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L'educazione umanistica e Mattia Corvino 

Di ritorno in ltalia Enea Silvio Piceolomini, • l'apostolo dell'umanesimo in 
Germania •, pote guardare eon un eerto senso di seonfitta alla sua 
missione eulturale in Austria. Presso l'imperatore Federico III, di eui fu, 
per piu di un deeennio, funzionario di eaneelleria, si trovo in opposizione 
e non riusci a guadagnare agli studi umanistici nemmeno il giovane 
prineipe del Tirolo Sigismondo. 1 Al giovane re ungherese Ladislao V, ehe 
allora viveva sotto la protezione di suo zio l'imperatore, eonsiglio lo 
studio pedagogico intitolato De liberornm educatione, 2 ma il giovanis
simo re non seppe realizzare le speranze in lui riposte. All'eta di dodici 
anni dovette abbandonare gli studi regolari per salire al trono e, aneora 
diciasettenne, fu eolto dalla morte. II suo sueeessore, Mattia Corvino, fu 
istruito da Jänos Vitez, sostenitore di Piceolomini, del quale eondivideva 
le eoneezioni ideali. Mattia Corvino divenne re lo stesso anno in eui 
Piceolomini fu eletto papa - eol nome di Pio II - e piu tardi, nel 1485, 
entro a Vienna eome vincitore di Federico III, eon quella eultura ehe 
l'umanista italiano aveva invano eereato, un tempo, di instillare nell'im
peratore e nei principi tedesehi. 

II preeettore di Mattia Corvino, Jänos Vitez, il • magister et modera
tor •,3 aveva un enorme stirna delle doti pedagogiche di Piceolomini. 

1 J6zsef Huszn, ~neas Sylvius humanista törekvesei III. Frigyes udvaraban (Ten
denze umanistiche di Enea Silvio nella ernte di Federico III), in • Egyetemes 
Philol6giai Közlöny • XLIII(1919), pp. 96-107, 220-238; August BucK, Humanisti
sche Bildung. Enea Silvio Piccolomini an Herzog Sigismund von Österrein, in 
Interpretation. Das Paradigma des europäischen Renaissance-Literatur. Festschrift 
für Alfred Noyer-Weidner zum 60. Geburtstag, hrsg. von Klaus W. HEMPFER, 
Gerhard REGN, Wiesbaden, 1983, pp. 394--404. 

2 V. in IEneas Sylvius P1cc01DMJNF.US, Opera qure e.xtant omnia, Basilea:, officina 
Henricpetrina, 1571. 

3 Antonius de BoNANIS, Rerum Ungaricarum decades, ed. 1. F6GEL, B. IvANY1, 
L. Ju1L\sz, Budapest, 1941, III, 8, p. 235 (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque 
/Evorum). 
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Propria a queste si rifaeeva in una lettera de! 1453, nella quale, a nome 
de! suo re Ladislao V, ehiedeva a papa Nicola V Ja earica dignitaria di 
eardinale per il suo amico italiano.1 Propria de! De liberorum educatione 
ebbe modo di ricavare eonoseenze basilari, non solo per Ja sua stessa 
formazione, ma anehe per quella dei giovani Hunyadi. 

Probabilmente, pero, non fu Piceolomini a eondurre Vitez nella sfera 
dell'edueazione umanistiea, bensi Pier Paolo Vergerio, ehe, gia intorno al 
1402, nel suo trattato De ingenuis moribus et liberalibus adolescentitE 
studiis, 5 aveva traeciato per primo gli elementi pedagogici fondamentali 
della nuova epoea. Quest'opera porto eambiamenti decisivi nella storia 
dell'edueazione e dell'istruzione in Europa, esereitendo una significativa 
influenza sui teorici ehe seguirono, e sullo stesso Pieeolomini. Come e 
noto Pier Paolo Vergerio, dopo Ja eonclusione de! eoneilio di Costanza, 
entro al servizio, nel 1418, de! re ungherese e imperatore Sigismondo di 
Lussemburgo; e, fino alla sua morte, avvenuta nel 1444, visse e opero a 
Buda. All'inizio degli anni quaranta frequento Ja easa di Vitez, dove, 
insieme agli ospiti - tra cui vi erano il greeo Filippo Podoeatero e il 
polaeeo Gregor:Z z Sanok (Gregorius Sanoeeus, Sanoeensis) -, traseorse 
il tempo in dotte eonversazioni e in eertami poetici.6 Vergerio, quando 
era aneora in ltalia, aveva stretto amicizia eon Guarino Veronese il quale, 
in seguito, feee spesso riferimento a lui ed uso eome materiale di 
insegnamento l'opera pedagogica sopra ricordata.7 All'inizio degli anni 
quaranta uno dei primi biografi di Vergerio ebbe la notizia da Guarino 
ehe l'anziano umanista viveva a Buda quasi eome un eremita ( • tanquam 

