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M 5 ä e le illustri Matrone allora piü accrescono splen—

zgäxxxnxxä} dere alle I;‘ämiglie nobili, cui si cpngiuugono;

.».w—ce - quando all anuca generosxth della St1rpe 11 pre-

gio accoppiano' di aunoverar tra i Viventi loro congiunn'

Uomiui celeberrimi 0 per'ampiezza di Signorfe, 0 per

fulgor di Porpore e Mitte, 0 per gloria di armi e di let—

tere famosi e chiari, io non saprei qual piü di Paola

Gonzaga apportasse ne’ tempi andati» lustro maggiore al-

la Famiglia. Sanvitale, come colei, che Duchi, Principi

e Baroui di ‘ molti Stati' contäva del suo sangue peter-

no, ebbe un Fratello e piü Cugini ad un' tempo assai

distinti nel Sacro Collegio de’ Cardinali , e fra tanti prodi

Guerrieri di suo Casato vanrar poté per fratelli Luigi

detto Rodomonte, e Gianfrancesco soprannominato Cagni-

no s‘1 poderosi e valenti.. Ma non fu per avvemura mi-

nore il vantaggio per lei recato al Come Galeazzo amo-

revolissimo suo marito, nel renderlo cognato della piü fa-

mosa tra le Donne di quelle etä Giulia Gonzaga, ‘miraco-

lo di sovrumanahellezza, e per sagacitä, consiglio, pru-

denza, e pudicizia.oggetto di tauti ericomj, che mai non—
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furk'mo stanchi di triburarle ben giustamente Istorici , Ora-

tori, e Poeti. Gli egcel_si_ pregi di 53 rinoniaita Signora, co-

me ridondarono in quel tempo anche a gloria di questo

Parmense nobilissimo Casato, cosi ben possono richiamami

a memoria nella presente faustissima circostanza di veder

_noi rinnovato il bei vincolo fra i Sanvitali, e i Gonzaghi,

ende a perpetuo Onore d’entrambi verremo della celebre

Donna Giulia uarraudo i meriti e le vicende; talché arge-

meutisi, che se di tali Eroine fu mai sempre fecondo lo

sripite de’ Gonzaghi, ben saggio e— prudente ebbesi ognora

a riputare coiui, che ad alcuua di quefle impegnö 13. (ua

fede.

Gianfrancesco suo Avolo nato da Lodovico Gonzaga

Marchese di Mantova, e da Barbara di Brandeburgo, avu-

to in suo retaggiö la Contea di Rodigol, e tutto quel

;ratto di paese „ che formö pci il Ducato di Sabbioneta, e

il Principa;o '«di ‚Boz2010, tra gli altri figliuoli, che atten-

ne dalla__ sceltissima Consorte Antonia del Balzo, generö

Lodovico, che a sé congiunta Francesca de' Conti Fieschi

di Geneva, fu padre di bellissima figliuolanza, e special-

mente di Giulia, che uscita appena dall’etä fänciullesca,

suscitö maravigiia il“! thuuqueä fin d’allor 1a;—-conobbe. Im-

perciocehé le in ‚natura tanto.de’suo'i doni' behefica, e

cos‘1 di vezzi e.di grazie la ricolmö, che gli atti suoi e

le sue parole accompagnate ognora da modesta vivacitä,

e condite di un lepor soavissimo, legavano dolcemente

a lei gli animi di ciascuno. Data quindi ad essere. instrut-

ta' nelle„;lcttere:, nel came, nel. ricamo, _e in ' ualsifosse

casa alla principesca sua nas'cita confacenté, [ ingegno

quasi divino, di che abhandava, tutto con rapiditä mita-

bile appreudere le faceva; talché sebbene Paola, Ippolita,

ed Eleono‚ra‚sorelle sue, congiunte pci nobilmente in ma-

ritaggio, l-' una, come fu detto‚al. Sanvitale, l’altra a Ga-

Jeouo Pico Come della Mirandola, e l’ ultima a_ Girolamo
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Martinehgo, nelle ‘facoltä medesime profittasserb-: assai, elle.

nondimeno addietr° di gran lunga 1as'c'iavale (x). —‘

Ma sopra tutta Crebbe raum 'in' bellezza di cat-po, e

in virtuosi costumi; che per corr'1unsentirr'nento degli Schrit—

tori contemporanei o non visse mai Donna. di cotal ira-.—

riu3tä e d_ecoro‚ o niuna per certo peté- gi.ugnerc ‚a'suPe-'

rarla. Perö furono :ricercatissimi i rinatri dil-ei ‚' er qual

suol farsi delle case piür pellegrine, tenuti vermero “in gran--

dissimo pregio da chiunque ebbe sone di ottenerli (=).

I migliori Scrittori poi* si affazicarono di colorirla piü sta-

bilmente alla posteritä in prosa. cd in verso&3)., acciö

quantc piü fosse pdssibile si Conservassemenioria di 51

rare fattezze, e di spirito cosl' nobile e singoläre. L’Ario-

sto fra ‚.in altri con qüesti nobilissimi versi lasciö di lei

non caducau memoria: - ' ‘ ‘

Ecco (bi a quantc oggi ne sono, toglie,

' E ‘a quam‘a o Grecbe, 0 Barbara, 0‘ Latin:

Neficfonzmai, di cui ‚la fama is’ oda ,

Di grazia e di bein? la fixma ‚lade,—

Giulia Gonzaga, cbe davünque il piede

Valge,- e davnnqne i serehi 'occbi gira‚'

Non? Pur ogn'laltm di bein? le cede; ‚‘

Ma come :cesadal Cie! Deka l’ammira (+).

‚Non era forse ancor giunta aeompiere l’ain-no 'quat--

tordicesimo, ch’ella destö- Brama di sé in Vespasiano ‘C0-'

lonna Data di Trajetto, cui non restando fuorch% runa fan-‘

ciulla chiamata Isabella, ostenuta dalla „Prima -consofte'>

Beatrice d’ Appiano ‘figliuol3 del Signor di. Piombino; so»—

p_raggiugnea necessitä di tentar la procreazione di maschiw

prole, che fosse erede delle paterne dovizie. Eguali erano

le condizioni di nobi'ltlt, ma non quelle degli anni- e del-

le abitudiui.corporee ; conciossiaché Vespasiano-, oltre al nü—

merare piü di otto lustri, era sempre _infermiccio, ‚_e'pei':

essere mancq e g._qppncanß‚ pareva troppo 'sproporzxonato

. I ‘
„ü‚z‚ —» a[ *w
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alla fri:sca gioventü, e alle bellez'2e della nostra Dorizel—

la (5). Tali ‘difetti di quel Principe compensati erauo tut-.

tavia da c‘üor generosissimo e g’rande; capace di m'eritar

corrispondenza ed affetto da un’anima temperata a virtü,

qual era quelladi Giulia, che scevera di ogni basso volgar.

sentimento, non era per chiedere dä uno Sposo trasporti di

passiou cie'ca', “parale, vezzi e Carezze quanto pii1 ardenti,»

altrcttanto piü lieVi e facili nella loro sazietä a mostrarsi

dimentiche del bene posseduto, ma solo appagar si potea

di una stima costante, di un amor saldo, e di perpetua‘

non mai cadevole fede‘ltä. Quindi ofi'ertole dal Genitore.

un tal marito, se a ne moströ conre'ntissima, passando assai

di buch grade presse lui nel Reame di Napoli, ove seo—.

n'osciuto tion era il valore delle Matrone Gouzaghe, spe-

cialmente per le singolarissime doti ‘fdi Cammilla sua zia

patema , moglie delf Marche'se— della Tripalda.

uan'ta ‘gräzia inc0ntrasse presso il buou marito, che,

per quanto pprtö ‘la fama, lasciö immacolato ed intatto

il vago Gore della pudicizia di lei' (6),' onorandola nal

casa celeste e divina, videsi comprovato dai fatti,‘ perché

non molti giorui dopo‘le contratte» nozze .piacquegli di

stabilirle, una so‚pradcloteidi tr‘ediei ».‘mila Ducati=.oltre i quat-

tro mila .dhe protestö.di‚zävt‘:r"da.lei‘ricevuto;<:fl; Né tale

afi"etto andö puma scemando, titentre la som‘ma onestä', la

gravitä, la prudenza, e gli altri angelici costumi di Giulia

vinsi=r.o. e ‘legarono il Duca per. modo‚' che .avvicinandosi

€in a pagar:— il comun debito a natura [’ anno 1.528, lasciö.

