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[Frontespizio] 

DESCRITTIONE DI TUTTA L'ITALIA, 
et Isole pertinenti ad essa. 

Di fra Leandro Alberti bolognese. 

Nella quale si contiene il sito di essa, l'origine, et le Signorie delle Città, et de' 
Castelli; co' nomi antichi, et moderni; i costumi de popoli, et le conditioni de pa-
esi. 

Et di più gli huomini famosi, che l'hanno illustrata, i Monti, i Laghi, i Fiumi, le 
Fontane, i Bagni, le Minere, et tutte l'opere maravigliose in lei dalla Natura pro-
dotte. 

 
 

Nuovamente ristampata, et con somma diligenza revista, et correta. 

Con le sue tavole copiosissime. 

 

 

In Venetia: appresso Paulo Ugolino, MDXCVI. 
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[II] 
AI DUE CHRISTIANISS. 

HENRICO SECONDO RE DI FRANCIA, 
ET CATHERINA SUA CONSORTE. 

Eccovi Christianissimo Sire, et Madama Sacratissima, ITALIA, la quale da 
me vostro servo, dopo tutti gli altri, descritta ne viene in Francia, et alle M. V. 
unitamente s’offerisce, non d’altro ornata, che d’una pura, et sincera divotion di 
cuore. Vedrete in quella molte honorate memorie della gente, qual voi reggete, 
et di Re, a quali voi sete succeduti. Io le ho dato animo di venire, sì perché da i 
vostri antecessori ella fu sempre, non gradita solo, ma ricercata, sì perché mi pa-
re, che per molti secoli non fosse tanto congiunto il Real sangue di Francia co ’l 
nobile sangue Italiano, come al presente si vede giunto il Real sangue di Valesio 
co ’l magnifico de Medici. Il che penso dal sommo Iddio essere con somma pro-
videntia stato fatto. Et per ciò non ho voluto anchora, che ella separi i nomi, do-
ve esso ha congiunto i cuori, et corpi. Degnate hor voi Magnanima Copia di 
chiuderle ogni via, per cui doler si potesse del mio consiglio. Et per la prima vol-
ta, che a Francia sie venuta, trattatela, sì come merita la sua grandezza passata, 
et la vostra presente. Et voi in particolare Serenissima Donna, riconoscete la 
dolce madre, et la cara nutrice vostra. Così Dio i vostri giusti desiderij, et 
dell’invitto vostro Consorte adempia. 

Di Bologna alli dicinove Gennaio M.D.L. 
Delle Christianiss. M. V. 

Servo humilissimo 
F. Leandro Alberti Bolognese 

dell’Ordine de Predicatori. 
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[III] 
IO. ANTONIUS FLAMINIUS 

FOROCORNELIENSIS, 
F. LEANDRO ALBERTO BONONIENSI, 

ORDINIS PRAEDICATORUM. 
Legi tuam mi Leander Italiam, opus sane laboriosum, ac multiplici rerum 

cognitione refertum. Qua quidem lectione a deo sum delectatus, ut nihil atten-
tius, ac maiore cum voluptate iamdiu legerim. Non enim solummodo locorum in 
eo descriptionem complexus es, et admirabili serie diligentiam, et fidem scri-
bendorum ostendisti, sed etiam plurima inter narrandum, quoties oblata est oc-
casio adiecisti, quae delectare mirifice legentem possint. Quid varietatem, ac 
numerum historiarum, quas vel de veterum monumentis, vel de recentium 
scriptorum libris collegisti, memorem? Et omnibus in locis, quae digna cognitu 
intercidunt, pulchritudinem, et copiam, explicem? Quae sane (praeterquam 
quod uberem legenti fructum pariant) adeo iucunda, et sic animo blandientia se 
offerunt, ut invitus ab ijs lector abscedat. Quid virorum multitudinem eccellen-
tium, qui vel armorum virtute, velliteris, vel qui alijs fuere dotibus insignes refe-
ram? quorum memoriam celebrando renovas, et ex illustribus, adhuc illustrio-
res efficis? dignus certe, cui una quaequae per Italiam patria plurimum se de-
bere fateatur. Scripsere Italiam alij quidem ex Graecis, et Latinis non pauci, nec 
defuere, qui pictam in tabulis illam ostenderint, sed tu virorumque studium sic 
quidem consecutus es, et consumati scriptoris diligentiam, [IIIv] ut summi pic-
toris artificium aequaveris, ut qui te legat, non aliter, quam in tabella spectan-
dam sibi propositam esse Italiam putet, sed uberiorem insuper ex lectione fruc-
tum reportet. Ex qua quidem tam varia, tam diligenti, actam copiosa concurren-
tium rerum narratione non dubito futurum, ut quicunque legerit, cum utilitate, 
(quae quidem ex multiplici, et varia cognitione, non mediocris secutura est) in-
credibilem se voluptatem cepisse asserat, restat igitur, ut tam egregium, tam 
praeclarum opus iam publices, et in manus hominum venire sinas, nec diutius 
esflagitantium amicorum studia, et expectationem differas. Ex quo quidem 
(haud dubie video) tibi partam esse nominis immortalitatem. Vale ex aedibus, 
Calen. Maij. MDXXXVII. 

 
 

[IV] 
ALCIATI IURECONS. 

 
Quod populus, urbes, fluvios, et gesta recenses 

Egregium, et tota quicquid in Italia est, 
Debemus studijs, tantisque laboribus omnes, 

Laudamusque tuum docte Leander opus. 
Per freta Abydenus, Lychno est perductus amoris 

Tu, Lychnos nobis erigis historiae. 
 
 

Io. Petri Ferreri Raven. Episcopi Milensis. 
 
Priscorum e numero, si quis, numeroque recentum 

Descripsit, miris, egregijsque modis, 
Italiae effigiem, fluvios, loca singula, montes, 

Urbes, cumque suis oppida nominibus, 
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Obtinet hos inter primos, cum laude Leander 
Albertus, verae Religionis honos, 

Cuius fama (reor) geminos penetrabit ad axes, 
Vivet et aeterna posteritate decus: 

Convenit huic totum cum gloria magna per orbem, 
Eximium quando sedulus egit opus. 

 
 

Lilij Gregorij Ziraldi. 
 
Italiae, qui nosse situm, finesque requiris, 

Et quot nominibus dicta subinde fuit, 
Quot fora, castra, urbes, regiones, oppida, pagos, 

Et montes, sylvas, flumina, stagna, lacus; 
Ut triplici alluitur pelago, ut septa Alpibus ima est, 

[IVv] Cothones, portus, littora, saxa, sinus: 
Omnia sunt cultis Leandri scripta libellis, 

Et mira, lector, sunt patefacta side. 
Roma, armis olim, Italiam illustraverat omnem, 

Nunc demum, scriptis Felsina docta suis. 
 
 

Eiusdem. 
 
Pausaniae quantum scriptori Graecia debet, 

Leandro tantum, terra Latina meo. 
 
 

Georgij Iodoci Bergani Carmen. 
 
Interijt Sestae Leander amore puellae 

Cum nequit ardori ponere frena suo; 
Italiae casto genitricis tractus amore 

Leander peragit clarius alter opus. 
Europae atque Asiae iungebat littora nando 

Is, quod vis Persae mille dedere rates. 
At veterum hic dicit populorum ab origine sedes, 

Errores, ritus, nomina, fana, Deos: 
Ille natans medijs Helles submersus in undis 

Audacis facti crimina morte luit: 
Ast hic victuris sacrat sua nomina chartis, 

Ingenij promit cum monumenta sui, 
Cum claram, quam progenuit Saturnia tellus 

Semideum sobolem magnaque facta Ducum, 
Turritasque urbes, piscosaque flumina, colles, 

Fontes irriguos, ardua saxa, lacus, 
[V] Et tandem quicquid geminum complectitur 

Ordine conspicuo digerit atque fide aequor, 
Nec mirum, favet hunc studiorum Felsina mater 

Doctifluo praebens ubera plena sinu. 
Desine livor edax genuino rodere dente 
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Quae syncera fides actaque certa probant. 
 
 

Scipionis Balbi. 
 
Italiam, et populos, urbesque, situsque locorum, 

Qui cupit, et fluvios noscere, quaequae liber, 
Intret in hanc sylvam rerum, camposque per amplos 

Currat, et ulterius quod nihil optet erit. 
Omnia consequitur libro Leander in uno, 

Omnia tanquam uni sit docuisse datum. 
 
 

Eiusdem ad Leandrum. 
 
Illa potens rerum mundi caput inclita tellus 

Itala, nunc scriptis surgit in astra tuis, 
Gaudet, et exultat quoniam tu lumina praefers, 

Ponis et ante oculos quae latuere diu: 
Nunc facilis, longe excurris, nunc inde vagaris, 

Stant tamen interius limite quaequae suo. 
Nec tibi barbaries ulla est, quae dissona linguae, 

Auferat ornatu non reticenda suo. 
Tu decus omne refers, tu falces, tuque trophaea 

Tu memores claros marte togaque viros. 
Alter abydenus, validis freta nare lacertis 

[Vv] Ausus es, et dulci sistere membra vado. 
Sic tua, quam vigilans peperisti, gloria vivet, 

Debebitque magis Felsina docta tibi. 
 
 

Benedicti ex Mont. Reg. 
 
Cui genus, Albertum, patriae, cui Felsina nomen, 

Relligio nutrix, Itala terra parens, 
Venit ad Italiam, a patria, et nutrice Leander. 

Triplicis authorum maximus historiae. 
Prima nec indecorem civem, illustrem altera Alumnum, 

Reddidit indigetem tertia fama virum. 
 
 

Io. Gab. ad Lectorem. 
 
Quos sibi Leander famae immortalis honores 

Italia, patria, religione, gerat, 
Quale viri ingenium, quae virtus, otia quanta, 

Non ego, nec quisquam, nobile reddat opus. 
 
 

Sebastiani Corradi Regien. 
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Italiam, parvus liber hic dabit omnibus illam, 

Quam petiere viri, quam petiere Dei. 
 
 

Bartholomaei Fermi. 
 
Inclusam Iliadem nuce non mirabere quando 

Una manus, totam continet Italiam. 
 
 

[VI] 
Nicolai Acursini Caferoniani. 

 
Historijs celebrata tuis pulcherrima tellus 
Itala, te merito laudatum ad sydera tollo. 
 
 

Eiusdem fingentis Bononiam alloqui Leandrum. 
 
Non tantum timidus Seston dilexit Abydon, 
Quantum te merito, Felsina docta colo. 
 
 

[VIv] 
ALL’AUTORE. 

 
Chi scoprirà di sì preclaro ingegno 

L’eccellentie divine a parte a parte, 
Come egli scopre a noi, con sì ver’arte 
Della nobile Italia il bel disegno? 

Tu Febo, che sol puoi, sol ne sei degno, 
Fregia le aurate, e ben composte carte 
Delle sue lodi, e fa che in ogni parte 
Passi la fama sua di Regno in Regno; 

Questo è ben tal, che di poggiar in alto 
Merta via più che ’l garzon Frigio, e poi 
Se potesse a sua posta tornar quivi 

Quanto beati a l’hor saremmo noi, 
Ch’ei disegnando con stil vero, ed alto 
Vedremmo in terra i regni eterni, e divi? 
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[1] 

DESCRITTIONE DELLA ITALIA 
DI F. LEANDRO ALBERTI BOLOGNESE, 

DELL’ORDINE DE’ PREDICATORI. 
Fra tutte le parti della Terra, ove habitare si possa, havendo io posto in cuo-

re, di dovere a parte a parte descrivere la ITALIA, Provincia sopra tutte le altre, 
et già Capo, e Reina del Mondo, migliore ingegno per certo, giudicio più perfet-
to, et eloquenza maggiore, conosco, che mi si converrebbe, per la dignità, e 
grand’eccellenza delle cose, le quali in essa per adietro continovamente ritrovate 
si sono, et a’ tempi nostri ancor si ritrovano. Conciosiacosa che (lasciando stare i 
benefici a lei della Natura sopra ogn’altra possente Maestra conceduti) mai non 
habbe Provincia nel Mondo, ove tante opere degne di essere ad immortale me-
moria commendate si facessero, quante in questa. Di che i gloriosi gesti et nelle 
lettere, et nelle armi de gli antichi Romani rendono amplissima testimonianza 
per sì fatta maniera, che a me non altramente veggio avvenire, che a colui av-
venga, il quale con grande animo entrato in un largo, et cupo pelago d’acque (il 
quale da prima ha stimato non molto profondo) pienamente caminando più alto 
di continovo lo ritrova, talmente che alla fine sbigottito seco stesso è in dubio se 
debba più avanti passare, et di nuovo solcare il Mare, con tanto travaglio già si-
curamente passato. Così io con valoroso cuore m’apparecchio d’entrare in que-
sto spatioso campo di scrivere dell’Italia; quantunque molto bene conosca dover 
essere cosa faticosa, et di travaglio ripiena. Tuttavia la speranza, ch’io ho 
d’uscirne securo, come molti altri han fatto (se non con quella felicità, et loda, 
almeno che sommerso non vi rimanga) mi fa più ardito a mettermi a così grande 
impresa. 

[1v] Dico per tanto spiegando al vento le vele, che questa nobilissima Provin-
cia hora ITALIA addimandata, hebbe il suo principio glorioso così di tempo, 
come di popoli (però che cominciò ne’ tempi dell’Aureo secolo) sotto gl’Illustri 
Prencipi Giano, Camese, et Saturno, Fenici, et Saggi, riputati da gli antichi Dei. 
Et fu questa natione la prima, che mandasse habitori per il Mondo dopo il Dilu-
vio universale, come scrive Catone nell’Origini. A questa parte furono posti di-
versi, et varij nomi, secondo la diversità, et varietà de’ tempi. Conciosia cosa che 
prima fu detta GIANICOLA da Giano, overo Noè, detto altrimenti Enotrio, come 
più oltre mostra Catone: et da costui similmente trasse il nome il nome di 
ENOTRIA, per esser egli stato, il primo, che ritrovò il vino, et farro atto a i sacri-
fici; imperò che i Greci addimandano il vino Enos. Nondimeno pare, che Dioni-
sio Alicarnaseo nelle historie di Roma voglia, che traesse detto nome origine da 
Enotrio figliuolo di Licaone, il quale uscito di Grecia diciasette etadi innanzi 
l’assedio di Troia, et navigando per il mar Ionio scese in questo luogo dimandato 
Ausonio da gli Ausoni habitatori, et quindi havendone scacciati i Barbari, co i 
compagni vi habitò, onde da lui tenne tutta quella Regione il nome. Il che con-
ferma Antioco, Senofane, Ferecide, et Strabone. Vogliono altri, che ella riportas-
se detto nome da i buoni vini per vocabolo Greco, come è detto. Non mancano 
altri di scrivere, che tal nome pigliasse da Enotrio Re de’ Sabini già signore di 
questi luoghi; come pare che scriva Servio sopra quei versi di Vergilio nel primo 
libro della Eneide. 

