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In	  questa	  sezione	  devo	  affrontare	  un	  argomento	  arduo.	  Lo	  faccio,	  sapendo	  che	  non	  sarò	  esaustivo,	  

e	  che	  sto	  solo	  iniziando	  un’indagine	  che	  altri	  potranno	  portare	  avanti.	  Con	  lo	  studio	  della	  storia	  della	  
nostra	   famiglia	   ho	   capito	   che	   alle	   volte	   smettiamo	   di	   cercare	   indietro	   nel	   tempo	   perché	   ci	  
accontentiamo	   di	   notizie	   che	   ingenuamente	   ci	   sembrano	   autorevoli	   e	   definitive,	   ma	   che	   se	  
guardassimo	  meglio	  ci	  accorgeremmo	  che	  non	  lo	  sono.	  

Il	   punto	   da	   approfondire	   è	   questo:	   esiste	   veramente	   una	   qualche	   relazione	   tra	   alcune	   famiglie	  
nobili	   che	   portano	   il	   cognome	  Caffarelli	   e	   l’antica	   omonima	   famiglia	   patrizia	   di	   Roma,	   alla	   quale	  
alcuni	  genealogisti	  del	  secolo	  XVII	  hanno	  voluto	  collegarle?	  E	  con	  quale	  fondamento	  questi	  scrittori	  
hanno	   rafforzato	   le	   loro	   ragioni	   aggiungendo	   alla	   parentela	   anche	   lo	   stemma	   condiviso?	   Quello	  
stemma	  che	  è	  sormontato	  dal	  capo	  dell’impero,	  concesso	  ad	  Antonio	  Caffarelli	  nel	  1455	  da	  Federico	  
III	  d’Asburgo?	  	  

A	  queste	  domande	   cerco	  di	   rispondere	   adesso.	  Con	   la	  mia	   ricerca	  non	  voglio	   certo	  prendere	   le	  
distanze	  da	  famiglie1,	  alle	  quali	  sarebbe	  bello	  scoprire	  di	  essere	  legati	  da	  un’antica	  parentela,	  per	   la	  
loro	  storia	  ricca	  di	  vicende	  e	  di	  personaggi	  interessanti;	  spero	  invece	  di	  stimolare	  altri	  studi	  perché	  si	  
abbia	  una	  più	  precisa	  visione	  del	  nostro	  passato.	  

	  
	  

I	  Caffarelli	  di	  Napoli	  
	  
Molti,	  moltissimi	  anni	  fa	  acquistai	  due	  dispense	  che	  riguardavano	  i	  Caffarelli	  di	  Roma	  e	  i	  Caffarelli	  

di	  Napoli	  tratte	  da	  una	  pubblicazione	  dell’editore	  Ulisse	  Diligenti2.	  Le	  dispense,	  che	  ancora	  conservo,	  
raccontano	   in	   maniera	   molto	   succinta	   e	   frammentaria	   la	   storia	   delle	   due	   famiglie	   e	   sono	  
accompagnate	  dalle	  stampe	  acquerellate	  dei	  rispettivi	  stemmi.	  Rimasi	  stupito	  nel	  leggere	  la	  dispensa	  
dei	  Caffarelli	  di	  Napoli	  e	  mi	  accorsi	  subito	  delle	  varianti	  negli	  stemmi.	  

Anche	   adesso	   ho	   poco	   da	   dire	   sullo	   stemma	   contenuto	   nella	   dispensa	   dei	   Caffarelli	   di	   Roma,	  
essendo	  evidenti	  l’errore	  abbastanza	  comune	  sul	  colore	  dei	  grembi	  e	  quello	  nuovissimo	  sul	  leone	  che	  
guarda	  al	  centro.	  Non	  mi	  stupisce	  neanche	  l’aquila	  bicipite,	  che	  nel	  secolo	  XIX	  era	  diventata	  comune	  
per	   lo	   stemma	   e	   la	   mancanza	   della	   corona	   sul	   loro	   capo	   e	   delle	   stelle.	   Anche	   sulla	   nota	   storica,	  
firmata	   con	   la	   sigla	   S.	   De	   R.,	   non	   ho	  molto	   da	   dire:	   sono	   quattro	   pagine	   in	   cui	   si	   fa	   il	   nome	   dei	  
personaggi	   più	   noti	   della	   famiglia;	   sono	   notizie	   superficiali	   ma	   non	   erronee,	   se	   non	   in	   qualche	  
dettaglio.	  	  
	   Per	  i	  cosiddetti	  Caffarelli	  di	  Napoli	  le	  cose	  stanno	  diversamente.	  Il	  conte	  Francesco	  Galvani	  che	  ne	  
compose	  la	  monografia,	  inizia	  citando	  alcuni	  personaggi	  presenti	  in	  documenti	  del	  secolo	  XIV.	  Una	  
scrittura	   del	   1336	   riguarda	  Minichello	   Cafarelli	   alias	   Caparello	   di	   Roma,	   nobilis	   et	   Miles	   vissuto	   al	  
tempo	   del	   re	   Roberto;	   in	   un’altra	   del	   1387	   suo	   figlio	   Cicco	   Cafarelli	   dicto	   Caparelli	   è	   nominato	  
Castellano	  di	  Sarno	  da	  re	  Ladislao;	  in	  una	  terza	  del	  1419	  la	  regina	  Giovanna	  II	  assegna	  una	  pensione	  
di	  venticinque	  once	  d’oro	  a	  Giovanni	  il	  nipote,	  anche	  lui	  nominato	  come	  Cafarelli	  dicto	  Caparelli.	  Fin	  
qui	  nulla	  da	  obiettare.	  
	   Il	  conte	  Galvani	  poi	  continua	  elencando	  una	  serie	  di	  fatti	  e	  di	  nomi	  che	  al	  lettore	  esperto	  riescono	  
assolutamente	  poco	  credibili.	  È	  sufficiente	  leggere	  il	  passo	  seguente,	  che	  dovrebbe	  stabilire	  il	  legame	  
di	  parentela	  con	  i	  Caffarelli	  di	  Roma	  (con	  un’avvertenza:	  il	  nipote	  di	  Minichello,	  Giovanni,	  citato	  nel	  
documento	  della	  Regina	  Giovanna,	  diventa	  qui	  improvvisamente	  Giovanni	  Pietro).	  	  

                                                
1	  -‐	  Mi	  riferisco	  in	  particolare	  ai	  Caffarelli	  di	  Guzman.	  
	  
2	   -‐	   ULISSE	   DILIGENTI,	   Storia	   delle	   famiglie	   illustri	   italiane,	   Firenze	   s.d.	   (circa	   1875-‐1880)	   voll.	   1-‐5.	   Monografie	  
composte	  da	  2	  a	  8	  fogli	  non	  numerati	  per	  famiglia	  accompagnate	  da	  400	  tavole	  fuori	  testo	  in	  cromolitografia	  
(spesso	  ritoccate	  all’acquarello).	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	  
Giovanni	  Pietro,	  figlio	  di	  Cicco,	  di	  Minichello	  signore	  del	  castello	  di	  Riofreddo,	  antica	  proprietà	  dei	  suoi	  avi,	  
avendo	   trasportato,	   ignoriamo	   per	   quali	   cagioni	   la	   sua	   dimora	   in	   Roma	   [proveniva	   secondo	   Galvani	   da	  
Sarno!],	   ivi	  menò	  in	  moglie	  Berta	  Savelli	  di	  nobilissima	  stirpe	  romana;	  ma	  venuto	  a	  contrasto	  con	  Andrea	  
Conti	  appartenente	  a	  Nobile	  e	  ricca	  Famiglia	  di	  Roma	  ed	  uccisolo,	  fu	  costretto	  a	  riparare	  sollecitamente	  in	  
Sarno,	   ove	   era	   più	   facile	   pei	   potenti	   parentadi	   che	   ivi	   aveva,	   salvarsi	   dalle	   ire	   e	   dalle	   persecuzioni	   dei	  
congiunti	   dell’estinto.	   Giovanni	   Pietro	   ebbe	   due	   figli	   Vincenzo	   ed	   Ascanio.	   Il	   primo,	  morta	   la	  madre	   in	  
Sarno,	  trovò	  nel	  suo	  genitore	  una	  vivissima	  opposizione	  nella	  assegnazione	  che	  gli	  perveniva	  sui	  beni	  dotali	  
della	  defunta,	  per	  cui	  venuta	  la	  controversia	  dinanzi	  la	  Corte	  della	  Vicaria,	  questa	  decise,	  che	  a	  lui	  la	  metà	  
di	  questi	  se	  ne	  pervenisse.	  Ciò	  accese	  sempre	  di	  più	  lo	  sdegno	  del	  padre	  che	  lo	  costrinse	  non	  sappiamo	  con	  
quali	  argomenti,	  a	  cedere	  i	  suoi	  diritti	  alla	  primogenitura	  ad	  Ascanio:	  né	  pago	  a	  ciò,	  volle	  privarsi	  del	  feudo	  
di	  Riofreddo	   vendendone	   la	  proprietà	   a	   Fabrizio	  Colonna,	   che	   a	   sua	   volta	   cedette	   ad	  Ascanio	   il	   feudo	  di	  
Turano	  e	  tutto	  ciò	  con	  Reale	  beneplacito	  ove	  essi	  vengono	  qualificati	  Patrizi	  Romani.	  Fu	  allora	  che	  Ascanio	  
assunse	  il	  casato	  di	  Cafarelli	  e	  che	  da	  lui	  ebbe	  principio	  in	  Roma	  la	  Casa	  dei	  Duchi	  di	  Turano	  e	  Marchesi	  di	  
Cumarda,	   ricca	   in	  ogni	   tempo	  di	  altissimi	  e	   illustri	  personaggi,	   tra	   i	  quali	   il	   card.	  Scipione,	   figlio	  di	  M.	  A	  
Cafarelli	  e	  di	  Ortensia	  Borghese	  sorella	  di	  Paolo	  V,	  ed	  il	  Card.	  Prospero	  figlio	  di	  Aless.	  Cafarelli.	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  
	   Da	   questo	   punto	   in	   avanti,	   i	   vari	   discendenti	   sono	   indicati	   solo	   per	   nome,	   senza	   mai	   più	  
ricordarne	   il	   cognome	   Caparelli;	   ritengo	   questo	   un	   sotterfugio	   usato	   per	   diluire	   l’impatto	   di	   una	  
genealogia	  Caparelli	  abilmente	  innestata	  negli	  antichi	  Caffarelli,	  con	  i	  quali	  però	  non	  si	  era	  riusciti	  a	  
trovare	  il	  modo	  di	  connettersi	  di	  nuovo	  dopo	  il	  1500.	  

È	   però	   ben	   diversa	   la	   storia,	   quella	   vera,	   di	   Riofreddo	   che	   vide	   contrapposti	   i	   Caffarelli	   e	   i	  
Colonna,	   famiglie	  che	  furono	  in	  ogni	  altra	  occasione	  sempre	  alleate.	  Riofreddo	  era	  stato	  lasciato	  in	  
eredita	  dallo	   zio	  Giacomo	  Ranolfo	  a	  Ludovica	  Colonna,	  moglie	  dell’avvocato	   concistoriale	  Antonio	  
Caffarelli3	   e	   ai	   suoi	   figli	   Nicolò	   (che	   sposò	   Faustina	   di	   Paolo	   de’	   Rustici)	   e	   Bernardino	   (che	   sposò	  
Giacobella	  di	  Giuliano	  Capranica).	  Il	  15	  giugno	  1470	  il	  papa	  Paolo	  II	  Barbo	  confermò	  il	  testamento4	  di	  

                                                
3	   -‐	   Il	  marito	   Antonio	   Caffarelli	   aveva	   avuto	   nel	   1455	   il	   Capo	   dell’Impero	   da	   Federico	   III	   che	   lo	   aveva	   anche	  
nominato	  Conte	  del	  suo	  Palazzo	  Lateranense.	  Morì	  prima	  del	  1480.	  Si	  possono	  capire	  meglio	  le	  parentele	  se	  si	  
tiene	  presente	  l’albero	  genealogico	  che	  ho	  pubblicato	  in	  questo	  sito	  alla	  pagina	  
http://www.vergaracaffarelli.it/styled-‐2/files/4_genealogia-‐della-‐famiglia-‐caffarelli-‐-‐-‐secoli-‐xiv-‐xviii.pdf	  
 
4	  -‐	  GIUSEPPE	  PRESUTTI,	  I	  Colonna	  di	  Riofreddo,	  Archivio	  della	  R.	  Deputazione	  di	  Storia	  Patria,	  A.	  LXI,	  N.	  S.	  n.°	  8,	  
vol.	  IV,	  pp.	  241-‐290.	  
	  



Giacomo	   Rodolfo	   per	   cui	   i	   due	   figli	   di	   Ludovica	   e	   i	   loro	   discendenti	   maschi	   avevano	   il	   diritto	   a	  
succedere	   nel	   possesso,	   nome	   e	   titolo	   della	   Casa	   Colonna	   di	   Riofreddo5.	   Ludovica	   morì	   nel	   1476	  
lasciando	   eredi	   universali	   Nicolò	   e	   Bernardino,	   che	   però	   non	   assunsero	   il	   cognome	   e	   l’arma	   dei	  
Colonna,	  come	  era	  loro	  diritto	  e	  forse	  obbligo.	  	  

Il	   possesso	   di	   Riofreddo	   fu	   subito	   contestato	   da	   Giovanni	   Colonna	   che	   nel	   1470	   s’introdusse	  
violentemente	  con	  molti	   armati	  nella	   rocca	  di	  Riofreddo;	  ma	  nel	   1490	   Innocenzo	  VIII	  Cybo	   rimise	  
Nicolò	  Caffarelli	  nel	  possesso	  del	  castello	  (Bernardino	  era	  morto	  nel	  1486	  e	  il	  fratello	  minore	  Pietro	  
era	  andato	  a	  Firenze	  nel	  14846).	  	  

Continuarono	   le	   liti	   tra	   Caffarelli	   e	   Colonna,	   fino	   a	   che,	   il	   26	   giugno	   1520,	   si	   arrivò	   a	   un	  
«Instrumento	  di	   concordia	   sulle	   rendite	   e	   giurisdizioni	  dei	   castelli	   di	  Riofreddo	   e	  Roviano»	   tra	   gli	  
eredi	  di	  Giovan	  Andrea	  e	  Giovan	  Pietro	  Caffarelli,	  fratelli	  germani	  e	  patrizi	  romani,	  e	  figli	  di	  Nicolò,	  e	  
il	  gran	  contestabile	  Ascanio	  figlio	  di	  Muzio	  del	  fu	  Fabrizio	  Colonna.	  	  

Alla	  morte	  di	  Paolo	   III	  Farnese,	  nel	   1549	  durante	   la	  sede	  vacante	   i	   signori	  Caffarelli,	  Bernardino	  
fratello	   di	  Nicolò,	   e	  Giovanni	  Andrea,	   figlio	   di	  Nicolò	   e	   canonico	  di	   S.	   Pietro,	   si	   rivolsero	   al	   Sacro	  
Collegio	   contro	   Ascanio	   Colonna,	   per	   la	  mal	   definita	   vertenza	   su	   Riofreddo	   e	   la	   tenuta	   di	   Ardea,	  
ottenendo	  la	  reintegrazione	  ed	  il	  possesso	  delle	  rispettive	  loro	  parti.	  

Finalmente	   il	   13	   settembre	   1554	  Bernardino	  Caffarelli,	   nobile	   romano,	   con	   il	   figlio	  Antonio	   (che	  
aveva	   sposato	   Laura	   Alberini)	   vendette	   tre	   quarti	   di	   Riofreddo	   a	   monsignor	   Paolo	   del	   Drago	  
protonotario	   apostolico	   per	   la	   somma	   di	   scudi	   duemilaquattrocento.	   Non	   era	   presente	   in	   questa	  
vendita	  Giovan	  Pietro	  Caffarelli	  che	  fin	  dal	  1520,	  in	  cambio	  della	  Baronia	  di	  Turano,	  aveva	  ceduto	  la	  
sua	  quarta	  parte	  del	  Castello	  a	  Fabrizio	  Colonna.	   Il	   figlio	  di	  questi,	  Muzio	  Colonna,	  vendette	  a	  sua	  
volta	  il	  22	  giugno	  1560	  la	  quarta	  parte	  di	  Riofreddo	  allo	  stesso	  Mons.	  Paolo	  del	  Drago	  per	  la	  somma	  di	  
scudi	  mille	  e	  cento.	  La	  famiglia	  del	  Drago	  ebbe	  così	  Riofreddo	  per	  soli	  3500	  scudi!	  

Per	   completezza	  occorre	  nominare	   anche	  un	  altro	   figlio	  di	  Nicolò,	  Giovan	  Vincenzo,	   che	   sposò	  
Emilia	  de’	  Cavalieri	  e	  non	  ebbe	  figli.	  Lo	  faccio	  perché	  nel	  passo	  citato	  del	  Galvani	  si	  fa	  il	  nome	  di	  un	  
Vincenzo,	  primogenito	  di	  Giovan	  Pietro	  Caffarelli,	  al	  quale	  furono	  tolti	  dal	  padre	  i	  diritti	  di	  nascita.	  

	  Ecco	  in	  estrema	  sintesi	  quello	  che	  successe	  a	  tre	  generazioni	  di	  Caffarelli	  in	  rapporto	  a	  Riofreddo,	  
ma	  nulla	  di	  quello	  che	  è	  successo	  si	  ritrova	  nel	  racconto	  fatto	  dal	  Galvani.	  	  