1 Johannes V1Tf'z de Zredna, Opera q~ supersunt, ed. Ivan BoRONKAI, Budapest, 
1980, p. 186 (Bibliotheea Seriptorum Medü Reeentisque !Evorum). 

~ Edizione moderna a eura di Attilio GNESOlTO in Atti e memorie della R. Aecademia 
di Scienze, Lettere ed Arti in Padova, n. s. XXXIV(1918), pp. 75-146. 

6 Cf. Philippus CALLIMAc11us. Vita et mores Gregorii Sanocei, ed. Irmina LICHONSKA, 
Varsavia:, 1963, p. 68 (Bibliotheea Latina Medii et Reeentioris !Evi 12). 

7 Per la vita e l'attivita di Vergerio in Ungheria v. Florio BANl'I, Pier Paolo Ver.gerio 
il Vecchio in Ungheria, in • Arehivio di scienze, lettere ed arti della Societa 
Italo-Ungherese Mattia Corvino, Supplemento a Corvina Rassegna Italo-Unghe
rese •, 1(1939), fase. 1. pp. 1-3, fase. 2. pp. 17-29, 2(1940) fase. 1. pp. 1-30; 
J6zsef HusZTI, Pier Paolo Vergerio es a magyar bumanizmus kezdetei (Pier Paolo 
Vergerio e gli inizi dell'umanesimo ungherese), in• Filol6giai Közlöny • 1(1955), 
pp. 521-533 ; Kla.ra PAJORJN, A magyar humanizmus Zsigmond-kori alapjai 
(Fondamenti dell'umanesimo ungherese nell'eta di re Sigismondo), in Miiveszet 
Zsigmond kiraly koraban (L'arte nell'eta di re Sigismondo), kiad. MTA Muveszet
törteneti Kutat6 Csoport, 1, Tanulmanyok (Studi), Budapest, 1987, pp. 193-211. 
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in eremo •). Alla stesso biografo un certo Pannonio aveva raccontato, in 
Italia, ehe in viaggio dalla Polonia aveva fatto visita al Vergerio a Buda 
e gli aveva comunicato di partire alla volta dell'Italia, da Guarino. Vergerio 
rispose cosi : • Salutalo infinitamente a mio nome, poiche e come un figlio 
per me •. 11 La personale influenza di Vergerio contribui sicuramente a far 
si ehe i giovani parenti e i protetti piu dotati di Vitez studiassero presso 
il Guarino. 

II grande condottiero anti-turco Janos Hunyadi, padre del re Mattia, 
probabilmente non comincio mai quegli studi versa i quali pure lo aveva 
incoragg.iato Poggio Bracciolini in una lettera del 1453.9 Egli provvide 
tuttavia all'accurata formazione dei suoi figli. Un principio fondamentale 
della pedagogia umanistica richiedeva ehe i bambini, fin dall'inizio, 
venissero educati <lalle persone piu virtuose e piu colte. I teorici, in 
questo senso, amavano ricordare l'esempio di Aristotele, precettore di 
Alessandro Magno. Da Callimachus Experiens sappiamo ehe il prima 
precettore dei figli di Hunyadi fu l'umanista polacco, Gregor2 z Sanok. 
Allora Mattia era ancora molto piccolo poiche quando Gregor2 z Sanok 
ritorno definitivamente in Polonia - nel 1450 circa - egli poteva avere al 
massimo sette anni. Propria la sua eta dovette costituire il principale 
motivo per cui, assieme al fratello maggiore, furono sottratti all'insegna
mento dell'umanista polacco, su suggerimento del Vitez, in quanto i 
bambini avevano bisogno di un precettore ungherese. 10 II loro maestro 
permanente, pero, non fu di certo Vitez, nonostante ehe egli potesse 
controllare e dirigere i progressi dei bambini negli studi. 