Est locus, Hesperiam Graii cognomine dicunt. 
Terra antiqua, potens armis, atque ubere glebae 
Oenotrii coluere viri; nunc fama minores. 
Italiam dixisse ducis de nomine gentem. 
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Vero è, che saper si dee come furo tre Enotri, il primo de’ quali fu Giano, secon-
do Catone, l’altro il figliuolo di Licaone, da Dionisio citato, et da Mirsillo Lesbio, 
del quale nella Puglia scriverò: il terzo fu il Re de Sabini, da chi pigliò il nome di 
Enotria quel paese de’ Sabini avanti Italo, come scrive Varrone, et dimostra Ser-
vio sopra il 7. libro dell’Eneide: benché Giano fosse quell’antichissimo, da cui 
primieramente riportò il nome di Enotria il Latio, et la Etruria secondo Catone. 
Là onde da questi tre Enotri trassero il nome tre Enotrie, cioè l’antica Italia da 
Giano, l’altra da Enotrio Greco di Arcadia, cioè quella parte di Puglia, ove pri-
mieramente habitaro gli Ausoni, et la terza, quel Paese de’ Sabini avanti descrit-
to, da Enotrio loro Re, a queste Antioco aggiunge, la quarta Enotria, che è quel 
paese, il quale comincia al fiume Lavo termine della Lucania (hora detta Basili-
cata) lungo il mare inferiore per li Brutij infino al mare di Sicilia; et quindi al 
territorio di Metaponte, et appresso vuole, che tutta questa parte da tre lati del 
mare contenuta, che è fra il seno Ipponiato (detto oggidì il Golfo di Santa Eufe-
mia,) et lo Scillatico, al presente nominato di [2] Squilazzo, come poi ne’ Brutij, 
overo nella Calabria, e nella Magna Grecia mostrerò, fosse dimandato Enotria, 
et Italia, e gli habitatori, Enotri, et Itali. Ma il mio intendimento è al presente di 
ragionar di quella Enotria antichissima, ch’abbracciava il Latio con l’Etruria, 
nominata così da Giano Enotrio, ove poscia regnò Espero fratello d’Atlante Ita-
lo, del quale scrive Fabio Pittore parlando del secolo Aureo, et ove primieramen-
te fu nominata Italia (come si dimostrerà) della quale intende nel sopradetto 
luogo Vergilio, secondo che è stato detto. Fu altresì chiamata CAMESENA da 
Camese, secondo Catone, et Macrobio nel 6. cap. del I. lib. de i Satur. seguitando 
Igino per opinione di Protarco Traliano. Il che etiandio è confirmato da 
un’antica Cronica, et da Giovanni Annio ne’ Comentari sopra il 6. lib. di Beroso 
Caldeo, così dice la Cronica trattando l’origine di molte Città d’Italia. Post uni-
versale diluvium ducentis viginti quinque annis, maxima multitudo hominum in 
hunc tractum (nunc Italiam dictam) sub ducibus Bono, Tubal, Cambise, Hispe-
ro, Vessione, Ligone, et Circeo cum uxoribus, et filijs adnavigavit. Forse che quel 
Cambise fu il medesimo Camese. Sia come si voglia, così dice detta Cronica. 
Hebbe poi nome SATURNIA, come vuole Catone, Dionisio Alicarnaseo nel I. lib. 
dell’historie, et Macrobio nel 6. cap. del primo lib. de’ Saturnali, da Saturno; et 
da i Gentili detta SALEUMBRONA, come narra Catone. Quasi tanto tempo fu 
ella nominata Saturnia, quanto durò la età dell’oro, cioè infino ad Apino Ultimo 
Re de gli Dei d’Italia, secondo Antioco Siracusano. Ottenne detto nome questo 
paese (come scrive Macrobio) doppo la morte di Saturno. Et soggiunge Dionisio 
(poi che hebbe detto nome ottenuto) che fosse ivi consacrato un luogo a Satur-
no, nominato Saturnio, innanzi che passasse Ercole nell’Italia. Et per tanto gli 
era consacrata tutta questa Regione, che hora è nominata Italia. Il simile accen-
na Trogo nel libro 43. quando scrive, che furono i primi habitatori, et coltori 
d’Italia gli Aborigeni, de’ quali fu re Saturno, ornato di tanta giustitia, che sotto 
la sua Signoria non si ritrovò alcun servo, né cosa che fosse di alcuna particolar 
persona: però che ei voleva, che ogni cosa fosse commune senza altra divisione, 
sì come un commun patrimonio. Per la cui felice memoria fu poi ordinato, che 
ne i conviti Saturnali dovessero egualmente i servi insieme co i loro signori se-
dere alla mensa. Là onde fu primieramente Italia dimandata Saturnia dal detto 
Saturno. Doppo fu chiamata APENNINA (come dimostra Antioco Siracusano) 
da Apino ultimo Re de gli Dei d’Italia, la quale è interpretata TAURINA. Et dice 
Catone, che per aventura così da i Greci fu nominata per gli Buoi d’Ercole, overo 
(come scrive Ellanico) da i Buoi grassi, et buoni che nutrisce Italia, et forse an-
cora dal Vitello scampato dell’armento d’Ercole, secondo Erodoto, et Ellanico 
Lesbio, et Dionisio Alicarnaseo. Il cui testimonio ci arreca, et così questo fatto 
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racconta; Cacciando Ercole i buoi di Gerione ad Argo dell’Italia, et fuggendo un 
Vitello, overo Toro fuori dell’armento, et passando per molti paesi, et arrivando 
allo [2v] stretto canale di Sicilia, et quello notando, entrò nell’Isola. Onde pas-
sando Ercole in quella, et diligentemente cercandolo, et interrogando gl’Isolani 
se haveano veduto detto Vitello, et quei (non havendo cognitione della lingua 
Greca) non l’intendendo, ma pur ritenendo la memoria del detto nome, comin-
ciaro a nominare tutti quei luoghi per i quali era passato il Vitello, o sia Toro, 
VITULLIA, overo Taurina, il qual nome poi ritenne. Ma Antioco vuole, che pi-
gliasse l’antidetto nome da un capitano. Al fine soggiunge Dionisio, sia come si 
voglia, o che la fosse nominata Vitullia o dal Vitello, overo Toro, o dal capitano, 
o da altro, havemo questo per certo, ch’ella era così addimandata ne’ tempi 
d’Ercole, et forse anche avanti. Vero è, che Timeo con alcuni altri scrissero che 
prendesse detto nome di Taurin da i Buoi; conciosia cosa che i Greci dimandano 
gl’Italiani Buoi. Fu detta poi ESPERIA, secondo Dionisio, et Catone, da Espero 
fratello di Atlante. Il qual così la nominò Esperia da sé, essendo scacciato dalla 
Spagna dal fratello, venne ad habitare in questo paese, come dice anche Igino. 
Et per tanto da Vergilio ella è nominata la grande Esperia a differenza della 
Spagna, secondo Servio sopra quel verso di Vergilio: Est locus, Hesperiam etc. 
Altri dissero, ch’ella acquistò tal nome essendo soggetta ad Espero stella Occi-
dentale. Poscia fu nominata AUSONIA da un Re, come par che voglia Servio so-
pra quel verso di Vergilio. Ecce tibi Ausonia tellus, hanc accipe velis. Con cui par 
accordarsi Beroso Caldeo nel 5. lib. dell’antichitati, dicendo che prese il nome di 
Ausonia tutto qual paese di Puglia, nel quale scese Enotrio venendo di Arcadia, 
da Ausono, che passò in questo luogo d’Italia ne’ tempi di Aralio settimo Re de-
gli Assirij nell’anno decimo. Non mancano altri, che scrivono come dal principio 
solamente fosse dimandato Ausonia quel paese, ov’è Benevento, et Calese con 
l’estremità, che è lungo il mare Tirreno, che comincia da Terra di Lavoro, et tra-
scorre verso Sicilia. Vero è che Plinio dimostra, c’habitassero gli Ausoni in quel 
paese, che si ritrova sopra ’l mare Adriatico, cominciando dai Locresi, ove si 
compongono tre Golfi. Delli quali poi a suo luogo ne scriverò, et per ridurre a 
concordia queste opinioni, a me par, che così si possa dire, che prima habitasse-
ro gli Ausoni circa Benevento, et quegli altri luoghi, et intorno al mar Tirreno, et 
Siciliano, da i quali fu chiamato Ausonio (come nota Strabone nel libro 5. de-
scrivendo il Latio) poscia allargandosi questi Ausoni, passassero sopra il mare 
Adriatico verso i Locresi (come dice Plinio) et al fine fosse nominato tutto il ri-
manente di questa Provincia (hora Italia detta) Ausonia. Scrissero alcuni che 
questa nostra Provincia ottenne il nome di Ausonia da Ausono figliuolo di Ulis-
se, et di Calipsone; ma in vero di lungo s’ingannono: conciosia cosa, che dimo-
stra Diodoro Siculo nel 2. libro, che Enotrio ritrovasse nell’Italia i Barbari Auso-
ni più di 500. anni innanzi la roina di Troia: et secondo Mirsillo Lesbio, di quin-
dici etadi, che fanno 375. anni: imperoché ogni età contiene 25. anni, come di-
mostra Senofonte nel libro degli Equivoci. Ben è vero, che Dionisio Alicarn. dice, 
che passarono diciasette etadi avanti detta [3] desolatione di Troia, poi che Eno-
trio predetto hebbe scacciato quegli Ausoni. Sia come si voglia, egli è certo che 
quell’Enotrio d’Arcadia col suo fratello Puccino venne in questa Provincia di 
molti anni innanzi la destruttione di Troia. Et quindi havendone scacciato gli 
Ausoni (come si è narrato) si fermò. Adunque come è possibile che fossero habi-
tatori di questi luoghi gli Ausoni discesi da Ausono figliuolo di Ulisse? imperò 
che non fu Ulisse ne’ tempi di Enotrio d’Arcadia, né anche doppo molti anni sì 
come per le supputationi sopra scritte de i tempi chiaramente si può conoscere. 
Al fine tutto questo nostro paese fu nominato ITALIA (secondo Polibio nel lib. I. 
dell’Histor. et sì come chiaramente anche scrive Dionisio Alicarnaseo con testi-
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monio di Antioco Senofano) da Italo Re di questi luoghi, il qual fu prima Re di 
Arcadia (come nota Tucidide nel libro 6. dell’Historie) fratello d’Espero (secon-
do Catone) dal quale avanti fu dimandata Esperia, com’è detto. Soggiunge poi 
Dionisio con Antioco, che per ogni modo si deve tenere che la fosse nominata I-
talia dal detto Italo, huomo di singolar bontà, et prudentia ornato. Il qual non 
meno con la sua eloquenza, che con la possanza, s’insignorì primieramente di 
tutto quel paese ch’è posto fra il seno Napetino (hora il golfo di Sant’Eufemia 
detto) et il Golfo di Squilazzo. Poscia non contento di questi luoghi (come esser 
suole la natura de gli alti, et pellegrini ingegni aspiranti a cose sempre maggiori) 
più oltre passando soggiogò molte altre Città, et popoli. Nacque tanto huomo del 
lignaggio de gli Enotri, secondo alcuni, ma secondo altri, fu primieramente Re 
de i Siciliani, et poi di questi paesi, come dimostra Antioco Senofano: et sog-
giunge esso, che quello edificò Morgetto: et così come Siciliano, et habitatore di 
Morgetto, fece un Imperio di distinti popoli. Et per tanto furono poi quegli Eno-
tri, Siciliani, Morgetti, et Italiani. Ritrovansi etiandio altri, che dicono, che fosse 
nominato questo nostro paese MAGNA GRECIA, da i Greci, che quivi passaro 
ad habitare: tra i quali fu Elia Capriolo, Bresciano nel lib. I. dell’Historie Bre-
sciane, et Faccio de gli Uberti Fior. nell’ottavo Canto del 3. lib. Dittamondo 
quando dice, 

Poi per non perder tempo lui, et io 
Andando, il demandai, se Italia mai 
Per altro nome, nominar si udio. 

Et egli a me, se cerchi troverai 
Occupata da i Graci, la Gran Grecia 
Esser nomata ne i tempi primai. 

