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La funzione e Vimportanza

dei nomi umanistici

klAra pajorin

Una delle caratteristiche tipiche del movimento umanistico e che una gran parte

degli autori aveva I'abitudine di scegliersi un nome umanistico, anticheg-

giante, per dimostrare anche col nome la propria appartenenza spirituale. II precursore

di tale usanza fu Francesco Petrarca, sebbene il suo nome non assomigliasse ai nomi

umanistici dell'epoca successiva. Egli infatti, dal nome di suo padre, ser Petracco (una

variante del nome Pietro) si creo un nome, che aveva un significato in latino: Pe-

trarca = Petra + area.' La creazione del nome di Petrarca rimase per lungo tempo

senza seguaci, ma gia all'inizio del '400 appaiono nomi che anticipano i nomi umani-

stici, come queUi di Antonio BeccadeUi, di Leonardo Bruni, o di Antonio Averhno.

Si sa che il Panormita creo il suo nome dal nome greco della sua citta nativa, Pa-

lermo, mentre Leonardo Bruni formo il suo nome d'arte {Aretinus) dal nome latino

di Arezzo; AverUno invece muto radicalmente il suo nome in una parola (Filarete),

che aveva un preciso significato in greco. Dalla meta del '400 nei nomi di due ele-

menti compaiono sempre piu spesso dei nomi noti neU'antichita; successivamente nel-

I'accademia romana di GiuHo Pomponio Leto nascono i nomi anticheggianti di tre

elementi, ricalcati sul modello romano. Alia fine del '400 e all'inizio del '500 il nome
anticheggiante era ormai una vera moda tra gli umanisti, e cominciava a diffondersi

in tutti i ceti della societa.-

La formazione dei nomi umanistici coincide col periodo iniziale della formazione

dei nomi modemi di due elementi, costituiti da un nome di battesimo variabile e da

un cognome, o nome di famiglia fisso. Gli umanisti, adeguandosi alle esigenze della

societa modema, piii che modificare il loro nome o ad adattarlo a modeUi antichi,

erano portati a ricrearlo; cosi, con la creazione dei loro nomi d'arte, contribuivano

notevolmente alia difiiisione dei nomi modemi di due o tre componenti. Come ben

' Francois Rigolot, Poetique et otiomastique. L'exemple de la Renaissance (Geneve, 1977), 107.

- Cf. Adolph Bach, DeuUche Namenkunde, 1.2. Die deutschen Personennameti (Heidelberg, 1953),

40-41.
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sappiamo, I'uomo medievale aveva generalmente un nome fisso di un solo elemento,

quello avuto nel battesimo, accompagnato da un epiteto attributivo. Quest'ultimo po-

teva cambiare volta per volta per la stessa persona, e non si ereditava. Come nome
distintivo occasionale, si usava a volte il nome del padre (p. es. Franciscus, filius Petri

oppure Franciscus Petri); a volte, per i magnati, il nome del feudo familiare, in altri

casi, quello del luogo di nascita o di residenza, la professione, il titolo ecclesiastico o

politico, il cosiddetto aggettivo d'onore, una vistosa caratteristica personale, ecc? La

nascita e I'uso del cognome fisso ed ereditario divenne indispensabile per lo sviluppo

sociale dell' eta moderna e per I'aumento del controllo e dell'attivita amministrativa

della Chiesa e deUo stato/ Nella formazione dei nomi di due componenti I'ltalia

ebbe il primato. II primo caso conosciuto risale al IX secolo a Venezia, il secondo al

XII secolo a Firenze. Dall'Italia, I'uso di nomi di questo tipo giunse prima in Francia,

dove attorno al 1300 i nomi di due elementi erano gia frequenti tra i nobili,^ e in

seguito si diffuse anche in Germania e in Boemia. Nel XV secolo apparve anche in

Ungheria,^ ma per la sua difFusione generale ci voUe molto tempo; si tratto di un

processo lento, che si propago per secoli in ogni regione europea. Per esempio, nella

Germania dell'Ottocento c'erano ancora delle localita, in cui le autorita ftirono co-

strette a introdurre i nomi di famiglia ereditari con la forza7 Nel XV secolo I'uso del

cognome ereditario non era ancora generalmente difFuso neanche in Italia. Guarino

