molti scudi dicendo: pré- 
gate íddio per me e per tutti coloro che erano Prencipi e Magnati et Oratori 
del detto Imperatore: onde doppo spessissime volte venne ad adorare questa 
Santa Imagine et il suddetto miracolo divulgaío per tutto il mondo, non ces- 
sava il Re di farli grandissimi donativi ad esempio dell' altri Prencipi. 

11 medesimo Re Alfonso prima che passasse da qnesta vita diede ordine 
che si facesse un Sontuoso Tabernacolo, del che n'hebbe cura un certo Mae- 
stro Antonio Curato, et essendo il Re nel fine della sua Vita, sapendo che 
II Tabernacolo non era ancora finito lascio nel suo ultimo testamento che sú- 
bito si fosse perfezionato, il che fu all' istante eseguito con ogni esattezza et 
perfezione. 

Fra le altre cose dichiarate é da notarsi questa che nell' anno 1456 nel 
giorno di Sabbato a cinque di Decembre ad hore nndici fu un grandissimo ter- 
remoto nel regno che apportó notabil rovina e specialmente in Napoli, onde 
in questa Chiesa se li scovrirono i tetti, cadde II Dormitorio del Convento, II 
Campanile si divise, e fe altri danni, e la palla della Bombarda Messinese es- 
sendo rotonda e posta sopra Una Tavola, che fácilmente a si gran terre- 
moto doveva cadere, in ogni modo in cosi gravissime scosse non fu possibile 
a potersi rimovere, per far troppo noto II Miracolo del SS. Crocifisso. Di que- 
sto miracolo cosi grande, i Sommi Pontefici vi hanno concedute molte indul- 
genze, come si vede nelle lettere piombate nella festa dell'Invenzione di Santa 
Croce et Esaltazione deD'istessa, nel Venerdi Santo et per tutta Tottavadi 
Pasqua. Questo successo si cava dalle memorie e scritture antiche di questo 
Convento. 

Fine del discorso e del Auíhentica del Miracolo del SS. Crocifisso \ 

' Questa leggenda del Crocifisso é la stessa, che come dicemmo a pp. 
349-50, vedesi trascritta su pergamena da Fra Fortunato Szymaniecki, 
Carmelitano Pola eco, sotto la data del 10 Febbraio 17646 sospesa in una cor- 
nice in fondo al passaggio, che mena alia Cappellina della Madonna della 
Bruna. 
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XXI.— Tabella delle Messe — (Dalla Cronisioria, f. 45, negli 
awenimenti deü'anno 1474). 

Cade qui in acconcio il diré ü peso che riteneva di Messe in questo tem- 
pe (1474) li convento, onde riferiró quello che ritrovo registrato nella Platea 
Bergamena nel modo seguente: 

Ogni giorno una messa all'altare maggiore per ranima deirilliio. Impe- 
rador Corradino. 

Ogni giorno una messa per 1' anima dell' 111.•» Regina Margherita, che 
pagb mille scudi. 

Ogni giorno pregare per riU.^o Re Alfonso I. d'Aragona e Sicilia, che 
diede dodici tomóla di sale in perpetuum. 

Pregare per lo stato dello Serenis.^o Re Ferdinando 1. che impetró la 
holla per li tredici conventi in questo regno, 1' indulgenza confirmata del mese 
di Agosto, et il privUegio che ci confermó nella nostra Marina come si cita a 
suo luogo in questo libro. 

Celebrare e pregare per il Mag.co Signor Cristofaro Gaetano, che ci ri- 
paro il Dormitorio 

Pregare ogni giorno in tutte le messe per lo stato deirill."»" Honorato 
Gaetano, Conté di Fondi, Logotheta e Protonotario, che fece la bella tribu- 
na di valor quattromila scudi. 

Due volte la settimana celebrar nell'Altare Maggiore per la nobil Signo- 
ra Candida Bonifacio et uno anniversario 1' anno in perpetuo per la Massaria 
ci diede alt'Afragola. 

Una messa la settimana per li defonti del Signor Pandolfello \ nell'al- 
tare maggiore. 

Due volte la settimana celebrare nella cappella di S. Biase per 1' anima 
dei defunti di essa cappella, che sin' hoggi non so ricavare chi potevano essere. 

Una messa il giorno neUa cappella di S. Maria della Grazia per 1'anima 
del Cattolico e nobüe Signor Nardo Coppola per dodici docati annui perpetui. 