che volendo; e’llai;rimaneh vxed-ov3, fosse per tut'td‚ il Corso

del vivcr Sue padroua e usufruttuaria di tutti gli Stati da lui

posseduti nella-Caimpagna, nel Regno di Napoli, e nell’

Abruzzof, voleuclo che la figliastra ‚Isabella ad Ippolito de’‚

Medici nipore del Pontefice_ Clemeute VII 'eongiungere si;

devesse, ecke se-alcun ostacolo tal maritaggio vietasse,

a‘vesse Giulia a cpllocarla in uno de’ supi fratelli (3).. '
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4 Di Qui Si ’raticoglie l' igndranzä e” la malizia di un
larvam Sc'rietore‚ 'l’opera"di ‘cui' déttata da’lla piü apra
maldicenza"giacque ben 'giufiaménte -inbndtatä e isepolta‚
come indegua delle stampe, ne'piü rimoti:angoli di qual—
che Biblioteca_,' che ascritto volle a maligne attificiodi
Giulia .il n0d0‘=stzetto da pci fra Isabella e Luigi Gonzagzi
dena Rodnmonte‘ fratello di 1ei‘; quaiido apertamente— 'si
vede essere' inciö concdrsa la voltmtä precédente „dei 'genig
tere defun-to, che dopo la‘preferenz_a flasciata al Medici dié
luogo ad ottenere s‘1 care pegno all'unuo all’ altro de’suoi
cognati'. Er'ra i’in‘ipude'nte Scrittoi€e„volendo che _per opera.
di. Giuliai fonientati assai: prima venissero' gli .‚amoii ‘ tr'a
la figliastra' e il -fratello, anzi chequesti .alla mili’ta—r vita
si applicasse; .e mente nel dire.,‘c'h‘e succedu'to lfauno 15271
il lagrimevolé saccö di Roma , passasse a Foudi Luigi a.
vaneggiare. in abito .donnesco colla sus. amata Isabella (9);
Noi, che: altre-‚volte„ dique—sto'ivaldroso. Gucrrier01dili-gen-

temente ricercammo le„ piü minute memorie, uulla,.a dir
vero, trovammo ‚. che ac'cord;ar sipossa Con racCon.ti s‘1‚stra-.

ni e immaginarj (ro). ‘ - «

Defumo per?» Vespasiano, agli 02j tranquilli di Giulial

successero turbulenze. .e disturbi, oude iucomiuciando a com-

battere' coll’avversa' forium, potesse dat p'röva di costame
anime c„„forte‚ @ meritar gli;elögi .dovuti a'l scsso', quan-_
ddsa'vincer la „taccia di esserel per natura timid'o ed i'm-i
belle. Due poderosi fp'retenden'ti degli Stati alla custodia
di ‚léi rimessi,; cioé AsCanio Colonua, che ;ä„ sé fdevolute
vanta-va le Cittä, .e i;Castelli della Campagua, e. Napo—
leone Orsino Abat'e di Fa_rfa, che ingiustameute' li dicea' '
sottra-tti a’ suoi maggiori, e pigliö l‘. armi .a farne- ricuPe_ra,
misero a gräve cim.ento- la nostra Matrona. Postasi tutta-

_via su le difese, 'ebbe’inz-brevc —._soccorso ‚da! Papa Clemen-.

te VII, il ®ale—libefato. poc’anzidalla prigio'nfa :di Ca—
sxel Santangelo, ;d<>.vc; soufiuato lo aveanb -le’ furibonde
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milizie,’ e tratto fra i suoi cell? opera di .Lirigi frat'ello di

Giulia, lasciar non la volle abbaudonäta. allmihdiscreziori

de’ nemici . Nulladim'eno =-il: fie’m‘ Napoleanestfinse :per' mm

do Palliano, che sforzatd Sciarra Colonna, entrat0vi a no—

me del Papa, a tendersiPrigiouiero, se ne impadron‘r .(n)‚

fuggendo Giulia a. salvatrsi 'altrove, sin a tanto che Luigi

scorremlo aguisa* Fdi'flllmine le rerrezdbglir0rsiui, all’ Im»

peradore':‚ e insieme_ al Papa nemici; e battendoli da ogni

parte, non 'giunse a'respingérli da‘ Palliano, e- a ricondur—

vi l"amata'sorella. ” _ ' ' '

£u gui veräm€nte dove“ si strinse la pratica del ma—

ritagg'ioua lL—uigi ed.]sabell‘arrianeggiata da Giulia, ma

non perb ‘con- 'q'uelle .arti *ihgannevoliflsupposte dal mendace

Scrittore .aniä Ip'polito déiMedicinou ‘si curava della, man

d’Isabella5 cor'necomlui, che, alla Signorfa di Firenze ragio-

nevolmen'te ‘aspirando (n),“nvea in ’nen cale. il dominar

tem: ‚nel Regu-O‘ e; nella Campagni soggette' a tanti con-

trasti. ‚Che; se avesse pci dovuxb; arrimogliarsi, 6 non era

per mancargli—partiro: ;! ;sua ‘Lgfvand'ezza uniforme,‘ o non

con altra Donna divisava egli congiüngersi fuorché colla

bellissima e virtuosiésiméi Giulia ‚' del cui amore comincia-

va a dar segno. dif.essere.xralrainente utnfittb.'fEf in vera i

_dolciversi, ch‘ci presea camare per lei, ‘tuttl’ripieui‘fli

sublimi1ä e di. ärdore.‚ de’ uali ci ümangonasaggi nobi-

lissimi, fann0 picnissima ede, ch’ ei preferiva Giulia ad

Isabella (13). Pertanto esseudo costei in libert‘a di scegliere

un frat'ello della .'maxrigna', te avendo nella» sun '3résal;Ro<:o

ca »di' Ealljanu;«Lui'gi säf'v'alöioso 'in3armif,1 s‘i iégregio in

leucre,'i sl.ccli aninia e*di1fatiezze leggiadro, vnon‘ "isclegnö

di pi_ega'rsi a flui.. Le tadréle perö usate_'daf questa"giwa-

ne prima di assicurar Luigi della sua fede ginsrificano

grandeniente ’la: nostra Donna Giulia dalle imputazioni,

ende Ila göff'eéeil mälignö fStor_i:o :‘rimperciocché. sappiamo

che Isabellaivollc .prima. esser ccm che il Papa tali hozze
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approvasse; né si contentö di veder Lettere _e Brevi su

tal affare, ma ‘fu mestieri a persuaderla, che dal fianco

del Pontefice si staccasse Pirro Cardinal Gonz‘aga altro

fratello di Giulia; il che parendole aucor poco, volle un

suo Messe dirigere al Santo Padre, che fedelmente le ri—

fcrisse i sentimenti di lui (14). Dopo tali disposizioni

previe a queste nozze chi oserä piü farne a Giulia. arge-

mento di delitto e di biasimo‚?

Maritata Isabella, vie piü si accese in Ippolito de’

Medici l’amor verso Giulia. A darlene omai dimostra-

zione. pari al suo valore, tradüsse in versi toscani il se—

condo Libro delleneide, eve il Troiano ‘Incendio & de-

scritto; poscia dirigendolo a lei, questa breve, ma signi-

ficante lettera Vi pose in frame. Percbc‘ spesso ad- uno

oppresso da graue male l’ exempio d’un maggiore alleggerisce

il mar;ire‚ non trowmdo io alle pam: mir: ultra rimea'io,

00155 1’ animo a__l’ incendio di Troja, e misumndo con quelle

il mio, conobbi ;cnza dubbio, nissun male entro :: quelle

mura essen: av*vmuto , cbe nel mezzo del mio petto un simil

non si sentß, lo quale cercana'o in part: figure, di que! di

Troja dolendomi, ba scoperto il mio : ende lo mnndo (: «wi,

accioccbé €in per vera samiglianzu m' mastri gli afianni

miei, poicbé né i sosPiri, nc‘> le lagrime, né ’! color mio oe

1’ ha potuta mostmr gi4mmai (IS);

Ma la castissima Donna, fatta legge al 5110 euere di

non ammetter affetti men che innocemi, aprir non voic-

valo ad amorose lusinghe. Gilt stabilito avea di serbar

fede alle ceneri dell’ estinto Consorte, e contre qualsifosse

ofi'erta erasi armata di un arguto dilemma distruggimr di.

qualunque partito di none. S’ io mi marim, diceva, e pi-_

glia buono spam, come dianzi avea, war?» sempre tema d;

perderlo, e pen} non «Joglio mettcrmi a questo rixcbio. Se

anco 10 Titmfuo cattivn, non mrebbe pazzla lo mizz dopo il

buono sapportar il "is”? (16) A mantenersi in c05‘1 casto

b
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proposito stava ognora in guarclia di sé medesima, tal che;

terreno amore non mai all’ anime le penetrö; ende Gan-

dolfo Porrino, uno de’ suoi piü celebri lodatori , cos‘1 al eie-

co Nume rivolto a cantar ebbe :

Ma tu cbe spesso d' un celesre lume

M’ incendi e struggi in que’begli occbi Amon,

‚E di lei cercbi haftende le Piume

Le belle parti ognor denne , e di fuare ;

Percbé come ad ogn’altra bai per costume ,

Non perß mai te le appressasti al core?