Gli studi regolari di Mattia terminarono probabilmente, giä nel 1456, 
dopo la morte del padre. A pa1tire dal tredicesimo anno di etä prese parte 
alle lotte politiche a fianco del fratello maggiore, e aveva ancora 
quattordici anni quando fu eletto re. La sua guida spirituale, il suo maestro 
fu, anche in seguito, il Vitez, accanto al quale, in qualitä di collaboratore, 
giunse presto Janus Pannonius ehe aveva allora terminato gli studi in ltalia. 
II famoso poeta dimostro di persona quanto fossero valide l'educazione 
e la formazione umanistice, e proprio con le poesie scritte sul suo maestro 
di Ferrara, prima di tutto con il panegirico su Guarino, conquisto ulteriori 
seguaci alla pedagogia umanistica in Ungheria. 

8 Ei dicito milies meo nomine salve, quem in filium habeo. Epistolario di Pier Paolo 
VERGEKIO, a cura di Leonardo SMtTll, Roma, 1934, pp. 477--478. 

9 Csaba CSAPODI, Hunyadi Janos es Poggio Bracciolini Qänos Hunyadi e Poggio 
Bracciolini), in • Filol6giai Közlöny •, XIC1965), pp. 155-158. 

10 Cf. CALLIMAc11us, op. cit. (v. n. 6), pp. 32-34, 40. 
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La fa ma di Vitez crebbe con il suo allievo, del quale i contemporanei 
ritenevano ehe nessun sovrano avrebbe potuto superarne la grandezza 
in campo culturale. Secondo Naldo Naldi, Mattia ricevette un'educazione 
eccezionale nelle materie del trivium, lesse le opere di poeti, storici e 
retorici - lesse Quintiliano e Cicerone -, studio inoltre la filosofia politica 
e la scienza militare, le scienze naturali e l'astronomia, la filosofia della 
natura e la filosofia di Platone. 11 Tutto cio coincide in gran parte con 
quanto sappiamo da altre fonti circa l'erudizione di Mattia Corvino. 
E probabile ehe anche le sue basi cultural-teologiche gli venissero dal 
Vitez. Citava e consultava molto la Bibbia, cosi come San Girolamo e San 
Agostino. 1

i Gli umanisti preferivano, della letteratura teologica, i padri 
della chiesa del primo cristianesimo, poiche potevano assaporare in essi 
l'insegnamento della letteratura e della retorica antica. Nell'erudizione di 
Mattia, - secondo Galeotto Marzio -, si univano accanto al latino la 
conoscenza della lingua tedesca e di quella ceca ; e, sulla base di queste, 
pote apprendere anche il polacco ed il bulgaro, o almeno declamare in 
queste lingue. 13 Propria come il Vitez, egli fu eccellente scrittore di lettere 
e ottimo oratore. • Est enim rex doctus • - scrisse di lui al papa Sisto IV 
il messo della Santa Sede, Bartolomeo di Maraschi vescovo di Castello. 
„ Se vedesse Santita - scrisse il Maraschi - quale piacevole e dignissima 
eloquenzia possiede, direbbe ehe visse in Italia e parlo sempre la lingua 
latina . .i1 

Come gli umanisti di professione, cosi anche Mattia passava il tempo 
ehe gli restava nella lettura e nello studio. Prima di prender sonno, durante 
i simposii, nelle pause dei clamori delle armi. Come scrive il Naldi : 

Quicquid ab armorum strepitu superesse videtur, 
Temporis in studiis penitus consurnit honestis. 15 

11 Cf. Naldus NALDIUS, De laudibus Agusta bib/iotheae, in Olaszorszagi XV. 
szazadbeli ir6knak Matyas kiralyt dics6it6 muvei, ed. Jen6 ABEL, Budapest, 1880, 
pp. 272-276, versi 85-218. 

12 BAWGH Jolän, Die Anfänge der Renaissance in Ungarn. Matthias Coroinus und 
die Kunst, Graz, 1975, pp. 19-20 (Forschungen und Berichte des Kunsthistori
schen Institutes 4). 

13 Galeottus MARnus Namiensis, De egregie, sapienter, iocose dictis ac factis regis 
Matbire, ed. Ladislaus juHAsz, Lipsi::e, 1934, pp. 4-5 (Bibliotheca Scriptorum Medü 
Recentisque /Evorum). 