Certamente questi tali molto di lungo s’ingannano, conciosia cosa che non fu 
mai così addimandato Magna Grecia questo paese: hora nominato Italia, ma so-
lamente quella estremità posta intorno al seno Tarentino, cominciando da Ta-
ranto (secondo però alcuni) overo da Metaponte (secondo altri) insino al fiume 
Alesso termine de i Reggini; come nella Magna Grecia si dimostrerà. Ma si deve 
sapere come questa regione detta Gianicola, Enotria, Camesena, Saturnia, Sa-
leunbrona, Apennina, Taurina, o Vitullia, Esperia, et Italia, fu addimandato quel 
paese, che era intorno al Tevere, secondo Cat. che dice che così come detto fiu-
me, tra tutti gl’altri fiumi dell’antidetta Regione, era sotto la particolar cura de 
gli Dei, et [3v] de i Principi, et dell’Imperio, così era cosa convenevole, che quivi 
fosse il commun seggio, dal quale poi havesse origine tutto il paese, et Provincia, 
hora detta Italia. Il che conferma Fabio Pittore dicendo, che mancato Espero, il 
suo fratello Italo pigliò il governo di Giano, et dell’Etruria, et nominò tutta la 
Regione di qua dal Tevere, et di là (però intorno ad esso fiume) Italia, estin-
guendo tutti gli altri nomi a lei avanti imposti. Là onde da questa antica Italia, fu 
poi addimandato tutto il paese contenuto fra le radici dell’Alpi, il stretto canale 
di Sicilia, et fra due mari, cioè il soprano, et inferiore, o sia Tirreno, et Adriatico, 
et il Golfo Ionio, (come si dimostrerà) Italia. Ben è vero che furono primiera-
mente nominati quei luoghi, che si ritrovano intorno al Tevere, et in Puglia, et 
circa Benevento (secondo che s’è detto) Ausonia. Assai parmi haver scritto 
quanto alli nomi imposti a questa nostra Provincia in diversi tempi, et per tanto 
hora entrerò a descrivere i suoi termini. Ritrovo havere avuto ella diversi termi-
ni, et confini, secondo l’occorrentie de i tempi (oltra li sopra nominati) poi che 
ella è stata nominata Italia. Furono primo consignati i termini a quella (secondo 
Dionisio Alicarnaseo) da Nettunia (edificata sopra il lito del mar Tirreno) a Ta-
ranto: et da Strab. furono posti dal stretto canale di Sicilia, al fiume Esio, hora 
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Fiumesino: et altresì più oltra insino al Rubicone oggidì Pissatello. Ultimamente 
fu chiamata Italia tutto ’l resto di questo paese, cominciando dal fiume Varo, et 
seguitando l’Alpi Cotie, il monte Adula, l’Alpi Retie, et altre simili Montagne in-
sino all’Arsa fiume, termine della Istria da questo lato, et da gli altri il mare A-
driatico, il Golfo Ionio, il mar Siciliano, il mar Tirreno, et Ligustico; come dimo-
stra Polibio, Tucidide, Strabone, Dionisio Alicarnaseo, Dionisio Afro, Catone, 
Sempronio, Plinio, Pomponio Mela, Gaio Solino, Tolomeo, et tutti gli altri scrit-
tori. Descritti i termini di essa Italia ci resta hora a dividere la figura sua. Et 
prima la dipinge Tolomeo a similitudine di Penisola, da tre lati dall’acque mari-
ne intorniata, et dal quarto dall’Alpi, et da altri monti. Così la finge, disegnando 
dalla parte Occidentale una linea, che ha il suo principio a gioghi dell’Alpi del 
monte di Adula, et la tira lungo li gioghi dell’Alpi, che partono essa Italia dalla 
Gallia Transalpina fin al fiume Varo termine della Gallia Narbonese, hora detta 
Provenza. Poscia dal Settentrione vi loca i Gioghi dell’Alpi Retie, i Peni, Ocra, 
Monte Carusadio ch’è sotto Norico: et oltre di ciò il lito del Golfo Adriatico, et 
dal fiume Tilavento (al presente Tagliamento) fin al monte Gargano (Monte di 
Sant’Angelo oggidì) et quindi da Idronte, hora Otranto. Comincia dal Mezodì dal 
mare Adriatico, et dal fiume Tilavento, et scorre a i termini dell’Illirico (oggidì 
Schiavonia.) Vero è che deve avertire il curioso lettore, che ponendo Tolomeo i 
confini antidetti, par che ’l voglia disegnare haver quella dal Mezo giorno il mare 
Adriatico: ma così si deve intendere, che includendo dentro di essa la Istria, et 
caminando dal fiume Arsa verso il Frioli, sempre s’ha dal Mezo giorno detto ma-
re Adriatico. Tal che se l’ingenioso lettore diligentemente avvertirà a [4] quel 
che dice Tolomeo, dal Tagliamento insino a i confini della Schiavonia, chiara-
mente conoscerà esser così, come disopra dimostra il Settentrione per rispetto 
di tutto ’l continente d’Italia, massimamente fra i duoi mari compreso. Et quivi 
si vede, come dimostra il Mezogiorno per rispetto di quella parte, cioè dal Ta-
gliamento all’Arsa. Vero è, che meglio, et più chiaramente conoscere si può nella 
pittura. Ma se vorremo pigliar il Mezo giorno secondo la longhezza del continen-
te d’Italia ove è il Latio con quell’altre contermine Regioni, senza alcun dubbio si 
vederà essere il Mezo giorno verso il mar Tirreno, et non verso l’Adriatico, che 
appare dal Settentrione. Et talmente io seguiterò Tolomeo nella sua descrittio-
ne. La mette Plinio nel 3. lib. fra l’hora sesta, et prima brumale, cioè fra il Mezo 
giorno e ’l levare del Sole quanto a noi del verno. Conciosia cosa che appresso gli 
antichi era il Mezogiorno nell’hora sesta. Tolomeo la pone fra il 7. e 4. Clima, 
consignandole oltre di 15. gradi in lunghezza, et più di 7. in larghezza. Plinio, et 
Solino la figurano a simiglianza d’una fronda di quercia, più lunga che larga, al-
quanto piegandosi nella sommità alla sinistra, et poscia pian piano riducendosi 
all’effigie d’un picciolo scudo, però alquanto aperto, come usavano le Amazone 
in battaglia, ove si dice Cirto, dal mezo del corso spuntando due corna per i Golfi 
fatti a forma di Luna, cioè alla destra, Leucopetra, et alla sinistra, il Lacinio, a-
mendue Promontorij; de i quali a suoi luoghi ne parlerò. Da i moderni è figurata 
l’Italia a similitudine d’una gamba humana, cominciando dalla larghezza della 
coscia, et trascorendo infino alla estremità de i piedi. In vero pare a me esser 
questa molto agiata similitudine, come di mano in mano dimostrerò. Comincio 
adunque dal fiume Arsa, termine d’Italia, et trascorro all’Alpi Retie poste al Set-
tentrione, (secondo Tolomeo) et camino per Carrusadio, et Ocra, insino al mon-
te Adula (semper però havendo rispetto al Settentrione) et quindi passo per le 
Alpi, che risguardano all’Occidente, seguitando la linea da Tolomeo istesa insino 
alla foce del fiume Varo confine d’Italia da questo lato Occidentale, ove mette fi-
ne nel mare Ligustico, et figuro cotal continente la larghezza della coscia. Poscia 
scendo dal Varo lungo il lito del mare Ligustico, et mi piego alla foce del fiume 
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Magra, confine di Liguria et alquanto poi alzandomi giungo al Promontorio Po-
polonio, (oggidì di Piombino detto) insino al monte Argentaro, et quivi entrando 
alquanto nel mare, rappresenta questo Promontorio, et gibbo del lito, ch’entra 
nell’acque marine insino al prefato monte Argentaro, la figura del ginocchio 
dell’homo. Poi soavemente ritraendosi il lito insino a Pirgo, par che formi lo 
stinco, della gamba, così piacevolmente mancando al Possidoniato, ove hora si 
vede Policastro. Quindi poi alquanto alzandosi, et entrando nel mare insino al 
Promontorio Palinuro, dimostra un gibbo in forma del collo del piede humano. 
Poscia si rivolge lungo al mare Tirreno, et per lo stretto canale di Messina giun-
ge a Reggio Giulio, ove par che termini la figura del piede. Piegandosi poi da 
Leucopetra lungo il mare Adriatico, et arrivando al Lacinio Promontorio, par 
quivi mancar quella curvatura [4v] della piegatura delle dita, et cominciare un 
monticello, come si vede sotto li piedi fra detta piegatura delle dita, et il mezo 
della pianta, che alquanto piana si vede, et a poco, a poco s’incurva; così pari-
mente piegasi il lito lungo il Golfo Tarentino, et continova dal Lacinio insino a 
Taranto, et rivolgendosi sempre con gran piacevolezza sale al Promontorio Gia-
pigio, et quivi par che formi il calcagno, et talmente continovando lungo il seno 
Ionio passa al monte Gargano, et alquanto ritrahendosi verso il lito del mare 
Adriatico, et anche poi humilmente entrando nel mare, dà principio alla figura 
della polpa della gamba; la quale par che pigli la total perfettione ad Ancona. Et 
quindi pianpiano nella terra ferma entrando, et poscia appresso Ravenna pie-
gandosi, quivi appare la piegatura sotto il ginocchio. Dipoi allargandosi, et 
grandemente curvandosi circa Vinegia, et i luoghi vicini, passa lungo il lito del 
Golfo di Vinegia a ritrovare la foce dell’Arsa da quella parte termine di tal nostra 
figurata Gamba, ove dicemmo cominciare la larghezza della coscia d’essa; là on-
de pare, che perfettamente quella compita renda. 

Parmi assai bastevolmente haver dimostrato la figura di questa nostra Pro-
vincia, cinta dal Settentrione dalle Alpi Retie, et da altre altissime Montagne, in-
sino al Monte Adula, et dal Mare Adriatico dall’Oriente, dal seno Ionio, Mare 
Ausonio, et Siciliano; dal mezogiorno, dal mar Tirreno, et dal Ligustico; 
dall’Occidente, dall’Alpi, che partono Italia dalla Gallia, cominciando dalla foce 
del fiume Varo insino al Monte d’Adula, come vuole Dionisio Alicarnaseo, Stra-
bone, Polibio, Plinio, Pomponio Mela, Sempronio, Tolomeo con gli altri Cosmo-
grafi, et Geografi. Avenga che si ritrovano alcuni, che dicono haver Italia 
dall’Oriente il Mare Adriatico, ma di gran lunga s’ingannano, conciò fosse cosa 
che chiaramente si vede da quelli, che navigano il lito del mare di Puglia, esser 
detto mare, per rispetto d’Italia, dal Settentrione, come ho dimostrato, et si vede 
nella positione, et sito d’essa dipinto da Tolomeo. Havendo decritto la positione 
di quella, hora entrerò alla narratione, et dimostratione delle sue parti. Et prima 
descriverò il MONTE APENNINO. Fu questo Monte così nominato (secondo pe-
rò alcuni) per esser congiunto nella larghezza col monte Pennino, overo da Api 
antichissimo Capitano, che trionfò di tutta Italia, di cui s’è parlato, dimostrando 
come fosse Italia da lui Apennina nominata, ma altrove scriverò più pienamente 
di questo Monte Apennino. Per hora basta questo quanto al nome d’esso. Ha il 
suo principio esso Monte a i gioghi dell’Alpi de i Liguri (come dimostrerò, scri-
vendo la Liguria) et parte Italia per mezo insino ad Ancona, et quindi agevol-
mente piegandosi trascorre a Venosa, ove per traverso fende Italia, et con una 
parte passa a Brindisi, et con l’altra a Velia, secondo Sempronio. Ma secondo 
Tolomeo, come è giunto ad Ancona piegasi verso il mare Adriatico, et molto se 
gli avicina: poscia seguita il suo corso fin al Monte Gargano. Et quindi rivoltan-
dosi al Mezodì riesce a Leucopetra, e finisce a Reggio Giulio. Ma più minuta-
mente descrive il suo corso [5] Strab. nel 5. lib. dicendo che giunto a Rimino, 
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trascorre ad Ancona, et oltra di quella termina la larghezza della Giapigia dall’un 
mare all’altro, et poscia un’altra volta piegandosi fende pel lungo tutta la Regio-
ne continovando insino a i Lucani, et Picentini non però molto dilungandosi dal 
mare Adriatico. Giunto a’ Lucani rivoltasi all’altro mare, et quindi trascorrendo 
sempre per detti Lucani, et Brutij finisce a Leucopetra del territorio di Reggio. 
Veramente pare questo Monte un dorso, o sia schiena d’Italia, che piacevolmen-
te così alto continovando pel mezo d’essa al fine in dua corna si parte, con uno 
passando al Mare Siciliano, et con l’altro al Golfo Ionio, (come scrive Pomponio 
Mela, et Solino.) Egli è ben vero che meglio imaginare si può esso Monte, come 
trascorre per Italia, considerando la pittura di quella, che altrimenti. Ma così è 
descritta Italia da Polibio nel secondo libro. Vedesi quella formata a simiglianza 
d’un Triangolo; et è terminata dalla parte, che risguarda all’Oriente, dal mar Io-
nio, et dal Golfo Adriatico, poscia il lato, che è dal Mezogiorno, et tramontar del 
Sole, è serrato dal mar Siciliano, et Tirreno; tal che questi lati insieme congiunti 
formano l’acuta punta del triangolo; ove si vede il Promontorio Cocinto (così da 
gli habitatori del paese dimandato) che ha il suo risguardo al Mezogiorno, et 
parte il mar Ionio dal Siciliano. Poscia è terminato l’ultimo lato, (che mira alla 
freddissima parte Settentrionale, et è sopra i luoghi Mediterranei) dalla conti-
noatione dell’Alpi (che cominciano a Marsilia, et da i luoghi posti sopra il mar di 
Sardegna) et così trascorrendo, istendendosi insino all’intimo seno del mare A-
driatico, lasciendo però nel mezo un picciolo spatio. Adunque è Italia fatta a si-
militudine di Penisola (come è dimostrato) da tre lati dal Mare intorniata. La cui 
lunghezza (secondo Plinio, et Solino) si ritrova esser di mille, et venti miglia, 
cominciando però da Augusta Pretoria, et trascorrendo da Capua, et quindi a 
Reggio Giulio posto nel fine del Monte Apennino. Vero è, che maggior lunghezza 
sarebbe caminando insino al Lacinio Promontorio, se non vi fosse quella piega-
tura, che si vede nel rivolger del lato. Quanto alla larghezza, ella è molto varia, 
imperò che ov’ella è più larga, ch’è fra il mar inferiore (ora Ligustico) et il mar 
Superiore (ora Adriatico) et il fiume Varo, e l’Arsia, annoveransi 410 miglia. Et 
ove è mezana larghezza (ch’è quasi circa Roma) cioè alla foce del fiume Aterno 
(oggidì Pescara detto) ov’entra nel mar Adriatico, fin alle foci del Tevere, per le 
quali si scarica nel mar Tirreno, misuransi 136 miglia; et poco meno si ritrova da 
Castel Novo del mare Adriatico, al mar Tosco. Oltre a questa larghezza, non si 
misura altrove maggior di 200. miglia. Ben è vero, che la più stretta larghezza 
che si ritrovi in tutta Italia è fra il Porto, detto le Castelle d’Annibale della Ma-
gna Grecia (hora Calabria,) et il mar Tirreno, perché non passa 20 miglia, come 
al suo luogo si dimostrerà. Quanto al mezo d’Italia (secondo Varone) vedesi nel 
territorio di Riete. La misura del suo circuito, è variamente da diversi stata de-
scritta. Conciosia cosa che alcuni vogliono esser quella di 4740. miglia, comin-
ciando [5v] dall’Arsia insino al Varo; et altri di quattro mila, et novecento. Nel 
qual circuito di riscontro a i Locresi finisce il primo Golfo di Europa, che comin-
cia dalle Gaddi; et il secondo piglia il suo principio dal Lacinio, et termina a gli 
Acroceraunij, cioè nell’Epiro (hora Albania.) Sono discoste l’Istria, et la Liburnia 
(hora Schiavonia) da Italia in alcuni luoghi (secondo Varrone) cento miglia; 
l’Epiro, et Illirico cinquanta; l’Africa meno di ducento; la Sardegna, cento et 
venti; la Corsica settanta, et la Sicilia 1500. passi. Descritto il sito; et grandezza 
d’Italia passerò alla descrittione de i popoli, et nationi straniere, che sono venute 
in essa. In vero io ritrovo esser venute in questa nostra Provincia tante straniere 
generationi, quante mai passassero in altra Provincia, et Reame, così per habita-
re, come etiandio per rubbarla, et saccheggiarla. Et primieramente vi vennero 
gli Enotri, poi gli Aborigeni, Lidi, Aurunci, Pelasgi, Ausoni, Arcadi, Greci, Troia-
ni, Veneti, Liguri, Ardeati, Rutuli, Siculi, Giapigi, Lacedemonij, Salentini, Pelij, 
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Eniani, Achei, Oropite, Pilij, Galli, Cartaginesi, Eruli, Gotti, Ostrogotti, Unni, 
Ungheri, Gepidi, Turingi, Avari, Longobardi, Saracini, Britoni, Cimbri, et Ger-
mani, come scrivono Catone, Mirsilio Lesbio, Beroso Caldeo, Gaio Solino, Poli-
bio, Livio, Procopio, con molt’altri scrittori. Egli è ben vero, che alcuni di questi 
popoli vi edificaro alquante Città, sì come gli Enotri, Ausoni, Greci, Troiani, et 
Galli con altri di essi; et altri rimasero in essa ad habitarvi, et etiandio altri ha-
vendola spogliata, ritornaro a i suoi Paesi, come ne’ nostri giorni veduto hab-
biamo, et fra gli altri Francesi. I quali più fiate essendo venuti in questa nostra 
Italia con gran favore, et similmente i Vasconi, Svizzeri, Alamani, et Spagnuoli, 
al fine per maggior parte vi sono rimasti uccisi, overo poco fermati, come a parte 
a parte legger si può nelle nostre Efemeridi latine. Et quindi si può giudicare 
quanta sia l’eccellenza di questa nostra Provincia essendosi sforzate quasi tutte 
le generationi del mondo di venirla a vedere o per possederla o per rubbarla. 
Cosa certamente non tante volte occorsa ad altra Provincia del mondo, se 
all’historie si deve dar fede. Veramente ella è di tanto pregio, et di tante lodi de-
gna, che non che da me, ma né ancora da qualunque scrittore di giuditio, et 
d’ingegno ornato, non potrebbe essere a pieno celebrata. Et di questo ne fanno 
fede molti famosi, et chiari Historici, sì Greci, come Latini. I quali volendo le lo-
di di quella descrivere, più tosto nel mezo si sono straccati, che al fine bastante 
pervenuti. Pur per non dimostrare esser tanto timido, et di così poco animo, et 
anco poco grato alla patria, nella quale son nato, et nodrito, mi sforzerò di al-
quanto descrivere le sue eccellentie dalli Greci scrittori celebrate, lasciando da 
parte le lodi, et preminentie (che sono molte) da gli scrittori Latini divolgate. 
Considerando quella dover maggiore honore, et gloria riportare, quanto mag-
giormente si vederà esser lodata de gli scrittori strani et parimente emuli del 
nome Latino. Lasciando adunque tutti gli scrittori Latini, sì come Plinio, Pom-
ponio Mela, Solino, Virgilio in più luoghi, et massimamente nel secondo libro 
della Georg. et Francesco [6] Petrarca; et fra gli altri luoghi in quei versi, che fe-
ce ritornando nell’Italia di Francia, essendo giunto nella sommità del Monte di 
Ginevra, et scorgendo Italia, tutto pieno di allegrezza con soave voce così cantò. 