E pur quando tant’ alme le donasn',

_ Dicesn' girw' , e ancor mai non v'andasti (U).

Claudio Tolemei Poeta ingegnosissimo ragionando s'u que-

sto grave contegno di Giulia, immaginö, ch’ ella rivol-

gende tutto l'amore, di cui é capace uno spirito, sopra. sc‘:

stessa, cercasse per simil guisa di rassomigliarsi a Dia, in

cui fin dall’eterno ebbe cominciamento e termine il suo

beatifico' amore ; dal qual sublime pensiero trasse le se—

guenti nobili Stauze, che se paressero un po’ troppo ecce-

denti, potr‘a darsene perdono all’ entusiasmo dell’invaghito

Poeta . _ '

Vol cbe del prima bel pi)4 cb’ altra mai

Nel volro waere alfa sembianza impressa,'

Ben somigliate lm'; cbe vostri mi

Viin da wi, 'v’ han flmo amar wi sressn;

Simil & il vastro amore a questo assai,

Come :: la sun beltd vostra s’ appressa :

C6: ne 1’ eterno suo prima disia

Die snggio masse amor'nel bella Melia.

]VIa non com’ ei, cbe dopa ’l prima «more \

Volse il secondo :: l' altre case belle ,

Amanda il caldo seem, e ’l fredda umore,‘

Non Pur gli spim', e ’l monda de le stelle ;

Non cos) wi, cbe di uoi nulla fuore
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Hm: ad amare o questo parri a quelle ;

Ma struggen-da in voi sola un disz'a solo,

Verso altri mai non gli allargate il vola .

Cbe se ’n voi non fim'a questo pensiera,

Forse era io de no abe m’amaste voi,;

Come angel para, rbe dal samma vera

Farmato & prima, e quindi amato & pci .

Io, quel cb' ;" son, son di voi fruno intero ,:

Che l’ alma eos) infbrma i valer suai

Ne’ valer ‚vostri , e da quei vita prende ,

Cbe vastro ‚ & quanro ella ama, e quanta intena'o .

‚E se que! prima é rrappa streira fuoco,

E cbiusa entro a sé *stes:o altrui nan- giava,

E scbixva d’ ultra bel mm cangia loco ,

E in voi s'inveccbia, e in voi non si rinnova ;

Infiammivi del manda aware un para :

Del secondo dislo vim‘e vi mava .

Deb non trancate, o Donna, -a questo l’ ale,’

Cbe ne l’ amare a Dia sarere eguale (18) .

Tanta virtü, cheper essere troppo bella ed amabile, spe—

gnere non poteva, anzi doveva accrcscere in petto al Me-

dici gli ardori am-orosi, ebbe tuttavia forza di moderarli

cos], che imparand—o a frenarli tra i confini di onestissimo

afl'etto, fece suo desiderio medesimo le caste brame di

Giulia. O-nde veggendo il favore del Papa meglio rivolto

al suo minor cugino Alessandro destinato a succedere nel

dominio della Toscana, deposto con eroico animo ogni

pensiero di Siguoria, si contentö della Porpora Cardinal_i-

zia‚ e convert‘r da quel pumo l’amor nudrito per Giuha

in un’altissima stima, che fu ben comparsata da rcciproca

disti_nzione. Fu egli probabilmente, che circa questi tempi

formlla di un valoroso Segretario nella persona di Gan-

dolfo Porrino da Modena, che si era farm conoscere in

Roma coltivator delicato delle toscane Muse (19).
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Intanto Ascanio Colonna vedute allontanarsi dalla

Campagna e dal Regno quelle armi che il trattenevano

da’suoi disegni, ed avvertito, come Luigi fratello di Giu-

lia fosse tornato in Lombardia, dove a sollievo di sue

lunghe fatiche andö a passare alcune giornate autunnali del

1528 nel Castello di Fontanellato, per goder l’amabilissi-

ma conversazione di Paola sua sorella, e del Come Ga—

leazzo Sanvitale suo cognato (2°), unite le sue Soldatesche

diedesi a scorrer le Terre giä. possedure da Vespasiano ; e

di terrore colmando Giulia, che n’ era usufruttuaria , ed Isa-

bella, cui ne appartcneva la eredit‘a, sforzolle a ritirarsi

in Fondi, mentr’ ei si mise al possesso di Palliano, di

‚Genazzano, e di altri luoghi, nulla curando gli opposti

monitorj del Papa (“). L’afflitm Signora abbaudonata a

—sé stessa ebbe mestieri di tutta la sua costanza di animo

per tollerar questo colpo di avversa fortuna; al qual se

non pianse per non accomunarsi alle alme volgari, traendo

forse alleviamenro della lezione di alcuni Madrigali scritti

in commendazione di lei da Margherita Pelletta Tizzona

Contessa di Dezana, che in questo tempo le furono spediti

a Fondi per sollecita diligenza di Matteo Bandello (n); ven-

ne tuttavia poco dopo a "spremerle a forza dagli occhi le

lagrime il duro annunzio, che morte implacabile sul piü

bel fior della vita e delle speranze rapito aveale il Por-

porato Fratello. A un cumulo di tanti mali recö qualche

tregua la nascita di Vespasiano figlio di Luigi, e d’ Isa-

bella succeduta in Fondi nel 1531, interne alla culla del

quale inutilmente non tisu0narono i fausti augurj, giacché

divenne poi Signor magnanimo e grande (23). Parve ezian-

dio che ogni memoria de'scorsi danni cancellare omai si

dovesse, dappoiché il Papa tornato dall’aver coronato Im-

peradore in Bologna il magnanimo Carlo V, disponendosi

a castigar la baldanza di Napoleone Orsino‚ e di altri re-

frattarj e rubelli, coscitu‘x suo Capitan Generale il vaio—
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rose Luigi, che sol p0teva. restituir la Sorella e la Con-

sorte alla primiera grandezza. Ma oh come sovente ingam-

nano certe iridi passaggere annunziatrici di bonaccia. e di

calma!
.

Usc‘1 Luigi in campo qual vera fulmin di guerra.

L’ apparir delle sue bandiere tolse a Napoleone il corag-

gie, che ritirandosi qualy-meglio seppe, tutte le sue forze

ridusse nel forte castello di Vicovaro. Luigi lo insegu‘1,

lo assediö , lo strinse a mal partito, e dopo alcuni giorni

voiendo vincere l’ostinazion del nemico, animate le mi-

lizie all’ assalto superö vittorioso le mura, ed entrö nella.

piazza. Il trionfo era certo, ma non sicura la vita del

Capitano, che troppo sprezzator de’ pering guardar non

sapendosi da un incessante fuoco mosso da coloro, i quali

difendevano la Rocca, fu colpito in un'o degli omeri da.

ignea palla, che lo ridusse dopo alcuni giorni a morire.

Qual acerbo cordoglio recasso a Giulia questo infortunio

amarissimo, sarä piü agevole l’im‘maginarlo che ii dirlo.

Bernardo Tasso, Poeta di que! gran merito che a tutti &

note, scrisse per consolarla una delle sue elegantissime Sel-

ve (M), il Porrino con assai nobili Stanze ne descrisse e

ornö i funerali (ZS), ed altri celebri ingegni chi con let-

tere, chi con versi mitigar tentarono il suo troppo ginsro

dolore: ma questa non era piaga da risanar con balsamo

di belle paroie odi lusinghiera armonia .

Trattennesi in Fondi solitaria la sventurata Signora,

e ma°ndö intanto Isabella col tenero pargoletto in Lom—

bardia. E perché circa un tal fatto il mascherato Scrittor

della Vita di Giulia rossor non ebbe d’inventar meuzo-

gne : calunnie, spacciando che giunta quella Signora a.