La	  storia	  dei	  Caffarelli	  di	  Roma	  è	  ben	  conosciuta	  e	  possiamo	  essere	  certi	  che:	  
	  
	  1.°	  non	  vi	  è	  mai	  stato	  il	  “vai	  e	  vieni”	  di	  Giovan	  Pietro	  dal	  castello	  di	  Sarno,	  che	  i	  Caffarelli	  di	  Roma	  

non	  ebbero	  mai	  in	  loro	  possesso;	  	  
2.°	   Giovan	   Pietro	   non	   sposò	   Berta	   Savelli	   e	   non	   uccise	   nessun	   Andrea	   Conti,	   seppure	   questi	  

esistette;	  	  
3.°	  Giovan	  Pietro	  non	  è	  figlio	  di	  Cicco	  di	  Menichello	  Cafarelli	  detto	  Caparelli,	  ma	  è	  figlio	  di	  Nicolò	  

di	   Antonio	   Caffarelli,	   e	   non	   ebbe	   un	   figlio	   primogenito	   Vincenzo	   al	   quale	   avesse	   preferito	   il	  
secondogenito	  Ascanio;	  	  

4.°	   al	   ramo	   di	   Ascanio	   e	   alla	   casa	   dei	   Duchi	   [veramente	   furono	   solo	   marchesi]	   di	   Turano	   e	  
Marchesi	   di	   Camarda	   non	   fa	   parte	   il	   cardinale	   Scipione	   Caffarelli	   Borghese,	   che	   appartiene	   al	  
secondo	  ramo	  originato	  da	  Pietro,	  fratello	  di	  Antonio	  l’avvocato	  Concistoriale,	  e	  neppure	  il	  cardinale	  
Prospero,	  che	  appartiene	  al	  quarto	  ramo	  originato	  da	  Prospero,	  fratello	  di	  Ascanio.	  

	  

                                                
5	  -‐	  «Et	  ipsi	  (habeant)	  et	  filii	  castrum	  Rivifrigidi	  ...	  et	  succedant	  in	  tutulum	  et	  dignitatem	  domus	  de	  Rivofrigido	  
de	  Columna	  et	  ipsius	  domus	  armis	  succedant».	  
	  
6	  -‐	  FILIPPO	  CAFFARELLI,	  I	  Caffarelli,	  Roma	  1958,	  p.	  106:	  Il	  ramo	  “francese”	  distaccatosi	  da	  Pietro	  (m.	  1486)	  figlio	  di	  
Antonio	  Massimo	  Avvocato	  prese	  dimora	  per	  qualche	  tempo	  a	  Firenze.	  Dei	  due	  figli	  di	  Pietro,	  Scipione	  nel	  1532	  
seguì	   Caterina	   de’	   Medici	   in	   Francia	   e	   si	   stabilì	   nel	   Languedoc	   (1539).	   Giovanni	   rimase	   ancora	   a	   Firenze	   e	  
sembra	  vi	  avesse	  moglie.	  Ma	  il	  figlio	  di	  lui	  Francesco	  non	  tardò	  a	  raggiungere	  i	  congiunti	  recandosi	  in	  Francia	  
al	  seguito	  del	  cardinale	  Bentivoglio,	  Nunzio	  Pontificio.	  Nel	  1616	  era	  a	  Montpellier	  ove	  aveva	  sposato	  Margherita	  
Lebrun...»	  



Mi	   sembrò	   allora	   evidente	   che	   il	   collegamento	   tra	   i	   Caffarelli	   di	   Roma	   e	   i	   Capparelli	   era	   una	  
fantasia	  genealogica,	  senza	  alcun	  valore	  storico;	  cosicché,	  appena	  ebbi	  finito	  di	  leggere	  la	  dispensa,	  la	  
misi	  da	  parte	  sicuro	  che	  i	  Capparelli	  non	  avevano	  niente	  a	  che	  fare	  con	  noi.	  

I	  ricordi	  delle	  dispense	  sarebbero	  rimasti	  riposti	  nel	  cosiddetto	  dimenticatoio	  se	  recentemente	  (il	  
28	  marzo	  2012)	  mia	  cugina	  Maria	  Carla	  non	  mi	  avesse	  mandato	  per	  mail	  le	  immagini	  dei	  due	  stemmi	  
del	  Diligenti.	  Non	  so	  dire	  come,	  ma	  la	  sua	  lettera,	  come	  un	  lampo	  che	  illumina	  le	  tenebre	  notturne,	  
mi	  ha	  fatto	  nascere	  improvvisamente	  il	  dubbio	  atroce	  che	  si	  potesse	  pensare	  che	  noi	  veniamo	  dagli	  
inesistenti	  Cafarelli	  detti	  Caparelli	  di	  Napoli!	  	  

Ho	  allora	  riletto	  dopo	  tanti	  anni	  lo	  scritto	  del	  Galvani	  e	  ho	  cominciato	  a	  guardare	  in	  internet,	  cosa	  
che	  non	  avrei	  potuto	  fare	  allora.	  E	  così	  ho	  trovato	  la	  fonte	  del	  suo	  sapere	  che	  il	  nostro	  araldista	  aveva	  
accuratamente	  nascosto.	  Si	  tratta	  di	  un	  noto	  scrittore	  napoletano	  del	  seicento,	  Domenico	  Conforto,	  
che	   è	   autore	   dei	   Discorsi	   postumi	   del	   signor	   Carlo	   De	   Lellis	   di	   alcune	   poche	   nobili	   Famiglie	   con	  
l’Annotazione	  in	  esse,	  e	  Supplimento	  di	  altri	  discorsi	  genealogici	  di	  Famiglie	  Nobili	  della	  Città,	  e	  Regno	  
di	  Napoli,	  pubblicato	  a	  Napoli	  nel	  1701.	  

Sfogliando,	  infatti,	  il	  libro	  del	  Conforto	  ho	  trovato	  un	  ampio	  discorso	  intitolato	  DELLA	  FAMIGLIA	  
CAFARELLI,	   DETTA	   CAPARELLI,	   che	   va	   da	   p.	   237	   fino	   a	   p.	   244.	   All’inizio	   c’è	   lo	   stemma,	   che	   è	  
essenzialmente	   quello	   pubblicato	   dal	   Diligenti	   e	   alla	   fine	   c’è	   la	   sua	   descrizione,	   importante	  
soprattutto	  perché	  precisa	  i	  colori	  delle	  varie	  pezze	  dello	  scudo:	  	  
	  

L’arme,	  che	  da	  tempo	  antico	  fa	  questa	  Famiglia,	  sono	  in	  un	  Campo	  diviso	  per	  mezzo,	  nella	  parte	  superiore	  
un’Aquila	  nera	  a	  due	  teste	  coronata	   in	  campo	  d’oro.	  E	  nella	   inferiore	  un	  Leon	  d’oro	   in	  campo	  rosso	  nella	  
destra,	  e	  nella	  sinistra	  un	  campo	  diviso	  per	  traverso	  rosso	  e	  d’oro.	  

	  
	   La	   descrizione	   è	   curiosa	   per	   il	   rosso	   del	   campo	   di	   destra,	   quello	   del	   Leon	   d’oro,	   variante	   che	  
ritroveremo	  negli	  stemmi	  delle	   famiglie	  Caffarelli	  che	  s’ispirarono	  a	  questo	  autore	  per	  allacciarsi	  ai	  	  
Caffarelli	  di	  Roma	  e	  al	  loro	  scudo.	  	  
	   Ed	   ecco	   lo	   stemma	   inciso,	   nel	   quale	   i	   grembi	   sono	   rappresentati	   con	   i	   colori	   giusti,	   secondo	   la	  
convenzione	   introdotta	   nel	   1638	   dal	   gesuita	   Silvestro	   Pietrasanta,	   rappresentazione	   grafica	   che,	   si	  
noti	   bene,	   non	   corrisponde	   alla	   descrizione	   che	   è	   fatta	   nel	   testo,	   perché	   in	   quella	   non	   si	   parla	   di	  
quattro	  grembi	  ma	  di	  un	  campo	  diviso	  per	  traverso	  rosso	  e	  oro,	  variante	  che	  troveremo	  ancora	  negli	  
stemmi	  di	  alcune	   famiglie	  Caffarelli,	  alle	  quali	  evidentemente	  pervenne	  per	  altra	  via	   la	  descrizione	  
scritta	  ma	  non	  era	  noto	  il	  libro	  del	  Conforto	  con	  lo	  stemma	  che	  vi	  era	  inciso.	  
	  



	  
 

Lo	  scritto	  del	  Conforto,	  come	  si	  può	  vedere	  nel	  facsimile	  riprodotto	  alla	  fine,	  è	  ben	  documentato	  
nella	  prima	  parte,	  ma	  diventa	  ugualmente	  incredibile	  nel	  seguito,	  come	  lo	  era	  quello	  del	  Galvani	  che	  
ha	  copiato	  da	  lui,	  quando	  vuol	  mescolare	  i	  membri	  di	  questa	  famiglia	  campana	  con	  quelli	  di	  Roma,	  
entrando	   completamente	   in	   conflitto	   con	   quanto	   si	   conosce	   di	   questi	   ultimi.	   Tra	   l’altro	   sono	  
convinto	   che	   quando	   Conforto	   legge	   nei	   documenti	   trecenteschi	  Cafarelli,	   dicti	   caparelli,	   avrebbe	  
dovuto	  leggere	  Cafarelli,	  dicti	  capharelli,	  il	  che	  mi	  sembra	  plausibile	  e	  più	  ragionevole.	  Ma	  come	  fare	  
a	   controllarlo?	  Non	  esistono	  più	   i	  documenti	   riportati	  dal	  Conforti,	   andati	  distrutti7	  nel	   gran	   rogo	  
appiccato	   dai	   tedeschi	   in	   fuga	   nel	   settembre	   del	   1943.	   Il	   conte	   Galvani	   non	   aveva	   riprodotto	   i	  
documenti	  e	  quindi	  non	  dice	  che	  nella	  concessione	  della	   regina	  Giovanna	   II,	   la	  pensione	  è	  data	  al	  
Nobilis	   vir	   Ioanne	  Minichellus	  Cafarelli	   dictus	  Caparelli	   de	   Sarno	  Miles,	  ma	   anche	   a	  Cicco	   eius	   filio	  
minori,	  eorum	  vita	  durante	  tantum.	  Fu	  probabilmente	  per	  prudenza,	  trovando	  forse	  pericoloso	  per	  la	  
credibilità	  di	  tutta	  la	  storia	  quello	  che	  il	  Conforti	  scriveva	  del	  suo	  nipote:	  

	  
Ed	   ecco	   una	   genealogica	   tessitura	   d’un	   secolo	   di	   quattro	   Personaggi	   di	   questa	   famiglia	   Ascendenti,	   e	  
descendenti	  per	  retta	  linea,	  che	  al	  proprio	  lor	  cognome	  di	  Cafarelli	  aggiunsero	  quello	  di	  Caparelli,	  qual	  poi	  
restò	  a	  gl’altri	  posteri	  di	  questo	  Ramo	  per	  principal	  lor	  cognome,	  e	  da	  ciò	  s’arguisce	  di	  qual	  Carata	  (Casata?)	  
di	  Nobiltà	  fussero;	  mentre	  furono	  dalli	  detti	  Re	  decorati	  di	  Cariche	  cospicue,	  feudi,	  annue	  entrate,	  e	  di	  tutti	  
gli	  altri	  honori,	  e	  prerogative,	  che	  si	  concedevano	  ad	  altri	  di	  Nobilissime	  Famiglie	  Napoletane.	  
E	  seguendo	  il	  nostro	  genealogico	  discorso,	  che	  suo	  figlio	  mi	  persuado,	  o	  più	  tosto	  Nipote	  dell’ultimo	  Cicco,	  
figlio	  di	  Giovanni	  Minichello	  memorato	  di	  sopra,	  il	  quale	  per	  cagioni	  a	  me	  ignote,	  fe’	  ritorno	  a	  Roma	  antica	  
patria	  de’	  suoi	  Maggiori,	  fusse	  senz’altro	  fallo	  Giovan	  Pietro	  Cafarello	  detto	  Caparello	  Signore	  del	  Castello	  di	  
Riofrido,	  nello	  stato	  di	  Tagliacozzo	  in	  Abruzzi	  ...	  
	  

                                                
7	  -‐	  Archivio	  di	  Stato	  di	  Napoli,	  notizia	   in	  internet;	  Cancelleria	  Angioina	   (1265-‐1442)	  «L’archivio	  -‐	  distrutto	  nel	  
1943,	  a	  causa	  dell’incendio	  appiccato	  dai	  tedeschi	  a	  villa	  Montesano	  in	  San	  Paolo	  Belsito	  presso	  Nola,	  dove	  era	  
stato	  trasportato	  per	  misure	  di	  protezione	  antiaerea	  -‐	  era	  costituito	  da	  375	  registri	  in	  pergamena	  e	  3	  in	  carta;	  da	  
4	  registri	  frammentari	  detti	  «	  registri	  nuovi	  »;	  da	  66	  volumi	  in	  carta,	  intitolati	  «	  fascicoli	  »;	  da	  37	  volumi	  di	  atti	  
in	  pergamena,	  originali,	  detti	  «	  arche	  in	  pergamena	  »	  e	  da	  21	  volumi	  di	  atti	  in	  carta,	  pure	  originali,	  detti	  «	  arche	  
in	   carta	   ».	   Dalla	   rovina	   si	   salvarono,	   per	   essere	   rimasti	   in	   sede,	   oltre	   a	   qualche	   frammento,	   i	   repertori	   del	  
Sicola,	  del	  Chiarito,	  del	  Borrelli	  e	  tre	  volumi	  dei	  Notamenta	  di	  Carlo	  de	  Lellis.»	  



È	  stupefacente	  l’ingenuità	  di	  questo	  passo:	  finiti	  i	  documenti	  ufficiali,	  il	  Conforti	  si	  persuade	  che	  
un	  figlio	  di	  Cicco,	  (ma	  poi	  si	  corregge	  vista	  la	  distanza	  di	  tempo	  e	  dice	  un	  nipote)	  deve	  essere	  stato	  
Giovan	  Pietro	  Caffarelli,	  non	  sa	  perché	  tornato	  a	  Roma	  !!!	  D’altra	  parte	  come	  poteva	  fare	  altrimenti	  
l’innesto?	  

Continua	  poi	  con	  il	  discorso	  già	  visto	  in	  riassunto,	  con	  una	  differenza	  dal	  Galvani,	  che	  il	  Conforti	  
ripete	   spesso	   il	   cognome	  Caparelli	   come	   l’unico	   rimasto	  ai	  discendenti	  di	  Vincenzo	   il	  primogenito	  
che	  era	  stato	  spodestato	  a	  Roma	  da	  	  
	  

Ascanio,	   suo	   secondo	   figlio,	   rimasto	   primo	   per	   rinuncia	   del	   detto	   Vincenzo,	   precedentino	   due	   Regii	  
Assenzi,	   ne’	   quali	   vengono	   nominati	   Patrizi	   Romani.	   Che	   perciò	   da	   detto	   Ascanio,	   che	   si	   cognominò	  
solamente	  de’	  Caffarelli,	  ne	  discende	  la	  Casa	  de’	  Duchi	  di	  Turano,	  e	  Marchesi	  di	  Camarda	  in	  Roma	  ....	  	  
	  
Non	   ripeto	   il	   discorso	   sull’inconsistenza	   della	   ricostruzione	   genealogica	   perché	   quello	   che	   ho	  

detto	  prima	  vale	  a	  maggior	  ragione	  per	  il	  testo	  del	  Conforti	  che	  Galvani	  si	  era	  limitato	  a	  riassumere.	  
Il	  moderno	  acquarellista	  dello	  stemma	  del	  Diligenti	  ha	  tenuto	  presente	   lo	  stemma	  del	  Conforti,	  

certamente	   datogli	   dal	   Galvani,	   nel	   quale	   però	   ha	   introdotto	   due	   correzioni,	   facendo	   azzurro	   il	  
campo	  del	  Leone	  e	  colorando	  di	  rosso	  la	  fascia	  (inutile)	  che	  separa	  il	  Capo	  dell’Impero	  dallo	  stemma	  
Caffarelli.	  Una	  correzione	  giusta	  e	  una	  sbagliata.	  	  
	   Voglio	  richiamare	  l’attenzione	  su	  un	  particolare	  di	  questo	  stemma:	  il	  Capo	  dell’Impero	  è	  un	  onore	  
di	  origine	  imperiale	  e	  lo	  portano	  i	  Caffarelli	  di	  Roma	  dal	  1455,	  cioè	  da	  quando	  l’imperatore	  Federico	  
III	  lo	  concesse	  ad	  Antonio	  Caffarelli.	  La	  presenza	  di	  questa	  pezza	  è	  una	  specie	  di	  cartina	  di	  tornasole	  
perché	   le	   altre	   famiglie	   di	   cognome	  Caffarelli	   che	   hanno	   il	   Capo	   dell’Impero	   nel	   proprio	   stemma,	  
dovrebbero	  dimostrare	  di	  averlo	  ottenuto	  per	  concessione	   imperiale,	   indipendentemente	  da	  quella	  
di	  Antonio	  Caffarelli,	  perché	  non	  è	  possibile	  per	  nessuno	  di	  loro	  vantare	  una	  discendenza	  diretta	  da	  
questo	  nostro	  antenato.	  In	  mancanza	  di	  tale	  concessione	  è	  lecito	  pensare	  che	  il	  genealogista	  che	  ha	  
attribuito	  ad	  essi	  il	  capo	  dell’impero,	  sia	  esso	  il	  Conforti	  o,	  come	  vedremo,	  il	  Mugnos	  o	  quant’altri,	  si	  
è	   limitato	   a	   copiare	   lo	   stemma	   della	   illustre	   famiglia	   di	   Roma,	   ben	   conosciuto	   perché	   descritto	   e	  
inciso	  da	  Silvestro	  Pietrasanta	  nel	  1638	  e	  non	  èlo	  ha	  confrontato	  con	  stemmi	  eventualmente	  esistenti	  
presso	  dette	  famiglie	  e	  usato	  da	  loro	  e	  dai	  loro	  antenati.	  
	   Mi	  ha	  colpito	   in	  maniera	  particolare	  una	  citazione	  fatta	  da	  Domenico	  Conforto	  a	  p.	  238	  del	  suo	  
scritto	  sui	  Caffarelli,	  che	  vuole	  far	  discendere	  i	  Caffarelli	  sparsi	  per	  l’Italia	  dai	  Caffarelli	  di	  Roma:	  
	  

	  
	  
	   Quello	   che	   scrive	   qui	   Domenico	   Conforto	   mi	   ha	   definitivamente	   convinto	   ad	   affrontare	   il	  
problema	  del	  collegamento	  tra	  le	  varie	  famiglie	  che	  portano	  il	  cognome	  Caffarelli	  e	  soprattutto	  mi	  ha	  
invitato	   a	   cercare	   il	   libro	   citato	   al	   margine,	   il	   Teatro	   Genealogico	   del	   Mugnos,	   ma	   questo	   è	  
l’argomento	  dei	  prossimi	  paragrafi.	  	  