Veronese p. es. aveva un solo nome (Guarino), e il suo nome distintivo gli venne dal

luogo di nascita, mentre suo figlio Giovanni Battista portava come cognome il patro-

nimico, nella forma del genitivo Guarini. II nostro modo di concepire i nomi puo

portarci ad errori, nelle ricerche prosopografiche nel medioevo e nella prima eta

moderna. Padri e figli, con i loro relativi parenti, spesso figurano con cognomi diversi

nei documenti scritti del XV secolo o di eta anteriori, e questo e un fatto importante

da considerare nelle ricerche. Ma troviamo esempi anche per il contrario. Janos Vitez,

arcivescovo di Strigonia, "padre dell'Umanesimo ungherese," p. es. si chiamava loan-

nes de Zredna; il cognome da noi usato (Vitez) e sconosciuto nelle fonti del XV se-

colo. Galeotto Marzio noto che uno dei suoi nipoti (il futuro princeps della Sodalitas

Litteraria Danubiana; I'altro, come si sa, fu Janus Pannonius), si chiamava Janos Vitez.*

Sulla base di quest'unico dato, gli studiosi ungheresi cominciarono a chiamare Janos

Vitez anche lo zio, e cosi lo chiamano fino ad oggi.

' Cf. Paul Lehmann, "Mittelalterliche Beinamen und Ehrentitel," Historisches Jahrbuch 49

(1929): 215-239.

* Sandor Mikesy, "Miert alakultak ki vezetekneveink? [Perche si sono prodotti i nostri co-

gnomi?]" Magyar Nyelv 83 (1959): 5.

^ Cf. Bach, Deutsche Namenkunde, 36, 80; Christiane Klapisch-Zuber, Women, Family, and Ri-

tual in Renaissance Italy (Chicago-London, 1985), 283-284. Ringrazio Karl Schlebusch per aver ri-

chiamato la mia attenzione su questo libro.

^ Bela Kalman, A nevek uilaga [II mondo dei nomi] (Budapest, 1973), 62-63.

^ Bach, Deutsche Namenkunde, 76.

* Galeottus Martius Narniensis, De egregie, sapietiter, iocose dictis acfactis regis Mathiae, ed. Ladi-

slausjuhasz (Leipzig, 1934), 26.
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Uno dei modi di creare un nome fu la Craduzione del cognome in greco o in la-

tino: ne abbiamo gia visto alcuni esempi. Si creo cosi il nome Melanchthon da

Schwarzerden, luogo di nascita deU'umanista. Desiderius Erasmus Roterodamus creo

il proprio nome umanistico interpretando erroneamente il proprio nome originale

(Geert Geerts) e traducendolo in latino e in greco. II nome di Cuspinianus nacque

dalla traduzione deUa prima meta del suo nome originario (Spiessheimer: Spiess =

cuspis); un'analoga origine ebbe il nome del poeta Stephanus Taurinus d'Ungheria dal

suo nome originale (Stierochsel). Anche il nome Canisius si creo dalla traduzione del

nome Hundt. Spesso il nome umanistico fii la traduzione di una parola che esprimeva

una pecularieta (p. es. Curtius, Paulus, ecc.).' Si sara formato cosi anche il nome di

Georgios Gemisthos Plethon. Costituiscono un altro gruppo di nomi umanistici le

varianti greche o latine di nomi beneauguranti; questo e il caso di Matthaeus Fortu-

natus, il filologo di origine ungherese, studioso del testo di Seneca, oppure di

Georgius Polycarpus (Georgius de Kostolan, Kosztolanyi Gyorgy), umanista unghe-

rese, genero di Giorgio Trebisonda. Com'e noto, nemmeno Doctor Martinus, grande

riformatore della Chiesa, ebbe vm nome di famigha fisso; il suo cognome Luther de-

riva infatti dalla parola greca eleutheros}^

Molti nomi umanistici si formarono attraverso la paronomasia o Yadnominatio^^

tecniche derivate dalla retorica antica. Cio vuol dire che si usa un nome (o una pa-

rola), trasferendo il suo significato ad un'altra cosa o persona sulla base deU'identita o

somighanza del suono.'- Anche il nome di Petrarca si formo con questo metodo.