Sabbioneta fu dai Gonzaghi imprigionata, e guardata pit‘1

anni,’ finché dalia sua careere calandosi con raggroppate

lenzuola, rifugiossi a Ferrara; io dirö in contrari0 esservi

smta umanissimamente accolta e ben veduta, siceome pro-
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vano { documemi, su’quali giä scrissi la Vita di VesPa—

siano, dove la venuta d’ Isabella negli Stati dello suocero

l’:anno 1533, e il Suo ritorno a Fondi col figliuoletto

seguiro l’anno uegnente con ingenüa veritä istorica rac-

contai. Tanto basti a tor fede ad un maligno impostore,

cui ne leva ancor piü la manifesta ignoranza, che lo con—

dusse ad enormi anaeronismi (26). '

Piena l’ Italia, e 1’ Europa forse, di -quauto iva spar—

gendo la fama intorno le singolari bellezze di Giulia,

erane passato anche il grido ai molli Regni dell’Asia.

Solimano II Imperadore de’ Turchi non ignorava quanto

elle fosse avvenente ; onde giacché avea guerra coll’lmpe-

rador Carlo V, fornito Ariadeno Barbarossa di cento Ga,-

lere, con cui potesse trascorrerei mari nostri, e battere

le coste de’paesi cristiani, gl’ ingiunse, che tra le spoglie

piü ricche, ende carico lo attendeva, dovesse aver luogo

la vaga Signora div Fo'mli (27), Fece plauso al comando il

baldanzoso« Corsaro, che avido di riportar gloria, al mare

afiidossi pien di s‘1 audace pensiero. Tutta si commosse a

terrore la Cittä di Napoli, quando all’ entrar di Luglio

del 1534. mirö .avvicinarsi la flotte turchesca (23). Il cu-

pido Barbarossa, cu't premevawdi assicurarsi la preda pii‘1

care, sollecitando la ciurma giunse a Procida, e presa che

l’ebbe senza. coutrasto, lasciando Gaeta da parte, venne a

impadronirsi della Terra dena Sperlonga. Ivi scelti due-

mila de’ suoi Maomettani con alquanti Regnicoli rinnegati,

che insegnar loro doveano il piü breve semiero, nel'cupo

error della notre camminö fin sotto le mura di Fondi,

cui giuuse un’ora prima dello spuutar del sole, in tem—

po che si aprivano le parte, e si calavano i ponti a be-

nefizio del popolo vigilante (29). Come lupi famelici en-

trarono in Fondi que’ barbari, destandovi tra gli ululati

degli abitanti un tumulto indicibile. Il fremito de’ ribaldi

assalitori, le grida degli assaliti che assordavano l’aria,
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ruppero a Giulia“ il sonno; e mentre palpitante ed incer-

ta iva pensando qual potesse essere la cagione di tan-

to rumore, eccole i pallidi famigliari col tristo aununzio,

che i Turchi scorrevano l’ occupata Cittä, e che non vi

era tempo a perdere, se bramava salvarsi dalle indcgne

loro mani.

Balzö dal letto Cosi in camicia com’era l’addolora-

ta Matrona, e a Die raccomandando l’intemerato onor

suo, pensö alla fuga. Da un late della porta che guarda.

a levante sta il Baronale Palazzo, da cui er mezzo di

un ponte levatojo traghettar si poteva nella. fi)rtissima an-

tica Rocca fabbricata di vive riquadrate pietre, poste. a

sinistra dalla parte del monte. Ella dun ue uscendo per

una finestra, che ancora si addita per (llama ai passag-

geri, calö frettolosa sul ponte , e da questo passö nel ma-

schio della Rocca ajutata da’ suoi pili Edi, ove trovata la

maniera di usci_r all’aperto, posts. 3. cavallo diedesi a briglia.

sciolta a fuggire (3°) . Siccome é favola ideata dal mentovato

Scrittor incerto della Vita di Giulia, che in tal pericolo si

ritrbvasse anche Isabella , molto lontana, giusta. non poche

sicurissime notizie, da quelle parti, cos) deve esser bugiarda.

l’asserzion sua, che non trovando Giulia rifugio, costretta.

fosse a star fra i boschi nascosta per ben tre giorni, non

di altro sostentandosi, com’ ein scrisse, che di sorbe sil-

vestre, mirti , et ultra: vuivande d’ animali bruri. S' internö,

?: vero, fra i boschi paurosa e tremante, ma & costantis-

sima fama che andasse a ricoverarsi tosto a Vallecorsa,

feudo di sua Casa nello Stato del Papa (al). Quali fosse—

ro gli affetti del suo delicatissimo anime iu cotal fuga,

degno argomento di Poema, e di Storia, gioverä per in-

terrompimenro di questo basso mio stile , di alzarsi a tan-

to incap'ace, manifestarlo con alcuni versi tolti da un’

Egloga di Girolamo Muzio Giustinopolitanc scritta su ta.-

le avvenimento.
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Muse, quali antr;' , (; qual riparte selve

Vi ;eneano in que! punta.? e te Minerva

ua! sarr;' studj? Equal „nova vagbezza

Te dolce Amor, in ;? grave periglio

D; 185, eb & pur il pi2; gradito pegno

Di vostre glorie.? Addalorata e sola

Fuggz'a sparsa le cbiame a ! anra, e ignuda

]! santissimo petto, ;: scim‘a ;: scalza

Le molli p.iante per 1 oscura none,

Per Juri srerpi, e er deserti monri,

Sospinta da „‘nen, «£ eins/a

( Di vita no) d; libert;ä e d more.

E ne fim jede ; run, ; balz;, e ; brancbi ,

Cbe con von (1; duo! languide e fioc/;e

Torna pm malte a d;r.' fra queste rup;

E wa meglw ;'l mor1r, cbe s;ando m vita

Sbramar la rabbia d’ afiamat; cam .

0 ua! era a se;mr ;! P;a;;ta amaro,

ua! ;! dolar de gl; angase;os; guai.’

Per te dunque ( diem) firma infilice,

Caduco flor, per te I’ eterno frutta

Di m;a wem? vedrö caduto , e spars_o

Fracido m terra ;; le pin sporcbe belve.’

Tu ca! um van piacer prima cagione

Se de miei mali' m lm'm;co s;uola

M; fir; appresso,' tu nel gran Per;gl;o

D; serwm mba; pasra, ;: d; :uergogna (;2).

A Vallecorsa adunque, salva la pudicizia sua, trovö ri-

fugio dalla turthesca libidine questa nostra Eroina, lodata

meri1evolmente in proposito di questo fatto da Lodovico

Paterno nel Trionfo della Castitä (33.) Onde non saprei

dire se fossero piü impudenti alcuni mariuoli Fondani nar-

rando cette loro sporche invenzioni al credulo Francese

Pietro di Bourdeille Abate di Brantome, o se egli pin
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sciocco nella scrive'rle si dimosträsse, ci'oc‘: che Lim'a Gon-

zaga moglie di »Äscam'o Colonna .( e put‘e *avrebbero do—

vuto din: Giulia Gonzaga' vedova di Ves‘pasiano Colon-

na ) fuggendo il periglio di esser preda de’Turchi, cadde

nell’altro di alcuni malandrini e fuorusciti,'che le reca-

rono vitupero (34). Q'ueste ”e simili altre impertinenze rac-

contate dagli sfaccendati a’viaggiatori mal cauti änno po_i

sernpre questo di buono, che pe'r gli enormi sprop'ositi-,

onde son mescolate, si distruggon'o per se‘: ,rnedesime.

‚ Tralascierö di» narrax" l’ ira e 'il furore de*Turchi poi-

ché si accorsero esser' loro ‚fuggita delle“: mani la miglior

preda .\ Saccheggiando , ? uccidetrdo, violando quanto # eravi

di piü sacro, preser_vendetta su que! misero p0polo :; men.-

tre sparsa d’ intornola. voc‘e di cotale ruina, e sentendo-

si che proseguivano i crudeli a prender paese, non solo

i RegnieolL ubbidienti a Carlo V pigliarono le armi, ma

da Roma ezian‘dio si; mosse gerne da güerra, che'il Car-

dinal- defMediei, tomato poc’ahzi dalla sua Legazion di

Alemagba, ‘ frettolosamenté 'adunö , 'onde in ' persona recar

_socc_orso a colei, che aveva cotanto amato, e sopra ogni

a_lcrä cosa stimava e riveriva (es). Gli abitami d’Itri,

che a temp° furono di prepararsi a difesa, non si lascia-

rono sorprendere da’ Turchi , ma respingendoli vigorosa-

mente colla uccisione di molti da quella parte (36), die-

dero luogo a far che avessero tosto alle spalle dall’altra

il“ Porporato guerriero: tal/ché veggendosi i barbari da. due

bande assaliti, presa la fuga verso le loro Galere, sgom-

brarono ilqdesolato paese, e ritornar poté Giulia al suo

saccheggiato Palazzo di Fondi.