	   Vorrei	   concludere	   la	   discussione	   sui	   Cafarelli	   di	   Napoli	   con	   una	   ipotesi	   di	   lavoro	   che	  mi	   pare	  
molto	   attraente,	   perché	   si	   fonda	   sull’esistenza	   di	   una	   famiglia	   Cafarelli	   dalla	   quale	   potrebbero	  
discendere	  Minichello	  Cafarelli	  dicto	  Caparelli	  e	  i	  suoi.	  	  
	   Siamo	  tra	  il	  1069	  e	  il	  1075;	  non	  c’erano	  ancora	  i	  Caffarelli	  di	  Roma,	  nemmeno	  i	  Cafarelli	  di	  Napoli	  e	  
tanto	  meno	  i	  Caparelli,	  ma	  a	  Salerno	  c’era	  un	  personaggio	  importante	  vissuto	  durante	  la	  signoria	  di	  
Gisulfo	  II,	  ultimo	  principe	  longobardo8	  di	  Salerno.	  Questo	  personaggio	  si	  chiamava	  Ursus	  Cafarellus,	  
figlio	  di	  Sergio,	  che	  con	  la	  moglie	  Pulsena	  è	  presente	  in	  una	  serie	  di	  atti	  notarili.	  
	   La	   fonte	   è	   il	  Codex	  Diplomaticus	  Cavensis,	   che	   è	   il	   nome	  di	   un’impresa	   secolare	   che	   «persegue	  
l'obiettivo	   della	   pubblicazione	   esaustiva	   dell'intero	   corpus	   diplomatico	   e	   documentario	   custodito	  
nell'archivio	   della	   Badia	   benedettina	   della	   Santissima	   Trinità,	   situata	   a	   Cava	   de'	   Tirreni.	   La	  
consistenza	  dell'archivio	  si	  dipana	  su	  oltre	  15.000	  pergamene,	  a	  partire	  dalla	  prima	  scrittura	  del	  792,	  
a	  cui	  è	  da	  aggiungere	  una	  mole	  consistente	  di	  documenti	  cartacei	  [Wikipedia].»	  	  	  
	   In	  un	  documento9	   risalente	   al	  mese	  di	   aprile	   del	   1069	  Urso	   qui	  Cafarellus	   dicitur	   filio	   quondam	  
Sergii	   insieme	   a	   sua	  moglie	  Pulixene	   figlia	   quondam	  Alferii	   riconosce	   che	   una	   terra,	   cum	   vienea	   et	  
cannieto,	  era	  di	  Stefano	  Amalfitano	  filius	  quondam	  Iohannis	   	  qui	  dictus	  est	  da	  lu	  Balneo	  e	  riconosce	  
che	  una	  via	  separava	  quella	  terra	  dalla	  loro	  terra,	  che	  era	  ugualmente	  tenuta	  cum	  vinea	  et	  cannieto.	  	  	  

	  
	  
Lo	  stesso	  personaggio	  appare	  in	  un	  altro	  documento10	  del	  mese	  di	  maggio	  del	  1069,	  il	  cui	  incipit	  è:	  

	  
	  
	   Mentre	  nel	  primo	  documento	   il	   cognome	  di	  Orso	  è	   scritto	  Cafarellus	   in	  questo	  ha	   la	   grafia	  del	  
latino	  coniugato	  all’ablativo	  cum	  Ursone	  Capharello.	  Ache	  qui	   si	   tratta	  di	   terre	  e	  di	   fideiussioni,	  di	  
garanzie,	  di	  possesso,	  di	  cauzioni	  di	  trenta	  soldi	  d’oro	  costantiniani	  ecc.	  
	   In	  un	  altro	  documento	  lo	  stesso	  soggetto	  è	  identificato	  come	  Ursus	  qui	  vocitatur	  Cafarellu11	  

                                                
8 - Era	  nato	  intorno	  al	  1030	  e	  morì	  a	  Sarno	  nel	  1090	  o	  nel	  1091.	  
 
9	  -‐	  il	  documento	  completo	  si	  trova	  all’indirizzo:	  
http://www.uan.it/Notarili/alimnot.nsf/(TestiPID)/C4729148BA4147F7C1257305002B3847!opendocument	  
 
10	  	  -‐	  Il	  documento	  completo	  si	  trova	  all’indirizzo:	  
http://www.uan.it/Notarili/alimnot.nsf/(TestiPID)/3C86F52BB2F0C936C1257305002B5D24!opendocument	  
	  
11	  -‐	  Il	  documento	  completo	  per	  questo	  e	  per	  brano	  che	  segue	  si	  trova	  all’indirizzo:	  
http://www.uan.it/Notarili/alimnot.nsf/(TestiPID)/F66D9A113393767DC1257305002ED5B6!opendocument	  
 



	  
	  
Nello	   stesso	   documento,	   verso	   la	   fine,	   il	   nostro	   personaggio	   viene	   chiamato	   semplicemente	  Ursus	  
Cafarellu.	  
	  

	  
	  
	   Si	   tratta	   questa	   volta	   di	   una	   lunga	   pergamena,	   di	   cui	   segnalo	   solo	   il	   fatto	   che	   i	   giovani	   fratelli	  
Johannes,	  Mucza	  e	  Tenda	  sono	  detti	  ex	  genere	  Romanorum.	  
	   In	  un	  ultimo	  documento	   il	  nostro	  personaggio	   è	   chiamato	  Ursus	   cognomento	  Capharellus	   filius	  
quondam	   Sergi	   castaldei	   12,	   che	   rivela	   l’importanza	   della	   famiglia,	   visto	   che	   in	   epoca	   longobarda	  
castaldo	   era	   il	   nome	  di	   chi	   «amministrava	   i	   beni	   patrimoniali	   del	   principe	   e	  nei	   territori	   a	   questo	  
appartenenti	  in	  proprio,	  faceva	  giustizia	  e	  governava	  con	  autorità	  pari	  a	  quella	  dei	  conti	  [Dizionario	  
etimologico	  online]»	  

                                                
12	  -‐	  Il	  documento	  completo	  si	  trova	  all’indirizzo:	  
http://www.uan.it/Notarili/alimnot.nsf/(TestiPID)/D8C40F9D2F4698E4C125730E004E9163!opendocument	  
	  



	  
	  
	   La	   pubblicazione	   dei	   documenti	   del	   Codex	   Diplomaticus	   Cavensis	   procede	   molto	   lentamente;	  
basti	  considerare	  che	  furono	  pubblicati	  otto	  volumi	  tra	  il	  1873	  e	  il	  1893	  contenendo	  in	  media	  dodici	  
anni	  a	  volume,	   la	  pubblicazione	  dei	  volumi	  IX	  e	  X	  è	  avvenuta	  tra	  il	   1984	  e	  il	   1990	  e	  ha	  riguardato	  i	  
documenti	  datati	  tra	  il	  1065	  e	  il	  1080,	  mentre	  due	  volumi	  XI	  e	  XII	  sono	  in	  preparazione	  e	  conterranno	  
i	  documenti	   tra	   il	   1081	  e	   il	   1090.	   	  Se	  esce	  un	  volume	  ogni	  dieci	  anni	  ci	  vorranno	  250	  anni	  prima	  di	  
arrivare	  al	  tempo	  di	  Minichello	  Cafarelli.	  Io	  però	  credo	  che	  in	  un	  futuro	  remoto	  si	  troverà	  un	  legame	  
tra	  Ursus	  e	  Minichello.	  C’è	  solo	  da	  aver	  pazienza!	  
	   Forse	   qualcuno	   si	   chiederà	   se	   esiste	   una	   discussione	   etimologica	   sul	   cognome	   Caffarelli.	   Io	   ho	  
trovato	   molto	   interessante	   quello	   che	   scrive	   Angelo	   Bongioanni13,	   che	   lo	   fa	   discendere	   dal	   nome	  
longobardo	  Wafari,	  da	  cui	  deriva	   forse	  Guafarius14,	   che	  divenne	  principe	  di	  Salerno	  nell’861	  e	  morì	  
nel	  879.	  Riporto	  in	  facsimile	  il	  testo:	  

	  

                                                
13	  -‐	  ANGELO	  BONGIOANNI,	  Nomi	  e	  Cognomi	  –	  Saggio	  di	  ricerche	  etimologiche	  e	  storiche,	  Torino,	  1928,	  pp.	  58-‐59.	  
	  
14	  -‐	  The	  Modern	  Part	  of	  an	  Universal	  History	  from	  the	  Earliest	  Account	  of	  Time	  compiled	  fron	  Original	  Writers.	  
Vol.	   XXVIII,	   The	   History	   of	   Naples,	   London	   1761,	   pp.	   15-‐20.	   GUGLIELMO	   PEIRCE,	   Le	   origini	   preistoriche	  
dell’onomastica	  italiana,	  p.	  92,	  fa	  derivare	  Waiferius	  e	  Guafarius	  da	  Gotard-‐us,	  «colui	  che	  bada	  alle	  capre.	  Dal	  
verbo	  Wahren,	  Gewähren,	  germanico	  Warjan,	   sanscrito-‐vedico	  HR:	  badare	  a,	  prendersi	  cura	  di,	  occuparsi	  di,	  
dedicarsi	  a,	  esser	  dedito	  a,	  guardare,	  avere	  la	  responsabilità	  di»;	  [da	  internet].	  	  



	  
Per	  concludere,	  trascrivo	  quanto	  ho	  trovato	  nel	  sito	  internet15	  «origine	  dei	  cognomi	  italiani»:	  
	  

Cafari	   è	  quasi	  unico,	  Cafaro	  è	   tipicamente	  meridionale,	  della	  zona	  che	  comprende	   la	  Campania	  
litoranea,	   la	   Basilicata	   e	   la	   Puglia,	   con	   massima	   concentrazione	   nel	   salernitano	   e	   nel	   barese,	  
Caffarella	  sembrerebbe	  specifico	  di	  Trani	  nel	  barese,	  Caffarelli	  ha	  vari	  ceppi,	  nel	  ternano	  e	  reatino,	  
a	  Roma,	  ed	  in	  Sicilia	  nel	  messinese	  a	  San	  Piero	  Patti	  e	  Patti,	  ed	  a	  Palermo,	  Caffarello,	  quasi	  unico,	  
sembrerebbe	  siciliano,	  Caffari	  sembra	  tipico	  del	  Lazio,	  Caffaro,	  molto	  raro,	  e	  Caffarel	  quasi	  unico	  
sono	   specifici	   del	   basso	   torinese,	   della	   zona	   di	   Pinerolo	   e	   dintorni	   in	   particolare,	   Caffarri	   è	  
specifico	  dell'area	  reggiana,	  dovrebbero	  derivare,	  direttamente	  o	  tramite	  forme	  ipocoristiche,	  dal	  
nome	  medioevale	  Cafarus	  o	  Caffarus	  di	  cui	  abbiamo	  un	  esempio	  a	  cavallo	  tra	  XI°	  e	  XII°	  secolo	  con	  
il	  	   marinaio,	   crociato,	   console	   di	   Genova:	   "...Caffarus	   de	   Caschifellone	   Genuensis	   Rei	   publicae	  
rector	  et	  historiographus...",	  dagli	  Annali	   genovesi	   anni	   1099-‐1163:	   "...Ianua	   tuta	  quidem	   fuit	   illo	  
consule	  pridem,	  Urbs	  ea	  que	  movit,	  quod	  sic	  ex	  ordine	  novit;	  Nomen	  ei	  Cafarus,	  presens	  quem	  
signat	  imago;	  Vivat	  in	  eternum	  cuius	  generosa	  propago”,	  le	  forme	  meridionali	  potrebbero	  anche	  
derivare	  da	  soprannomi	  originati	  dal	  vocabolo	  arabo	  kaafir	  (infedele).	  	  
*	  integrazioni	  fornite	  da	  Giovanni	  Vezzelli:	  	  
Cafaro	  è	  un	  cognome	  meridionale	  che	  oltre	  all'ipotesi	  di	  'kafir'	  =	  infedele,	  potrebbe	  anche	  derivare	  
dall'aggettivo	  calabrese	  e	  siciliano	  'càfaru'	  =	  tarlato.	  

                                                
15	  -‐	  indirizzo:	  http://www.cognomiitaliani.org/cognomi/cognomi0003.htm	  
	  



	  
I	  Caffarelli	  di	  Vizzini	  
	  
	   La	   ricerca	   sui	   Caffarelli	   di	   Vizzini	   è	   stata	   per	   me	   molto	   impegnativa,	   e	   nello	   stesso	   tempo	  
attraente,	   perché	   se	   non	   sono	   riuscito	   a	   sciogliere	   tutti	   i	   quesiti,	   credo	   di	   aver	   posto	   delle	   buone	  
fondamenta	   per	   un	   successivo	   approfondimento.	   Il	  mio	   interessamento	   specifico	   è	   nato	   in	   questo	  
modo:	  avevo	  cercato	  il	  libro	  di	  Filadelfo	  Mugnos16	  per	  trovare	  il	  passo	  citato	  da	  Domenico	  Conforto	  
sullo	   spostamento	   dei	   Caffarelli	   da	   Roma	   in	   Sicilia	   e	   non	   è	   stato	   difficile	   localizzarlo	   perché	   è	  
all’inizio	  dello	  scritto	  che	  questo	  autore	  dedica	  alla	  famiglia	  Alessio.	  Sono	  subito	  andato	  all’indice	  a	  
cercare	  il	  cognome	  Caffarelli	  e	  ho	  trovato	  il	  cenno	  araldico	  su	  una	  famiglia	  Cafarelli	  di	  Vizzini,	  che	  
ho	   estratto	   e	   unito	   in	   facsimile	   a	   quello	   del	   Conforto	   che	   troverete	   alla	   fine	   di	   questo	   scritto.	   Il	  
Mugnos,	  che	  infila	  qua	  e	  là	  qualche	  parola	  spagnola	  rivelando	  l’origine	  della	  sua	  famiglia,	  svolge	  così	  
il	  suo	  breve	  cenno	  araldico:	  
	  

Si	   disse	   nella	   famiglia	   Alessio	   il	   passaggio	   da	   Roma	   in	   Sicilia	   della	   famiglia	   Cafarelli.	   Mutio	   fu	   il	   suo	  
progenitore	  in	  Caltagirone,	  ove	  si	  casò	  [sposò]	  con	  Giacoma,	  figlia	  di	  Giacopino	  Insparosa17	  ed	  alcanzò	  [leggi	  
ottenne]	  per	  cagion	  di	  dote	  molti	  tenimenti	  di	  terre,	  e	  dal	  Re	  Federico	  per	  suoi	  serviggi	  il	  feudo	  di	  Bonilla,	  o	  
Bonica18,	  che	  poi	  lo	  vendè	  a	  Manfredo	  d’Alagona19.	  
Ne	  nacque	  da	  questi	  Guglielmo,	  famoso	  leggista	  in	  quei	  tempi,	  che	  fu	  diverse	  volte	  Giudice	  della	  sua	  patria,	  
hebbe	   per	  moglie	   Leona,	   figlia	   d’Albirolo	   d’Albirolo,	   e	   successe	   ne’	   feudi	   di	   Francesco	   Saggia	   principale	  
Barone	   di	   quella	   Città	   suo	   zio,	   e	   procreò	   sei	   figli	   maschi,	   Mutio,	   Albirolo,	   Andrea,	   Antonio,	   Pierro,	   e	  
Francesco,	  che	  per	  cagion	  di	  matrimonij	  piantarono	   le	   loro	   famiglie	   in	  Castrogiovanni,	  Vizzini,	  e	  Modica,	  
da’	   quali	   intendono	   i	   Cafarelli	   di	  Vizzini	   viventi	   derivarne	  Antonio,	   che	   visse	   in	   detta	  Città	   con	   grido	   di	  
gentil’huomo	   virtuoso,	   e	   ricco	   nel	   1500	   e	  morì	   nel	   1528	   e	   nell’Inventario	   de’	   beni	   hereditarij	   si	   veggono	  
predij,	  rendite,	  schiavi,	  e	  cavalli	  chiaro	  segno	  di	  nobiltà;	  e	  così	  si	  mantennero	  i	  suoi	  figli,	  Giovanni,	  e	  Pietro.	  
Vito	   Cafarelli,	   oltre	   esser	   stato	   molte	   volte	   Capitano,	   e	   Giurato	   della	   sua	   patria,	   fu	   Secreto,ed	   hebbe	  
molt’altri	   honorati	   carichi.	   Vissero	   della	   medesima	   guisa	   Giovanni,	   e	   parimente	   don	   Gioseffo,	   figlio	   del	  
predetto	  Pietro,	  e	  genitore	  del	  dottor	  don	  Filippo,	  e	  del	  dottor	  Michel’Angiolo,	  che	  viveno,	  oltre	   i	  carichi,	  
con	  grido	  di	  virtuosi	  gentil’huomini	  in	  quella	  Città.	  L‘arme	  di	  questa	  famiglia	  sono	  un’Aquila	  nera	  in	  campo	  
d’oro,	  e	  sotto,	  col	  campo	  diviso,	  un	  Leone	  d’oro	  in	  campo	  rosso	  nella	  destra,	  e	  nella	  sinistra	  un	  campo	  diviso	  
per	  traverso	  rosso,	  e	  d’oro.	  