Questa figura retorica nel medioevo era conosciuta col nome diftgura etimologica,^^

e forse era la figura piu spesso adoperata. Del suo uso si potevano trovare numerosi

esempi nelle Etyntologiae sive Origines di Isidore di SivigUa, uno dei manuali fonda-

mentah, usati anche dagU umanisti. L'adnominatio o figura etimologica aveva un ruolo

speciale nella forma mentis etimologica del medioevo, perche si pensava di trovare

tramite essa il vero significato delle cose e dei fenomeni.'* Possiamo trovare degU

esempi del suo uso nella creazione dei nomi perfino nella seconda meta del XVI se-

colo. Ad esempio Janos Zsamboki (loannes Sambucus) si creo U cognome Sambucus

(cioe sambuco) dal nome del suo luogo di nascita Samboc (Zsambok).

Giovarmi Pontano modifico il nome di battesimo con il metodo dell' adnominatio

in Gioviano {lovianus), ottenendo cosi vm nome antico. Probabilmente con lo stesso

' Bach, Deutsche Namenkunde, 120-121.
'"' Bach, Deutsche Namenkunde, 82.

^^ Ad Her. 4.21.29.

'" Cfr.: "ad idem verbum et nomen acceditur commutatione vocum aut litterarum, ut ad res

dissimiles similia verba adcommodentur" {Ad Her. 4.21.29).

" Rigolot, Poetique et onomastique, 16.

'* Sulla mentalita etimologica del medioevo cf. piu dettagliatamente Ernst Robert Curtius,

Europdische Literatur und Lateinisches Mittelalter, 2. Aufl. (Bern, 1954), 486-490; Friedrich Ohly,

"Vom geistigen Sinn des Wortes," ZeitschriftJiir deutsches Altertum und deutsche Uteratur 89 (1959):

1-23; Ilona Opelt, "Etymologic," in Reattexikon fur Antike und Christentum (Stuttgart, 1966),

6:797-844; Roswitha Klinck, Die lauinische Etymologie des Mittelalters (Miinchen, 1970).
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metodo si formo il soprannome Corvinus del re ungherese Mattia I. Suo padre Gio-

vanni Hunyadi figura nei diplomi con il nome del podere della famiglia (Hunyad),

oppure con il suo titolo supremo {loannes gubernator). Suo figlio maggiore Ladislao

"vulgariter" si nomina Ladislaus Wajdafy (= il figlio del voivoda).'^ Peter Kulcsar ha

dimostrato in modo convincente che Mattia ebbe il nome Corvinus dagli umanisti

italiani, dal luogo d'origine di suo padre, Kovin, in ungherese antico Keve (Covi-

num)}^ Questa scelta poteva esser influenzata anche dal corvo (coruus), presente nello

stemma di famiglia, ma era importante anche che il nome Corvinus era ben noto nella

storia antica, e cosi gli Italiani, facendo discendere Mattia dai Romani, potevano con-

siderarlo come uno di loro. II nome Corvinus figura per la prima volta in una lettera

di Bartolomeo Fonzio del 1472. II re stesso non lo usava, ma divenne il cognome del

suo figlio naturale Giovanni, nato nel 1473.*^ L'origine romana poteva servire a le-

gittimare I'ascesa di Mattia al trono del Sacro Impero Romano. Non e impossibile

che fossero proprio gli umanisti italiani ad incoraggiare questa sua aspirazione.

Ludovico Carbone gia nel 1476 scrive apertamente di questa attesa: "Utinam dies iUa

cito adveniet, qua Romanorum regem, imperatoremque Matthiam videamus. /. .

.

/. . . quemadmodum super Matthiam apostolatus sortem cecidisse novimus, ita de al-

tero Matthia nobis sperare conceditur fore aliquando, ut ei sors imperatoria contingat

. .
."^^ Possiamo presumere che anche il nome Corvinus potesse condizionare le aspi-

razioni e le azioni successive di Mattia.

I nomi umanistici finora citati sono legati in qualche modo al nome originale del

loro portatore. All'accademia romana di Giulio Pomponio Leto — aUa quale si fa

risalire l'origine della moda dei nomi umanistici'^ — si sceglievano invece nomi di

personaggi famosi dell'antichita. Secondo Bartolomeo Platina, Pomponio Leto "amore

namque vetustatis, antiquorum praeclara nomina repetebat quasi quaedam calcharia

quae nostram iuventutem aemulatione ad virtutem incitarent."^" Pomponio Leto fu

figlio naturale, non ebbe un cognome dal padre, e anche il suo nome lulius fu un

nome assunto."' Prese il suo nome umanistico probabilmente dal poeta antico

Pomponius, che complete con I'aggettivo Laetus. Philippus Callimachus Experiens (FUip-

po Buonaccorsi) adotto il nome del poeta greco, e probabilmente voile esprimere il

suo carattere personale con I'aggettivo Experiens. L"'Asclepiades" dell'accademia

'^ Gregorius Gyongyosi, Vitaefratrum eremitarum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae, ed. Francis-

cus L. Hervay (Budapest, 1988), 109.