11 Citato in latino in BALOGH, op. cit. (v. n. 12), p. 48. 
15 NALDIUS, op. cit. (v. n. 11) p. 275, versi 178-179. 
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Prendendo parte alla congiura del 1471 Vitez, non solo divenne un 
traditore del re e della patria, rna, rivoltandosi eontro il suo stesso allievo, 
getto un'ornbra sulla stessa dignita professionale dell'edueatore. Per un 
eerto periodo di anni sernbro ehe Mattia si fosse ingannato, non solo 
riguardo a Vitez e a Janus Pannonius, rna anehe riguardo a tutta 
l'edueazione urnanistica. Seeondo Ludovico Carbone egli voleva, attraver
so un deereto, vietare ai suoi sudditi di frequentare seuole italiane, poiche 
riteneva ehe in esse sarebbero stati edueati solo all'irnpertinenza e a 
eornrnettere rnisfatti. 16 

II rnatrirnonio eon Beatrice d'Aragona apri nuove possibilita al Re, il 
quale, assurnendo il molo di guida eulturale, desiderava - eorne serive 
Bonfini - „ fare dell'Ungheria una seeonda ltalia '" 17 Mattia aeeolse alla 
sua eorte, eon fare principeseo, una sehiera di urnanisti stranieri, ehe, 
seeondo le sue aspettative, avrebbero dovuto gettare Je basi di una 
rnoderna eultura letteraria e scientifiea ungherese. La rnorte lo eolse pero 
troppo presto. Avrebbe avuto bisogno solo di qualche anno aneora 
affinehe la sua biblioteea non avesse rivali al rnondo, e affinehe si 
eostruisse definitivarnente quella „ sehola • di Buda 18 il eui fine doveva 
essere assorbire e propagandare la eultura urnanistica, non solo in 
Ungheria, rna anehe nell'Europa eentrale. 

Poiche non ebbe figli dal suo rnatrirnonio, e poiche non riteneva la 
rnoglie Beatrice adatta alla reggenza, Mattia designo a sueeedergli al trono 
il suo figlio illegittirno Jinos Corvin. Fin da pieeolo lo aveva fatto edueare 
a eorte e gli aveva assicurato una forrnazione eeeezionale, degna di un 
futuro regnante. 

Propria per il dodicenne Jinos Corvin Galeotto Marzio serisse in ltalia 
l'opera De egregie, sapienter, iocose dictis ac factis regis Mathice, libro ehe 
eonteneva i piu irnportanti elernenti della pedagogia vrnanistica. Questi 
principi appaiono oggi eorne luoghi eornuni, rna per il seeolo XV 
rappresentavano una grande rivelazione. 11 principio guida dell'edueazio-

16 Cf. Ludovicus CAIUJONE, Dialogus de laudibus rebusque gestis regis Matthia3, in 
Olaszorszagi„. op. cit. (v. n. 11), p. 190. 

17 Pannoniam alteram ltaliam reddere conabatur. BoNf!NIS, op. cit~ (v. n. 3), IV, 7, p. 
87. 

18 Per l'universita umanistica di Mattia Corvino v. FEUEI!NE T6n1 R6zsa, A budai 
• Schola •. Matyas kiraly es Chimenti Camicia reneszansz ideatvarosnegyed-terve 
(.La Schola di Buda. • Progetto di un quartiere ideale di citta rinascimentale di 
re Mattia e di Chimenti Camicia), in • Epites-Epiteszettudomany • 5(1973), pp. 
373-385. 
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ne umarnst1ca era la virtü. Con questo concetto si intendeva quella 
sa pienza ehe era indispcnsabile al • recte agere ·, cioe alla giusta azione. 19 