Salve cara Deo tellus sanctissima, salve 
Tellus tuta bonis, tellus metuenda superbis, 
Tellus nobilibus multum generosior oris. 

Più non par di seguitargli altrimenti. Così adunque lascierò di narrar le lodi da 
questi eccellenti scrittori; et parimente da altri Latini date a questa nostra pro-
vincia, et passerò a gli scrittori Greci i quali honorevolissimamente hanno scrit-
to d’essa. Et prima comincierò da Strabone, che talmente la descrive, et poscia 
molto magnificamente racconta le sue lodi nel libro 6. della Geografia. Vedesi 
Italia molto simile ad un’Isola cinta, et assicurata da’ Mari, che la difendono, ec-
cetto che da pochi lati, ove sono strabocchevoli rupi, et altissimi Monti, da’ qua-
li, sì come da fortissime mura è ella d’ogn’intorno circondata. Et per maggior si-
curtà d’essa, ne’ detti Mari pochi Porti si ritrovano. Et quelli che vi sono, veg-
gonsi molto eccellenti tanto di grandezza quanto d’agevolezza, essendo commo-
di a reprimere le rabbiose furie delle genti straniere, et non meno per dar danni 
ad altri, oltra la commodità di condur le mercantie da luogo a luogo. Ritrovasi in 
questa felicissima Provincia l’aria molto temperata. Là onde seguita esservi ada-
giato vivere, et buoni cibi con assai differentie d’animali, d’augelli, d’alberi, et 
d’altre simili cose per l’uso de’ mortali, et non tanto per la loro necessità, quanto 
anche per i piaceri, et trastulli loro. La cui lunghezza trascorre dal Settentrione 
al Mezogiorno. Alla quale (sì come parte d’essa) se gli aggiunge la grande, et fe-
conda Isola di Sicilia. Se gli dà il giuditio della temperanza, et intemperanza 
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dell’aria secondo la stagion del caldo, et del freddo. Onde essendo Italia di tanta 
longhezza (quanta ella si ritrova) è necessario che la stringa nel mezo 
d’amendue l’estremità, diverse conditioni di temperamento. È cagionata detta 
temperanza, perché istendendosi il monte Apennino con la sua continua lun-
ghezza, per Italia, et partorendo da ciascun d’amendue i lati ameni colli, pianu-
re, et campagne, seguita che da ogni parte si veggono alberi fruttiferi in quei col-
li, et nelle campagne biade, et altre cose buone, et che dimostrano la temperanza 
dell’aria secondo i luoghi più vicini al detto monte o più discosto. In questa no-
bilissima Provincia si veggono molti larghi fiumi, cupi laghi, dilettevoli fontane, 
et scaturigini, o siano vene di saluberrime acque tanto calde, quanto fresche, 
piene di diverse virtuti, talmente prodotte dalla natura, così per il ristoro, et 
conservatione della sanità dell’huomo, come per il trastullo, et piacere di esso. 
Che dirò della diversità delle minere de metalli? et della varietà de i convenevoli 
cibi? et delle altre cose? sì come del gran numero de gli animali domestici, et 
selvaggi, che in questa nobilissima Provincia si ritrovano tanto per sovenire a i 
bisogni, quanto per i piaceri? Chi sarà quel di tanta loquenza ornato, che a ba-
stanza possa raccontar l’abondanza de i [6v] frutti, et la loro soavità secondo il 
merito loro? È posta la tanto trionfante Provincia nel mezo di grandissimi popo-
li, cioè fra la Grecia, et l’Asia, nondimeno per la grandezza del suo ingegno, et 
con l’eccellentia delle sue virtuti è disposta, et accommodata a dover signoreg-
giare, et commandare, non solamente a tutti i circostanti popoli, ma ancora a 
tutti i Reami, et nationi del Mondo, sì come ha signoreggiato, et commandato. 
Così dice Strabone. Vero è, che si dee avvertire, che quando egli dice, istendersi 
la lunghezza d’Italia dal Settentrione al Mezogiorno, si dee intendere pigliando il 
dritto viaggio dal monte Adula, et scorrendo per Italia, et piegandosi a Leucope-
tra, che risguarda al Mezogiorno. Et s’alcun pensasse che Strabone parlasse del-
la estrema Giapigia, sarebbe in grand’errore; perché questa estremità mira al le-
var del Sole nel tempo del verno, come esso Strabone insieme con Plinio dimo-
stra, et secondo che ho detto disopra, et etiandio più chiaramente dimostrerò 
nella Giapigia, et ne’ Salentini. Dionisio Alicarnaseo nel principio dell’historie di 
Roma ragionando dell’Italia molto si allarga in narrar l’eccellenti doti d’Italia, 
ma perché egli è molto lungo, io raccogliendole, brievemente le descriverò. Et 
primieramente fa un ingenioso paragone, fra Italia, e tutte l’altre Provincie del 
mondo ove si ritrova qualche eccellentia degna da descrivere, al fine conchiude 
esser questa nostra Provincia, la migliore, et più fertile di tutte l’altre, dimo-
strando che in essa si ritrovano tutte le buone qualitati, le quali non solamente 
sono necessarie per i mortali, ma ancor per le delitie sue: cosa in vero rarissima, 
anzi unica al mondo. Imperoché ha i suoi grassi terreni agevoli da produrre ogni 
generation d’arbori tanto per fruttificare, quanto per fabricare, et non meno 
producono ogni sorte di herbe per il bisogno de gli animali, et per dar soavissimi 
odori, et per la sanità de gli huomini. Quivi si veggono ameni et graditi colli, or-
nati di begli ordini di viti, da i quali si traggono ottimi, e soavissimi vini. Vi sono 
altresì dilettevoli pascoli da ogni stagione, così ne’ colli, et monti, come nella 
pianura per sodisfattione de’ greggi, et armenti. Cavansi ancora molte lane fine 
delle pecore, che quivi si nodriscono. Ha assai larghi, et profondi fiumi da navi-
gare, per li quali agevolmente da luogo a luogo si possono condur le mercatan-
tie. Non mancano in più parti d’essa le scaturigini dell’acque calde tanto per la 
necessità de gli huomini quanto per la dilettatione. Si ritrovano etiandio in essa 
tutte le minere de’ metalli; sono in quella vaghi, et dilettevoli luoghi da cacciar 
gli animali selvaggi per piacere; et è quasi da ogni lato dal mare intorniata, dal 
quale si trahe gran copia di pesce. Tacerò la moltitudine de’ varij, et diversi 
marmi, et d’altre pietre fine, et gemme pretiose. Et accioché il tutto con poche 
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parole comprenda, dico quella haver molte altre commoditati, et maravigliose 
cose tanto per il bisogno dell’huomo, quanto per i suoi piaceri; et fra l’altre ne ha 
una più eccellente, cioè la temperanza dell’aria, la qual è molto sana, et buona, 
et talmente agiata ad ogni stagione, che non nuoce a i frutti col soverchio caldo, 
né etiandio col soverchio [7] freddo, et meno impedisce la generatione, et na-
scimento de gli animali; talché non si dee maravigliare alcuno, se gli antichi cre-
deano, che detta nobilissima Provincia fosse a Saturno consacrata, vedendola 
tanto abondevole, et piena di ogni bene, che possa mortale huomo desiderare; 
conciò fosse che pensavano esser Saturno cagione d’ogni felicità de gli huomini. 
Onde volendosi in qualche parte dimostrare grati a gli Dei (da i quali credeano 
proceder tutte queste gratie) si affaticavano di accomodare alcuni sacrificij a 
quelli. Et perciò consacrarono le selve, et i colli a Pan; i prati con altri luoghi 
piani alle Ninfe; i liti con le Isole a gli Dei marini; et parimente dedicarono tutti 
gli altri luoghi a qualche Dio, secondo li parea esser più convenevole. Assai altre 
cose scrive Dionisio con Strabone lodando questa nostra trionfante Italia, che 
lungo sarei referirle. Lascio Polibio Greco ottimo scrittore, il quale nel secondo 
libro dell’Historie descrivendo il sito di quella, eccellentissimamente la loda. Il 
simile è stato fatto da molti alti Greci, i quali lascio per brevità traportare. Con-
cludendo adunque, dico essere Italia talmente ornata di beneficij dalla provida 
Natura, che chiaramente si conosce quella tenere il primato sopra tutte l’altre 
Provincie del mondo. Tal che non è maraviglia se con il suo ingegno, et forze 
hanno gli huomini in essa nati, soggiugato quasi tutto ’l Mondo, et con lor dot-
trina, hanno illuminato, et non meno hora l’altre natione illuminano. Né man-
cherebbe oggidì a queli ingegno, et forze, se non li mancasse la carità. Ma la 
malvagia invidia, et sfrenato appetito di signoreggiare, che in essi regna, ha 
condotto quella a tanta infelicità, che di Signora, et Reina, ella è divenuta peggio 
che serva; cosa che non posso senza gran cordoglio rimembrare. Havendo a-
dunque riferito parte delle lodi di quella discritte da i Greci, passerò hora alla 
divisione di essa. Io ritrovo gran varietà fra gli Autori circa il partimento di quel-
la. Là onde per sodisfattione de i curiosi ingegni referirò l’opinioni d’alcuni. La 
divide Catone con Sempronio nel monte Apennino, et Cisapennino, overo nella 
parte del mar Tirreno, et nella parte di qua dall’Apennino, o sia del mare Adria-
tico, poscia nelle Alpi dalle Retie a i Liguri. Partisce poi Sempronio il monte A-
pennino in Liguri Montanari, Apuani, Umbri, Sabelli, et Etrusci. Et la parte Ci-
sapennina, cioè quella parte, ch’è verso il mar Tirreno (così la dimanda Cisa-
pennina, o di qua dall’Apennino) perché egli descrivendo queste cose era a Ro-
ma, et così per lo sito, ove era la nomina di qua dall’Apennino (avvenga che per 
nostro rispetto sia di là) et poi nomina la parte ch’è di qua dall’Apennino Tran-
sapennina, cioè di là per suo rispetto, ma da noi ella è detta di qua 
dall’Apennino. Onde sarà avvertito il Lettore di questa cosa in più luoghi di que-
sta nostra descrittione. Adunque partisce la parte, ch’è verso il mar Tirreno in 
Liguri Montanari, Apuani, Liguri Etrusci, Popolonij, Liguri Turreni, Lucani Pi-
centini, et Cumani. Dipoi divide la parte Transapennina (che a lui era di là 
dall’Apennino, ma a noi è di qua) in Gallia Cisalpina, Cispondana, Transpadana, 
et Gallia Togata. Partisce poi l’Alpi, nell’Alpi de i [7v] Liguri, et nell’Alpi, che 
cominciano dal Monte Pennino, trascorrendo insino al monte Ocra. Piglia poi la 
terza parte dell’Alpi, le Taurisane o siano di Tauriso, o di Trivigio, da Ocra 
all’Istria. Plinio seguitando la descrittione d’Augusto vi assegna undici Regioni, 