'* Peter Kulcsar, "A Corvinus-legenda [La leggenda di Corvinus]," in Matyas kiraly [Rex Mat-

tia], ed. Gabor Bartha (Budapest, 1990), 17-35.

'^ Bartholomaeus Fontius, Epistolarum libri III, ed. Ladislaus Juhasz (Budapest, 1931), 1. 16. 26,

p. 12.

'* Lodovicus Carbo, Dialogus de laudihus rebusque gestis r. Matthiae, in Analecta monumentorum

Htnigariae historicorum literariorum maximum inedita, 1, ed. Franciscus Toldy (Pest, 1862; repr. ed.

Geisa Erszegi, Budapest, 1987), 194.

" Francesco Saverio Quadrio, Delia storia e della ragione d'ogni poesia, 1 (Bologna, 1739), 48;

Michele Scherillo, Le origini e lo svolgimento della letteratura italiana (Milano, 1919), 96.

-" Lo cita Vladimir Zabughin, Giulio Pomponio Leto. Saggio critico, 1 (Roma, 1909), 4.

^' Zabughin, Pomponio Leto, 6.
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portava il nome umanistico Marcus Antonius RomanusP Presumibilmente era d'ori-

gine romana e trasse i primi due elementi del suo nome dal triumviro Marco Anto-

nio. Niccolo Lelio Cosmico ebbe il secondo elemento del suo nome probabilmente

da Cuius Laelius, retore romano, conosciuto nell'opera intitolata Laelius sive De amicitia

di Cicerone. Possiamo presumere che i membri dell'accademia si identificassero in

qualche modo con i portatori originali dei loro nomi. Gli umanisti— come anche gli

uomini antichi e medievali — credevano nell' omen e nel potere magico dei nomi.

Questa credenza si indeboli — anche se solo in parte — con la formazione dei co-

gnomi ereditari, i quali non indicavano piu un carattere importante del loro

portatore, ma sembravano in genere una serie di suoni senza alcun senso particolare.

Sembra che I'uso dei nomi umanistici diventasse frequente soprattutto nelle acca-

demie, e nelle cerchie di scienziati, dopo la nascita dell'accademia romana di Pom-
ponio Leto (verso la fine degli aimi '60 del '400). Pomponio Leto ebbe una grande

influenza sul celebre umanista tedesco, Conradus Celtis Protucius (Konrad Bickel, o

Pickel), non solo nell'organizzazione delle accademie, ma anche per quanto riguarda

i nomi umanistici. L'umanista tedesco formulo addirittura il principio che i poeti

dovevano avere tre nomi.-" Tra i letterati tedeschi infatti divenne frequente il nome
umanistico di tre elementi. Ci bastera ricordare HeHus Eobanus Hessus, Henricus

"Comehus Agrippa (von Nettesheim), ecc.

Nella diffusione del nome umanistico ebbero un ruolo notevole la scuola ferrarese

di Guarino Veronese e un suo famoso discepolo, loannes de Chesmicze, cioe lanus

Pannonius. Pare che tra gli umanisti fosse lui il primo a cambiare nome, scegUendo un

vero nome antico. Descrisse quest'evento in un epigramma, in cui motivo il cambia-

mento del suo nome con il fatto che divenne poeta, dicendo indirettamente di aver

cambiato il suo antico nome nobUe in un nome ancor piu Ulustre:

loannes fueram, lanum quem pagina dicit,

Admonitum ne te, lector amice, neges.

Non ego per fastum sprevi tam nobile nomen.

Quo nullum totum clarius orbe sonat.

CompuHt invitum mutare vocabula cum me
Lavit in Aonio, flava Thalia, lacu.^^

Dall' epigramma si capisce chiaramente che il nuovo nome diJanm si formo tramite

Vadnominatio. A Ferrara i compagni di studio ungheresi dovevano pronunciare spesso

il nome ungherese del poeta, Janos, che doveva ricordare a Guarino e ai suoi disce-

poli il nome del dio lanus, essendo la forma fonica delle due parole quasi identica. II

cambiamento del nome dovette accadere prima del 1 ottobre del 1450, quando Tito

^ Gioacchino Paparelli, Callimaco Esperiente (Filippo Buonaccorsi), 2. ed. (Roma, 1977), 70 e

passim.