	  
	   Siamo	  dunque	  nelle	  prime	  decadi	  del	  ‘3oo,	  visto	  che	  Federico	  III	  (a	  cui,	  ho	  capito	  poi,	  Mugnos	  si	  
riferisce)	  	  morì	  nel	  1337.	  La	  notizia	  è	  molto	  breve,	  differentemente	  dalle	  altre	  storie,	  e	  dallo	  scritto	  del	  
Mugnos	  non	  risulta	  che	  questa	  famiglia	  abbia	  avuto	  successivi	  contatti	  con	  Roma	  e	  pertanto	  non	  si	  

                                                
16	  -‐	  FILADELFO	  MUGNOS,	  Teatro	  genologico	  delle	  Famiglie	  Nobili	  titolate	  feudatarie	  ed	  antiche	  nobili	  del	  fidelissimo	  
Regno	  di	  Sicilia	  viventi	  ed	  estinte,	  pp.	  37	  e	  203.	  
	  
17	  -‐	  FILADELFO	  MUGNOS,,	  cit.,	  p.	  154:	  «Il	  Giacomo	  [Bonanni]	  per	  il	  casamento	  ch’ei	  fece	  con	  la	  figlia	  di	  Nicolò	  di	  
Sacca	  Barone	  di	  Caltagirone,	  diede	  ivi	  principio	  alla	  sua	  famiglia,	  e	  si	  portò	  seco	  Uberto	  Tavili	  nobile	  pisano,	  
ove	  anche	  prese	  per	  moglie	  la	  figlia	  di	  Giacopino	  Isparosa	  chiarissimo	  Barone	  di	  quella.»	  
 
18	  -‐	  FILADELFO	  MUGNOS,	  I	  Raguagli	  Historici	  del	  Vespro	  Siciliano,	  Palermo	  1645,	  p.	  177:	  “Il	  Re	  Martino	  ...	  diede	  ...	  
il	  feudo	  di	  Bonico	  a	  Ugo	  Santapau».	  	  
	  
19	  -‐	  FRANCESCO	  GIUNTA,	  Dizionario	  Biografico	  degli	  Italiani	  (Treccani):	  «Nato	  nella	  prima	  metà	  del	  secolo	  XIV,	  
fratello	  di	  Artale,	  gli	  succedette	  nel	  1390	  nella	  carica	  di	  gran	  giustiziere	  del	  Regno	  di	  Sicilia.[...]	  Nel	  maggio	  1392	  
gli	  fu	  tolta	  la	  carica	  di	  gran	  giustiziere	  [...]	  posto	  in	  carcere,	  sembra	  vi	  morisse	  qualche	  anno	  dopo.»	  DANIELA	  

SANTORO,	  Il	  tesoro	  recuperato.	  L’inventario dei beni delle regine di Sicilia confiscati a Manfredi Alagona nel 
1393, Anuario de Estudos Medievales, 37/1 2007, 	   A.	   GIUFFRIDA	   ha	   pubblicato	   Il	   cartolario	   della	   famiglia	  
Alagona	   di	   Sicilia	   (Documenti	   1337-‐1386),	   Palermo	   1978.	   Da	   internet:	   «Vizzini,	   dopo	   la	   pace	   di	   Caltabellotta	  
(1302),	  passò	  definitivamente	  sotto	  la	  dinastia	  aragonese	  e	  venne	  concessa	  prima	  a	  Manfredi	  Alagona,	  quindi	  al	  
conte	   di	   Licodia	   Ughetto	   Santapau,	   nonostante	   fosse	   stata	   assegnata	   alla	   "Camera	   Reginale",	   istituita	   da	  
Federico	  III	  nel	  1361.»	  
	  



spiega	   come	   mai	   sia	   presente	   il	   Capo	   dell’Impero	   nello	   stemma	   che	   Mugnos	   descrive	  
compiutamente.	  
	   Ho	  cercato	  di	  sapere	  qualcosa	  di	  Giacopino	  d’Isparosa	  e	  Albirolo	  d’Albirolo,	  la	  cui	  alleanza	  con	  i	  
Caffarelli	  risale	  al	  loro	  arrivo	  in	  Sicilia.	  Nella	  Cronologia	  universale	  di	  Sicilia20	  leggo:	  
	  

Nell’anno	   1343,	   essendosi	   fatta	   la	   rassegna	   de’	   Baroni	   Feudatari	   del	   Regno,	   que’	   di	   Calatagirone	   furono	  
Francesco	   Ventimiglia,	   Anselmo	   di	   Modica,	   gli	   Eredi	   d’Uberto	   Tavili,	   Niccolò	   di	   Sciacca,	   gli	   Eredi	   di	  
Giacopino	  d’Isparosa,	  Albirolo	  d’Albirolo,	  Francesco	  Fonsubert	  o	  di	  Fontecoperto	  [nota:	  Rollo	  de’	  Baroni	  nel	  
Reg.	  di	  Ludovico	  Mugnos	  Vesp.	  Sicilia]	  e	  l’Ansalone	  [nota:	  Ansalonius	  de	  sua	  Fam.	  Fam.	  Trippa]	  v’aggiunge	  
gli	  Eredi	  di	  Giacopino	  Trippa.	  

	  
	   Visto	   che	   questo	   autore	   cita	   i	   Vespri	   siciliani	   di	   Mugnos,	   sono	   andato	   a	   vedere	   cosa	   scrive	   il	  
nostro	  araldista.	  Nella	  prima	  edizione	  dei	  Vespri	  del	  1645	  è	  più	  conciso,	  ma	  nella	  seconda	  edizione21	  è	  
più	  esplicito:	  
	  

Egli	   [il	   Re	   Ludovico,	   primogenito	   di	   Pietro	   II	   di	   Sicilia	   e	   nipote	   di	   Federico	   III	   d’Aragona]	   di	   inanzi	   la	   sua	  
morte,	  e	  nel	  1343	  fece	  una	  larga	  composizione	  a	  tutti	  i	  Baroni	  del	  servigio	  militare	  per	  soccorrere	  i	  bisogni	  
del	   Regno	   oppresso	   di	   continue	   guerre.	   Et	   in	   questo	  militar	   servigio	   registrato	   nella	   Regia	  Cancelleria	   si	  
leggono	  gli	  seguenti	  Baroni.	  Di	  Messina	  furono	  ...	  

	  

	  
	  
Il	  Mugnos	  conclude	  il	  lungo	  elenco	  con	  questo	  commento:	  
	  

Tutti	  i	  sopradetti	  Baroni	  annoverati	  nel	  predetto	  servigio	  militare	  del	  detto	  Re	  Lodovico,	  furono	  tutti	  Baroni	  
d’antica	  nobiltà,	  originati	  di	  Spagna,	  di	  Francia,	  di	  Germania,	  e	  d’Italia,	   i	  quali	  passarono	  militando	  per	   le	  
continue	   guerre	   ch’all’hora	   vivevano	   in	   Sicilia,	   e	   per	   le	   remunerazioni	   feudali,	   e	   de’	   dominij	   di	   Terre	  
stabilirono	   ivi	   le	   loro	   famiglie,	  così	  pur	  per	  esser	   il	  vivere,	  e	  gli	  prezzi	  delle	  cose	  comestibili,	  e	  putabili	   in	  
questi	  tempi	  di	  vilissimo	  prezzo,	  o	  per	  la	  gran	  abbondanza,	  o	  per	  la	  scarsezza	  del	  denaro	  inghiottito	  dalle	  
voraginose	  guerre,	  e	  molt’altre	  nobili	   famiglie	  vissero	  nel	  Regno,	  che	  non	   furono	  Baronali,	   raccordate	  nel	  
mio	  Teatro.	  

	  
	   Queste	  notizie	  sono	  molto	  utili,	  innanzi	  tutto	  perché	  quando	  Mugnos	  parla	  di	  Mutio	  Caffarelli,	  lo	  
fa	   vivere	   al	   tempo	   del	   Re	   Federico	   ed	   io	   in	   un	   primo	   momento	   avevo	   pensato	   che	   intendesse	  
Federico	  II	  di	  Svevia	  (1194-‐1250),	  mentre	  ora	  ho	  capito	  che	  voleva	  dire	  Federico	  III	  d’Aragona	  (1273-‐
1337).	  Appare	  evidente,	  anche,	  che	  Mugnos	  è	  l’unico	  referente	  per	  i	  nomi	  Insparosa,	  e	  Albirolo,	  che	  
potrebbe	  avere	  anche	  inventato,	  non	  citando	  mai	  con	  precisione	  dove	  sono	  riposti	  i	  documenti	  che	  
utilizza	  nella	  sua	  notizia	  sui	  Caffarelli.	  	  

                                                
20	  -‐	  Francesco	  Aprile,	  Della	  cronologia	  universale	  della	  Sicilia,	  Palermo,	  1725,	  p.	  184.	  
	  
21	  -‐	  FILADELFO	  MUGNOS,	  Raguagli	  storici	  del	  Vespro	  Siciliano	  ...	  seconda	  impressione	  ...,	  Palermo	  1669,	  p.	  201.	  
	  



	   Quest’ultima	  considerazione	  mi	  ha	  spinto	  a	  cercare	  altre	   fonti	   indipendenti	  per	  una	  verifica	   sui	  
nomi	   dei	   Baroni	   di	   Caltagirone	   che	   lui	   ha	   citato,	   e	   ho	   trovato	   che	   dei	   sette	   personaggi	   indicati,	  
cinque22	   sono	   storicamente	  presenti	   in	   tutti	   i	  documenti	  oggi	  disponibili,	  mentre	   sono	   sconosciuti	  
Giacomo	  Insparosa,	  e	  Albirolo	  d’Albirolo,	  proprio	  gli	  unici	  nomi	  che	  appaiono	  nella	  genealogia	  dei	  
Cafarelli	  di	  Sicilia.	  Dopo	  di	   loro,	   infatti,	   si	  passa	  direttamente	  ad	  Antonio	  del	   ramo	  dei	  Cafarelli	  di	  
Vizzini,	  vissuto	  all’inizio	  del	  XVI	  secolo	  e	  morto	  nel	  1538.	  Un	  salto	  di	  quasi	  duecento	  anni.	  
	   Ho	  trovato	  un	  cenno	  storico	  sui	  Caffarelli	  baroni	  di	  Gusman	  [sic!],	  la	  cui	  genealogia	  risale	  alla	  fine	  
del	  ‘500.	  È	  tratto	  dal	  Nobiliario	  di	  Sicilia	  del	  dott.	  A	  Mango	  di	  Casalerardo,	  che	  è	  all’indirizzo:  
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/bibliotecacentrale/mango/cabica.htm	  
	  

Caffarelli	  o	  Cafarelli.	  
Nobile	  famiglia	  di	  Vizzini.	  Un	  Vito	  fu	  secreto	  di	  detta	  città	  1596;	  un	  Filippo,	  con	  privilegio	  dato	  a	  27	  febbraio	  
esecutoriato	  a	  17	  agosto	  1658,	  ottenne	  il	  titolo	  di	  barone	  di	  Gusman,	  titolo	  con	  il	  quale	  vediamo	  oggi	  iscritto	  
nell’elenco	  definitivo	  delle	  famiglie	  nobili	  e	  titolate	  della	  regione	  siciliana	  il	  signor	  Gioacchino	  Caffarelli	  (di	  
Gaetano,	   di	   Gioacchino)	   padre	   di	   Gaetano,	   Maria,	   Giovanna,	   Benedetto,	   Giustino,	   Luigi,	   Francesco,	  
Giuseppe,	  Amalia	  ed	  Elisabetta.	  Un	  Giacomo,	  un	  Ignazio,	  un	  Michele,	  un	  Antonino	  ed	  un	  Marcello	  nel	  1731	  
li	  troviamo	  tra	  i	  concorrenti	  agli	  uffici	  nobili	  di	  Vizzini;	  un	  dottor	  Lucio,	  già	  capitano	  di	  giustizia,	  giurato	  e	  
tesoriere	  di	  Vizzini,	  nel	  1731	  concorre	  pure	  agli	  uffici	  nobili	  di	  detta	  città;	  un	  Benedetto,	  dottore	  in	  leggi,	  fu	  
capitano	  di	  giustizia	  di	  Vizzini	  nell’anno	  1742-‐43,	  carica	  tenuta	  da	  un	  Gaetano-‐Lucio	  nell’anno	  1782-‐83,	  da	  
un	   Francesco	   nel	   1792-‐93	   e	   da	   un	   barone	   Lucio-‐Gaetano	   nel	   1806-‐7.	   Troviamo	   pure	   questa	   famiglia	   in	  
Mineo,	  nella	  quale	  città	  troviamo	  nel	   1736	  un	  Vito	  proposto	  per	  sindaco	  dei	  nobili,	  carica	  occupata	  da	  un	  
Biagio	  nell’anno	  1787-‐88	  ed	  in	  Acireale,	  nella	  quale	  città	  notiamo	  un	  Nunzio,	  che,	  come	  marito	  di	  Maria	  dei	  
marchesi	  Costa,	  con	  privilegio	  del	  31	  gennaio	  1753,	  ottenne	  il	  titolo	  di	  barone	  di	  S.	  Olia.	  
Arma:	  troncato,	  nel	  1°	  d’oro,	  all’aquila	  spiegata	  di	  nero;	  nel	  2°	  partito:	  a)	  di	  rosso,	  al	  leone	  d’oro;	  b)	  troncato	  
d’oro	  e	  di	  rosso.	  

	  
	   Gli	   attuali	   Caffarelli,	   Baroni	   di	   Guzman,	   sono	   così	   descritti	   nel	   Libro	   della	   Nobiltà	   Italiana	   ed.	  
1937-‐39:	  

	  

                                                
22	   -‐	   ANTONINO	  MARRONE,	  Repertorio	   della	   feudalità	   siciliana,	   	   1)	   alle	   pp.	   440-‐443	  Francesco	  Ventimiglia	   nella	  
Descriptio	   feudorum	  del	   1335	  risulta	  ricavare	  un	  reddito	  di	   1500	  onze	  dalla	  contea	  di	  Geraci,	  da	  Sperlinga,	  da	  
Pettineo	  e	  da	  Cristia,	   fu	  ucciso	  nel	   1337	  dalla	  popolazione	  di	  Geraci;	  2)	  a	  p.273	  Anselmo	  de	  Mohac	  o	  Modica,	  
domiciliato	  a	  Caltagirone,	  contribuiva	  con	  un	  cavallo	  armato	  (20	  onze	  di	  reddito)	  nell’adoa	  del	  1345;	  3)	  alla	  p,	  
372	  Nicola	  di	  Sacca	  è	  presente	  nella	  Descriptio	  feudorum	  del	  1335	  dove	  risulta	  ricavare	  50	  onze	  di	  reddito	  dalla	  
metà	  del	  casale	  Darfudi;	  4)	  a	  p.	  420	  Nicola	  Tavili	  che,	  secondo	  la	  Descriptio	  feudorum	  del	  1335,	  traeva	  20	  onze	  di	  
reddito	  dal	  feudo	  di	  Bunello	  ma	  nell’adoa	  del	  1345	  era	  già	  morto,	  così	  come	  il	  suo	  successore	  Oberto,	  per	  cui	  gli	  
eredi	   di	   quest’ultimo,	   domiciliati	   a	   Caltagirone,	   contribuivano	   con	   un	   cavallo;	   5)	   a	   p.	   176	   Francesco	   Fonte	  
Cohoperto	  o	  Fonterubera	  o	  Fonstabert	  fu	  tassato	  nell’adoa	  del	  1345	  per	  un	  cavallo	  armato	  (reddito	  di	  20	  onze),	  
fu	  capitano	  e	  castellano	  di	  Calatafimi.	  
 



	  
	  
	   Si	  noti	  che	  il	  loro	  stemma	  segue	  la	  descrizione	  che	  ne	  ha	  fatto	  il	  Mugnos	  con	  un’unica	  differenza	  
nella	  parte	  sinistra,	  quella	  di	  scrivere	  troncato	  al	  posto	  di	  diviso	  per	  traverso.	  
	   In	  internet	  esistono	  alcune	  rappresentazioni	  a	  colori	  dello	  stemma	  dei	  Baroni	  di	  Guzman:	  
	  
	  
	  
	  

	   	  



	  
	  

	  
	   L’anno	  scorso	  avevo	  scritto	  a	  proposito	  dei	  Caffarelli	  di	  Guzman	  una	  nota23	  che	  mi	  sembra	  ancora	  
valida:	  	  
	  

I	   Caffarelli	   sono	   tantissimi,	   quelli	   che	   hanno	   un	   titolo	   nobiliare	   in	   Italia	   sono	   solamente	   tre:	   i	   Negroni	  
Caffarelli,	  i	  Vergara	  Caffarelli	  e	  i	  Caffarelli	  di	  Guzman.	  Le	  due	  prime	  famiglie	  hanno	  ricevuto	  il	  cognome	  dai	  
Caffarelli	   di	   Roma	   per	   via	   femminile,	   con	   giustificazioni	   e	  motivazioni	   diverse;	   l’ultima	   famiglia	   non	   ha	  
nulla	  a	  che	  fare	  con	  le	  prime	  due	  e	  solamente	  uno	  stemma	  molto	  simile	  l’accomuna	  ad	  esse.	  Ma	  lo	  stemma	  
può	   essere	   stato	   cambiato	   per	   il	   mero	   inganno	   di	   un	   araldista.	   Infatti	   ho	   trovato	   un	   altro	   stemma	  
appartenente	  a	  una	  famiglia	  che	  ha	  un	  cognome	  molto	  simile:	  Caffarelli	  di	  S.	  Gusmano.	  

	  
Avevo	   anche	   esibito	   due	   biglietti	   da	   visita,	   appartenuti	   rispettivamente	   a	   Gioacchino	   e	   a	  

Francesco	   Caffarelli;	   quello	   di	   Francesco	   riporta	   il	   titolo	   di	   nobile	   dei	   Baroni	   di	   S.	   Germano	   e	   lo	  
stemma	  che	  avevo	  riportato	  ingrandito,	  uno	  stemma	  completamente	  differente	  da	  quello	  dei	  Baroni	  
di	  Guzman	  .	  
	  