cioè la Liguria, Etruria, Latio, Campagna Felice, Sannio, Piceno, Umbria, Gallia, 
Italia Transpadana, et Venetia. Strabone dimostra otto regioni, cioè Venetia, Li-
guria, Piceno, Lucania, Tucia, Roma, Campagna, e Puglia. Da Tolomeo è partita 
in quaranta quatro popoli, che sono i Marsiliesi circa il mare Ligustico, Toscani, 
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Latini, Campani, Picentini, Lucani, et Brutij. Alcuni di questi sei popoli habitano 
lungo il mare Tirreno, et alcuni altri ne’ Mediterrani. Il simile etiandio interven-
ne a i popoli della Magna Grecia, et de i Salentini circa il mare Adriatico, et fra il 
continente della terra. Sono poi i Pugliesi Peucetij, et Daunij lungo il Golfo Io-
nio, et similmente fra la terra. Di quelli, che seguitano, alquanti se ne ritrovano 
circa il Golfo Adriatico, et alquanti ne’ Mediterrani, sì come i Frentani, Peligni, 
Marucini, Piceni, Senoni, Veneti, Carni, et Istri. Questi altri sono ne’ Mediterra-
ni, cioè Galli Boij, Cenomani, Beccuni, Insubri, Salassi, Taurini, Libici, Ceutroni, 
Lepontini, Caturgi, Sevissiani, Nerusij, Sutrij, Venditiatij, Gallia Togata, Umbri, 
Sabini, Equicoli, Marsi, Percutij, Vestini, Careceni, Sanniti, Irpini, et Calabri. 
Antonino nell’Itinerario vi costituisse sedeci Regioni, che sono, Campagna, Tu-
scia con Umbria, Emilia, Flaminia, ove è Ravenna, Liguria, nella quale è Milano, 
Venetia, Istria in cui è Aquilegia, l’Alpi Cottie, Sannio, Puglia, Calabria, ove si 
vede Taranto, Brutia, Lucania, Retia prima, et Retia seconda. Annovera altresì 
nell’Italia Sicilia, Sardegna, et Corsica Isole, sì come parti d’essa. In vero assai 
mi maraviglio d’Antonino che descrive Milano nella Liguria, essendo quello di là 
dal Po ne gl’Insubri; conciosia cosa che mai non ho letto che la Regione de’ Li-
guri passasse il Po. Quanto ad Aquilegia da lui posta nell’Istria, et similmente 
Taranto descritto ne’ Calabri, o antichi, o moderni, alquanto si può tolerare, per 
la vicinità che ha Aquilegia contra gli Istri, et Taranto co i Calabri. Vero è, che a i 
suoi luoghi dimostrerò in quai Regioni si debbono riportare dette città. Il sacro 
libro di Roma (come scrive Rafael Volaterrano nella Geografia de’ suoi Urbani 
Comentari) la partisce nella Marca Trivisana, overo di Venetia, Istria (nella qua-
le vi discrive i Furlani) Lombardia, o sia Transpadana, Liguria, Romagna, o sia 
Gallia Cisalpina, Ducato di Spoleto, detto Umbria, Abrutio nominandolo anche 
Sannio, Campagna o Latio, Terra di Lavoro, detto Campagna et Leboria, Cala-
bria, o sia Lucania, Puglia, et Terra di Idronto, Salentini nominati. Si deve av-
vertire che nel detto lib. non è seguito l’ordine della Geografia né della Topogra-
fia, ma solamente l’ordine delle Regioni ove sono i Vescovati, Arcivescovati, et 
altri benefici. Et però non si maravigli alcuno, se si ritroverà alcuna cosa fuori 
del vero ordine delle Regioni da i periti Geografi, et Topografi descritto. Biondo 
la partisce in 18. Regioni nella sua Italia illustrata, cioè in Liguria, Etruria, Lati-
na, o [8] sia Campagna maritima, Umbria, overo Ducato di Spoleto, Piceno, ho-
ra Marca Anconitana, Romagna, già Flaminia, Emilia, Gallia Cisalpina, altresì 
detta Lombardia, Venetia, Italia Transpadana, oggidì Marca Trivigiana, Aquile-
giese, overo Furlana, Istria, Sannio, Terra di Lavoro, o Campagna antica, Lucia-
na, Puglia, Salentini (et anco nominata Terra di Otranto) Calabria et Brutij. De-
scritte le divisioni fatte di questa nostra Italia da gli antedetti scrittori, a me pare 
di seguitarli in parte e in parte no. Là onde io, per più commoda divisione, la 
partirò in dicianove Regioni, aggiungendovi altresì l’Isole di Sicilia, di Corsica, 
di Sardegna, con molte altre Isole appartenenti ad esse, come è stato dimostrato 
da molti scrittori. Havendo adunque pigliata tanta fatica, sforzarommi di scriver 
tutte dette dicianove Regioni con l’Isole sopradette, assignandole i suoi termini, 
dichiarando i nomi antichi, et moderni, non solamente di quelle, ma ancor delle 
Città, Castelli, Monti, Fiumi, Laghi, et Fontane, narrandovi le cose maravigliose 
dalla Natura prodotte, similmente m’affaticherò di rimembrare l’opere illustri 
fatte da gli huomini de’ detti luoghi, facendo memoria ancor de i loro nomi, e 
delle sue virtù, con le quali hanno dato splendore alle lor patrie. Et brievemente 
prometto di racordare (quanto però sarà a me possibile) le cose notabili, et de-
gne di memoria di questa nostra Italia. Egli è ben vero, che io conosco di ab-
bracciare (sì come dirò) quasi insopportabile fatica, et che prometto etiandio co-
se di grande osservanza, avvertendo che molti, radi, et elevati ingegni sono spes-
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so stati dubbiosi circa gli antichi nomi delle Città, Castelli, et luoghi, et non me-
no ove fossero, essendo stata tanta la rovina d’Italia in diversi tempi, et massi-
mamente cominciando dal principio della inclinatione, et rovina della Maestà 
del Romano Imperio, che fu ne’ tempi d’Arcadio, et Onorio Imperatori, insino 
ad oggi (come narra Biondo con Sabellico) che fia grandissima fatica, non dico, 
solamente di ritrovare gli antichi nomi de i luoghi, ma essi luoghi, ove fossero 
edificate le Città, et Castelli, et ove sia questo, e quel fiume, et monte, et altri si-
mili luoghi, tanto per le grandissime rovine fatte, quanto per la perduta di molti 
dignissimi libri. Et per tanto interviene che l’intendente, et dotto Lettore, leg-
gendo l’Historie, e ritrovando i nomi di qualche Città, Monti, Fiumi, e d’altri 
luoghi, et non ritrovando hora ove fosse certamente situata, overo ove passasse 
detto fiume, e come oggidì si dimanda quel Monte, et simili altre cose, smarrito, 
et isdegnato lascia di continuar l’impresa cominciata, et così donde pensava di 
trarne piacere, tutto conturbato se ne parte. In vero grande è stata la infelicità, 
et danno, che in diversi tempi ha patito questa nostra misera Italia, comincian-
do da i tempi d’Arcadio, et Onorio sopradetti (com’è narrato) insin al presente. 
E tanto grande ella è stata, che credo che siano state poche rovine al Mondo 
d’agguagliare ad essa. Il che facilmente si può conoscere, imperò che ne’ giorni 
di Strabone, Dionisio Alicarnaseo, Plinio, Dionisio Afro, Livio, Pomponio Mela, 
Solino, Tolomeo, Antonino, et di molti altri scrittori, ritrovavansi molte più Città 
in essa, et massimamente nel Latio, nella [8v] Campagna Felice, nella Magna 
Grecia, et in altre assai Regioni, di quelle che hora si ritrovano. Appresso leggo 
essere scritto da Eliano di Varia Historia, come anticamente fossero in questa 
nostra Italia 1166. città. Et Guido Prete di Ravenna (seguitando Igino nel lib. che 
scrisse delle Città d’Italia) dice che a’ suoi giorni si ritrovavano in essa 700. Cit-
tà. Vero è, che io penso che detti scrittori dimandassero le Castella, Cittadi, non 
osservando il costume d’oggidì della Chiesa Romana, la quale non nomina alcun 
luogo Città, che non habbia il seggio Episcopale. Ma hora (seguitando la consue-
tudine della Chiesa Romana) credo che non si ritrovano nell’Italia oltre a 300 
Città. Ben è vero, che Biondo diligente investigatore di questa cosa, dice nella 
sua Italia, havere annoverato in essa solamente 264. Città. Nondimeno da i 
tempi di Biondo in qua sono alcune Castella state fatte Città, da i Pontefici Ro-
mani consignando a ciascuna il suo Vescovo; sì come Casale di S. Evasio, Saluz-
zo, Pientia, Borgo S. Sepolcro, Vigieveno, et altri luoghi, come alle sue parti si 
dimostrerà. Maggiormente ancor quindi conoscer si può la gran rovina d’Italia, 
che hora se si annoverassero etiandio i nobili Castelli fra le Città, non arrivareb-
bono all’antico numero di quelle. Sono mancate molte di quell’antiche, talmente 
che non appare alcun vestigio d’esse; et che è peggio, non si sa il luogo certo ove 
fossero edificate, secondo che a i suoi luoghi se dirà. Nel vero (come ho detto) ho 
pigliato, non solamente gran fatica, ma maggior ardire, promettendo di voler ri-
trovare i luoghi di alcune rovinate Città, et ove fossero primieramente fabricate. 
Che quando l’haverò fatto (se pur lo farò) parrammi haver non solamente a me 
sodisfatto, ma altresì a gli altri nobili, et prudentissimi ingegni. La qual cosa 
quando ancor non l’havesse potuto adempire, sì mi basterà d’haver peraventura 
svegliato altri di miglior giuditio a dover investigare quello, ch’io non haverò po-
tuto trovare. Ma ben priego qualunque discreto Lettore a dover considerare, 
ch’io son huomo, et come gli altri sottoposto ad errare. Et per tanto se in cosa 
alcuna conoscerà, ch’io sia mancato, non gli fia grave di supplire al mio difetto 
col suo intiero giuditio: et più tosto iscusarmi amichevolmente, che maligna-
mente dannarmi. Dovendo adunque entrare in questo sì largo et periglioso pe-
lago, prima ponerò l’ordine delle Regioni di questa nostra Provincia co i nomi 
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moderni, et con gli antichi insieme; poscia il nome moderno, et antico delle Iso-
le attenenti ad essa. 

[9] 
REGIONI DI ITALIA. 

Riviera di Genova, Liguria. 
Toschana, Hetruria. 
Ducato di Spoleto, Umbria. 
Campagna di Roma, Latium. 
Terra di Lavoro, Campania Felix. 
Basilicata, Lucania. 
Calabria inferiore, Brutij. 
Calabria Superiore, Magna Grecia. 
Terra d’Otranto, Salentini. 
Terra di Barri, Apulia Peucetia. 
Puglia Piana, Apulia Daunia. 
Abbruzzo, Samnites. 
Marca Anconitana, Picenum. 
Romagna, Flaminia. 
Lombardia di qua dal Po, Emilia. 
Lombardia di là dal Po, Gallia Transpadana. 
Marca Trivigiana, Venetia. 
Friuoli, et Patria, Forum Iulij. 
Istria.  

ISOLE ATTENENTI ALL’ITALIA. 
Alcune picciole Isole del mar Ligustico. 

Corsica, Cirnus. 
Sardegna, Sandoliatin. 
Elba, Ilva 

DEL MAR TOSCO ET TIRRENO. 
Procida, Prochita. 
Ischia, Pithecuse, Aenaria, Inarime. 

DEL MAR SICILIANO. 
Sicilia, Trinacria. 
Isole Liparee, Eoliae, Malta, Melita. 