^ "Poetas esse trinomes." Lo ciu Bach, Deutsche Namenkunde, 116.

-* latii Pannonii . . . poemata omnia, ed. Jozsef Teleki e Sandor Kovasznaj (Traiecti ad RJienum,

1784), Ep. 1.130.
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Vespasiano Strozzi fini i primi due volumi deWErotica,^^ perche gia in quest'opera

I'autore chiama il nostro poeta col nome lanus. II Nostro cambio il primo elemento

del suo nome, e uso il suo nome in questa forma anche nelle sue poesie. II nome
Pannonius lo ebbe a Ferrara come nome distintivo, ma egli stesso non lo uso mai. Si

accontento del suo nome unico, che fu piu romano, piu antico e piu illustre del

nome di tutti gli altri, e portato solo da lui: egli cambio il nome cristiano di Giovanni

col nome del dio piu antico di Roma. Questo fu evidentissimo per i conoscitoii

dell'antichita, come per i poeti suoi compagni di Ferrara, i quali identificarono il

nome del poeta con il nome del dio lanus.^^

II dio lanus, con il suo nome ricco di significati, potrebbe anche essere il simbolo

del movimento umanistico. Con questo nome il poeta pannonico trovo il suo vero

nome come umanista, ma anche come persona e come poeta. II nostro poeta sapeva

tutto del dio di cui portava il nome, poiche conosceva tutte le fonti letterarie che lo

riguardavano. I Fasti di Ovidio, il De ciuitate Dei di s. Agostino, i poeti e gli scrittori

romani (Varrone, Virgilio, Servio, Orazio, Stazio, ecc.) costituivano una parte im-

portante delle materie di studio della scuola di Guarino,^' e Janus conosceva bene

anche le due opere famose di Macrobio, fonti importantissime delle conoscenze sul

dio Giano.^^ Nelle epistole poetiche scambiate con Giovan Battista Guarini, accetta

in una forma semiseria I'attributo di bifronte (lanus Bifrons) del dio Giano.^' II nome
del dio era adatto ad esprimere anche I'orgoglio de Nostro di essere il primo poeta

latino dell'antico Barbaricum, poiche egli sapeva di essere un valido emulatore dei

poeti neolatini d'ltaUa. Giano, il dio del principio, aveva come epiteto fisso Primus,

e anche nelle poesie del Nostro, accanto al nome del poeta figura quest'espressione.

L' epiteto e sempre legato alia sua poesia. In un suo epigramma ferrarese il poeta esalta

i suoi meriti:

Quod legerent omnes, quondam dabat Itala tellus,

Nunc e Pannonia carmina missa legit.

Magna quidem nobis haec gloria, sed tibi major,

Nobilis ingenio, patria facta, meo.-*"

"^ Die Borsias des Tito Strozzi. Ein lateinisches Epos der Renaissance, hrsg. Walther Ludwig (Miin-

chen, 1977), 18, n. 33.

^ Cf. repigramma di Roberto degli Orsi, in Analecta ad historiam renascentium in Hungaria litte-

rarttm spectantia .... ed. Jeno Abel (Budapest, 1880), 106 e la poesia dello Strozzi in lani Pannonii

. . . poemata omnia, Ep. 2.5, 11. 25-26.

-' Remigio Sabbadini, La satola egli studi di Guarino Veronese (Catania, 1896) 36, 52, 84, 105-

108.

^ Geza Vadasz, "La pensee pythagorienne dans la poesie de Janus Pannonius," in Mathias Cor-

vinus and Humanism in Central Europe, ed. Tiber Klaniczay and JozsefJankovics (Budapest, 1994),

235-240.

^' Cf. Analecta ad historiam, ed. Abel, 120. Cfr. Tepigramma di B. Guarini, 148.

^ lani Pannonii . . . poemata omnia, Ep. 1 .61.
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In un altro epigramma ferrarese, Janus chiama se stesso la prima gloria della Pannonia

("Ille ego Pannoniae, gloria prima, meae").''