* Questo Signor Pandolfello appare nel documento V, a p. 524 di q. v., 
essere Messer Pandolfello de Ánna, le cui ragioni, unitamente a quelle 
di Donna Eeginella Piscopo, furono ereditate dall'abate Figlio de Anua e 
da' suoi fratelli carnali Troiano e Cristofaro. 
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Due volte la settimana celebrare nella cappella di S. Giacomo una per li 
vivi e l'altra per li morti di essa cappella, cioé de' CavaKeri di Casa Melé. 

Ogni giorno una messa all'altare di S. Margherita posto in mezzo della 
cMesa per 1'anima di Maestro Athanasio d'Angelo, sartore, che pagó onze 
venti. 

Due volte la settimana celebrare nella cappella di S. Maria degli Angeli 
et un anniversario per 1'anime di Antonio e Lorenzo Lauretani, che lascioro- 
no 25) tari in perpetuo l'anno. 

Due volte la settimana celebrare nella cappella di S. Bartolommeo per 
r anima del nobile Signore nobile milite Zizo e dei suoi e per li vivi ancora. 

Due volte alia settimana per 1'anima di Francesco d'Orta, alias Guan- 
cella. 

Ogni giorno per T anima di quelli fecero la cappella di S. Úrsula nella 
medesima cappella. 

Due volte la settimana nella cappella di S. Antonio per T anima dei no- 
bili di Casa d'Anna. 

Cinque messe alia settimana per la nobilissima Signora Carmosina Cici- 
nelli nella cappella di S. Maria della Veste. 

Una volta alia settimana nella cappella della grotta nell' altare dello Spi- 
rito Santo per 1'anima de'defonti di Casa Pagano. 

Una volta la settimana per V anima di Gerlino e de' suoi morti. 
Una volta la settimana nell'altare di S. María delli Martirí per la Casa 

Clemente. 
Due volte la settimana nella cappella di S. Nicola per li vivi e morti della 

CasaN.N. 
Una la settimana per Medea Abelesterera. 
Due messe la settimana nell' altare di S. Auna per li vivi e morti d'An- 

toneUo d'Isabo. 
Una la settimana nell' altare dietro la porta grande della Cbiesa per 1' a- 

nima di Jannuzzo Carnicella et per 1' anima della quondam Siona, Prioressa 
dell' Ordine nostro, et un anniversario a' 13 di Marzo. 

Una volta la settimana nella cappella di S. Maria della Grazia per li 
morti di Gio. locliimo. 

Un anniversario l'anno per 1'anima di maestro Nardiello Pisano. 
Un anniversario per l'anima di Chiarella et suoi heredi. 
Un anniversario per l'anima di maestro Palmiero calzolaro. 
Una messa alia settimana nell' altare di S. Alberto per l'anima di Jan- 

nello e suoi Vergara. 
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Una messa il giorno per T anima di Francesco Vitagliano nella sua cap- 
pella TÍcino la Groíta. 

Una messa la settimana per i' anima di Nardiello Bifulco. 
Una messa alia settimana per 1' anima di Antonio Fiorella di Napoli nel- 

r altare nuevo fatto di S. Maria della Grazia nella sua cappella. 
Un anniversario 1' anno per detto Antonio Fiorella in detta sua cappella 

di S. Maria della Grazia nova. 
Due messe alia settimana salvo jure contractus per 1'anima di lisolo 

del Giudice di Tramunti nella cappella di S. Maria della Pietá. 
Due messe alia settimana per V anima di Livio Maranti di Napoli e suoi 

lieredi et successori nella cappella di S. Maria della Grazia. 
Una messa la settimana per Juliano Laurella nostro benefattore. 
Una messa la settimana per i'anima del quondam Gio. Incarnato di Na- 

poli et suoi lieredi. 
E qui ñnisce detta tabella delle messe descritta nella Platea Bergamena 

(f. 29) fatta nell'anno 1474, quali abbiamo qui nótate brevemente per sapersi 
l'oblighi clie avevano li nostri Padri antichi all'liora; benché molte di que- 
ste partite di messe vengono poste in diversi luogbi, secondo ci é toccato di 
scorrere, da'legataríi, onde in essi luogbi mi rimetto per maggior chiarezza 
e all'istrumento .... 

E perché si veda come era fornito il Conuento e la Chiesa in questi tempi 
notisi quest'Inventario che ho ricavato dalla Platea Bergamena videlicet. 