DEL MARE ADRIATICO. 
Santa Maria di Tremite, Isolae Diomedeae. 
Vinegia, Venetiae. 
Isolette intorno a Vinegia.  
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[9v] 

RIVIERA DI GENOVA, 
PRIMA REGIONE DELLA ITALIA, 

di F. Leandro Alberti bolognese. 
Le promissioni da me fatte nella discrettione dell’Italia in generale mi strin-

gono a dar principio alla particolar narratione delle regioni di quella. Et per tan-
to comincierò dall’Occidente di essa, cioè dall’Alpi, che partono lei dalla Gallia 
Narbonese (hora nominata Provenza) et scenderò lungo il lito del mare Inferiore 
(oggidì Ligustico, et Lione addimandato) descrivendo di mano in mano i luoghi, 
che in detto paese si ritrovano co i Mediterranei. Vero è, che prima ch’io entri a 
questa discrettione, intendo dimostrare i nomi antichi, et ancora i nuovi d’essa. 
Poi le disegnerò i termini, et confini suoi, et al fine entrerò nella particolar nar-
ratione, osservando quest’ordine parimente nelle seguenti Regioni. Diverse sono 
le opinioni da chi fosse questa regione Liguria dimandata; imperò che alcuni vo-
gliono che ella traesse questo nome dal Legume, et altri da Ligone un de i Capi-
tani di Giaffeti, che quivi passò ad habitare; et altri da altre favole, che sarei lun-
go il raccontarle. Par che Catone, Sempronio, et Beroso Caldeo si concordino, 
che pigliasse tal nome da Ligure, figliuolo di Faetonte Egittio, che venne in que-
sto luogo ad habitare insieme con suo padre innanzi che venissero i Greci di At-
tica, et Enotrio d’Arcadia di molti secoli, et etadi cioè di anni 170. secondo la 
computatione di Annio ne i commentari sopra Beroso antedetto, co’ quali etian-
dio tiene Dionisio Alicarnaseo. Vogliono adunque costoro, che Ligure ottenesse 
la Signoria di questi luoghi, cominciando dalla foce del Tevere, infino a Nizza de 
i Massiliesi. Fu poi questo paese nominato Riviera di Genova, come dimostrerò. 
Ma innanzi che io descriva l’origine di questo nome, voglio disegnarle i suoi 
termini antichi, et moderni. Hebbe questa Regione anticamente molto longo 
spatio, conciosia cosa che Trog. nel lib. 20. annovera Pisa tra i Liguri; et altri vi 
ripongono gli Apuani popoli di Pisa; et Catone vi disegna tutto quel paese, che si 
ritrova fra la foce del Tevere, et Nizza, come è detto. Oltra di questo soggiunge, 
che passati quei primi tempi, fu solamente chiamata Liguria il paese contenuto 
fra il porto Ligurno, et il fiume Magra, alla cui fontana era Apua Castello, dal 
quale erano nominati i Liguri Apuani. Altrimenti dice Sempronio; cioè che i Li-
guri montanari discesi da Faetonte, tennero la Signoria di quei luoghi, che si ri-
trovavano fra Nizza, et la Magra; et poi quindi più oltra insino al fiume Arno, 
overo al porto Ligurno; et signoreggiarono gli Etrusci detti Apuani. Trogo Pom-
peio più avanti distende questa Regione stringendovi dentro Massilia: et altri vi 
ripongono Lucca, et altri ancora molto più allargandola, vi aggiungono parte del 
paese, ch’è di qua [10] dall’apennino. Et così ne fanno due parti, chiamando 
questi Liguri Cisapennini, et quei Transapennini; cioè di qua dall’Apennino, et 
di là; come dimostra Sempronio, Strabone nel 4. libro, Tolomeo, et Livio in più 
luoghi, et massimamente nel quarantesimo primo, et quarto libro. Volendo io 
hora solamente parlar della Liguria Transapennina, o di là dell’Appennino vi 
consegnerò i termini secondo che dati gli hanno i dotti scrittori nel tempo che 
Roma fioriva, infino a’ nostri giorni, et come gli disegna Tolomeo nella sesta Ta-
vola di Europa. Per tanto cominciarò da Nizza de’ Massiliesi, overo dal fiume 
Varo, che è un poco più oltre; me ne verrò lungo il lito del Mare insino al fiume 
Magra, et poscia prenderò la larghezza dal monte Apennino al mare Inferiore 
(hora Lione addimandato) come etiandio Plinio nel lib. 3. la confina con autho-
rità di Augusto soggiungendo esser la lunghezza di essa, lungo il lito del mare, 
dal fiume Varo al fiume Magra, miglia 211. Così adunque sarà terminata, 
dall’Occidente se le designeranno l’Alpi, che partono l’Italia da Provenza, 
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dall’Oriente la Toscana, dal Mezogiorno il mar Lione, et dal Settentrione 
l’Apennino co i Liguri Cisapennini, et parte della Emilia. Et tutto questo paese 
chiamarassi LIGURIA di là dall’Apennino. La quale in due parti è divisa da 
Strabone, cioè in ALBO INTIMELIO, cioè dell’Alpi, et in ALBINGAUNO, overo 
division di Mare. Et io di presente la partirò in RIVIERA DI GENOVA DI 
PONENTE, ET DI LEVANTE, come oggi volgarmente si dice; et anche da alcuni 
Moderni, il Genovesato. Così adunque sono cognominate queste due parti, da 
Genova loro principal Città. Et è tutto il lito del mare di questa Regione da Mo-
naco insino al principio di Toscana senza porto, benché vi si ritrova alcuni pic-
cioli luoghi disposti a ricevere navighevoli legni, ma non però ivi si possono 
fermare con l’anchore. Appresso lungo questo lito si veggono precipitose rupi, et 
istrani balzi fra’ quali, et il mare sono strettissime vie da passare. Poscia per 
maggior parte è questa Regione ne’ Mediterranei montuosa, et piena di folti bo-
schi come si dimostrerà; da’ quali ne’ tempi di Strabone se ne traevano molte le-
gna da fabricare, et n’erano alcuni di tanta grossezza, che per taglio rispondeva-
no in larghezza otto piedi. Erano stimati tali alberi molto buoni per farne mense, 
et altre tali cose. In cambio de’ quali, da gli habitatori del paese (essendo con-
dotti a Genova) ne riportavano oglio, vino, et altre cose per li bisogni loro, non 
havendo eglino senon latte per mangiare, et cervosa fatta con l’acqua, et orzo 
per bevere, avenga che di questi luoghi asperi, et salvatichi, cavassero un poco di 
vino molto acerbo. Nodrigavano altresì questi paesani assai cavalli selvaggi con 
muli detti Gigenij. Parimente istraevasi quivi il Lingurio, da alcuni, chiamato 
Elettro, et da altri Ambra. Si portavono questi Liguri nella battaglia per soldati 
da piedi con pochi cavalli molto valorosamente, usando piccioli scuti di metallo 
alla grechesca. Da i detti furono nominati li saglioni Ligustici. Di questi popoli in 
più luoghi ne fa memoria Livio, tra i quali, è nel 20. lib. [10v] narrando, come 
primieramente fu mandato l’essercito da’ Romani contra loro, et nel 39. nel 41. 
42. e 46. ove scrive come rimasero vinti quei di G. Sulpitio Gallo. Altrove ancora 
ne parla, ma per noi non si fa di addur tutti i luoghi. Scrive Lucio Floro, che es-
sendo finita la prima guerra co’ Cartaginesi, appena havea ristorato gli spiriti af-
fannati il popolo R. che gli convenne pigliar l’armi contra i Liguri, i quali habita-
vano su per la cima dell’Alpi, fra la Magra, et il Varo, nascondendosi ne’ boschi, 
et spelunche, et vivendo al meglio che poteano. Là onde era maggior fatica a ri-
trovarli, che a vincergli, tanto per l’asprezza, et fortezza de i luoghi quanto per la 
loro velocità. Oltra di questo dice, che rubbavano, et saccheggiavano tutti i luo-
ghi vicini, non volendo mai però combattere benché s’infingessero di volersi at-
taccare co i Deceati, Ossibij et Eburiati, et altri popoli a loro vicini. Là onde es-
sendovi mandato da’ Romani Fulvio, et havendo con gran sagacità ritrovato le 
spelunche, et altri loro segreti luoghi, ove si nascondevano, vi accese il fuoco, et 
abbruciogli, et così gli vinse. Ma con maggior arte poi convenne che Bebio gli 
conducesse alla pianura, et Postumio talmente gli spogliò dell’armi (acciò che 
non potessero guerreggiare) che appena lasciò loro i suoi ferri da poter lavorare. 
Et perché io ho fatto memoria de gli Deceati, et Ossibij, dirò una parola che così 
si dee scrivere, et non Messubij, come dice il corrotto libro di Plinio, imperò che 
così si ritrova scritto da Polibio, et da Strabone, secondo che ancora ha notato il 
dotto Ermolao Barbaro, nelle castigationi Pliniane. È altresì descritto molto mi-
nutamente l’aspero sito di questi paesi co i costumi de i paesani da Livio nel lib. 
39. dicendo esser quelli molto ispediti et veloci al combattere, tal che era gran 
fatica a soggiugarli, con poco guadagno, per esser poveri luoghi, et pieni d’ogni 
disagio. Onde per questo eglino trascorrevano continovamente per i luoghi vici-
ni rubbando per acquistarsi il vivere. Oltra di questo molte altre cose v’aggiunge. 
Et Strabone parimente nel quinto libro. Ma io le giudico degne in questo luogo 
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d’esser taciute. Fa memoria de i Liguri similmente Dionisio Alicar. nel 1. libro 
dell’historie. Parimente Mirsilio Lesbio, et Diodoro Siculo nel lib. 11. narrando la 
fuga di Temistocle da i Molossi, come egli ritrovò due giovani Liguri mercatanti 
molto de i viaggi pratici. I quali lo condussero a Lacedemone, ove stette nasco-
sto il giorno et poi la notte lo menarono nell’Asia. Et Vergilio nel 2. lib. della Ge-
orgica dice queste parole, Assuetumque malo Ligurem, volendo descrivere le 
continove loro fatiche, et l’aspra, et selvatica vita che fanno. Et Lucano nel pri-
mo. 

Et nunc tonse Ligur quondam per colla decore 
Crinibus effusis toti praelate comatae. 

Havendo scritto del nome, et del sito di questa Regione, et quanto ella è cele-
brata da gli antichi scrittori, hora darò principio alla descrittion de i luoghi par-
ticolari di quella, et prima comincierò dal fiume Varo, Varus nominato da Plinio, 
Lucano, Ponponio Mela, et da Tolomeo. Ha questo fiume la sua fontana nel capo 
dell’Alpi, al monte Salvio sopra la Villa di S. Stefano. Ora questo monte [11] è 
nominato monte Cameliono, così dimandato da Camellione, overo Cemellione 
castello, che era quivi secondo Plinio; et da Tolomeo, et Antonino nominato 
Cemeneleon dal monte Cemeno, così allhora detto secondo Antonino, essendo 
discosto dal Varo 7. M.P. dal mare discosto 30. miglia. Questo fiume scende 
molto furiosamente, et talmente scendendo non molto da Nizza lontano entra 
nel mare, non facendo cosa degna da scrivere, eccetto che parte la Gallia Bracca-
ta dall’Italia, come dimostra Plinio, Tolomeo, e Lucano, il qual dice nel lib. 1. 
Finis, et Esperiae promoto milite Varus. Habitano ne’ detti monti di Salvij, o sia 
di Cameliona i Liguri Salvi, così nominati da Strabone, ma da Plinio, Salij. Se-
guitando lungo il corso del Varo a man destra si veggono alquante castella (se-
condo la descrittione del Bracellio che fa di questa Regione) tra le quali vi è Roc-
chetta, Ghiletta, et alla fontana del detto, Busono. Poscia al lito del mare la città 
di NIZZA da i Massiliesi edificata, la quale con la schiena tocca l’Alpi (secondo 
Plin. e Tolom.) giacendo parte su ’l piano, e parte su ’l monte. Da Plin. ella è 
nominata Nicia, ma da Tolomeo, e da Anton. nell’Itin. Nicia. Secondo Annio ne’ 
commentarij sopra l’Itinerario di Antonino ella fu talmente nominata da Nicio 
Laerte d’Etruria, che vi mandò habitatori, sì come primieramente havea manda-
to Atlante Italo Laerte di Vetulonia, et altresì il suo successore Corito nella Gal-
lia Braccata (hora Provenza detta) per le nozze di Elettra. Ha questa città a tem-
pi nostri una inespugnabile fortezza posta sopra il colle, sottoposta al Ducato di 
Savoia. A questa Città passò nell’anno 1538. Paolo 3. Pontefice Massimo da Ro-
ma per metter pace fra Carlo 5. Imperatore Rom. et Francesco primo Re di 
Francia, che erano quivi venuti; et fecegli far triegua per nove anni. Quindi non 
molto lungi ne’ monti si veggono i vestigi, nel territorio Cimies, o Cemeno, di 
una Città già posta su ’l poggio, Cimella, overo Cemellione addimandata, avven-
ga che alcuni dicono esser quegli i vestigi dell’antica Nizza. Scorrendo poscia 
lungo la marina due miglia, ritrovansi villa Franca, Portus Herculis Moneci det-
to da Strabone, Plinio, Tolomeo, et Cornelio Tacito nel decimo libro delle sue 
diurnali attioni. Ne’ tempi di Strabone vi era un luogo di poca grandezza per ri-
cever le navi, et parimente vi era un tempio dedicato ad Ercole Monoce, così 
nominato perché egli quivi solo dimorava. Altrimenti scrive Ammiano Marcelli-
no nel 14. libro dell’hist. dicendo che fosse così nominato da Ercole Tebano il 
quale quivi passando per andar a ritrovar Gerione, vi fece una fortezza per sua 
perpetua memoria. Altri dicono che ella trasse così fatto nome da gli Egittij, il 
che dimostra il nome composto da Mon et abos, che in latino vuol dire habita-
tione, et municipio de gli hamantij, cioè de i pescatori Egittij con gli hami che 
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passarono quivi ad habitare. Lascierò nel giuditio vostro o Lettori appigliarvi a 
quale di queste opinioni vi parerà esser più vicina al vero. Io mi sto con la prima, 
havendo meco Servio sopra quel verso di Vergilio nel sesto: Aggeribus tacet Al-
pinis atque Monaechi. Venne in questo luogo [11v] Cesare ritornando nell’Italia 
dalla Gallia. Onde scrive Lucano nel primo così. 

Quaque sub Herculo sacratus nomine portus. 
Urget rupe cava pelagus, non Corus in illum 
Ius habet, aut Zephyrus: solus sua littora turbat 
Circius, et tuta prohibet statione Monaeci. 