Nel 1464 Janus segui il re Mattia che stava per partire con il suo esercito in Bosnia

per la seconda volta contro i Turchi. II poeta si ammalo al campo, e descrisse in

un'elegia quest'esperienza e il dolore di dover lasciare la vita. L'elegia imita i versi

1—56 dell'elegia tibulliana detta di Corcyra^^ ma nonostante Timitazione, e un capo-

lavoro di tono personale. Come quella di Tibullo, anche l'elegia del poeta umanista

finisce con un epitaffio, in cui Janus immortala il proprio nome, e usando I'epiteto

primus per se stesso, fissa come nome distintivo quest'unico "titolo" importante del

suo nome:

Hie situs est lanus, patrium qui primus ad Histrum

Duxit laurigeras, ex Helicone, Deas."

La poesia citata e anche la testimonianza commovente del suo desiderio di pace. Janus

gia dalla prima gioventu si era impegnato per la pace. Ne e testimonianza la poesia

intitolata Pro pacanda Italia, scritta in onore di Federico III, in occasione del ricevi-

mento che diedero in suo onore a Ferrara (17 gennaio 1452),-'^ dove I'imperatore si

fermo durante il viaggio di ritomo dalla sua incoronazione a Roma. Alia poesia do-

vette aggiungere un significato particolare il fatto, che venne recitata proprio dal

poeta che portava il nome del dio della pace. Non e impossibile che U pacifismo del

poeta— attestato anche da altri due epigrammi contro la guerra {Pro pace; Ad Martem,

precatio pro paceY^ — fosse confermato anche da questa componente essenziale del

significato del suo nome.

II suono del suo nome induava che Janus apparteneva alia comunita degli umanisti,

mentre il significato del nome lo aiutava a conoscere se stesso e ad autoidentificarsi.

Quando il nome umanistico si diffuse dovunque come una moda, venne a mancare

proprio quest'ultima sua fianzione; divento superflua anche la dimostrazione del-

I'appartenenza, perche la cultura umanistica era ormai accolta generalmente tra i

letterati. Anche il nome lanus divento di uso comune (per esempio lanus Vitalis,

Aulus lanus Parrhasius, lanus Secundus, ecc), usato da tutti queUi che si chiamavano

Giovanni (loannes), non pensando piu al suo significato originate. La moda del nome
umanistico fix criticata da diversi autori, come per esempio da Ludovico Ariosto e

^' lani Pantionii . . . poemata omnia, Ep. 1.340.

^^ V. piu ampiamente Klira Pajorin, "Janus Pannonius es Man Hungaricus
(J.

P. e M. H.],"

in fGamczay-emlekkotiyv. Tanulmatiyok Klatticzay Tibor tiszteletere [Memoria di Klaniczay. Sa^ in

memoria di Tibor Klaniczay], ed. JozsefJankovics (Budapest, 1994), 62.

^^ lani Pannonii . . . poemata omnia, Ep. I. 9, 11. 117-118.

^ lani Pannonii . . . poemata omnia, Silva panegyrica III. Per la datazione e I'analisi deUa poesia

V. Jozsef Huszti, Jam/i Pannonius (Pecs, 1931), 84-85.

^* lani Pannonii . . . poemata omnia, Ep. II. 8. e Ep. I. 7. Cf piu difflisamente Pajorin, "Janus

Pannonius es Mars Hungaricus," 65-66.
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Francesco Maturanzio.^^ Queste critiche basate su una considerazione moderna del

nome (che abbiamo anche noi) contribuirono al processo, che porto alia scomparsa

anche dell'ultimo requisite della mentalita medievale onomastica" cioe dell'uso del

nome umanistico.
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Budapest, Hungary

^ "II nome che di apostoio ti denno / o d'alcun minor santo i padri, quando / cristiano d'

aqua, e non d'altro d fenno, / in Cosmico, in Pomponio vai mutando; / altri Pietro in Pierio, altri

Giovanni / in lano o in lovian va riconciando; / quasi che '1 nome i buon giudici inganni / e che

quel meglio t'abbia a far poeta / che non fara lo studio de molti anni" (L. Ariosto, Sat. VI, 53-66,

citato da Scherillo, Le origini e lo suolgimento, 77). Per I'epigramma di Francesco Maturanzio, cf.

Huszti, Ja«i« Pannonius, 300.

" Sul cambiamento del nome nel Medioevo, c(. v. Gertrud Thoma, Namensdtiderungm in

Herrscherfamilien des mittelalterlichen Europa (Kallmiinz, 1985).