XXIL— Inventario di libri ed arredi sacri della chiesa del Car- 
mine Maggiore di Napoii—(Dalla Cronistoria J-4^ tA 46 
t.^ negli avvenimenti dell'anno 1474). 

Pro Ecclesia 

In primis dúo libri Graduales pro Missa Maiori. Unus pro festis, alius 
pro tempore in pergameno. 

ítem aiius Gradualis pro ómnibus festivitatibus Sanctorum per totum 
annum. 

Ítem dúo Antiphonarij, Unus pro tempore, alius pro festivitatibus in 
pergameno. 
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Itera Unus Antiphonarius novus pro Communi in pergameno. 
ítem Unus Antipiíonarius novus in pergameno scilicet Diurnalis per 

totum annum pro festis. 
ítem Unus líber in quo sunt suífragia cum notis, et Salve Regina et of- 

ficium Corporis Xpisti. 
ítem dúo Psalteria quorum unum est nouum, et alterum est antiquum. 
ítem Unum Psalterium Parvum in pergameno. 
ítem dúo Collectaria quorum unum est antiquum, et alterum novum. 
ítem legende Sanctorum pro Matutinis ceu Omeliis. 
ítem Unum Ordinale novum, et Unum Martirologium novum. 
ítem dúo Missalia secundum ordinem quorum Unum est antiquum, et 

aliud plus antiquum. 
ítem dúo Missalia secundum Curiam (forse Romana). ítem Unum Missale 

parvum in pergameno. 
Itera Unum Missale parvum secundum ordinem partim pro festis, e 

partim pro témpora. 
ítem Unum Evangelistare. 
ítem dúo Epistolaria Unum quod est nouum, et aliud antiquum. 
ítem Unum Processionale parvum. 
ítem Unum Breviarium antiquum quodfuitFratrisNicolaiAntonij, quod 

datum fuit Priori Celentano pro parte pretij de Campana ab eo facta. 
ítem aliud Breviarium antiquissimum quod tenebat lector frater leonar- 

dus Antonius datum fuit Conventui Puteolano pro aliquo tempore. 

E poi soggiunge: 

ítem quatuor Candelabra magna de ferro, et dúo Candelabra de stagno, 
que posita fuerunt pro facienda Campana. ítem dúo candelabra parva de Ra- 
mecipro. 

ítem Unum par Candelabrorum magnorum de Rame cipro pro Altari 
S. M. de Angelis. 

ítem quatuor candelabra equalia de Ramecipro pro Altari Magno. 
ítem quatuor alia Candelabra de Rame Cipro equalia parva. 
ítem Unum par ferri ad faciendum Hostias. 
ítem Unum secchitellum ad auriendum aquara. 
Ítem Una Crus de ere pro Mortuis. ítem Sichitellum pro Asperges. 
ítem Tres capse nove que facte fuerunt ab Andrea de Episcopis. 
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ítem Una capsa in qua ponuntur bona Griptae, che era dove si teneva- 
no r UEensili dalla Cappeíla ivi della Nostra Madre Sanctissima nella 
Grotta. 

ítem due alie Capse de Nuce quarum Unus est trium Clavium, alterum 
vero ad ponendum Ceram. ítem due Conae de Alabastro. 

Quali suddclte cose in alcune si dice fatte,o rinouate perdiligenza del 
mentovato Padre Maestro  Gio. de Signo, che fu Priore, e Provinciale. 

Qui ritornando all' Inventarío . . . peñero li argenti, videlicet. 
In primis Unus Oalix pulcherrimus, et magnus cum Patena de ar- 

gento deaurato, in quo cálice sunt Imagines S. Aíberti, Seraphim dúo 
Jesu Xpisti et in medio Patenae Diva María. 

ítem Unus Calix cum Patena de argento deaurato cum Armis Xpi- 
stiani Aromatarij. 

ítem Unus Calix cum Patena de Argento deaurato cum armis domini 
Petri de Guardarobba. 

ítem Unus Calix cum Patena de Argento deaurato cum imaginibus 
Sancti Antonij. 

ítem Unus Calix cum Patena de Argento deaurato cum armis duarum 
Columbarum. 