	  

	  
	  

                                                
23	  -‐	  Nella	  pagina	  «4_Genealogia	  della	  famiglia	  Caffarelli	  –	  secoli	  XIV-‐XVIII»	  



	  
	  

	  
stemma	  dei	  Caffarelli	  di	  S.	  Gusmano	  

	  
	   Quando	  scrivevo	  così,	  ero	  convinto	  della	  appartenenza	  di	  Giocchino	  e	  Francesco	  Caffarelli	  di	  S.	  
Gusmano	   alla	   famiglia	   dei	  Caffarelli	   di	  Guzman,	   anzi	   di	   aver	   identificato	   il	   proprietario	   del	   primo	  
biglietto	   da	   visita	   con	   quel	  Gioachino	  Caffarelli	   nato	   a	   Palermo	   il	   10	   giugno	   1852	   e	  morto	   ivi	   il	   25	  
marzo	  1914,	  che	  fu	  sposato	  a	  Emanuela	  Caffarelli,	  morta	  il	  1°	  ottobre	  1932,	  padre	  di	  Gaetano,	  il	  primo	  
che	  appare	  nella	  scheda	  dei	  baroni	  di	  Guzman.	  Avevo	  ritenuto	  San	  Gusmano	  e	  Guzman	  uno	  stesso	  
predicato.	  Ma	  sarà	  proprio	  così?	  
	   Esiste	   una	   contrada	   San	   Cusmano	   di	   Augusta	   (provincia	   di	   Siracusa);	   esisteva	   un	   Feudo	   San	  
Cusmano24,	  una	  fonte	  di	  S.	  Gusmano25,	  un	  vallone	  S.	  Gusmano26,	  tutti	  riferiti	  alla	  stessa	  località.	  	  

                                                
24	  -‐	  ADOLFO	  BARTOLI,	  Sul	  calore	  specifico	  sino	  ad	  alta	  temperatura	  di	  alcune	  rocce	  e	  minerali	  della	  Sicilia,	  Bull.	  
Mens.	   Acc.	   Gioenia	   di	   Scienze	   Naturali	   in	   Catania,	   feb.	   1981,	   p.	   6:	   «Basalto	   preso	   nell’antico	   feudo	   di	   S.	  
Gusmano	   (presso	  Augusta).	   «	  GIUSEPPE	   BIANCONI,	  Repertorio	   Italiano	   per	   la	   Storia	  Naturale,	   vol.	   II,	   Bologna	  
1854,	   p.21:	   «Fu	   trovata	   questa	   specie	   (che	   l’Autore	   indica	   con	   qualche	   dubbietà	   stante	   l’imperfezione	  
dell’esemplare)	  nel	  Feudo	  di	  S.	  Gusmano.»	  
	  
25	  -‐	  G.	  BROCCHI,	  De’	  colli	  Iblei	  in	  Sicilia,	  Biblioteca	  Italiana	  o	  sia	  Giornale	  di	  Letteratura,	  Scienza	  ed	  Arti,	  Tomo	  
XXVI,	  Milano	  1822,	  p.	  69:	  «sotto	  Melilli,	  verso	  la	  marina	  trovasi	  il	  papiro	  presso	  la	  Fonte	  di	  S.	  Gusmano	  in	  due	  
siti,	   l’uno	   accanto	   al	  molino	  detto	  di	   terra,	   e	   l’altro	   poco	   lungi	   da	   quello	   chiamato	  di	  mare»;	   pag.	   70:	   «Così	  



	  
	  

Chiesa	  rurale	  del	  feudo	  denominato	  di	  San	  Cusmano	  (S.	  Cosmo	  e	  Damiano)	  
	  
	   Nel	  Libro	  d’Oro	  della	  Nobiltà	  Mediterranea,	  che	  è	  in	  internet,	  è	  riportato	  l’albero	  genealogico	  della	  
Famiglia	   Paternò	   e	  Paternò	  Ventimiglia	   dove	   trovo	  un	   riferimento	   ad	  Antonio	  Bellhomo,	   conte	  di	  
Augusta,	  	  3°	  Barone	  di	  San	  Cusmano:	  
	  

	  
	  
	   I	   Bellomo	   sono	   una	   storica	   famiglia	   di	   Siracusa,	   la	   cui	   discendenza	   agnatizia	   è	   estinta27.	   Il	  
capostipite,	  Giovanni	  Regio	  Milite,	  Regio	  Algozirio	  del	  Re	  Martino	  d’Aragona,	  fu	  il	  primo	  Barone	  del	  
feudo	  di	  S.	  Cosimano28	  (Real	  Privilegio	  1398).	  Della	  famiglia	  Bellhuomo	  e	  di	  Giovanni	  parla	  il	  Mugnos	  
nel	  suo	  Teatro	  Genologico:	  
                                                
qualche	  altro	   filologo	  a	  Melilli	   sostiene	  che	   l’Alabo	  degli	  antichi	  non	  è	  altrimenti	   il	  Cantara,	  ma	  un	  altro	   rio	  
discosto	  da	  esso	  un	  quarto	  di	  miglio,	  cioè	  la	  Fonte	  di	  S.	  Germano	  ...	  Ora	  il	  Cantara	  è	  piuttosto	  un	  torrentello	  
che	  un	  fiume	  il	  quale	  ha	  principio	  alla	  radice	  de’	  colli	  Iblei	  alcune	  centinaia	  di	  passi	  lungi	  dalla	  sua	  foce,	  e	  la	  
Fonte	  di	  S.	  Gusmano	  è	  un	  povero	  rio.»	  Luciano	  Rizzuti,	  Camico,	  topografia	  di	  una	  fortezza,	  Sciacca	  (Ag)	  2004:	  
«La	  citazione	  di	  Vibio	  Sequestre	  costituisce	  una	   testimonianza	   importante	   sulla	   identificazione	  della	  città	  di	  
Alabon	  nel	   territorio	  megarese,	   cioè	  di	  Eraclea	  Minoa,	   esclude	   la	  possibilità	  di	   trovarla	  nei	  pressi	  di	  Megara	  
Hyblaea	  e	  precisamente,	  come	  alcuni	  studiosi	  sostengono,	  presso	  il	  fiume	  S.	  Gusmano,	  peraltro	  piccolissimo	  e	  
privo	  di	  indizi	  significativi».	  
	  
26	  -‐	  G.	  GERMANÀ,	  Priolo	  romana,	  Quaderni	  del	  Mediterraneo	  7,	  2000,	  p.	  58:	  «I	  miseri	  avanzi	  di	  questi	  due	  edifici	  
ed	  i	  copiosi	  avanzi	  di	  un	  acquedotto	  di	  fabbrica,	  che	  provenendo	  dal	  vallone	  di	  S.	  Gusmano	  presso	  Megara,	  ed	  
attraversando	   per	   alcuni	   chilometri	   varie	   terre,	   dicesi	   che	   prosegua	   fino	   alla	   Aguglia	   di	   Marcello	   a	   sud	   di	  
Priolo...»	  	  
	  
27	  -‐	  BRUNO	  DE	  MARTINEZ	  LA	  RÉSTIA	  STATELLA,	  L’Ordine	  di	  Malta	  e	  l’Europa	  nel	  «Catalogue	  of	  the	  Records	  of	  the	  
Order	  of	  St.	  John	  of	  Jerusalem	  in	  the	  National	  Library	  of	  Malta»,	  La	  Fardelliana,	  1984,	  p.	  66.	  
	  
28	   	   -‐	  ANTONINO	  MARRONE,	  Repertorio	   della	   feudalità	   siciliana,	   p.	   530,	  dà	  questa	   successione	  di	   feudatari	   di	   S.	  
Cosmano:	  Tommaso	  Schifano	  >	  Artale	  II	  Alagona	  >	  Curia	  (1398)	  >	  Guglielmo	  Bellomo	  (1408).	  	  



	  
	  

	   La	  famiglia	  Bellomo	  cedette29	  il	  feudo	  di	  S.	  Cusmano	  a	  Francesco	  Starrabba:	  	  
	  

	  
	  
	   Del	   feudo	   di	   S.	   Gusmano	   ne	   parla	   più	   volte	   Luigi	   Carta30,	   e	   mi	   sembra	   particolarmente	  
interessante	  quanto	  scrive	  in	  questo	  passaggio:	  
	  

	  
	  
	   Da	  questa	  nota	  segue	  che	  S.	  Gusmano	  (qui	  chiamato	  S.	  Cusmano,	  con	  una	  grafia	  che	  si	  è	  imposta	  
recentemente)	  era	  un	  feudo	  esistente	  almeno	  dal	  1567;	  ma	  in	  realtà	  è	  più	  antico:	  nel	  repertorio	  della	  
feudalità	  siciliana	  dal	  1282	  al	  1390	  di	  Antonino	  Marrone	  già	  citato	  vi	  è	  l’elenco	  in	  ordine	  alfabetico	  di	  

                                                
29	   -‐	   ROSA	   SAVARINO,	   La	   fondazione	   della	   terra	   di	   Pachino,	  Contributi	   alla	   Geografia	   Storica	   dell’agro	   netino,	  
Noto,	  maggio	   19989,	   scrive:	   «I	   Trigona	   e	   gli	   Starrabba	   erano	   legati	   da	   vincoli	   parentali	   ed	   avevano	  messo	   a	  
segno	  nella	  città	  di	  Piazza	  rapporti	  di	  collaborazione	  per	  l’acquisizione	  di	  San	  Cono	  nel	  1554,	  per	  l’acquisizione	  
di	  San	  Cusimano	  nel	  1578	  ...»	  
	  
30	   -‐	  LUIGI	  S.	  M.	  CARTA,	  L’agro	  priolese	  dal	   200	  a.C	  al	   2000	  d.C,	   vol	  quinto	  –	  parte	  prima,	  Priolo	  Gargallo	   (SR)	  
2006,	  p.	  250;	  aveva	  prima	  scritto	  a	  p.	  249:	  «Andò	  così	  a	  vuoto	   il	   tentativo	  di	  Melilli	  del	  5	  marzo	  1843	  di	  aver	  
restituito	  il	  feudo	  del	  Priolo	  da	  Siracura,	  come	  da	  Augusta	  il	  feudo	  san	  Cusmano	  e	  le	  terre	  del	  Bufalaro».	  
 



tutti	   i	   toponimi	   delle	   località	   soggette	   a	   concessione	   feudale	   nel	   periodo	   1250-‐390.	   Sono	   974	  
toponimi	  feudali,	  comprese,	  almeno	  in	  parte,	  le	  varianti	  toponomastiche.	  A	  p.	  530	  trovo:	  	  
	  

	  
	  
	   Mi	  pare	  anche	  interessante	  questo	  decreto31	  del	  1836:	  
	  

	  
	  
	   Mi	   sembra	   sufficiente	   le	   informazioni	   che	   ho	   raccolto	   sull’ex-‐feudo	   di	   S.	   Gusmano	   e	   solo	   per	  
essere	  preciso	  aggiungo	  un	  altro	  passo	  che	  ne	  dà	  la	  descrizione	  geografica32:	  
	  

	  
	  
	   Mentre,	   come	   si	   è	   ampiamente	   dimostrato,	   è	   esistito	   un	   feudo	   di	   S.	   Cusmano,	   non	   ho	   trovato	  
traccia	  di	  un	  feudo	  di	  Guzman,	  ed	  è	  ben	  strano	  che	  esista	  un	  titolo	  di	  Barone	  senza	  che	  esista	  il	  feudo	  
a	   cui	   si	   appoggia.	  Questo	   rimane	   un	   punto	   da	   chiarire,	   e	   credo	   che	   lo	   possano	   fare	   solo	   i	   diretti	  
interessati.	  

	  
I	   Baroni	   di	   Gusman	   non	   devono	   essere	   confusi	   con	   la	   famiglia	   Gusman	   che	   è	   così	   descritta	  

all’indirizzo:	  
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/bibliotecacentrale/mango/guidi.htm	  

	  
Gusman.	  
Non	   sappiamo	   se	   questa	   famiglia	   provenga	   dallo	   stesso	   ceppo,	   donde	   uscirono	   i	   duchi	   d’Olivares.	   Un	  
Giovanni	  nel	   1547	   fu	  uno	  degli	   otto	   capitan	  d’armi	   a	   guerra	  del	   regno;	  un	  Ludovico,	  censor	   atque	   revisor	  
bellicae	   rei,	   con	   privilegio	   dato	   in	   Madrid	   a	   31	   maggio	   esecutoriato	   a	   15	   settembre	   1625,	   ottenne	   la	  
concessione	  del	  titolo	  di	  marchese	  di	  Maiegio;	  un	  capitan	  Giovan	  Francesco	  fu	  castellano	  della	  Colombara	  
di	  Trapani	  1671;	  un	  Luigi	  a	  7	  gennaio	  1724	  lo	  vediamo	  investito	  di	  Fegotto.	  
Arma:	  ?	  

                                                
31	  -‐	  Collezione	  delle	  Leggi	  e	  de’	  Decreti	  Reali	  del	  Regno	  delle	  due	  Sicilie,	  Anno	  1836,	  Semestre	  I,	  p.	  130.	  
	  
32	   -‐	  PAOLO	  ORSI,	  Megara	  Hyblaea,	  Storia,	  Topografia,	  Necropoli	  e	  Anathemata,	  Monumenti	  Antichi	  pubblicati	  
per	  cura	  della	  Reale	  Accademia	  dei	  Lincei,	  vol.	  I,	  Milano	  1892,	  p.	  714.	  



	  
Ho	  trovato	  una	  notizia	  che	  può	  interessare	  chi	  vorrà	  ricostruire	  l’albero	  genealogico	  dei	  Caffarelli	  

di	  Guzman;	  è	  nel	  libro	  d’oro	  di	  Melita	  ed	  è	  pubblicata	  all’indirizzo:	  	  
http://www.maltagenealogy.com/libro%20d'oro/calaforno.html	  
	  

Croce	   Cafici,	   4th	   Barone	   di	   Gisira,	   Signore	   di	   Pilaita,	   (1815-‐49),	   married	   Agata	   Caffarelli	   dei	   Baroni	   di	  
Guzman.	  

	  	   	  
Il	  brano33	  che	  segue	  contiene	  informazioni	  importanti	  per	  le	  persone	  e	  le	  proprietà	  Caffarelli	  nel	  

secolo	  XIX.	  Sono	  terreni	  e	  mulini	  compresi	  nell’attuale	  comune	  di	  Licodia	  Eubea,	  che	  fu	  feudo	  della	  
famiglia	   catalana	   dei	   Santapau,	   e	   che	   con	   l’abolizione	   del	   feudalesimo	   divenne	   prima	   parte	   del	  
circondario	  di	  Vizzini,	  poi	  nel	  1844	  comune	  autonomo.	  
	  

	  

                                                
33	  -‐	  Si	  trova	  all’indirizzo:	  http://www.orodegliiblei.it/mulinidilicodia/caffarelli.htm	  
	  



	  
	   Desidero	  anche	  ricordare	  una	  bella	  ricerca	  di	  Francesca	  Gallo34	  da	  cui	  estraggo	  alcune	  notizie	  sui	  
Caffarelli	  di	  Vizzini.	  
	  

1)	  Nel	  1799	  era	  giudice	  civile	  a	  Vizzini	  Giacomo	  Caffarelli.	  
2)	  Nel	  1800	  era	  arciprete	  della	  Chiesa	  Madre	  Giovanni	  Caffarelli.	  
3)	   Nel	   1805	  Giacomo	   Caffarelli	   scive	   un	   biglietto	   di	   auguri	   di	   Buon	  Natale	   a	   don	   Luigi	   Agraz,	   nominato	  
nuovo	  protonotaro.	  
4)	  Nel	  1807	  Francesco	  Caffarelli	  ed	  altri	  si	  opponevano	  all’introduzione	  di	  Santorinaldo	  nella	  mastra,	  mentre	  
Gaetano	  Caffarelli	  ed	  altri	  gli	  erano	  favorevoli,	  tutti	  imparentati	  a	  vario	  titolo	  con	  lui.	  
5)	  Nel	   1808	   tra	   le	   famiglie	   che	   facevano	  parte	  della	  mastra	  Vizzini	   vi	   erano	   i	   tre	   ramo	   in	  cui	   erano	  divisi	  
allora	  i	  Caffarelli:	  a)	  Caffarelli	  e	  Chiaromonte,	  b)	  Caffarelli	  e	  Gaudioso,	  c)	  Caffarelli	  e	  Verga.	  
6)	  Nel	   1821	   Il	   vasto	  patrimonio	   terriero	  dell'università	   veniva	   arrendato	   ad	  un	   gruppetto	  di	   soci	   e	   alleati,	  
imparentati	   tra	   loro	   che	   rappresentano	   i	   maggiorenti	   del	   paese	   :	   Silvestro	   Cannizzaro,	   Giovanni	  
Ventimiglia,	  Gregorio	  Gandolfo,	  Gioacchino	  Caffarelli,	  Francesco	  Verga.	  Un	  ottimo	  affare	  :	  contro	  la	  gabella	  
triennale	  pagata	  di	  1950	  onze,	  gli	  affittuari	  realizzarono	  con	  i	  contratti	  di	  subgabella	  oltre	  7000	  onze.	  
	  

	   La	   parentela	   dei	  Caffarelli	   con	  Giovanni	  Verga	   è	   testimoniata	  da	  una	   serie	   di	   fotografie35	   che	   il	  
grande	   scrittore	   del	   verismo	   italiano	   fece	   ai	   suoi	   parenti	   Caffarelli	   di	   Vizzini.	   Giovanni	   Verga	   ha	  
ambientato	  gran	  parte	  delle	  sue	  novelle	  a	  Vizzini.	  	  
	  

	  

                                                
34	  FRANCESCA	  GALLO,	  Guerra	  di	  santi,	  guerra	  di	  uomini.	  Conflitti	  socio-‐politici	  ereligiosi	  a	  Vizzini	  (Sicilia)	  (1693-‐1-‐
820),	  passim.	  
	  
35	  -‐	  Le	  immagini	  sono	  in	  internet,	  tratte	  da	  “Verga/Fotografo”,	  di	  GIOVANNI	  GARRA	  AGOSTA,	  Giuseppe	  Maimone	  
Editore	  1991.	  