• Nella vita e necessario mirare alla soJa virt:U ·, scrisse Guarino Veronese 
al suo allievo, Lionello d'Este. 20 Da Vergerio in poi ogni autore pedagogo 
sottolinea, quale fine piü importante, l'educazione alla virtu, e questo fu 
anche l'obiettivo di Marzio. • Quando rifletto - egli scrive - su cosa possa 
appropriatamente alla tua eta condurre alla virtü, allora penso ai dctti e 
ai fatti saggi, eccellenti e ricchi cli spirito di tuo padre, il re •.21 La virtü e 
una sapienza ehe non puo essere insegnata, ne appresa, usando la 
persuasione, per mezzo della razionalita. II mezzo educativo principaJe 
degli um:misti cra l'esempio (exemplum), il quale puo agire sull'uomo 
totaJmente, sia sulla sua sfera razionaJe ehe su quella emozionale, e ehe 
non puo essere appreso con Jo studio intellettuale, bensi con J'imitazione. 
II ruolo dell'esempio fu grande anche nell'insegnamento, e soprattutto 
per gli umanisti in campo letterario, lacldove le apere della letteratura 
contengono innumerevoli esempi adatti all'imitazione. 22 Ma cio ehe si 
riteneva avesse Ja maggior influenza era l'esempio dei genitori. Come 
scrive Marzio a Janos Corvin: • Infatti gli esempi dei genitori ddla famiglia 
e degli avi incitano e spronano i bambini alla virtu •. La raccolta letteraria 
di esempi, la De dictis ac factis, nella quale l'autore tramanda detti, fatti 
• di inclubbia e certa autenticita" come modelli da seguire,23 espone Je 
molteplici virtü clel padre di Janos Corvin, della sua matrigna e di alcuni 
suoi compatrioti. 

La pedagogia umanistica scopri ehe il bambino dispone di proprietä 
differenti a secondo clell'etä. Marzio si eonformo eosi all'eta di janos 
Corvin non solo per quanto riguardava i eontenuti della sua opera, ma 
anehe per i suoi toni, per mezzo dei suoi • iocosa dicta •. Sebbene vi 
fossero degli autori - tra i quali Jo stesso PiceoJomini - ehe procJamavano 
Ja neeessica ehe il preeettore non fasse arido e insipido, 21 era raro trovare 
peclagoghi simili a Guarino, uomo sereno e ehe seherzava volentieri eon 

19 Renate Sc11wEYEN, Guarino Veronese. Philosophie und humanistische Pädagogik, 
München, 1973, pp. 47, 64-67 (Humanistische Bibliothek). 

20 Citato in Sei IWEYEN, op. cit., p. 83. 
21 Cf. MART1us, op. cit. (v. n. 13), Dedicatio 2, p. 1. 
22 Cf. Sc11wEYEN, op. cit„ pp. 83-126. 
2:1 Cf. MA1rr1us, op. cit„ Dedicatio 3 e 8, p. 1. 
21 P1c:cowM1NEllS, op. cit. (v. n. 2), p. 970. 

190 



i suoi allievi. Anehe Marzio - un tempo diseepolo di Guarino - amava 
essere di spirito ed i suoi eontemporanei tramandavano di boeea in bocea 
i suoi seherzi ed i suoi motti spiritosi. 2; 

Marzio, egli stesso maestro " virtuoso •, prese in eonsiderazione anehe 
Je doti personali di Janos Co1vin. Parlando di un uomo ehe aveva sei dita 
citava un detto cli Mattia e, interpretandolo, eoncludeva ehe in un eorpo 
deforme anehe Ja morale e per lo pitl deforme. Ma e tutt'altro diseorso 
quando - eosl serive - i difetti del eorpo sono stati eausati da qualche 
incidente, eome per esempio fu per Filippo, padre di Alessandro Magno, 
o per Annibale ; Je apere eompiute da eostoro sono infatti eomunque 
ceeezionali. Orazio Coclite - eosl leggiamo - disse di un suo difetto di 
anclatura ehe ad ogni passo faeeva ricordare gli altri della sua gloria. 26 

Da altre fonti sappiamo ehe Janos Corvin, aneora fanciullo, a eausa di 
un infortunio, zoppieava eon Ja gamba sinistra. Nonostante questo difetto 
fisico, eavalcava bene e divenne, proprio eome i suoi predeeessori, un 
soldato eoraggioso ed un eroico cavaliere anti-tureo. 27 