Poscia caminando tre miglia lungo il lito vedesi il porto di Monaco, portus Mo-
naeci da Tolomeo detto, posto in luogo forte sopra lo scoglio del mare, edificato 
da’ Genovesi di consentimento di Federico Barbarossa. Son d’opinione che fosse 
così addimandato dal sopradetto porto d’Ercole Moneco. Et perciò fu nominato 
di Monaco in vece di Moneco. Sopra Monaco due miglia ne gli aspri monti, vi è 
Torbia, Tropea Augusti da Tolomeo nominata, (secondo Giacomo Brac.) che fu 
patria de Elio Pertinace Imperatore, nato nella villa di Marte nell’Apennino. Et 
fugli imposto nome Pertinace per la continua negotiatione ch’egli faceva, come 
dimostra Giulio Capitolino. Poscia pur lunge la marina appare Mentono, et Roc-
ca Bruna poste in luogo sterile, et secco. Et quindi a cinque miglia seguita Vin-
timiglia da Tolomeo, Albiniminium detto, et da Strabone, et Plinio, Albiointe-
melium, et da Cornelio Tacito nel 17. libro, et da Antonino nell’Itinerario Albin-
timilium. Come prima dissi, erano partiti i Liguri da Strabone in Ingauni, et In-
temelij, annoverando una delle Colonie posta alla marina, cioè Albio Intimelij, sì 
come Colonia, et habitatione dell’Alpi. Bagna la parte di questa Città, che ri-
sguarda l’Oriente, il fiume Rotta, Rutuba da Plinio nominato, et similmente da 
Lucano nel 2. libro, dicendo, Rutubamque cavum. Lungi un miglio, da questo la-
to scorge Monte Appio. Et alquanto più oltra si vede una Rocca, dalla quale non 
molto longi si scopre il primo giogo dell’APENNINO, che ivi comincia, avvenga 
che Strabone dica, haver detto Apennino il suo principio a Genova, sì come 
l’Alpi a Sabbatij, hora Savonesi (come si dimostrerà.) Vero è, che così si deve in-
tendere Strabone, che detto monte habbia il suo principio ne’ luoghi circonstanti 
a Genova. Non trasse questo monte il nome d’Apennino da i Peni, cioè Cartagi-
nesi, i quali seguitando Annibale per questo monte s’apersero la via di passar in 
Italia (come credono alcuni poco esperti nell’historie, conciòfosse cosa che così 
era chiamato avanti al passaggio de’ detti Cartaginesi secondo Sempronio) ma 
riportò tal nome, o perché nella larghezza è congiunto col monte Apennino, o da 
Apino, che s’insignorì d’Italia innanzi la edificatione di Roma di molti anni, se-
condo ch’è dimostrato nel principio di questa nostra Italia, investigando qual 
parte di lei fosse dimandata Apennina. Confesso bene essere stato chiamato A-
pennino quel monte per il quale passò Annibale nell’Italia della Gallia Narbone-
se, spezzandolo col fuoco et col ferro, hora monte di Ginevra detto. Di cui dice 
Iuvenale. Et montem fregit aceto, del quale ne scriverò nel fine della Lombardia 
Traspadana. Assai scrissi del monte Apennino trattando della Italia in generale, 
come la parte, et dove finisce. Et per tanto altre parole non ne faremo al presen-
te. Poscia oltra il fiume [12] Rotta 10. miglia arivasi a S. Remo, ornato di molto 
ameno, et fruttifero paese pieno di cedri palme, aranci, limoni, et d’altri fecondi 
alberi, da i fiori de i quali esce grand’odore, et delicati frutti se ne cavano. Più 
avanti cinque miglia, et dalla marina discosto due, appare Tabia famoso castello 
per gli ottimi vini moscatelli, che del suo territorio si traggono. Et benché sia 
picciolo di circuito, non dimeno egli è grande di nome, per quei pretiosi vini, che 
in soavità non cedono alle malvagie di Candia, né a i vini di Cipro, né etiandio a 
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qualunque altro famoso vino o d’Italia, o fuori. Ha dato gran nome a questo ca-
stello a i nostri giorni Giovanni cognominato da Tabia dell’ordine de’ Predicatori 
huomo molto letterato, che fece la Somma de’ casi di conscientia, detta la Ta-
biena. Passò tanto huomo a miglior vita nel convento di S. Domenico di Bologna 
nel 1521. Ancor caminando più oltre 10. miglia, ritrovasi porto Moriso, da i latini 
portus Mauritius addimandato, così più tosto nominato porto, che perché egli 
sia. Lontano due miglia appare Valle di Oneglia, ornata di molte ville, et contra-
de. Più oltre quatro miglia giace Diano da gli antichi Diana nominato, due mi-
glia lungi dal mare. È tutto questo paese pieno d’Olivi, da i quali se ne cava tanto 
olio che alcuna volta ascende a 18. et altresì a 20. mila barili. Più oltra due mi-
glia lungo il medesimo lito vedesi in cima del colle, Cervo, et dopo 4. miglia, An-
doria castello, sotto cui passa il fiume Meira da Plinio Merula detto, il qual corre 
per una valle vicino ad otto miglia, et poi entra nel Mare. Da quel fiume ha tratto 
il nome il Promontorio, hora chiamato Cavo delle Meire, avvenga che si dovesse 
dire della Meira. Sono tutti i luoghi d’intorno ad Andoria, ameni, et i vaghi colli 
pieni di viti, et oltra questo, caminando da ogni lato veggonsi ville, et contrade, 
delle quali fa particolar memoria Agostino Giustiniano già Vescovo di Nebbia 
nel principio dell’historie di Genova vulgari con molti altri luoghi. Appresso cin-
que miglia, lungo la marina appare Albenga, Albingaunum (sì come divisione di 
mare) detta da Strabone, Plinio, Pomponio Mela, Antonino, et da Tolomeo Albi-
taunum. I cui habitatori sono dimandati da Strabone, Ingaunij Ligures, come e-
tiandio gli nomina Livio nel 28. libro, scrivendo che se congiunse Magone fi-
gliuolo di Amilcare con detti Liguri Ingaunij, che guerreggiavano con gli Epan-
teni Montanari. Et nel 30. libro, descrive la pace fatta fra Publio Elio Consolo, et 
detti Liguri Ingaunì. Parimente fa memoria di essi nel quarantesimo libro. Se-
condo alcuni fu edificata questa Città ne’ tempi del Magno Pompeo. Ma io sono 
assai dubioso in questa cosa, imperò che (come ho detto) dimostra Strabone che 
fosser partiti da principio i Liguri in Ingauni, et Intimelij. Sia come si voglia, par 
che per ogni modo la sia antica. Giace essa nella pianura appresso al Mare mezo 
miglio, ornata di begli edificij, ma vi è cattiva aria, et massimamente ne’ tempi, 
che si macera il canape nel fiume Centa, che passa vicino a quella, tal che da o-
gni lato si sente insopportabil puzzo, che corrompe l’aria, in tal maniera che si 
creano ne’ corpi humani gravissime infermità. Onde volgarmente si dice, Alben-
gana piana se fosse sana si dimandarebbe Stella [12v] Diana. Ella è ricca, et delle 
cose per il bisogno delli huomini assai abbondante. Fu pigliata, et saccheggiata 
da i Pisani, et etiandio abbruciata nel 1175. et furono assai Cittadini da loro me-
nati prigioni a Pisa. Vero è, che poi con aiuto de’ Genovesi, et d’altri vicini popoli 
fu ristorata da quei pochi cittadini, che vi erano rimasi. Poscia di mano in mano 
fu talmente fabricata, ch’ella è hora molto bella da vedere. La fece città (secondo 
alcuni) Alessandro 3. Pont. Ro. consegnandogli il Vescovo, che fosse soggetto 
all’Arcivescovo di Genova; ma secondo altri fu Innocentio 3. sottomettendola 
all’Arcivescovo di Milano. La illustrò Proculo Imp. del quale dice Spartiano, et 
Eutropio, che fu sua patria Albingauno posto nell’alpi marine, nato di nobile 
famiglia, et che i suoi antenati furono Ladroni. Passa vicino a questa Città da un 
lato il fiume Centa. Il quale scende per una bella, et lunga valle fra Monti, et Col-
li assai fruttiferi, et al fine mette capo nel Mare. Vogliono alcuni che Centa sia 
nominato perché in esso entrano cento torrenti. Non mancano alquanti di scri-
vere essere questo quel fiume da Plinio Merula nominato, ma io son d’opinione, 
che sia la Meira (come ho detto.) Oltra Albenga verso i Mediterranei circa mezo 
miglio alle radici del Monte, si scorge Ravenna picciolo Lago, nel quale si scari-
cano l’acque, che da i vicini Monti scendono. In questo Laghetto ritrovansi buo-
ni, et saporiti pesci: Poscia seguitando il viaggio lungo il lito, cinque miglia da 
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Albenga discosto, vedesi Ceriale Castello, poi Borghetto, et più oltra due miglia 
l’Ovo, et dopo altrettanto Pietra. Quindi a Finario nobile castello, annoveransi 
cinque miglia. È questo castello discosto dalla marina un miglio edificato alla fo-
ce della Valle, ove si scorge sopra un picciolo colle la forte Rocca, che assicura 
esso Castello. Vuole Biondo che traesse nome di Finario dalla finezza dell’aria, la 
quale è molto buona, et benigna. Fu già rovinato esso Castello da Genovesi, ha-
vendone scacciata la illustre famiglia de’ Carretti per haver dato favore Galeotto 
Marchese del detto, a Filippo Maria Visconte Duca di Milano contra loro. Ben è 
vero che poi ritornaro nella Signoria aiutandoli detto Duca. Poscia mancato il 
sopranominato Galeotto pigliò la signoria un suo figliuolo molto savio, et pru-
dente, il qual diede principio con gran diligenza a ristorare il castello, onde riu-
scì molto bello. Rimasero del detto alquanti figlioli, tra i quali fu Carlo Domeni-
co poi fatto Cardinale per le sue virtuti da Giulio Papa 2. che morì in Roma nel 
1514. L’altro fu Fabritio eletto gran Maestro da i Cavalieri Gierosolimitani di 
Rodi, che felicemente passò di questa vita nel 1521. avanti la rovina di Rodi, che 
seguitò il seguente anno, essendo soggiugato da Solimano Imp. de Turchi. Il ter-
zo, Alfonso nominato, con gran felicità tenne la signoria di esso castello insin al-
la morte. Illustrò questa patria con la dottrina Battista de’ Giudici Vescovo di 
Vintimiglia dell’ordine de’ Predicatori, come chiaramente conoscer si può 
dall’opere da lui scritte, et massimamente da quel Dialogo che compose molto 
elegantemente della Religione. Trascorrendo per il lito del mare sette miglia, 
appare la Città di Noli, da i litterati Naulum nominata, edificata da i Genovesi, et 
Savonesi, et fatta [13] Città da Innoc. 4. Pontefice Ro. sottomettendo il Vescovo 
all’Arcivescovo di Genova. Sono però altri, che dicono che ella fosse creata Città 
da Alessandro 3. Quivi vedesi un molto eccellente porto. La Città già fu molto 
habitata da ricchi cittadini, che acquistavano assai ricchezze trafficando merca-
tantie in qua, et in là. Vero è che ora ella è molto male habitata. Così narrano al-
cuni la cagione di tal cosa, et dicono, che essendo i cittadini di essa molto indu-
striosi in acquistar richezze per mare, et non havendo rispetto all’inibitioni fatte 
dalla Chiesa, che niuno possa portare ferro, et altre simili cose a gl’infedeli, et 
essendone sovente ripresi dal loro Vescovo che non dovessero far tal cosa, et 
quelli non istimandolo, anzi beffandolo, priegò quello il Signore Iddio che ne 
dimostrasse segno contra di essi, percotendogli in tal maniera, che si riducesse-
ro a cognitione del suo fallo. Et così da quell’hora in qua sempre detta Città è 
passata di male in peggio, come si vede. Vi sopragiunsero poi per loro maggior 
rovina, le discordie de i Genovesi. Conciò fosse cosa che essendo scacciati alcuna 
volta gli Adorni, o Fregosi, quivi con gran danno della Città, gli scacciati si rico-
veravano, et non men male vi fece l’armata di Alfonso d’Aragona primo re di 
Napoli, et d’Ispagna, a questo luogo spesse volte scendendo, et saccheggiandola. 
Tal che chiaramente si è potuto conoscere di quanta autorità sia stato la male-
dittione del santo Vescovo. Poi oltre due miglia discosto da Noli seguitando il si-
to, vedesi la contrada Spotrono, et più avanti tre, li Vadi, cioè il porto da Plinio 
Vadum Sabbatum detto, da Strabone Vada Sabbatia, et da Antonino Vada Saba-
tis. Sono questi Vadi, secondo Strabone, Paludi. Quindi a Savona misuransi cin-
que miglia. Talmente questa Città Savona è nominata da Livio, et da Strabone, 
et da Pomponio Mela, Sabbatia, et da Tolomeo, Sabbata, et Sabbatium, fu edifi-
cata (secondo alcuni) da i Galli Senoni, con molte altre Città d’Italia. Sia come si 
voglia, certo è, ch’ella è molto antica. Della quale ne parla Livio nel 28. libro, 
narrando il passaggio di Magone figliuolo d’Amilcare nell’Italia con 30. navi ro-
strate, et con altre assai, per portar vittuaglia, con 10000. pedoni, et poco meno 
di 2000. cavalieri, che erano quivi passati dalla minore Isola delle Baleari, et 
come entrarono alla sproveduta in Genova, non vi essendo chi guardasse i vicini 
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luoghi presso alla marina. Soggionge poi che Magone lasciò a Savona Castello 
dell’Alpi tutto il bottino pigliato, et dieci navi lunghe per guardia di quello, et 
l’altre mandò a Cartagine. Ella è molto honorevole Città (che gira intorno un 
miglio e mezo) ornata di magnifici edifici, et massimamente del superbo Palagio 
fatto da Giulio 2. Papa. Ella è stata governata, da più signori, cioè da’ Genovesi, 
da’ Visconti, da’ Sforzeschi Signori di Milano, et da’ Francesi. Etiandio sovente 
si sono da se stessi i cittadini governati. Al presente la tengono sogetta i Genove-
si; talmente che l’anno 1528. per più rispetti vi guastaro il porto. Quivi scese a 
terra Carlo quinto Imperatore Romano a i 7. d’Agosto del mille cinquecento ven-
tinove, ch’era a questo luogo varcato di Spagna con cento navilij fra galee, et al-
tri navighevoli legni, per passare al Pontefice a pigliar la corona [13v] 