	  
	  
	  
	  
	  
Sull’attendibilità	  di	  Filadelfo	  Mugnos	  
	  
	  
	  
	   Sul	  Mugnos	  (Lentini	  1607-‐Palermo	  1675)	  non	  posso	  però	  sottacere	  quello	  che	  ho	  trovato	  nell’opera	  
di	  Lorenzo	  Giustiniani36.	  Leggendo	  la	  memoria	  che	  questo	  scrittore	  ha	  dedicato	  a	  Biagio	  Aldimari,	  il	  
Giustiniani	   definisce	  Mugnos	   capo	   impostore	   tra’	   genealogisti,	   e	   aggiunge	   una	   notizia	   ancora	   più	  
negativa,	  cioè	  che	  la	  Città	  di	  Palermo	  aveva	  proibito	  che	  si	  citasse	  il	  suo	  Teatro	  genealogico	  a	  causa	  
delle	  tante	  falsità	  e	  bugie	  che	  conteneva.	  

	  

                                                
36	  -‐	  LORENZO	  GIUSTINIANI,	  Memorie	  istoriche	  	  degli	  scrittori	  legali	  del	  Regno	  di	  Napoli,	  vol.	  I,	  Napoli	  1787,	  p.	  34.	  
	  



	  
	  

	   Ho	  trovato	  una	  discussione	  sul	  credito	  da	  dare	  al	  Mugnos	  in	  un	  blog	  (I	  nostri	  avi),	  dove	  si	  leggono	  
le	  seguenti	  dichiarazioni,	  scritte	  il	  13	  settembre	  2006:	  

	  
Molta	   fantasia	  unita	   a	  molta	   verità;	   queste	  due	   componenti	  hanno	  posto	   le	  prime	  basi	   per	   tutti	   i	   cultori	  
siciliani	  di	  araldica	  dei	  secoli	  successivi.	  Criticare	  e	  ragionare	  oggi,	  con	  il	  senno	  "moderno"	  è	  per	  noi	  facile.	  
Mettiamo	   il	   Mugnos	   in	   bella	   evidenza,	   al	   posto	   d'onore,	   in	   libreria,	   ma	   serviamoci	   di	   testi	   più	   validi	   e	  
recenti.	  Consiglio,	  però,	  dopo	  aver	  letto	  gli	  altri	  autori,	  prima	  di	  arrivare	  a	  conclusioni	  definitive,	  di	  andarlo	  
a	  rileggere.	  Leggendolo,	  e	  ben	  pesando	  con	  il	  bilancino	  quanto	  ha	  scritto,	  gli	  renderemo	  il	  giusto	  onore	  che	  
merita.	  Parafrasando:	  se	  non	  ci	  fosse	  stato	  Omero,	  con	  tutte	  le	  sue	  divinità	  a	  portata	  di	  mano,	  non	  avremmo	  
saputo	  nulla	  di	  quei	  tempi.	  	  FIRMATO	  Giuseppe	  Carfì	  di	  Serra	  Rovetto	  Boscopiano	  
	  
Sì,	  soprattutto	  quando	  parla	  delle	  origini	  delle	  varie	  famiglie.	  Come	  già	  è	  stato	  scritto	  i	  suoi	  lavori	  hanno	  un	  
grande	   valore	   per	   l'epoca	   in	   cui	   furono	   scritti	   e	   forniscono	   preziose	   informazioni.	   Però	   bisogna	   dire	   che	  
secondo	   A.	   Mango	   di	   Casalgerardo	   egli	   si	   servì	   di	   documenti	   falsi	   e	   di	   alcuni	   di	   essi	   ne	   fu	   addirittura	  
l'artefice.	  Ovviamente	  non	  tutta	  l'opera	  del	  Mugnos	  è	  fatta	  di	  leggende	  e	  documenti	  falsi.	  Basta	  fare	  un	  pò	  
di	  attenzione.	  FIRMATO	  Messanensis	  	  
	  
Secondo	   il	   mio	   modestissimo	   parere	   l'opera	   del	   Mugnos	   deve	   essere	   considerata	   ammirevole	   e	   poco	  
fantasiosa...	  alcuni	  la	  considerano	  negativamente	  a	  causa	  delle	  numerosissime	  incertezze	  e	  lacune,	  che	  tra	  
l'altro	   coinvolgono	   anche	   il	   mio	   casato,	   che	   hanno	   minato	   la	   credibiltà	   di	   tutta	   l'opera....	   FIRMATO	  
F.V.T.P.d.S 
	  

Una	  valutazione	  indipendente	  e	  credo	  saggia	  la	  trovo	  in	  un	  lavoro	  di	  Fabrizio	  d’Avenia37:	  
	  

Mettendo	   per	   iscritto	   le	   gesta	   degli	   antenati	   illustri,	   gli	   appartenenti	   al	   ceto	   nobiliare	   si	   propongono	   di	  
“costruire	   una	   memoria	   della	   famiglia,	   della	   casa,	   del	   lignaggio,	   come	   armatura	   giustificativa	   dei	   ruoli	  
sociali	   dominanti”.	   Le	   “immaginose	   e	   false”	   genealogie	   di	   Filadelfo	   Mugnos	   per	   esempio,	   miravano	   a	  
collegare	   le	   proprie	   origini	   ad	   antichi	   lignaggi,	   addirittura	   bizantini	   o	   romani	   sì	   da	   legittimare	   la	  
preminenza	   sociale	   e	   garantire	   continuità	   a	   chi	   già	   occupa	   un	   ruolo	   culturale,	   sociale,	   politico	   di	   primo	  
rango.	  

	  
	   	  	  

                                                
37	  -‐	  FABRIZIO	  D’AVENIA,	  Nobiltà	  “sotto	  processo”.	  Patriziato	  di	  Messina	  e	  Ordine	  di	  Malta	  nella	  prima	  età	  moderna	  
 



I	  luoghi	  dei	  Caffarelli	  di	  Sicilia	  
	  

	  
	  

	   Per	   valutare	   la	   credibilità	   del	   Mugnos	   aggiungo	   questa	   notizia	   riguardante	   un’altra	   famiglia	  	  
trasferitasi	  in	  Sicilia	  da	  Genova	  e	  che	  ha	  lo	  stemma	  Caffarelli.	  	  
	  

	  
	  



	   Questa	   famiglia	   è	   inserita	   dal	   Mugnos	   tra	   quelle	   trasferitesi	   in	   Sicilia,	   e	   più	   precisamente	   da	  
Genova.	   Lo	   stemma,	   che	   è	   esattamente	   quello	   dei	   Caffarelli	   di	   Roma,	   senza	   Capo	   dell’Impero	   è	  
descritto	  in	  questa	  maniera:	  
	  

L’arma	  di	   lei	  è	  uno	  scudo	  diviso	  per	   lungo,	  nella	  cui	  destra	  vi	  è	  un	  Leone	  d’oro	  in	  campo	  azzurro,	  e	  nella	  
sinistra	  il	  campo	  quadripartito	  d’oro,	  e	  rosso	  nella	  guisa	  si	  vede.	  

	  
	   Anche	   in	  questo	  caso	  ci	   si	  può	  domandare:	  da	  dove	  ha	  preso	   lo	  stemma	   il	  Mugnos?	  È	  andato	  a	  
verificare	  lo	  stemma	  esistente	  presso	  gli	  allora	  viventi	  don	  Thomaso,	  don	  Antonino	  e	  donna	  Teresa	  
Caffaro,	  o	  presso	  il	  loro	  comune	  fratello,	  l’abbate	  don	  Bernardo	  Caffaro?	  Non	  si	  sa,	  ma	  forse	  c’è	  una	  
spiegazione	   perché	   leggo	   anche	   che	   tra	   i	   componenti	   della	   famiglia	   ce	   n’è	   uno	   che	   sposa	   una	  
Caffarelli:	  
 

A	  Thomaso	  succedette	  Antonio	  herede	  insieme,	  e	  delle	  facoltà,	  e	  delle	  virtù	  paterne,	  il	  cui	  figliuolo	  Hettore	  
superò	  di	   gran	   lunga	   ambedue	  nel	  maneggio	  dell’arme;	  per	   lo	   che	   fatto	  Capitano	  di	  molte	   compagnie	  di	  
fanti	   servì	   lodevolmente	  nelle	   guerre	  di	  Granata	   al	  Re	   Ferdinando	   il	  Cattolico:	   lasciò	  dopo	  di	   sé	   tomaso,	  
chiaro	  non	  meno	  per	  i	  proptij,	  che	  per	  i	  meriti	  del	  Padre;	  esercitò	  questi	  sotto	  gli	  auspici	  del	  medesimo	  Re	  
la	  militia	  nell’impresa	  di	  Napoli	  confidata	  alla	  prudenza,	  e	  al	  valore	  del	  gran	  Consalvo;	   ricevé	   	  da	  Aurelia	  
Caffarelli	  figlia	  di	  Prospero	  gentil’huomo	  Romano	  sua	  consorte	  molti	  figliuoli	  Matteo,	  il	  quale	  ...	  
	  
Chi	  è	  Aurelia	  Caffarelli?	  Non	  risulta	  essere	   figlia	  di	  Prospero,	   fratello	  minore	  di	  Ascanio,	  autore	  

del	   quarto	   ramo	   secondo	   la	   classificazione	   di	   Pasquale	   Adinolfi,	   da	   cui	   discendono	   i	   Vergara	  
Caffarelli.	  Non	  risulta	  neanche	  che	  vi	  sia	  una	  Caffarelli	  di	  Roma	  con	  questo	  nome,	  in	  nessun	  ramo	  e	  
in	  nessun	  tempo,	  tantomeno	  in	  un’epoca,	  intorno	  al	  1500,	  dove	  tutti	  i	  membri	  sono	  conosciuti,	  per	  i	  
loro	  matrimoni,	  i	  loro	  testamenti	  e	  le	  loro	  tombe.	  
	  

	  
I	  Caffarelli	  di	  Genova	  

	  
	   Il	   Mugnos	   parla	   di	   un	   ramo	   genovese	   dei	   Caffarelli	   ed	   io	   ho	   trovato	   di	   antico	   solamente	   la	  
citazione	   di	   una	   famiglia	  Caffarello	   negli	  Annali	   della	   Repubblica	   di	   Genova38.	   Vi	   trovo	   scritto	   che	  
l’undici	  ottobre	  1528	  la	  Repubblica	  di	  Genova	  promulgò	  nuove	  leggi	  che	  tendevano	  «principalmente	  
a	  togliere	  le	  divisioni,	  e	  fazioni	  civili,	  e	  ad	  introdurre	  una	  perfettissima	  uguaglianza	  fra	  Cittadini	  [...]	  
dividendo	  tutta	  la	  Cittadinanza	  solita	  per	  l’avanti	  a	  partecipare	  del	  governo	  in	  28	  Alberghi»:	  
	  

Per	   togliere	   la	  memoria	   delle	   antiche	   Fazioni,	   e	   le	   differenze	   de’	   due	   partiti	   Nobile,	   e	   Popolare,	   doversi	  
annoverare,	  e	  distribuire	  sotto	  ventotto	  Alberghi	  i	  nomi	  di	  coloro,	  i	  quali	  per	  prerogative	  di	  natali,	  di	  talenti,	  
e	  di	  facoltà	  fossero	  meritevoli	  del	  Governo,	  e	  di	  questi	  doversi	  instituire	  un	  ordine	  di	  Nobili,	  al	  quale	  fosse	  
per	  l’avvenire	  conceduto	  l’adito	  agli	  onori	  pubblici,	  e	  commessa	  l’amministrazione	  de’	  Magistrati;	  e	  i	  nomi,	  
e	  cognomi	  così	  di	  questi	  Nobili,	   e	  de’	   loro	  posteri,	   come	  di	  quelli,	   che	  per	   l’avvenire	   si	   ammettessero	  nel	  
medesimo	  ordine,	  si	  registrassero	  in	  un	  libro,	  da	  conservarsi	  dal	  Collegio	  de’	  Procuratori	  della	  Repubblica.	  
	  

	   L’autore	  prosegue	  dando	  i	  Cognomi	  di	  quelle	  Famiglie	  Nobili,	  che	  in	  quest’Anno	  furono	  poste	  nel	  
libro	   d’oro	   per	   dover	   partecipare	   al	   pubblico	   Governo.	   Tra	   queste	   trovo	   la	   famiglia	   Caffarello	  
nell’albergo	  dei	  Gentili.	  
	  

	  
                                                
38	  -‐	  Filippo	  Casoni,	  Annali	  della	  Repubblica	  di	  Genova,	  Genova	  1799,	  continuazione	  del	  libro	  III,	  p.	  49.	  
	  



	  
	   Questa	  famiglia,	  per	  quanto	  ho	  trovato	  finora,	  non	  rivendicò	  parentela	  con	  i	  Caffarelli	  di	  Roma	  e	  
la	  credo	  estinta.	  Esiste	  però	  una	  famiglia	  Caffarelli	  di	  editori-‐tipografi	  attiva	  nella	  seconda	  metà	  del	  
‘700	   a	   Genova.	   Ho	   trovato	   libri	   stampati	   in	   varie	   date	   e	   con	   varie	   indicazioni:	   Giovan	   Battista	  
Caffarelli	  (1787	  e	  1795)	  Battista	  Caffarelli	  (1797,	  1798	  e	  1799),	  Caffarelli	  (1784,	  1786,	  1796,	  1797	  e	  1803)	  
	  
	  
I	  Caffarelli	  consignori	  di	  Castelnuovo	  Calcea,	  Settimo	  Vittone	  
	  
	   Un	  Gian	  Giacomo	  Caffarelli	  di	  Milano	  ebbe	  il	  feudo39	  di	  Castelnuovo	  Calcea,	  che	  è	  in	  provincia	  di	  
Asti,	  nell’alto	  Monferrato:	  
	  

Riprendendo le vicende dei feudatari locali, va ricordato che Benentino Guttuari, ultimo discendente maschile della 
famiglia, morendo nel 1552, lasciò eredi le quattro figlie, che fondarono in Asti il Monastero del Gesù sull'area che 
poi divenne l' Opera Pia Michelerio. Esse cedettero nel 1554 le prerogative feudali al milanese Gian Giacomo 
Caffarelli e intestarono alla loro istituzione religiosa le vaste terre allodiali che possedevano nelle campagne di 
Castelnuovo. Nel 1578 a loro volta le figlie del Caffarelli vendettero il feudo castelnovese al conte Gondislavo 
Solinas de Hormosa e nel 1645 le due figlie di Sancio Solinas fecero cessione dei loro diritti feudali e delle relative 
pertinenze a Galeazzo Trotti, conte di Casalcermelli e poi luogotenenge della cavalleria milanese.  

	  
	   Nel	  Dizionario	  geografico,	   storico,	   statistico,	   commerciale	  degli	   stati	  di	  S.M.	   il	  Re	  di	  Sardegna40	  
leggo	  alla	  voce	  Castelnuovo	  Calcea:	  
	  

I	  Guttuari	  ne	  conservarono	  una	  debole	  giurisdizione	  fino	  al	  principio	  del	  1500.	  Ne	  furono	  dappoi	  feudatari	  i	  
Caffarelli,	  che	  si	  estinsero	  verso	  il	  fine	  del	  secolo	  decimosesto;	  e	  per	  via	  di	  donne	  il	  castello	  cadde	  in	  potere	  
di	   un	   Sancio	   Salina,	   commessario	   della	   cavalleria	   spagnuola	   nelle	   guerre	   del	   Piemonte	   contro	   i	   francesi	  
capitanati	  dal	  Lesdiguieres.	  

	  
	   Non	  ho	  trovato	  nulla	  rispetto	  a	  Settimo	  Vittone	  che	  è	  un	  comune	  della	  provincia	  di	  Torino.	  
	  
Dal	  Blasonario	  delle	  famiglie	  subalpine41	  trovo	  i	  loro	  stemmi:	  
	  

	  

                                                
39	  -‐	  Natale	  Ferro,	  Castelnuovo	  Calcea	  [da	  internet].	  
	  
40	  -‐	  GOFFREDO	  CASALIS	  [compilato	  a	  cura	  di],	  Dizionario	  geografico,	  storico,	  statistico,	  commerciale	  degli	  stati	  di	  
S.M.	  il	  Re	  di	  Sardegna,	  Torino	  1837,	  vol.	  IV,	  p.	  187.	  
	  
41	   -‐	   Si	   veda	   anche	   l’Armerista	   delle	   famiglie	   nobili	   e	   titolate	   della	   Monarchia	   di	   Savoia	   (Savoia,	   Val	   d’Aosta,	  
Piemonte,	  Liguria,	  Contea	  di	  Nizza,	  Sardegna)	  di	  Alessandro	  Franchi-‐Verney	  della	  Valletta.	  
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a

valiere Airini fece groſſe ſpeſe per ortenerla , come in fatti

la conſequí.Mà il Doganiere dì Coſtantinopoli la fece rivo

Qte avçndo rappreſentato al Grí Viſirè che’l negozio de' Vc~

rieziani sù’l Mar Nero era di -ſommo svantaggio al Gran Si

nore , ed al ſuo Stato. Che quello era aprire a’Principi Cri

1 iani una nova lirada dicommunica re ,_ edi collegarſi cogli

Abitanti delle colle di quel Mare , i quali ſopportano mal vo

lonticri il giogo OltOll‘lJl‘lOiChc qucsta permiſione rovinareb—

be un'inl’inita` di Sudditidel Gran Signore, imperocche i Ve

neti li renderebbero i ſoli vetturali del Mar Nero , e chU

ogn’uno crederebbe più ſicurol’imbarco delle ſue mercanzie

ſopra de’loro Vaſcelli . Qielle ragioni indulſero il Gran Vi

ſire a comandar al Governatore di Coſtantinopoli di non

laſciar paſſare nel Mar Nero alcun VaſcelloVcneziano .