II preeettore dijanos Corvin fu il parmense Taddeo Ugoleto ehe giunse 
nel 1477 a Buda. Ugoleto eonoseeva perfettamente il greeo ed aveva gi:l 
avuto esperienze di insegnante : era stato infatti professore a Reggio 
Emilia dal 1475 al gennaio del 1477. La formazione e l'edueazione di 
Janos Corvin si eoncluse nel 1487; Mattia pose allora Ugoleto alla guida 
della sua biblioteea. Prima di assumere quest'ufficio, l'umanista si reeo 
all'estero per raeeogliere dei libri. Nel 1488 era a Firenze,28 dove ordino 
molti eodici a Vespasiano da Bisticci e dove ehiese agli umanisti apere 
per Ja biblioteea di Mattia Co1vino. Era in rapporti eon Marsilio Ficino, 
eon Giovanni Pico della Mirandola, eon Bartolomeo Fonzio, e fu lui a 
ineoraggiare Naldo Naldi a serivere un'opera di elogio della biblioteea, i 
eui clati derivavano da lui stesso. Dopo Ja morte di Mattia, Ugoleto torno 

2 'i V. un motto spiritoso di Marzio in Baldassare CASTIGl.IONE, II cortegiano, libro 2, 
capitolo LX. 

26 Cf. MAtmus, op. cit„ cap. 22, pp. 20-21. 
27 Per la sua vita v. Sc11üN11E1mGyula, HunyadiCorvin]ano:,~ 147~1504, Budapest, 

1894 (Magyar Törteneti Eletrajzok). 
28 Cf. con Ja Icttera di Bartolomeo Fonzio scritta al re Mattia il 30 gennaio 1488, 

edita in ßartholomxus PoNTnis. Epistolarnm libri III, ed. Ladislaus j1111Asz, 
Budapest, 1931, p. 36 (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque /Evorum). 
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a Parma dove divenne famoso per le sue edizioni di autori greci e latini 
e per la sua attivita di professore. 29 

Seeondo Naldi, Ugoleto infuse in Corvin gli insegnamenti del trivium, 
dell'astronomia e dell'astrologia, della giurisprudenza e della eoneezione 
dello stato. Gli feee conoseere e leggere tutti i poeti e gli storici latini. 30 

Gli insegno anehe il greeo, affinehe potesse leggere i poeti ed i retorici 
greci, "eome se fosse nato al eentro di Atene "· Cosi narra il Naldi: 

... Taddeus eundem 
Edocuit Graios etiam recludere fontes, 
Usque adeo puer ut legeret, qu~eumque fuere 
Seripta per auetores, quos protulit olim 
Vates atque bonos oratoresque supremos 
Non aliter quam si mediis hie natus Athenis 
Esset. .. 31 

Se si puo eredere a quello ehe dice Naldi, la eultura di Jänos Corvin 
era simile all'erudizione di Janus Pannonius di eui Bonfini serisse, ehe 
parlava il greeo "eome se fosse nato al eentro di Atene „.32 Quanto 
all'edueazione di suo figlio Mattia seguiva eon grande probabilitä, non 
tanto l'esempio del grande poeta, bensi le istruzioni pedagogiche di Enea 
Silvio Piccolomini. Quando Piceolomini, nel 1450, serisse il De liberornm 
educatione, si lamento del fatto ehe Ladislao V non avesse un insegnante 
greeo. Riteneva importante ehe il futuro regnante ungherese studiasse il 
greeo, poiche eredeva ehe l'Ungheria avesse molti sudditi greci. 33 Ladislao 
V non riusci ad ottenere quella formazione ehe il grande umanista 
desiderava per lui. Una generazione piu tardi Jänos Corvin divenne 
l'allievo eon il quale si realizzarono i sogni edueativi e pedagogici di Enea 
Silvio Piceolomini. Egli, pero, non divenne re. 

29 Per Ja vita e l'opera di Ugoleto v. Fortunato R1zz1, Un umanista ignorato Taddeo 
Ugoleto, in • Aurea Parma• 1953, fase. 1-11, pp. 1-17, 79-90; Angela CIAVARELLA, 

Un editore ed umanista filologo Taddeo Ugoleto detto Delta Rocca, in Archivio 
storico per Je province parmensi, serie quarta, IX(1957), pp. 133-173. 

3o Cf. NALDIUS op. cit. (v. n. 11), pp. 277-280, versi 260-354. 

3l Jbidem, pp. 279-280, versi 352-360. 

32 Si Latine loquebatur in urbe Rorna, si Grece, mediis natum Athenis affirmasses. 
(BoNl'JNIS, op. cit., IV, 3, p. 107.) 

33 PICCOLOMINEUS, op. cit. (v. n. 2), p. 981. 
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