ítem Unus Calix cum Armis de Casa de Mayo scilicet cum arbore. 
ítem Unus Cahx cum Patena deaurata cum Armis Francisci Pizzola. 
ítem Una Crux de Cristallo deargentata et desuper aurata cum pede 

de ere deaurato. 
ítem Unum Brachium de Sancto Alberto de ere desuper deargentato. 
ítem Reliquiarium Corporís Xpisti de argento deaurato cum pede de ere 

deaurato. 
ítem Una branca di Corallo parva cum pede de ere deaurato, et desu- 

per Agnus dei de Argento. 
ítem Una Cassetella de Ebore, et Una Cona de Ebore. 
ítem Imago Jesu Xpisti scilicet Resurrectionis lignea deaurata quod 

dederunt heredes Episcopi. 
ítem Una Cassetella de Cipresso parva. ítem alia Crux de Cristallo de- 

aurata. 
ítem ocio cálices parvi de Argento ñno, et non fino cum septem Patenis. 
Ítem Unum incenserium seu turibulum magnum et pulcrum cum Una 

Navetta  quod ponderat libre sei, et onze nove, per il quale dedimus olim 
turibulum quod  ponderabat libras duas, et Untias septem, et tres Cálices 

40 
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per nos qui ponderabaní libre dui, et unze septem, relique dedimus in pe- 
cu niis. 

ítem quatuor Cálices de Argento cum pedibus de ere. 
ítem Una Corona magna quam dedit domina Patina Casanova que habet 

sex mergulos magnos. 
ítem alia Corona parva cum quatuor Mergulis cum Gemmis. 
ítem Una frontera in quibus sunt Gemine parve que erat destructa et 

fuit reparata. 
ítem Una Scatula in qua sunt aliqua frusta Argenti videlicet Una Cossa 

sana et Una media, ítem media Imago parva, et unum aliud frustum in 
quo est imago picta, ved designata, Ítem médium Vber, dúo Kegnones 
et certi oculi, et Agnus Dei, et sissulae et Coralli; et novem Circuli de Ar- 
gento, et omnia ista manent in Capsa trium Clavium. 

¿ sin qui detto sia a bastanza di questo Inventario qual lio posto cosi a 
minuto, perché si riconosca Tuso, il culto, e la diligenza di quei tempi nel 
servizio della nostra Chiesa. 

E qui ritorniamo air Inventario d'altre sorte di robbe per uso della Chie- 
sa e Sacristía ricavato dalla suddetta Platea Bergamena, videlicet: 

Unum Pannum russum cum armis de Turribus. ítem sex Amicti cum 
Armis Religionis. 

ítem una Casula de damascbino albo deaurato cum frigio et cum Cruce 
retro. 

ítem una Casula cum Dalmática, Tuniceila, Piviale etPalIio (qui biso- 
gna avvertire che per il Pallio intendevano TAnte-Altare, che oggi diciamo 
Palliotto) de damaschino albo. 

Ítem Casula Dalmática tuniceila cum Pallio et frontale et panno pro le- 
cterino de damaschino albo. 

ítem Casula Dalmática et Tuniceila alba. 
ítem Amicti decem et septem infra novos et veteres. 
ítem unum Piviale de damaschino deaurato albo dignissimum cum frigio 

cum Margaritis, et in pectore est quaedam smalta. ítem unum Pluviale ál- 
bum de sérico conciavatum antiquum. 

ítem unum Pluviale viride cura frigio et alium pro mortuis. 
ítem Casula Dalmática et Tuniceila cum Pallio cum armis de Zizo et 

Pluviale antiqua omnia. 
Ítem Casula Dalmática et Tuniceila cum Piviale de carmosino quae fe- 

cit domina Cassandra. 
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ítem Pluviale de Broccato cum frigio cum armis Casenove. 
ítem una Alba de tela de Alandro {che vuol signiñcare lo non so) cum 

fimbrüs de carmosino. 
Ítem due Albe cum fimbrüs de aurato. 
ítem due Albe cum fimbrüs de velluto viridi pro cantoribus. 
ítem due albe parve pro accolitis et una pro Turribulo cum fimbrüs. 
Ítem albe infra novas et veteres decem et novem. Due domus de sérico 

carmosino. 
ítem tres amicti, dúo cum liiiis de auro e unum cum stellis de auro. 
Ítem tres aüi amicti de Vilera rúbea qui sunt nove sine auro. 
ítem tres domus cappellium de Broccato rúbeo. liem aiia domus antiqua 

cum imaginibus Sanctorum. 
ítem alia domus de broccato circumdata de damaschino albo. ítem sex 

alie vetule. 
ítem alie domus  de Amarantulo et alia de albo conclavato. ítem alia 

domus de sérico Celestino. 
ítem alia domus de broccato celestini colorís. 
ítem alia domus cum imaginibus pluribus et in medio arma R. F. antiqua. 
ítem unum pallium de velluto rúbeo conclavato de auro quod fieri fecit 