CAFFA è una Carta di Carlo Calvo per la Chieſa di Pari
gi , deſcritta da' Sammartani ex Pastomſili minori ejuſd. Ecole—

fiçu… i7. del tenore lèguente. Tàm pro immunitati: ameriori:

qu andar” Regibur , quà”) Ù'Pro reliquie instrumenraj‘becier Caf—

farum , ml Cru-farm” ipſim diſh. Eccleſic Pal-:fiati , Ò'e.
CAFFAL , Voce Arab.!che ſign. Chi-:varo .ì Quello è il

ſoprannome d'un Autore , che compoſe il libro intit- Mahaſ

fau alsdzeriar. ì

CAFFARDl (Giovanni Bari/Z4), nato nella Terra di Cì—

vitella dello Stato Saneſe , ſi fece Religioſo nel Convento

del Carmine di Siena,che è lìato ſempre un Seminario di eru

ditillimi Soggetti.Studiò ne’priini Conventi della ſua Religio

ne ſetto Maeſtri di chiaro nome nelle lettere , e riuſcì in bre ñ

ve tempo tale,che fù Regente ne’piùnumeroſí Studi di quell’

Santo Ordine . Eſſendo stato iſtituito Maestrodella Sagra

Teologia molto per tempo,per il ſuo valore,fù Priore in più

Conventi, eProvinciale dl Toſcana , enel Capitolo cele

brato in Roma nel l s So. ſli eletto Generale de’ Carmelitanr’.

Fù huomo di gran lettere , e governo,- fece molti benefizj al

la Religione; fabbricò ſuperbamente ne’Conventi di Roma,

di Napoli ,l di Fi0rcnza,di Siena, ed’altri` liloriſinalmente

in Siena a’ig. d’Aprile nel 1592.. e fà ſepolto nella Chieſa del

la ſua Religione con grandiſſimo onore , e ſopra la porta di

quella Chiela ſi vedono 3. Statue con i nomi , ecognomi de'

trè Padri Generali Carmelitanidi questa coſpicua Nazione.

CAI—‘FARE, p. b. Verb. derivato dal Nom. Caffb di cui

l’otto , ſignif. far di pojo Caſſa . ) E’anche termine uſato nel

giuocodello sbaraglino, che ſign.far IiCflfffl* cioè ridurre

la partita da pari in Caffe.

CAFFARELLI , Famiglia Napolitanana ,, detta ancora

Caparelli delle più nobili , ed antiche originarie diZRoma , i

di cui Perſonaggi ( ſecondo l’opinione di Stefano Ancorano,

riferito da Filadelfo Mugnos 1. p` “ſeat. Gener.fol.137. ) per

le languinoſe guerre de’ Guelfi , e Gibellini fuggìrono in di

Wſſi Luoghid' “alla .i come fecero quelli d’altre Famiglie

Romane ,- òpure'm tempo di Col di Renzo, Tribuno della.

Plebe, il quale per le ſue aſſai rigoroſe procedere come folgo`

re ſi fe ſentire in Roma a tempo di Clemente VL che teneva la.

Corte in Avignone; ò pure per altri dilturbi di guerra: e pian

tarono i Rami delle loro Famiglie in varj Regni , e Città,co

me in Sicilia , dOVC ora fioriſcono condecorati di Feudi, ca—

riche riguardevoli‘, ep0tcnta:i illustri . ln Genova , dove

è connumerata fr.i-le Patrizie , 8c allegata nell’ Albergo de’

Gentili. In TricaricoCittá del Regno , dovein un rampol

lo paſsò da Sarno , e viſi è conſervata ne’l’ofleri nobilmen`

te.. D’indi-ancora paſsò’ in Napoli , dove anche mantien

ſi in modella fortuna 5 pure per eſſere di nobiliſſima origine,.

e per la lunga , edecoroſa dimom d’i 1. Secoli in circa , er

matrimoni celebri tanto nelle Femmine, quantone’Ma chi

con doti riguardeVOli, per polìi coſpicui eſercitati , e per

altre conflderazioni , nonè inferiore ad altre nobil Famiglie

di quella Citta", edel Regno . Che poi i Caput!” di Napoli

ſianoimedeſimi, che Ì'Caflardli Romani , evidentemente

fi prova da’Registri del Reale Archivio della Zecca di Na

poli, ove ſi legge,che ſorto il Rè Roberto, MlNICl—lELLO

Cuffaro/lo, alìàs Capanllo-di Roma,intitolato Il/Iilcr, É‘ N0

lflili’: , comprò un Feudo nobile nel Regno di Napoli , ordi—

nandoſi dal detto Re al Giulliziero ‘della Provincia , che i

Vaflhlligli preſtino ubbidienza . I” Reg. Regis Ruberti/[gift.

1336. 1337.lir.1:‘f'ol. 85. Dar. Nonpol. Per jo: Grillum de SJ*

ſemo Anno Domini l337. die :6. fun'g' V. 1nd. Regnomm

nostromm. Anno XXVJH. Figliuolo di quello Minicliello fù

ClCCO (Before-'li , dello Capote!” Caſtellano del Castello

di Sarno,di.hia:‘ar0 «LI ‘.Lè Ladislio per ſuo familiare i” Rrg.

Ladirlflrjizr. i400. lír.\l.frl.3 8.”. Dari» Cflſl‘ro 01”' propè Nm

Pclitnhr. ”1 Carne r4 ;1037-11 Anno Dammi [387. die 1 a. Apri/i:

l

decima indie’é’ianir Regnoflmz ruſh-onu” Anno I. QaestoCicco

fi ſcorge , che in occaſione d' eſercitarvi la carica di Calle” añ—

no , piantaffein Sa'rnoilramo della ſua Fallllí’JÌ-Ì. s poicbu

nel medeſimo Archivio leggeli un Diploma d'un annua con—

cellione di 2.5. oncie d Oro , nua dalla Regina Giovanna Sc—

condaa GlOVANNI “MINICHELLO ſuo iiglio , il quale

vien chiamato di Samp , e ſervr il Re Ladiilao, fratello di

detta Regina , per Condortiere d’Uomini d’ .ll’lnc , il qual

Diploma quì ſi regiſtra per eſſere molto onorevole.

Joanna Il. Regina, 25cc. Univerſi.: pro/enter lirterar baſſe

[Îur i: rèm puſmtibur, qll-im futuri:.Exaltarpatemiam Princi

Pum munifiria ”mune-ratio Subjtſforum , quia recipientiumfi—

da: oroſei: ex prçrmo , ü‘ aly' ad oflEQuendnm-Ae'L-oriàr animan

tur example. Arrendenrerigírùrgram , (È‘ arrepraſervitiaflug

Nobili': -uir _ſcanner MinuheH/m Caffarelliſiifíu: Capanlli da

Sarno Mile-r, familiar-ir, ”fi-lola': noster dileílm , prçflir h!”

Nobile , quà!” ci”; nie-mona Domino Reg: Lan‘ulao frutti n0—

flro , in omnibus bellici; aliilmr , et ſign antèr eum obſquſo x

PrompritudinaAnimifirtitèrpugnand” centri-ì »o/Zrar /mster , ”ti

Due’lor mili'mm Gru-vi: Armarnrf ; conſideranrfl liga trap”;—

faro fo. Mimì/.vello , ar Circo :jurfilu minori , comm 'vita dò

rante ranrùm , ”non ultrà , truorefraſmrium dc urta ”offra

ſcienria , er grariaſpee‘iali , dama: , {once-dim”: , er dona

mm annuampro-uaſionem ”ne-iam”) nun' "cugina' da tavolini: ar.

genti ponderirgenemb’: , perripiendam Per :o: ſinguli‘r anni: in

guflrunqmfiſcali Cam”; noſſrçprumia , qua ad manu: ”offra

Curie devmín ronrigerir . I” rujur rei restimom'um , e: drr'lo

mm Minirbelli, etCirri rum 914m prg/'enter [irterarfieri , et

pendenti Maja/Zar): ”oſlntſigillo jzrſiimxr tonnnunin’. Datum .

Caflro na‘vo Nm). per manu: ”iv/in prodi-Eh jeannp Reginç,An~

”o Domini 10,19. Die terria mmſix Derembrir decimo rei-ria, 1n

diri'onir Regnomm rio/horror” Annoſcxro . De mandato Reginali ñ

Figlio, ò più collo Nipore dell’ ultimo Cicco,ligiio di Gio:

Minichello,memorat0 di ſopra , il quale per cagioni à noì

ignore , fè ritorno a` Roma antica Patria de’ ſuoi Maggiori ,

fùſenz'alcunzfallo GlO. PIETRO Cafanllo , detto Capa

reIIo,SignOre del Castello di Riofrido nello Stato di Taglia

cozzo in Abbruzze, antico patrimoniale di ſua caſa , acca

ſato con Berta Savelli di Famiglia lllustrc Romana , il quale

eſſendo venueo in conteſa con Andrea Conti, ſimilmente No

biliſſimo Romano , l’ ucciſe 5 perlocche fuggiaſco , ri

portò la Caſa in Regno , ricovrandoſr nella Citta di Sarno i

per avervi i ſuoi Maggiori contrarre l’arentele c0’ Nobili di

eſſa Città , oveſi tratrenne qualche tempo, e vi procreò cort

la detta de’Savelli ſua maglie z. maſchi , il primo de’ qual!

ſichiamò VINCENZO , &il ſecondo ASCANLO _ VIN—

CENZO eſſendo morta la Savelli ſua madre,e ſeppelliraſi nel—

la Chieſa di Piſcopia di Sarno venne in controverſia con Gio:

Pietro ſuo padre per cauſa de’beni detali di ſua madre , Per*

locche dalla Gran Conad-;Ila Vicari; ſi fè dichiarar‘ eredU

della metà de’ beni d0tali di quella . Ciò fù cagionc delle

gravi diſſenzioni col padre , che gli divenne acerbiſlimo ne

mico, e s’adoperò in maniera, che glifè renunziare la pri

i—nogenitura ad Aſcanio ſuo ſecondo fratello s anzi in pro

greſſo di anni conceſſe il menzionato Feudo di Riofrido a Fa

brizio Colonna , il quale all’ incontro conceſſe i1 Feudo di

Tarano ad Aſcanio ſuo ſecondo figlio , rimallo primo per

rinunzia del detto Vincenzo, prCCedendone due Regi aſſensl ,

ne’quali vengono nominati Patrizj Romani . Che perciò da

detto ASCANKO , che ſi cognominò ſolamente de' Cflf-ml

li, dilCendc la Caſa dc’Duchidi Turano , e Marcheſi di Ca

marda ; in Roma illustriſſima per Titoli, e Feudi , come di

Riofreddo , Turano, Aragno, Camarda Peſcomaiori, Fi

lato, ed Alſcrcio nel Regno s per abiti militari , carichu

decoroſe , Parentadi con Famigl ieillullri, innumerabili Mi

trìe, e Cappelli Cardinalizj, come fra gli altri s’ è veduto in

SCIPIONE , e PROSPERO Cardinali, de’ qualiſotto :Il

detto VincenZo facendo vita ſeparata dal padre , e dal fra*

tello da Sarno ſi ortò , e ſi fermò in Napoli,conie anno_ con

tinuatoi ſuoi Di cendenti s i quali quantunq ue aveflero il

loro Domicilio in Napoli , non mai però dimenticaronſi di

effer Patrizi di Sarno , prendendo in ogni congiuntura di lite

la difeſa, come Deputati da tutto'l cor-po diquella Nobiltà

contro la parte popolare , come appariſce da’ Proceſſi nel S.

C. in Banca di Napoli. Sp05ò Vincenzo D. Antonîa SapiaJ,

Dama Spagnuola , (della qual famiglia tratta il Conte D.

Piero nel ſuo Nobilirariofol. r.99.e 582 .) la quale era rimaſa

Vedova del figlio di Giacomo de’Vicarj Salernitano- Da que—

lla procreò ;Jighuoli , cioe 3. Maſchi , che ;furono GIO:

ANTONIO , GlO: ANDREA, cGlO LORENZO: e a.

femmi
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femminc , cioè Col-”im , ed Orſila,l.1 prima ſpoſata conyDo

nato Ciofl'o, Nobile Napoletano, e Salernitano s e la ſe—

conda con Tommaſo di Gennaio del Seggio di Portó- . Gio:

Andrea , eGio: Lorenzo ſeguendo l’eſercizio delle Armi,

ſervirono valoroſamente l'Imperator Carlo V.l.or SignOre ,

il primoconcarica di Capitano d'lnfantaria, 8c il ſeCondo…

di ſuo Alfierei coſi in Italia, come inGennania, nel qual

* ſerviziocon altri posti maggiori , morirono strenuameute

pugnando;delche poi in ricompenza, dalla detta Ceſarea.

` Maeſhì ricevè la ſua Caſa per alcune vite l’ Offizio di Offi

ziale Maggiore dell’Eſercito nella Scrivania di Razione,c0n

carico della Cavalleria, offizio di molto decoro , e pro

Vccchio. Gio: Antoni0primo-genito di detti fratelli, rima—

ſe unico figlio _, 8c erede di Vincenzo». Si congiunſe costui in

matrimonio con D. Giuditta Quignones della Caſa de'Ducni

di Santo Mango , famiglia Nobililſima, Originaria di Leone,

Città diSpagna , con la qual procreò 6. malchi , che furo

no Gaſpare , ilquale premori al padre , e benchè folle liator

accaſato con Cattarina Sorgente del Seggio di Montagna,

con tutto ciò non procreòv figliuoli . Vincenza , Franceſca,

D. Gio: Bar-'Ha, che fù Prete, e Dl Anſelmo, e D. Euſebio

Monaci Olivetani … Oltre di questi procreò anche l’infra—

ſcritte femmine- Giustina, che preſe per marito Gio: Lo

nardo d’Amecrano di famiglia Nobile fuor di Piazza,& iden

tificalmente quella , c' ha goduta con altre famiglie Nobi—

li le prerogative, e pinguiſsimi maritaggi del Monte dell'

AngeloCustode 3. Cſaudia, che ſi congiunſe in matrimonio

con Marcello Incarnato degli antichi Baroni di Caſolla Va

Ienzana , famiglia pur Nobile fuor di Piazza , oggi estinta -e

E Vittori-,che fu moglie di Franceſco Ferriolo, figlio di Nico—

la , edi Giovanna di Bernardo, ſimilmente ditamiglie No

biliſsime .. Tra’Maſchj D. Anſelmo, e D. Euſebio furonoñ

Abbati di. molta fiima nella Religione Olivetana i maſslme

il ſecondo , il quale dopo altre Abbazie dell’Aquila paſsò‘a

quella di MonteOlivetoinNapoli, ove riduſſe il ſuo M0—

nastero nella. forma,in cui ora fitrova , e fra le altre belle.,

fabbriche , vi fece un Claustroaſſai stravagantc, e grande

dipiperno cql valore di molta ſumma,sborſato dalla {ha pro

'pria cala. Fítegli celebre ancora per la bontà di vita , e per‘

la profonda intelligenza delle ſagre lettere, per le quali era…

dis'enuto-arbztre drtutta l’italia; avendo più volte rinonñ

ziato le Chieſe dal Papa , e dal Re di Spagna profertele . An

zi dopo 9.ann_i continui d’Abbazia in- Napori , ſegli trovò

morendo la conferma d’ altri 3.anni , benche da lui non ri

chieita . ER ANCESCO, s’accasò con Agneſe Lubelli de"

Duchi di Sanarica, famiglia dellapiù antiche , e Nobili del

la Provincia d’Otranto z con la quale non aVendóÌ procreati

figliuoli , laſciò erede D. GIO-“BATISTA ſuo fratello, Prep

te (atteio che con Vincenzoſuo maggiore non paſſava buo—

nacorriſpondenza) il quale eſsendo villino in unñn‘e'l’alag

gi erettida' ſuoi anteceſiori a s. Potito nel luogo, detto anti-ñ,

camente la Caſhgliola, venutoa morte , o per odio contro

ifigliuoli di Vincenzo ſuo fratello,‘oper la divozione che

aveva alla Religione de'CarmelitaniScalzi , laſciò erededi.

tufr' i ſuoi beni il Monaſtero di S. Tereſa , nella qual Chie

ſae l’antica ſepoltura di questa Famiglia .

VINCENZO primogenito dopo- Gaſparo, ſposòv Brigi

da diGennajo del ſeggio dil’orto , ſua lorella cugina, eli

ſendo figlia di Tommaſo, e d'Orſola Caparelli ſua Zia :con

la quale procreò ſei figliuoli , cioè-l.UCA,DOMENlCO—ñ

ANTONIO, e FRANCESCO maſchi ,e 3. femmine,cioè

ſuo: CECILIA, e MADDALENA Monache nella città di.

Sarno in tempo,ch’era ſocto’l Regio dominio: e D. [SABE L

l-A ,che ſposò Dì. Domenico Robu'ſſelli, Mastro di Campo ,

Gentiluomo di Sarno , e Barondi Luiano, chefù uno de' più

valoroſi Soldati de”ſuo’ tempi ..Dc'Maſclij Luca ,e e France

co furono Monaci , il primo Olivetano col nomc diD. 11m

fF‘mO › ed il ſecondo Caſſineſe,chi`amato D. Mauro , che mo

nrono ambidue giovani . DQMEN[CO-ANTONIO unico

diſcendentéditutt'ſil ſopraccennariz, s’ mantenuto ſemPr-U.

Conſ lendorelin Palaggi grandioli ſuoi. proprj ,. con- carrozz

?” erVitù,lchiavi‘, ed altro, per ostentazione d’un-prin

cipal Gentiluomo 5 conforme l'autemica un’attestaro amplif

m0,fatto da’Cav-alieri delle Piazze di Napoli ,i che ſi con‘

ſcrva_dafſuoi Succeflori. Tenne questo Perſonaggio conti

nua corriſpondenza co'Signori Cap‘ìrelli Romani, 8c effcndo

Venutom Na oliilCardinal Pro pero, fùricevuto in. caſa

ua.,lîu man atod‘ai Vicerè, Conte di Pignoranda , per la

“1 ſomma ‘pontualitaì con la decoroſo Carica di Veedor -'Ge.

ntrale de’ Prefididifoſcana,1a qual Carica è stata ’ſempre e

ſercitata da Perſonaggi conſpitui, e Nobili ,ed anco da’Re'

gj Ministri, ove avendovi fatto-infiniti ſervizi, tanto il!

avuanzareil Patrimonio Regio , uanto- in ſar lcuoprire ì

ſue ſpeſe alcuni ezzi di artegliaria, aſciatilorterrada’ Fran‘

ceiì, all’orehe itoîſerodall’aſſcdio d’Orbitello , ne ricevè

lettere di ringraziamenti ,cosí dal detto Vicere, come da

Sua M. steſſa, con la confirma del l’olio ſua vitadurante ,

ed inſieme una Cedola. di Titolo diDuca. Queste ſpezioſu

carte ſi conſervano originalmente da' ſuoi Diſcendenti; e

mentre con ſicurezza aſpettava d’eſser promoſſo à cariche

piùſupreme, gli fu. retto dalla morte lo. flame della vita 3.