- Fu allora 3 mio credere, che gratis‘sima al suo libera—

Iore negar non gli seppe l’innocente conforto di peter ave-

re 11 suo ritratt0 ; il perché ritornato il Medici a Roma,

sped‘1 a Fondi accompagnato da quattro Cavalli leggieri

il celebre Fra Sebasriano dal Piombo, che in termine di

C
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an mese, al dir del Vasari, face que! ritratro, il quale va-

-nendo dalle celesti bellezze di quellaSignom, 1: da cos) dot-

ta mana, riusc1‘ mm Pittura divina, e fu riputato il miglio—

re di quanti mai ne rapp‘resentasse il suo maestro pennel-

10(37>. C0ll’occasione di un tal riträtto il Molza, e il

Porrino vollem tentare, se la Poesia valesse a superar la

Pittura; ' perö ambidue scrissero emulandosi que’ du'e va-

ghissimi Poernetti sul ritrattomedesimo, che viva terran-

no sempre nell idea degli animi gentili questa gran Don-

na (38'). Ma forse pih di ess1 alzö suo volo Bernardo Tas-

so con altrb snblime dolcissimo Compc_mimento di Stan-

ze, in cui entiato a descrivere il magistero della mann

divina in former Giulia si bella di animo e di corpo,

sembra a me che toccasse 1 ultimo segno della poetica sn-

blimitä (39). Questi, ed altri s_ogge_tti letteratissimi si ri-

trovavano sovcnte a Fondi: quivi accorrevano gli spiriti

piü' rari, quivi xidotta si era la corre31a, il buon gu-

sm, e quanto allettar puö luman genio, a segno tale

che Angelo Coiöcci, Vescovo pci di Nocera, Ebbe 11 chia-

mar Fondi il Paradiso terrestre, e l’ Isola dé’Beati (4°);ed

il Porrino scrivendo var] anni dopo a Vespasian’o Gon2a-

ga , rinriovellate a Giulia legiu51e lodi e’s’ciamrö:l "?

uel secola fi! ben santa, (: peifetto ,

E quella fi4 la vera em dell’ ara.

0 felici a que’d) Fondi, e Trajetto !

Tanto erano singolari le quali1ä sofprtendenti di Giulia, che

paragon non avendo, altro non seppeil Molza dar a lei

1' imprésa ( giacché il Cardinale eccit<illo a formarglie—

im) so non una lucida Stella Gomera, simile a quelle.

che per sette giorni folgoreggio nel Cielo, al dir di Sve-

tonio, dopo la morte di Giulia Cesare, credend0!a i su-

perstiziosi Romani l’anima del Dittatore ucciso collocata

fra. gli Dei. E perché di quella parlando Orazio, ebbe a

cantare :
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' mim; inter omm:s

]ulium ‚Sidus, velut inrer ignes

Luna minores,

togliendo da tali versi il motto necessario, scrisse sopra di

essa INTEK OMNES, a significare che siccome la Co—

meta di Cesare fra tutte le Stelle pe’suoi lucidissimi rag—

gi si distingueva, in chiarezza vincendo ogni Astro e Pia-

nem, cos‘x la noftra immortal Donna in virn‘x, valore,

cortes‘1a, bellezza tutte le al\tre det proprio Sesso lasciavasi

addietrn (41)„ Ella perö di 53? piü' modestamente pensando,

formara si era l’impresa di- un Amaranto co!3 mono NON_

MORITURA, & significar la durevolezza di sua; pudicizia,

cui non avrebbe giammai foflé‘rto alcum ol’traggio (42).

Mancato giä di vivere Papa Cl'emente, non: erasi tro—

vato il Cardinal de’ Medici troppo contento del successore

Paolo III. Perö desideroso di comporre i propri affari col

Duca Alessandro suo fratello, e di ritirarsi pci; forse to-

talmentc da Roma,’ fece pensiero di recarsi presse l’—Im—

perador Carlo V, che fotto Tunis? ritrovavasi. in campo.

Allontanattosi dunque dalla Corte Romana venne & star—

sene qualche tempo dell’anno- 1533 in Itri preparandosi

al viaggio. Lasciö= che andassero a Fondi a visitar Don-

na Giulia il Molzn, e Marcant-onio Soranzo giovane di

rarissimo ingegno (43); ma- non v'r tenne probabilmente

troppo a lungo sua stanza la, noflra Gon‘zaga‚ s} aan- di

sottrarsi al sempre dannoso calor estivo di quel- paese,

come ancora per non dar pascolo alle dicerfe di col'oro,

che tr0ppo vago di lei riputavano il Porporato. In fatti a.

me pare che nel fervido mese di Luglio ella dovesse al—

bergare nel suo Ducato di Trajetto poste in tive- al'Ga-

rigliano sul littorale di Gaeta, dove si crede che giä; sor-

gesse l’antica Minturna; perché volendo Benedetto Falco

il suo Rimario indirizzarle, colä prima il d'iresse; e beaché

non desse per falso che non potesse il libro tmvarla anche
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in Fondi, tutta-via inviandolo prima a Trajetto‚ moströ di

ever q)ualche certezza della sua stabile dimora in quel luc-

go (44 . Potrebbesi eziandio sospettare che a’7_di Agoflo

fbsse in Napoli, o h vicino, onde-- nella comune allegrez-

za, che ivi si pro‘vö all’annunzio della vittoria Afl'ricana di

Cesare, potesse prender motivo Monsignor Girolamo Borgia

d’invitarla con una fua Ode latina a partecipar di quel

plauso (45)‘ Se cos‘1 fosse, non sussisterebbe quanto narra.

il Varchi ‚\cioé che l’infermitä, ende fu sorpreso il Medici

a’-z di detto mese, cagionata fosse dal suo andere spesse

__fiate da ‘Itri a Fondi :: wderc [ß Signora Giulia Gonza—

ga (46). Nocque probabilmente al Medici quei pestifero

clima; e si sarebbe riavuto dal mal primiero, se un per—

fido suo famigliare, cormtto forse da gente nemica, non

gli aveife, come ben prova il Varchi, apprestato il ve-

leno. Peggiorando egli, crede 1’Abate Serassi , che fosse

t0$t0 sp'edito un messe ad aVvisarne Donna Giulia (47);

ma che che sia "di qu‘esto, laforza infuperabile della fa-

tale bevanda masse “in brcve alla tomba que! giovane Car-

dinale, infelicemente perito a’lo del detto mese in una

stanza de’Conventuali di quella Terra, che anche al gior-

no d’ oggi si mostra . — — -

Dovette spiacer moltissimo a Giulia la morte'di un

pErsonaggio che l'aveva amata, onorata, riverita, e‘dife-

sa. Ma erasi giä incominciata ad avvezzare alle sventu-

re, ende non solo a tollerar questa, ma eziandio a sof-

ferirne un’ altra si disponeva, ch’ era per darle non leg-

giera :vessazione .* Giä Isabella prima sua figliastra, e pci

cognata, provocandola a lungo contrasto, pretendevza nullo

il testatnento paterno, in vigor di cui Giulia r1maneva

usufruttuaria delle Stato dumme la sua vedovanza, e ri-

cusavar.fin di restituirle gioje , ed altri prcziosi arredi

Ch’ellä prestato le avea. La nostra Matrona consulrari

i Dottori, etrovata la casa ambigua, era dispostissima a
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qualche onesto aacomodamento„ .come;dichiarossi poc’ auzi

scrivend0 a Don Ferraute Gonzaga (48). - Lo .stesso Impera—

dor Carlo V , giunto dopo la sua vitt0ria. Afl‘rica'na a 'Paler-

mo, lodö con sue l-ettere, che questa cause amichevolmente

si componesse, delegandola a Don Pietro di Toledo Viceré

di Napoli (49), avanti il quale dopo varie discussioni con-

chiuso fu, che Giulia conteutata sarebbesi della ‘sua date-

coll’aumento lasciamle dal Marito.. Qui perö non .ebbero

fine le importunitä d’ Isabella , che contrastar volendo alla

cognata la sopraddote di tredicimila ducati, pretese‘nulla

ed invalida una giuridica testificazione, „ch’ella stessa avea

fatto sopra di eib, e similmente di niuna forza l’approva—-

zione di tal sopraddote, ottet1uta della Sedo Apostolica . Di-

mostrata ciö not: Ostante incbncussa la validitä di quein at—

ti, venne Isabella all’ offerta di darle_‚;cinquecento ducati”

annui per gli alimenti, e per sostentar'nen'to di sua famiglia,

e p_oi 'se ne pent‘1: la qual cosa messe Carlo V a incaricar

il Reggente Gi°oanni di Figueroa, Gioanni Marziali, e Ga;

leotto di Fonseca’ suoi Consiglieri . ad 'esaminare il punto,

e sentenziare come ragione esigeva (5°); ende buona parte.

del 1336 fu spesa in questi trattati, dumme i quali Giu-

lia lasciö di- pit‘1 abitare ne’Feudi, e trasfer‘r la sua: dime—

ra in Napoli _finchr‘: —. la causa si risolvesse.