Monachns de Regina pro Aitari Majori. 
ítem unum pallium de broccato coloris viridis quod fecit frater Thomas 

de Paglia e Orgio do Neapoli. 
ítem tria pallia alba de damaschino albo. ítem unum aüud de damaschino 

per S. M. degü Angeli. 
ítem unum Pallium quod fecerunt heredes Episcopi de Penna, pro eorura 

cappella et est de damaschino albo. Ítem undecim Savini infra uovos et veteres. 
ítem dúo Pallia de labore Saracenorum in medio cum Armis Religionis. 
ítem dúo Pallia de Savino in medio circumdata cum labore Saracinorum 

et Armis de Religione. 
ítem unum pallium de damaschino viridi. Quatuor tovalie pro Cruce in 

Processione. 
ítem unum Pallium de velluto Azurro cum duobus angeiis pro Gripta. 
Una tobalea lavorata pro Aitari Majori et una cum listis de Savino. 
ítem unum Pluviale pro Gripta de sérico cum stellis de auro quod dona- 

vit domna Cassandra. 
ítem quatuor alia pluvialia circumdata cum campanis. Unus pannicellus 

cum sissulis. 
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ítem una toballa magna duarum cannarum laborata de auro. Unus pan- 
nicellus novus de sérico. 

Ítem una tobalea laborata de auro et sérico. 
Ítem decem tobaloe ibretanescbe cum oro et seta. 
ítem quatuor alie tobaleo de sérico et auro in capsa trium clavium an- 

tiquissime. 
ítem una cassetta quam dedit domina Cassandra cum 45 panuicelli de 

sérico. . 
ítem una tobalea de lino magniíudinis quindecim brachiorum, quam dedit 

Caterina Trusicata per communicare. 
Ítem una tobalea rúbea laborata a Saracenis unius canne pro Gripta, 
ítem tres tobalee nove ad tergendum manus. 
Ítem septuaginta tobalee de lino infra veteres et novas magnas et parvas 

pro altaribus. 
ítem iu una cassa 50 tovaglie et altre 100 nove et bambacigne. 

XXIII. — Elenco delle Gappelle - (Dalla Cronisíoria, f. 77 C, 
negii avvenimenti deiranno 1524). 

La Cappelia di S. Maria della Grazia di Casa Coppola. 
La Cappelia di messer Jacouo Gallo detta di S. Giacomo. 
La Cappelia dei Roczia vicino la GroUa di Cotnclio Vitagliano. 
La Cappelia di S. Maria del Soccorso per la quale rondeva Domenico 

d' Orliens per ¡¡arte di Giov. Andrea Maranta. 
La Cappelia di S. M. della Grazia nel Pergolo, rendeva per essa Ren- 

zoUa Imparato. 
La Cappelia deH'Angiolo e Tobia di Gio. Andrea Scarpato. 
La Cappelia delii Coirañ la cui rondita si ora data loro vita durante al 

P. Giacomo Longo e P. Eliodoro Durante per cento dacati dati al Convento 
che compró con essi ii territorio di Francesco Granata— (A margine) S.'^ 
Ursulina. 

La Cappelia del SS. Salvatore di Gio. Paulo d'Apegna. 
La Cappelia di S.'' Margarita di Giulio FeíTajolo. 
La Cappelia di S.'' M." degli Angeli di Vincenzo Lauretano. 
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La Cappella di S. Andrea che era di Casa Caogiano. 
La Cappella di S. Maria di Loreto diBernardiao Saraco. 
La Cappella di S. Fraacesco vicino la porta piccola della Chiesa di Gia- 

como di Douna della Torre, e si diceva anco questa Cappella S. Maria della 
Consolazione. 

La Cappella di S. Giuliaao di Cario di Rosa. 
La Cappella del quondam Gio. d'AffliUo. 
La Cappella delli Pellicciari di S. Roberto e S. Donato. 
La Cappella di S. Michele Arcangelo di Casa d'Issopo. 
La Cappella di S." Maria del Popólo di Casa Romano. 
La Cappella dello Spirito Santo nella Grotta di Marzio di Leone della 

lorre del Greco. 

La Cappella della Schiovazione di D. Cafeerina de Cardines. 
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