Preſe permoglie D; Anna Maria Supino di Penna figlia di

Giulio Ceſare, di Famiglia antica, e Nobile Nolana con la.

quale procreò moltifigliuoli , così maſchj , come femmine ,,

chefurono FRANCESCO, GERONINlO,FERDlNA.N-‘ -

DO, GIO: BATISIA ,. CARLO , GIOSEPPE , eMAURO Monaco Benedittino in llllontecaſino.Dellc-…l'enimi`

ne , la prima detta Eleonora fù maritata con D. Antonio di ›

StefanotBai-one di Siciliadi conoſciuta Nobiltà, le due al-`

tre furono Monache nel Monistero dis. Geronimo in Napoli,

che morironoin tempo della peste nel ;65,6. E le altre z.. fatte

Monache nel Monistero del SS. Sacramento , una detta Suor

Cecilia , e l'altra Suor Agata ,. GlO: BATlSTA , CARL?,

e GlUSEPPE morirono celibinelfior della loro gioventu .

FRANCESCO primogenito de’ fratelli diede ;opera alla.;

ſcienzalegale, della quale preſe lalaurea ,_ e. ſerVi Sua Mae

stà concarica di Regio Giudice, e Governatore in molte

Città, com’altreſi di Regio Auditore in alcune Provincie

del Regno; maeſſendoſi nel 1656.. ritirato nella. Terra di

Somma per isfuggire il Contagio, ivi mari accidentalmen

te ammazzato da un ſcoppio di pallini per lemani'djun Prete

-ſuo Cappellano ,. laſciando non poco cordoglio añluo padre

della Ottima aſpettativa de' ſuoi progrel'sit GERONIMO

rimalto primoper la morte di Franceſco ſuo fratello,v preſe.

anch’egli la lantea del Doctorato nell’una, e l’ altra legge.

Ebbe coliui z. mogli, la_ prima fù D. Diana Serſale,hgliadí

,D.Costanzo, famiglia diconoſciuta Nobilta Sorrentina, e

Napolitana, con la quale rocreò alcuni figlivoli, i quali

però morirono infanciullelca età'. Et elſendo rimalto vedo—

va, preſe la ſeconda-*che fùD. Madalena de Angelis,Nobi~

le della Cittàdi Trani , ultima. diſcendente de' Baroni de?

Porcili ,con la quale non cóſegui prolel’ERDlNANDO per

la. morte di. tutt'i ſopraccennari ſuoi fratellinimaſe unico fi

glio,&t erede diDomenico Antonio.edi D,A,t'_m Maria Supino;

diede ſimilmente opera alla. legal. diſciplina ,. nella quale s’

addottorò, enella ſua. più fiorita gioventùſieſercitòin'al.

cuni Reg) gOVerni ,- ma per la delicatezzadiſua coſcienza ;

ſi ritirò nonſoio da cotal decoroſo ministerio ;- ma dall’ Au

vocazione ue’ Regj Tribunali a evolle VÌVere- a ſe steſſo ne

buon governo di ſua caſa , e famiglia .. Si congiunſc quello

Perſonaggio 2-.. volte in matrimonio , la prima con D. Car

milla Capomazza,figlia di Gio:’[`ommaſo della più ſcelta Noir

bità-della Città di Pozzuoli, con la qual procreo 5.maſchj,

cioe D. DOMENICO ,. D. ADEODATO , Monaco ,Bene

dittino Caffinenſe ,i D. CARLO', che preſe lalaureadcl Dot

torato , indi fatto Monaco Cercolino in S. Martino;DLPLAP

ClDO, e I). SE BBAS‘BIANO, anch’ eglino Monaci Bene

dittiniin S. Severino di Napoli.. La ſeconda, D. Antonia de.

Rey , yxLeſcaoodi antica Nobiltà , per l’unaye. l’altra. ca

ſa, con‘ la qualeÎGeumio, e Ferdinando ,. ed alcune Fem

mine,le qualirutci eranoin puerile età., D. DO M_ENlCO uni

co figlio perl'amonacazionede’ fratelli,del primo-matrimo

nio, e Gio vahiii~,.Geiitil’uonit›dicauigacillimi coltumi ,. e d"

ameniffima converſazrones ſi congionſe in* matrimonio con

.D. Cateriiiadel Rey y Leſcano,ſ0rella carnale della ſopradet

ta Antonia ,_ ambe figlie di D;ANIONLO- DEL REY DE

RLVERA .. e di D. ISABELLA LESCANQ Y ROBLES,

con la quale ſinoal. 17.00. procreò 5.. figliuoli, five 2.. Maſ

chi , che ſonoD. ,FRANCESCO , e D: GlO: METRO@ (e

.3. femmine ,. de”qualiſi ſpera ottima riuſcita , z '. .

. ln Sarno poi quelìa. famiglia ha- avuto più cavaliUÎ di

Malta ,, come hà.. continuato ſino` a"notiri. giorni a uno de’

quali era dCCIO. F. Baldaſſare Balzerano ,, ”quale mori anni

ſono in. Malta.. Ha pure avuto molti Prelato Togati , ed

altri Uomini di lettera, de’ quali , fà memoria Ottavio Bel

trano nella deſcrizione dei Regno , parlando, della Città di’

Sarno, con molte famiglie ,che paſſate in Napoli furono
aggregate a’onori de'Seggi a" > l

. ll Ramo di quella .famiglia piantato in 'Sicilia- , fù` traſpor

tato da Roma in Caltagironi da MUZI? ,7 il quale s’accasò

‘ con
\

‘P‘
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con Giacoma figlia di Giacopino lnſparoza, avendone per

dote molti tenimenti di 'l'erre , e dal Rè Federico per ſuoi ſer

vigj : il Feudo di Bonilla, ò Bonica , che però vendè a Man

fredod’AIazara. Nacque daquclt’GUGLllíLMO, famo—

ſo Leggilla in que’ tempi, che fù diverſe volte GiudíCe del

la ſua Patria , ebbe per moglie Leona,ñglia d'Albirolo d'Al

birolo , e ſucceſſe ne’Feudi di Franceſco Saggia , principale

Barone di quella Città ſuo zio , e prOCrcò 6. figli maſchi,

MUZlO, ALBlROLO , ANDREA , ANTONIO, PlE.

TRO , e FRANCESCO, che per cagion di Matrimonj

piantaronoleloro famiglie in Castrogiovanni, Vizzini, u

Modica, da’ quali intendonoi Clfarelli di Vizzini viventi

derivano Antonio , che viſſe in detta Città con grido di Gen

til'uomo virtuoſo, ericco nel 1500. e mort‘ nel 1518. nel di

cuilnventario de’henicrcdirarjſi veggono predi , rendite,

ſchiavi, ecavalli , chiaro ſegno di nobiltà s e cosiſi man

tennero i ſuoi figli , GIOVANNl ,ePIETRO. VITO Ca

farelli, oltre eſſer fiato molte volte Capitano, e Giurato

della ſua Patria , fù Secreto, ebbe molti altri onoraticari

chi. Vlllero nella medeſma guiſa GIOVANNI , e GIOSEF

F0, figlio del predetto Pietro, e genitore del Dortore FILIP

PO, edel Dottore MICHEL’ANGIOLO, oltreicarichi,

con grido di virtuoſi Gentil’uomini in quella Città. In Ge

nova finalmente ſi portò queſta famiglia , che ſi parti dalla

Riviera da Levante nel r no. M.S.

L’Arma di quella Famigliaè un Aquila nera in campo d’

ero, eſotto col campo diviſo; un Leone d’oro in campo

roſſo nella destra , e nella ſiniſtra un Campo diviſo per tra

verſo roſſo, ed’oro.

CAFFARELLl(En`gio) diede in luce. Interna” furia

rana-in’ , lib.4.Taurin~ 1605.4.

CAFFARELL] (Giovanni) Baron Romano, Veſcovo di

IondiDa Eugenio IV.nel i437.ſù trasferito allaChieſa d’An

cona. Morìin Roma nel r4óoñe fù ſeppellito nella Chieſa..

-demolita, dove fù fabbricata quella dis. Andrea della Valle.

CAFFARELL1(Pien-o ) nel 42.7. ſCriſTe Chunin» , _ſi-và

_ponarioner le rebus Romanir, ó* defamr’lii: Roman”. Cartar.

511145. All-vor. Conrir'f.

CAFFARELLL ( Proſpero ) Romano , figlio d’Aleſſan

dro Caffarelli , e di Pianta Astalla da fanciullo compa‘

:felicemente i iludidelle .Lettere nel Colleggío Romano, e

.fra le altre prove del ſuo bell’ingegno diede in lume una

Orazione in lode di S. Franceſca Romana, già da lui ub

blicamente recitata. Datoſì poialla vita clericale, e atto

Prelato , governò con ſingolar prudenza le principaliCit

tà, dello Stato Eccleſiaſlico, e la Provincia della Marca.

.Aggre ato poi a Chierici di Camera da Innocenzo X. fù elet

to Au itor Generale dell‘iliefl'a Camera, epoi creato Car

dinale del titolo di S. Calisto, aſcrirto a molte Congrega

zionilnrervenne al Conclave d’Aleſſandro VIl-ſotto del qua

le mori nel 1659. a’ 14. d'Agosto circa le4. ore della notte

toccatoda un colpo d’apopleſia,avendo già laſciato erede

della ſuafacoltà, la Sagreltia della Baſilia Vaticana : e fù ſe

polto nella Chieſa della Minerva, Fù egli uomo ſince

ro , alienillimo dalle ſìmolazione della Corte , eſſendo

ſolito a dire , che queſta èſempre vizio, e ripugnanre alla

Veranmicizia . l diluifatti non mai diſcordarono delle pa—

mlc , Ciac. Vita Pont. Vedi Tom. Vlll. della nostra Bibliot.

CAPFARELLl ( Scipione ) CZrdinale . V. Borgbefi Sci

pione Tom.VLcol. 7:1. nu. :069. Vodi Tom. Vlu_

CA FFE’ Term. Bounico,corrotto dall’Arabo Cavuì,altri

ſerivono Cab-uè, Cavarì,Cao-uà bara-uè , ſign. un Arboſcello,

che naſce ne'deſerti dell'Arabia,verſola Città di Meceha,det.

to dall'Alpino.Bni Produce quello un ſeme del medeſimono.

nie,a guiſa di quello del Popolo Libicosmà molto maggiore,

ocome bacChe ovate della grandezzadi mediocre Olive. Di

quelle ſeme faſi quella bevanda, che porta ilmedeſimo no

me, molto uſata da’Turchis per farla quale ſi pigliatallo

ſala ſola ſcorza, ch’è tenera,erallora quel di dentro, ch’è

3‘ Uiſ².d11~ ’ficcc,.avendoeffi opinioni, cheunadiquestc

"l 9…' s e} WWF'nfreſchi. (Deſio ſeme gli Aſiatiei in

"{"VUfflc 1 “ſano… ogni tempo, e Stagione, formandone

d fffi) Ema, bc‘ffl‘d‘* d’uguale profitto, e delizia al The de

S] Indi-ink E'qucsto ſeme cmulo delle virtù del steſso The;

‘Dà fi(-îcomel’Aſia ne produce in copia grandiſſima , così è

3‘169… prezzo‘aſsai più vile del The , il quale non' naſce,

chem ducſole Provincie . Per laprariea d’eſsa bevanda ſi

conoſce chiaramenteeſser profittcvole 'alla conſervazione ;

mc…“ ſol‘ecira la digeflione, rinforza il ventricolo,ſe lo

"0” indebolito , impedendo la corruzione. Diſlruge 1'_

umor bilioſo, aſsorigliala pituita, ed hì qualità di ope

rare nelle infermità ſimile al The ſenza riguardo di cauſa

calda,ò fredda. La forma di preparare il ſeme er farne la

bevanda è qucstaJ’rima e` neccisario levarli una corzaali cui

è vestito, qual’è inutile, poi con diligenza ſi cerne il più per

fetto, mentre ſe ne trova di molto, ch’è inutile,c0me auvie

ne in tutti i ſemi, che tutti non ſono maturi , e molti ſon tar

lati. Poi ſi pone in una padella diterra, OVerolopi-a una

lamina di ferro , e ſi mette nel forno da pane , dove ſi laſcia

per ſino ſia divenuto uaſi negro, di quando in quando ri

voltandolo, perche ſia en égualmente cotto. Dipoi ſipesta

in polvere ſottile paſsandolo per ſettaccio . Così polveri

zato ſi ſerba dentro una ſcatola, acciòl’aria non loguasti .

Equandoſivuole ſervirſene, ſi piglia unacocomaditerra,

odi rame, stagnata dentro, la quale ſi vl mette 4. bicchieri d'

acqua,e ſi pone avanti'l fuoco, equaudo principia a' bol

lire ſe vi getta dentro due terzi d'oncia della polvere predet

ta:e ſi laſcia bolirezmíì con auvertenza,che non trabocc hi,cl1e

ſe eſce fuori la ſchiuma, porta ſeco la polvere,e rella l'acqua

appena tinta; poi ſitravaſa in lcudelini fatti à poll-'1,6 di

porcellana,ò dialtra majolica lavorati in Perſia di terra,che

pretendono i Perſiani impartiſca virtù anco contro veleni ,

eprecipirando la polvere al fondo s’aſsorbe à ſorſi quella

decozione quanto più calda ſi può ſofferire. Otain tutta

l’Aſiaè così reſa familiare quella bevanda , che ſarebbe offe

ſa ad una perſona, che portandoſi alla Viſita in Città di chiun

queſì ſianon gli veniſse pollo un ſcudelino di Caffe,oall'in

contro ſe gli veniſse ricuſatodal viſitaute. L'ltalia poiami—

ca , delle coſe-ſalubrì anch’ella ſe l’hà reſa familiare 5 di‘

modoche oggi pochi ſono, che non lo pratichino , V. Sot

to. Charme/2 .

CAFFEN Callello ne’ Littorali del Regno d’Algeri nell’

Africa , ſituato tra Algeri, e Carbon ; credu to da Molezio,

quello da Tolomeoc ' mato Jomnium, Borgo della Mauri

tania Ceſarienſe , ch’è o steſſo che Lomm'um , mentovato da

Alîçonino. Sanſone però pretende,che queflo ſia Temmf’nfl ,

Ji‘llaltello parimente lirtorale, c’oggidi ſuſliste nel Regno d'

geri . .

CAFFICOS è una ſpeziedi miſura Spagnuola , come leg—

geſi nelle Costituzioni M. SS. di Catalogna di Giacomo l. Re

d' Aragona . In ſoci: Catalonia , ubi currir moneta jaccenfir ,

mndatur Caſicium Ilerdgfrumenti ad prgrium 2.5. ſolid. ó‘ i”

alii: [aci: , ubiſunr di uerſ; menſa”; , -uendarur ”nn/'um m i'l

[4 ſecundum quantirntem caficj Ilerde. E nella Cronaca di

Pietro IV. ue d’Arragonal.3.c.23. liaregistrato. No: dona

mami! :officer da Foro-mr. E Raimondo Montaner in Chr on.

Arragoni c. 2.36.15” Raeafbrrrrameſme e” ho” eni/A”: e “M4

”aula , e ioo.caliſos do timida . .

CAFFlLA’, Voce Indiana , ſign. una truppa di Gente ,

che s'uniſce aſſieme per paſſar con maggior ſicurezza ne’ Stati

del gran Mago] nella terra ferma dell'India , che altro ve di~

dcſi Can-mmm; . ~ ~

CAFFO , Lat. imp-nNumero, che non può dividerſi in

z.parti uguali ,come il 3. il s. il 7. &C.oppolio al pari . Mor.

S. Greg- 11 numeroſerrmnario ([i comincia per lo prima pari,eper

lapnmo Caffo :ilprimo Caffofi èrrè , il Pron-apocrifi è quattro,

de'quali due numeriſifù ſerre. ) E perche ll numero Caffîo ſi

prende per lo numero più perfetto :dietamo, quando voglian

dinotar ſingolarità in un’ Uomo o Ill altra cola -_ Eſſere ll

Caffè , ſiccome appr. i Greci ”pur-r@ , che vale ilimedeſt

mo . Morg.

Ia nonfioafimm uſcitofuor dell'uva

Ch’io era il Caffo degliSriagurari . _ ~

Da CA FFO deriva Clffan , e Scaffuzi r termini uſciti nel

giuoco della tavola di sbariglio , e sbaraglmo ,- onde çaffar

ſign. Parla Caffa , cioè ridurre la partita al numero diſpari;

come all’incontro Staffa”, ridurla da Caffe m par1;)_GÎuca

re a pari, o Caffe , Lat. laden par imp”, ſorte di giuoco,

uſato per lo più frà due , un de’ qualis'elegge il numero pa

ſì , e l’altro ile-fo.- quindi gittatca ſortenel tempo steſſo

k dita › come nella naona( ſenza però proferire tl numero con

la VOCC ) oſſervaſi ſe la ſomma d’ambe le mani ſia pari , o Caf;

fa i e a chi tocca , ol’uno , ol'altro, vincé il giuoco. Puo

farſi ancora co’Dſſadi , o coſa altra con , che contenga nume

ri. )ln proverbio diciamo. Ognibugiardoſi pane in Cflfl'o

lib. ſon.

Mù c-ui ogn'un famoſa!” ríëalda ,

Che ilbugiardopiu i” Caflo ”anſi mlt”

Sopra questo Vocabolo il Menag. fa la ſeguente conſideraf

zione. E’ vero , che la voce Greca arpa-m , che vale exi

mm ,

.>1nur-ñ.