E qui a'ppüntor risplende assaissimo la Nirtt‘1 "grande e

singolarissima di lei,zche avendo atteso a menar vita -riti—

rata ne’suoi Castelli sin a questo tempo, s.embrandole cosa

indecente alla sua etä ancor florida accompagnata da tanta

bellezza lo star esposta in una. Cittä vasta‚e clamorosa,

benehé ivi aprissé casa, ove teuer le .persone di suo servi-

gio, elesse a sé stessa l’albergo nel Monistero di S. Fran-

cesco, ende fra le Religiose volontariamente vivendo fug-

gir le insidie degli uomini (SI).:_ Eravi giä„nell’Aprile del

1537 , quando visltäta vi fu da Donn'a Isabella di Capua.

moglie di Don Ferrante Gonzaga, e dalla figliuola' Ippolita
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nonsüa; grändissimaconsolazione. Le“ iettere, che scriveva

danquel; sacroridro, tvedeph fanno,molto_ di st, grgnquilla,

etdi non altro soliecica’che 'di'unn cause. del suo fratello

Gianfrancesco soprannominato Cagnino, che a Don Ferrante

raccornandava' (SZ). Chi veder la voleva, recavasi al Moni-

sre‘ro, e la trovava correse, afl‘abile, e benigna, come fu

sempm-;Siaherei-szimonio Annibal Caro, che l’ anno dop_o

ivi ebbe accesso äa visitarla,' eä’ebbe a' dire pci di maravi-

glia ricolmo, non potersi afi'ermar di [ei cosa. alcuna, che

sempre non fosse minor: del vera (Sa). 0 non usciva. mai

da que! Chiostro', o se talora. nsc‘1, avvenne unicamente

per quaiche gravissima 'cagione, come fu quella che ne la.

nasse il giomo zo di Apriie del 1539. per— guidarla in pa—

lazzo a complimentare Donna Eleonore di Toledo figlia dei

Viceré, =divenura Duchefi'a di Toscana, per le sne nozze

contra‘tu: allem col Duca Cosimo de’ Medici, restituendosi

perö tosm ni suo carissimo albergo (S4). Quindi esser deve

meta calunnia quélladel piü volte mentovato File'simo Ali-

camasseo, il quale ci vuol far credere che Donna Giulia

avesse corrispondenza strettissima in Napoli con Gioanni

Valdes sospetto d’eresia Luterana, mono nel 154,0; poiché

non & probabile, che. Signorav.fvivente in Monistero con tal

caute'la avesse troppa famigliaritä secolui _'

Cessö frattanto di vivere iläterzo de’suoi fratelli Cagni-

no “senza figliuoli, e giunse finalmente all’ estremo de’gior-

ni suoi nel predetto anno anche il Marchese Lodovico suo

genitore, che niun altro rampollo:delia 'propria casa rimaner'

vedendo füori del tenero Vespasiano, nudrito pur anche pres-

so Isabella iuaz-madre, che giä rimaritata si ‘era con Carlo

di Lancia?rincipe di "Sulmona; ordinc‘x per tesramenro che

la mntela di que5to fanciullo a Giulia appartenesse (55). Da

Ci?)‘ ebbe origine un’nltra‘ litefiera non men della prima ,

poiéhé Isabeliaf ricusö di Staccarsi il figliuolo dal fianeo,

ma specialméix‘te «che nn_ico eredc veniva ad essete; della
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Statö paterno di Lombardia.- Deciso nondimeu per sen-.-

tenza, che Vespasiano si dovesse lasciar in potere di Giu-

lia (56), usc‘1 ella per educarlo dal Monistero, e lo chia-

mö seco a Napoli, ende farlo instruire nelle lettere, e

nelle arti cavalleresche, inviando nel tempo stesso Mar-

cantonio Magno suo ambasciatore a Carlo V per ortener-

gli l’investitura di Sabbioneta, Rivarolo, Bozzolo, Kodi—

go, e Ostianoin Lombardia, e far delegare all'ammi-

nistrazione*di quein Stati Don Ferrante Gonzaga, e il

Cardinäl Ercole suo fratello, il che si ortenne l’anno se:-

guente (S'7). \ -; -

'Chi giunse a Napoli in quell’ etä, fu tesrimonio della

castigatezza, onestä e decoro, con cui vivevasi in quella.

Casa, che Giammichele Bruto non dubitö di chiamare san-'

tissima (53). E tale in fatti esser dovea sono la direzione di

Giulia, del cui pudore tanta e tal fama iva di giorno in

giorno crescendo, che aleuni ammiratori di lei, ma per

altro bizzarri uomini, tra i quali furono il Capiran Chiap-

pino Vitelli, 'e Monsignor ‚Giovio, ebbero var} anni ap-

presso ad accusarla‘ quasi di troppo rigida e severa, aff'er-

manclo esser ella per soverchia gelosia di onestä seco sres-'

sa e con altri crudele (S9). Oncle siccome di tal maniera

non si parlö giammai delle Donne lascive, e pubblicaa

mente libertine, cos‘1 smentita rimane l’impudentissima

sfacciataggme‘ del piü volte a troppa ragion da me puma

Filesimb Alicarnasseo, che i suoi r'acconti avvolgendoin

un perpetuo labirinto di anaeronismi e bugie, afferma,

che Donna Giulia uscita di Monistero si ridusse ad abi-

rare nel Borgo delle Vergini, tenendo seco un giovane li—

cenzioso, col qu'ale sempre menö una vita manifestamente

impudica. Costa pur poco alle penne malediche il ‚lasciatf

dopo di sé monr'imenti, che discoperti' poi— dopo anni e se—

coli possan far credere come storia ciö che fu mera im

venzione della loro malignitä: ma grazie alla Provvidem
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za, cui non piacque lasciar perire quelle armi, onde la
buona criu'ca poturo avrebbe un giomo difendere la veri—
tä e l’innocenzä.

'

Quanto procurasse i vantaggi dell’ amato Nipote, gli
sforzi il dicano fatti da lelalla Corte Imperiale, affin
di ricuperargli il dominio di Casalmaggiore tolto ingiusra—
mente al Marchese LodoVico (6°). Ma se non giünse a
restituirlo , come brannava, nella intera sua Signoria, for.
mo di lui uomo tale, che atto fosse almeno a segnalarsi
fra i professori di Lettere, a distinguersi fra i Capitani ,
e a rendersi immorrale nell’ottimo reggimento de’ suoi po-
pdii, e" degli altrui. Vedendolo giä ben'di3posto, volle che
venisse prima a vedere il suo Sram di Lombardia, ef che
facesse indi passaggio alla Corte di Spagna, ov’entrö Pag-
gio di onore del Principe Don Filippo II. Quindi dopo
tant’anni ch’ ella Veduto non aveva la patria, bramosa di
abbracciare i suoi, deliberossi nel 1546 d’ incamminarsi a
quesre parti, dove fu accolta colla maggior letizia che
immaginar si possa. Andö a Gazuolo dov’era nam (61);
e poiché nacque in quel tempo al fortissimo Carlo Gon-
zaga suo Cugino Marchese di quella Terra un figliuolo,
essa volle nell’ottavo giorno di Agosro tenerlo a battesi-
mo. Fu quesri colni, che le terrene dovizie sprezzando,
cangiö il nome di Annibale in quel di Francesco nel pro-
fessar l’Instiruto de’Minori Osservanti‚ fra i quali e per
dottrina‚ e per santitä di costumi distinguendosi pci, oltre
la Generale Prefettura dell’ Ordine, meritö di esserc ele—
vato alla digoitä- Episcopale nelle Chiese di ‚Gefalü , idi
Pavia, e di Mantova (62).

'
Tomate nell’autunno dell‘ anno medesimo & Napo-

li (63), fu*circondata per ogni parte da coloro, che vole-
vano dar moglie a Vespasiano. Il piü luminoso lpartito

era perö quelle de’Farnesi, poiché sende piaciuto il glo-
vane al regnante Pontefice Paolo III, quando 'sel vide ve—
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nir‘3’piedi in Ro"mai, in-vogliatol si-Leräsdi afa'rlo 'marito a

Vittoria .sua. nipotew figlinola di Pierluigi; Farnese Duca d'!

Parma e Piacenza; ;Concornevaf-inriciö :il piatere..d’ Isabeh

h madre di zVéspasiano, e non pochi altri avrebbero ;vöi-

luto vedere .tal maritaggio. Giulia soltanto era di contra-

rio parere.= Gandolfo Porrino passato a’servigj del.Cazdi:

ml "Farrieée le scrisse—‚un'a lung'a_ letterä, consigliandola ‚:

unit-si; una. .volfta cdlla,‘ Cögn.ata„ era irimett‚er c'on lei„‚tut‚«

ticgli afi'ari—e differenze nell’arbitrio di un Papa tanto

a'morevole (64); ma. non per questo piegar si Volle. Sped‚‘1

3 Rom:: Gi0at‘mi Bianche;tto a prodzure s'cuse-„e-ragioni5

e' tahti p0se‚__ostacoli',r che: (si rupp'e la pratica; ., ende Vit:

toria fu poi’marita„ta a Guidubaldo—Duca cli«U-rbino, ‚e

„Vespasia'no- sposö—nél 1550 Donna Diana Gardena.

‚Menue ta‚li cose succedeano, erasi spar$a voce, che

Monsignor Pierre Carnesecchi, gi‘a Segrétario di Papa Cle;

mente; VII, f0sse ad‚erente; alle ».nov'elle sentenze, degli ere-

tici , e ne—‚ so$;e'fi€sse le‘ ‚false dottrine ; .onde _circa‚il_ Feb:

brajo „del ‘predetto anno 1546 ' chiarhato‚xa-;Roma ‚per dar

como di sé, cos‘1 —-ributtaf seppe le accuse. dategli„ e ‚pur-

garsi di ogni contraria =imputazione, che dic;hiärato perfet7

to cattolico‚ e 'buoh credeme, poté '‚ nel mes: _di’ Agosto

a Napoliglorioso ,dove ( abirava; tomar\e (%),-gedendo del-,

la riputazione in cui ‚era presso qualificatissimi_‚pérsonag-,

gi di uom_o ;assai dotro, e d'-inte'meratissimä “probitä. Ve-

1rameme costui vera un ipoqrita, _che sono pellegdi;agneh

lo »copriva semimenti. di lupo_ rapace; ma se, tal arte. um?

sapea di nascondere l’animo‚suo‚ ‚che realmente si ‚per-‘

Suadesse’ro'della sua finta integrit‘a pn, Monsignor della ‚Ca-’,

5a, un Carlo Gualteruzzi,- un Paolo_;Manu’zio, ed altri’

süci religiosi;simi Vamici ‚_ e fin tutta la Romana Corte ne.

rimanesse gäbbata, qual colpa sarä di Giulia, se aveqclq-

lo amatc_> e „rive_rito prima „. contin—uasge dopo_ tal sqlenpe

dichiarazxone della sua gnoglossia 33 averlo fin buon; con-.
‘, d'
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ceum'igCostüii:secondando la nicurale virtü di Giuliä*‚‘esor—

tavala-Con sue parqia alla vita casta exemperam, le nelle'

s'ue‘ conversazioni di fion:ältrmragiunaddo‚che di spiritua-

li e divote case, nett dimostrava — punto di avere il cuor

guasto, o disposto a corrompersi totalmente‘. La nostra

pia Meitx‘ona Terz 'zelantissima 'de‘ll’0fl0r di Dia, e procu—

rando co'süoisavj *cons'iglj;di ritrarreigli uomini dal vi.

ziosoz..temiero‚uera incapa.ce di Alasciarsi‘l‘mal' guidare da un

uomo che avesse couosciutdmiscredent€ ed Créticd (66);

Tatra l’Italia1et‘facéa quest; giustizia, e dietro la comun

voce scrissefinel 1549 Simon Fornari‚ Ch’ellw in allem

spendevg rum]! 1emp'o in PPnfie_fl «mi—‚’ rivolge'ndd Ic Scri»

tur_e 'sa'm:" tm para ‚' e sinccrd Peito (67).= ' i= : A ‘

Non tardö il Carnesecchi :; viagg'ia're' oltre‘ i monti,

dbve terminö conversando cogli eretici di ‘ guastarsi. Fu

probabilmente di lä,1 che accompagnö con una ‘sua let-fe-

ra*direua: a‘ Donna. Giulia“due uomini macchiaxi della sua.

medesima »p'ece',» come vediamo hfi"ernäarsi zda‘ qu_alchefl äc-

creditaw Scritrore* (6-8); niüno perö‘ ?; dimos'trato ancora

0 ch’ ella’ cos:oro accogliesse troppo amorcvolmente, o che

per novat_ori ycoaoscendoli,’ prestasse loro -xajuto , soccorso

e protgzipne; E iniveßitä oomun_que ciö- Siaé‚ non avrebbe

giammait pcs.tuuä-“sospazttatE Donna Giulia che i raccoman-

dati dal*Carnesec'chi fossero eretici, quando non si dubi—‘

tb mai piü dellamala fede di lui se non se [’ anno 1557

sott0 il Pontificato di Paolo IV (69), in tempo cioé che

la n03tra Marrona dimentica situta;neme‘ di colui 0 per

la ‘diétgtttaz>dä'hoghi‚ o‘per la mala -far'na“che s'e- n" era

i9é9n1ificiat0f'a- :spai'g'ere, sem’bra che ritirata si fosse di

beli nubvo- nel" Moni'ste!0 di San Francesco‘ 'di Napoli,

dove starte meld anni sino alla morte (7°), dando del-

la!propri.af cristiafla vim‘: tanti segni, che Bernardo Tas-

so,—flil’ quäle{ ’molt0 iin “addietro celebrata l’avea sono

altri tit’oli-, = si riputö in dovere nel pubblicar il suo Ama-
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djgi l’ anno 1560 di fare alla sua vita esemplare e divoe

ta questo giustissimo elogio: , _ “ -

Giulia Gonzaga, cbe le luci san”,

E 5 mai pensier siccome strali a segno

Rivalri. a Dia, in lui viva,‘ in $? morta.,

Di null’altra si ciba, 8 si conform (71);.; .' “ Ä

Posre tali-"cose in hat: vormi’molto Ihmravigliäf'rfli , se

alcuni troppo franchi8cri'ttori altrd‘:nbß'dioess'ero*ffuorso-ü

lamente che. dalla conversazione del Carnesecchi iavesse

Giulia contratt'o pfesso gli uainini Qualdie picciola ‘suspio

zione.di non.pura ptedenza: ma nhelaluno abbiä osäto

anzi far Credere, che :si " ravasse pdi nitri’hünali11ddla .?Ina

quisizione il delitto delf'Cm'ine'secchi‘réla quästo,ch’egllaircs-

se avuto amicizia' Con-Giulia sospetra dii eretica pravit‘u,

venendosi con tali espressioni a rénder quasipiü 'rea la_nq+

stra Gonza'ga. di eoluik,‘ questo & che non Solo—mi. sorpren-

de , ‘- ma* che. m“ iüfia'mma :: di ., zél‘o.‘ ai„riprendere Ü qüegli Storiz

ci, che iron:slrechnaa' v8'r‘gog‘ha 'il‘flvendér'e S‘L”filtt8' bue‘ß

gie. Il famiosd 1Tu'ano;f abcu'i tami@i‘ßäffidähm‚colui fu

che asseü francamente essere state condannato alla'morm

il Cafnes€cehi,' convinto di avér‘cohivata’l’amiclzia de’

Settarj di Germania,ßed.in Italiaiquell'a di. Vittoria.‘ Cd»

lonna, e di Giulia Gon'zaga- sospecce idii efe$ia (729, Edit;

tro poi a s‘1'c'elebré a'ntesignano correndo ‘1m drapp‘ello di

creduli Francesi, danno alla nostra-:Giulia laitaccla infe-

mé di, aver seguftd gli errori de’Settarj (73). Il dotto Ira-

mi bevette sicuramente qu'esto errore a tal (cute; ond’egli

pure aggravö la virtuosissima Victoria Colonna,"éla Gon—

zaga, mettendole a*fascio con Renata moglie di Ercole

II.Duca di Ferrara (74). La Colonna, che fu s‘1 pia, e ter—

mmar volle i suoi giorni essa pure in un Chiostro nel

15473 dopo. essersi mostrata in opera :ante, e di carirä —unq

S. Elzsaberta, come lasciö sctittoMon;ignor Lodovi'cö- Bec—

catelh Arcivescovo di‘ Ragusi. (15),' trovö un büön apolo-
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gista‚ nella persona del Signor Giambatista Rota che mi

ä scritto la Vita (76), mostrando che sc fu amica di Ophi—‚

'no, e del Vergerio anz'i 'ché apostatassero, non viene pun-

to che ne seguisse gli errori. Altrettanto si °deve afferma-

re di Giulia qualificata bastevolm'ente dalle sue pie opera.

per vera cattolica.f , V v ' . _

f: 'Gli 'anni ultimi adunque della éua vita non »f'urono

meno-onesti e castigati de’ prinii; .anzi per lostudio de’-

sacri libri, per il ritiro, .: buon esempio assai migliori.

di quelli. Esercita'vasi 'molto volentieri nel servigio degl’

infermi;: e, ne; ‚.diedef,’prova nel 11563 ‚quando ammala—

taäi ‚Dönnä.nflppoliia „Gonzaga‚ usc‘1 dal '?suo. Chiostro lper

assisterla.,':come (fece ;sino all’ ultin‘ao‘ fespiro, apprestandole

di ‘sua ma'no le’ medicine -, e Servendola premurosamen-

te (77), giacché molto l'amaVaz‘ della cui perdita “molto

si dolse,;ondewentö di;;consoladzy Giano Pelusio‘con una

s'ua Ode Alatiaa_(78_).fiQuesti ‚._sono.tutti fattL certissimi, :

Prove«— sicurc della pietärdi Giulia, che sment_iscori01e

1gnudé: non dimostrate asserzioni di chi ‘ne ä"fin qui scrit-

tomale. « „_. 1 — *

.Ciö ch’ io .credo' si‘ é',z che ascéso nel “1565 al Pen—'

tificato:$an Pic zV , '_SiCCOXIIB ficé>inttaptend'ere dowane

rigorbse. inqui$izioni :intomo a. ‘colorol ch’ e‘ranov di .eresia

sospetti, non tralasciasse, nel far le indagini su la dot—

trina del Carnesecchi assoluto per la seconda volta da

Pic IV suo anteccs_sore, di far interpellare anche Giulia,

che avea-:dicimto o venti anni zaddietro tenuto qualche

converseziou_ secolui, acciö. Se‚alcuna „»cösa. sapea, lamani-

festasse. Diäqui nacquero ‚le. voci the miele ‚poi‘ movere

il volgo a Suo talento, e' l’opinione‘ che il Santo Papa

la citasse a Roma, comescrive Filesimo 'Alicarnasseo. IO

perö non ‚credo che punto-fos'se citata, ma che abbastanza

conosciuta l’incorrorta ‚sudfcde, altro non si chiedesse di

aver da-lei che quella letcera'de__l Carnesecchi, con cui le
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aveva plü anal addietro raccemanclate =que"due macchiati

di eresia; mentre secretamente si adnnava materia, ende

assicurarsi di sua dettrinä, e fureno anche trevate le lettere

ch’ ein scriveva a Calvine (79) . Perö & ben probabile, che

sebben di nulla si‘conoscesse rea, tuttavolta prendesse di

tal accidente grave tristezza, come avvenir suole alle ani-

me de-l preprie euere gelose; laonde cadde inferma, e a.

poco \a poco, se a Filesimo in questo. parte creder possia—

mo, si ridusse al passe estremo. _ .

Non era" stäfa fin a questo tempe a pensar alla mor-

te, giacché di 'altro non essendo piü certa,‘ ben sette an-

ni prima ‚er'dinate aveva il suo te'sta'mento. Nulladimene

volgende nell’ anime alcune riseluzioni delle prime diverse,

le volle di nuove dettare con sentimenti degni del suo re-

ligioso spirito, e .preve di sua liberalitä versei poveri ,

gli ospedali, e i famigliari suoi. Comandö che il suo ca-

davere esser.devesse deposto nella Chiesa delle Religiese

di S. Francesca, colle quali abitava da meld anni (8°),e in

tale disposiziene. d’ infetmitä passö le Same Feste di Pasqua;

del 1566 con quel‘fervere, che; circostanza diitempe tan-

to divota poteva al cher di lei suggerire. Con grancor-

deglio de’ suoi famigliari, e di tum. la Casa Gonzaga. ces-

sö di vivere il giorne 19 di Aprlle, che fu il Venerd‘x

fra l’ottava di Pasqua; nel qual giorno fu subito scritta

da Giambatista Perez la seguente lettera a Vespasiano di

lei nipote .ed erede.„ Mi purer-ia mancar del debita ‚mio, se

come seroitor di vinti uno anni contimn' de 14 filice memaria

de la Illustr. Signora mia la Signarzz Donna Giulia di Gon-

zaga sua Zia non venessi a condolermi con V. Eco. della ma

mom: . . . . Sm: Signoria Illustriss. mar) come bmw! inteso

per lettera del 1VIagnifica Modignano (? di M. Federiga Za-_

nicbelli, boggi :: 20 in 21 bare. Ha flmo un fine confirme

:: la sun san:issirym vita, srando sempre in cewello insina all’

uln'ma' cbe l’um‘ quella sant_a Äm'ma. E’ stem aperto il suo
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Testam:flto‚ e mme bard inteso_ da ' li suddeni Modigmmo,

e Zanicbelli 1’Ecc. V. é berede absolute, dedotn' cern' lega—

n' , dißbrme molto da im ultra cbe baum fimo sono sem: an—

m' (81). Tra le Rime di Paolo Pacelli di Aversa, che scrit—

te a penua si conser.vano presso il chiarissimo ed credi—

tissimo Signor Don .» Francesco, Daniele: Gentiluom0 Caser+

tano, Storiografo del Re delle due Sicilie, e insieme della

Religipne Gerosolimitana, trovasi a let composto questo

Epitaffio: . , _,

' ' ' Mama non giä, nm lfuniver:o Mondo

Rem' repolcra’ # qucsre membra belle,

Coprnle il Cie! quanto €in gina a tondo ,

E sieno i torcbi mai tum: le stelle. '

In vece di memoria 1°mmobil panda

Resti . all' eternitz? c.6e mr fivelle ;

E percbé sia ben- degmi sepolruiw ',

Piangawvi gli Elemenri , e la Natura.

Tal visse _celebratissima, come veduro abbiarno, Don-

na Giulia Gonzaga, e tal & ben degna di rivivere nella

memoria de’ posted, esempio singolarissimo alle sagge Ma-

trone d’ illibato cosrume, di gran decoro, di somma pre-

denza nein arcluihegozj, “di molca cbstanza nelle avver—

sitä, di religione incorrotta. Se fu lodatä da tanti uominl

dotti, lo meritö per la sua virtü, e per il favore che a’

medesimi ed alle buone scienze prestö maisempre. Per col-

tivarle cssa pure altro non le maucö che il volerlo, riec—

noscendosi dalle poche Üsue lettere, ever avuto molta fa-

cilitä e buona maniéra di scrivere; Una di esse diretta a

Madonna Giulia Negra in biasimo degli Alchimisti ebbe

kl mala sone di essere pubblicata tra quelle di molte va-

lorose Donne messe fuori ‚da Ortensio Lande (82), talché

verrä creduta apocrifa Ha -tuttl coloro, che finto stiman0

in ogni 'sua parte quel libro. Ciö ch’ io ne pensi, riserbo

a dirlo piüdi proposito nelle seguenti Memorie di Lu—
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crezia Gouzaga; ma voglio che si avverta, altre due ri-

trovarsene di lei nella Raccolra di Lmere di diversi Prin—

cipi, ed alm' Signari fatta da Paolo Emiliq Marcobruni,

diretteuna a. Don Luigi d’ Avila, e l’a‘ltra & Carlo V

Imperadore (83), che non ammettono dubbiezza alcuna.

Le originali venuteci alle mani sono in vera per quella

etä di s‘1 buon sapore, e tanto sensate, che induconci a

credere geuuine ancoryquelle poche, cui i nostri maggiori

negar non seppcro l’onor della stampa.