dell’Imperio, della quale fu poi coronato in Bologna. Sono usciti di Savona molti 
dignissimi huomini, che l’hanno ornata con le loro dignissime virtù. Tra i quali 
vi fu Gregorio Settimo Papa, huomo saggio, giusto, et virtuoso, come scrive Pla-
tina, et gli altri historici, il quale fece molte belle constitutioni, et leggi utili, et 
necessarie alla chiesa. Passò tant’huomo all’altra vita in Salerno. Ne’ nostri dì 
gran nome diede ad essa Sisto 4. dell’ordine de’ Minori, et Giulio 2. Pontefici 
Romani. Il primo fu molto letterato, et sagace; l’altro (che fu suo nepote) meri-
tevolmente fu nominato Giulio 2. per le grand’opere che fece, delle quali ne sono 
pieni i libri scritti de nostri tempi. In vero egli fu grande osservatore della libertà 
Ecclesiastica, et non meno dell’Italia. Acquistò alla chiesa molte Città, Castella, 
et luoghi dell’Emilia, Flaminia, Umbria, e Marca Anconitana, come a parte a 
parte dimostro nell’Effemeridi latini. Scacciò i Francesi d’Italia con l’aiuto però 
de’ Venetiani, e Svizzeri. Restituì nel Ducato di Milano Massimiano già figliuolo 
di Lodovico Sforza. Sempre guerregiò, et mai non impose gravezza al chiericato, 
et meno a i suoi popoli, anzi gli liberava dalle gravezze, che haveano. Raunò il 
concilio Lateranense, ove fece una constitutione contra i Cardinali simoniaci per 
la elettione del Papa. Cominciò molti superbi edifici tanto in Roma come altro-
ve, de’ quali alquanti ne finì. Fece assai altre cose, ove dimostrò grand’animo, et 
grande ingegno. Che se io le volessi descrivere ne farei un altro libro. Passò 
all’altra vita molto divotamente nel 1513. in Roma, et lasciò che si facesse una 
nobilissima sepoltura a San Pietro in Vincula, per mano di Michel Angelo Fio-
rentino eccellente scoltore. Ha illustrato etiandio questa patria Pietro, et Rafael-
lo Riari Cardinali, nipoti di Papa Sisto. Quest’ultimo fece quel superbo palagio 
appresso san Lorenzo in Damaso in Roma, da agguagliare con qualunque artifi-
cioso, et ricco palagio di Europa. Fu questo dignissimo Cardinale, bersaglio di 
fortuna (come si dice) benché saggio, et prudente. Passò di questa vita nel 1521. 
in Napoli, et fu portato a Roma, et sepolto a san Lorenzo in Damaso. Fu anche 
Savonese Marco Ugerio dell’ordine de i Minori pur anche egli Cardinale, huomo 
letterato, come dall’opere da lui lasciate, conoscer si può. Parimente diede luce a 
questa Città Agostino Spinola Cardinale, et Camerlengo della chiesa Romana 
che morì gli anni passati, produsse altresì Cesare Patriarca di Costantinopoli, 
Ottaviano Vescovo di Viterbo, et Sforza Vescovo di Lucca, tutti figlioli del Conte 
Gieronimo Riario, il quale fu Signore d’Imola, et di Forlì, che lasciò herede de’ 
suoi beni Galeazzo anche suo figliuolo, huomo prudente, che hora vive lietamen-
te in Roma. Uscì etiandio di questa Città Giovanni della Rovere nipote di Papa 
Sisto, Prefetto di Roma, et Signor di Senogallia. Al quale successe nella Signoria 
Francesco Maria suo figliuolo, poi signore di Pesaro et Duca d’Urbino huomo di 
grandissimo ingegno, et di grandissima giustitia ornato, che passò all’altra vita 
Capitano de’ Venetiani nel 1530. lasciando herede dello stato Guid’Ubaldo suo 
figliuolo. Sarei molto lungo s’io volessi raccontar le grandi opere fatte dal detto 
Francesco Maria, che in vero dimostrò esser nato [14] del sangue di Giulio papa. 
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Ha havuto questa città altri nobili, et illustri huomini; che se gli volessi tutti 
nominare, non potrei così presto seguitare la cominciata descrittione. Onde ri-
tornando a quella, dico, quivi haver principio l’Alpi de i Sabbatij, come dimostra 
Strabone, che di mano in mano più oltra trascorrono. Scendendo poi al lito del 
mare, et seguitandolo si veggono alcune picciole Ville, et Contrade, fra le quali 
(passato due miglia) evvi Albissola, et più avanti tre, Calle, con alquante altre 
descritte dal Vescovo di Nebbia. Doppo tre miglia, ritrovasi Voragine da alcuni 
Viragine, et da altri Virgium, et Voragium dimandato. Non mancano alquanti di 
scrivere, che fosse molto tempo detto, Strada della Virgine. Egli è assai honore-
vole Castello, illustrato da Giacomo dell’ordine de’ Predicatori huomo dotto, che 
fu Arcivescovo di Genova. Lasciò tanto Dottore molte opere doppo lui, come si 
può vedere, ne’ libri de gli huomini illustri dell’ordine de’ Predicatori. Passò a 
miglior vita nel 1294. Più oltre vi è Vutro, et il fiume Chierusa, ch’esce 
dall’Apennino. Passato detto fiume, appare Sestro di Ponente, talmente cogno-
minato a differenza di quel di Levante, del quale altrove ne scriverò. Caminato 
poi due miglia si arriva alla bella contrada di Cornegliano de gli Spinoli gentil 
huomini Genovesi. Secondo alcuni fu così nominata da Cornelio Cittadino Ro-
mano, che quivi dimorò. Più avanti vi è il fiume Pozzevera da Plinio Porcifera 
addimandato. Secondo Annio, trasse questo nome da Forco Re. Esce esso fiume 
da i gioghi dell’Apennino, et quindi per quindici miglia passando, sbocca poi 
nella marina, et così come egli è maggiore di tutti li sopranominati fiumi, et tor-
renti, così anche scende al Mare con maggior forza. Da cui ha pigliato il nome la 
Valle, per la qual corre, Valle di Pozzevera, ornata di sontuosi edifici, et avvenga 
che sia il paese poco fecondo, è però molto bello, et dilettevole da vedere per 
l’amenità de i Cedri, Limoni, Aranci, et d’altri simili fruttiferi arbori. Tutta que-
sta parte, che è lungo il lito del Mare, cominciando da San Remo, et etiandio al-
quanto più in là, in sino a Genova, è ornata di tanti, et tali fruttiferi alberi (come 
ho detto) et d’altissime Palme (da i quali si cavano saporiti, et odoriferi frutti) et 
non meno vi si veggono dilettevoli giardini da ristorare, et ricreare ogni manin-
conioso animo. Più oltra mezo miglio, si giunge a san Pietro di Arena, et doppo 
tre miglia, scorgesi la molto magnifica Città di Genova. Egli è ben vero, che par-
tendosi dalla Pozzevera, et seguitando la marina, si arriva al bel porto di Geno-
va, che s’apre verso l’Africa risguardando al Mezogiorno assicurato dalla gran 
Mole fatta artificiosamente per conservatione de i navilij. Giace sopra detto por-
to la potente, et superba Città di GENOVA, da Strabone, Catone, Sempronio, 
Plinio, Livio, Antonino, Tolomeo, et da tutti gli altri nobili scrittori, Genova no-
minata, et non Ianua, come scrivono alcuni, non havendo veduto detti approvati 
Autori. Giace talmente questa Città; che la la faccia verso il Mezogiorno, posta 
molto altieramente alla riva del Mare, tenendo le spalle alla Tramontana al pie-
de de i Monti, sì come da [14v] quegli scenduta per riposare al basso rimanendo 
detti Monti a dietro quasi per difenderla dalla furiosa Tramontana, non essendo 
in tutto piana, né in tutto montuosa, ma participando dell’uno, et dell’altro. È il 
suo circuito (come scrive il Vescovo di Nebbia) trentacinque mila novecento 
cinquantacinque palmi di quelli, che si usano alla misura della canna, con la 
quale si vendono i panni, et altre cose. Il qual palmo, non è molto minore del 
piede, che usavano gli antichi, et etiandio in molti luoghi usano i moderni, tal 
che sei di questi palmi concorrono a fare un passo. I palmi de gli antichi erano 
molto minori, et chi volesse dare a ciascun passo sette palmi di canna, il circuito 
della Città sarebbe cinque miglia, ma dandone ad ogni miglio (come si deve) 
mille passi, il circuito di essa Città risultarebbe a sei miglia meno però quaranta-
cinque palmi. Non si computa in questa misura la lunghezza del Molo, né de i 
Porti. Non deve essere istimata picciola questa misura, perché la Città di Parigi 
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senza i Borghi è poco più di trenta mila palmi. Così scrive il Vescovo di Nebbia 
nel primo libro dell’historie di Genova. Da chi fosse edificata tanta Città, et da 
chi vi fosse imposto tal nome di Genova sono diverse opinioni. Dicono alcuni 
che ella hebbe principio da Giano Re d’Italia, et che fu poi allargata da Giano Re 
di Troia, et che quivi primieramente fu adorato Giano di due faccie, et così ri-
portò il nome di Genova, sì come di Giana. Altri scrivono che la fu fatta da Giano 
Genuo Prisco primo Re d’Italia, et talmente da lui nominata. Et per confirma-
tione della loro opinione dicono al presente ritrovarsi quivi vicino il Promonto-
rio Calignano (così corrottamente detto in vece di Carin Iano) che in Arameo, 
significa in latino Vigna di Giano; imperoché era quivi la Vigna di Giano. Paolo 
Perugino historico scrive che li fu dato tal nome da Genuino compagno di Fae-
tonte, il qual essendo quivi passato dell’Egitto, et essendosi infirmato et poi sa-
nato, volse che questa Città fosse così nominata Genova da lui per memoria sua. 
Non mancano altri di narrare che la pigliasse tal nome da Genuo figliuolo di Sa-
turno; et altri dal sito del luogo fatto a simiglianza della corvità, che è sotto il gi-
nocchio; et altri dicono che la si deve scrivere Ianua, per esser Ianua, o Porta del 
mondo. Altre assai opinioni ritrovo io tanto circa il principio d’essa, quanto circa 
l’impositione del nome. Et perché paiono a me senza fondamento, anzi più tosto 
favole, che altrimenti, le lascierò passare. Egli è ben vero che Biondo nella sua 
Italia, poco istima l’opinione di quelli, che dicono che havesse detta Città il suo 
principio avanti le guerre de’ Cartaginesi fatte nell’Italia, dicendo non ritrovare 
memoria alcuna d’essa appresso alcuno scrittore innanzi dette guerre. Conciò 
fosse cosa che quando quella fosse stata in essere, o di qualche conditione, si 
crede che ne sarebbe stato fatto mentione o da L. Floro, o da Giordano nella de-
scrittione che fanno de i popoli di Liguria. Io credo che talmente si potrebbe ri-
spondere al Biondo, cioè, che la sua ragione non conchiude. Imperò che sovente 
ritroviamo una cosa lasciata da uno autore essere da un altro descritta, secondo 
il suo bisogno. Là onde essendo picciola Città Genova, [15] ne’ tempi che com-
battevano i Romani co i Liguri, et non intervenendo quella forse nelle guerre an-
tidette, non fu nominata, e così fu lasciata da Floro. Onde se ben considerarà il 
dotto Lettore, conoscerà chiaramente che Floro attende solamente a descrivere i 
popoli di Liguria, che habitavano fra gli alti gioghi de i monti, et strani balzi, et 
strabocchevoli luoghi di essi, havendo per loro habitationi spelonche, et caverne, 
o case di vimini, più tosto per nascondersi, et esser securi, che per dimestica-
mente, et agiatamente habitare; sì come erano gli Ossubij, Deciati, et Buriati. Né 
è verisimile che in questa Regione, non fossero alcune Castella, et massimamen-
te presso al lito del mare, delle quali non fa mentione Floro, per non esser ribelli 
a i Romani. Et che ve ne fossero, et tra gli altri Genova, et Savona, lo dimostra 
Livio nel principio della seconda guerra fra Romani, et Cartaginesi, scrivendo, 
come ho detto in Savona, che passasse Magone a Genova, et la rovinasse, et poi 
passasse a Savona. Se egli rovinò Genova, seguita ch’ella vi fosse, et etiandio che 
la fosse a i Romani soggetta. Così io risponderei a Biondo, quanto a quel che di-
ce di Floro. Parimente direi, a quello che scrive di Giordano, cioè che tacesse la 
memoria di Genova, per esser quella forse di poca istimatione in quei tempi. Et 
non havendolo veduto, per hora altra risposta non li faccio. Ma ben dirò io esser 
dell’opinione del Bracellio, et di molti altri scrittori, che Genova sia molt’antica, 
et che la fosse edificata, o da Giano Genio Prisco, et da Genuino, overo da Ge-
nuo, et che talmente fosse nominata Genova da un di loro. La quale fu poi rovi-
nata da Magone figliuolo di Amilcare Cartaginese, come dimostra Livio nel 28. 
lib. così. Eadem aestate Mago Amilcaris filius ex minore Balearis Insulae, ubi 
hybernaverat, iuventute lecta in classem positam in Italiam ferme rostratis na-
vibus, et multis onerarijs 12. millia peditum traiecit, Genuamque nullis praesi-
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dijs maritimam oram tutantibus, repentino adventu cepit. Occorse questa cosa 
ne’ tempi del Consolato di P. Cornelio Scipione, et di P. Licinio Crasso, doppo la 
creatione del mondo 3757. anni, dal principio di Roma fatto da Romolo, 549. 
l’anno primo della centesima, et quarta Olimpiade, avanti l’Incarnatione del 
Salvatore nostro Gesù Christo, 204. Rimase talmente disfatta due anni, et poi la 
fecero ristorare i Romani da Lucretio Spurio, come soggiunge Livio, nel 30. lib. 
così. Lucretio prorogatum Imperium est, ut Genuam oppidum a Magone Poeno 
dirutum ex aedificaret; cioè che fu prolungata l’autorità a Lucretio dal popolo 
Romano accioché ristorasse Genova da Magone rovinata. Et ciò fu fatto nel 
tempo del Consolato di Cn. Servilio Cepione, et di Cn. Serlio Gemino. Quindi si 
può conoscere l’errore d’alcuni i quali scrivono, che Genova fu rovinata da Ma-
gone 534 anni, doppo il principio di Roma dato da Romolo, et poi rifatta da Lu-
cretio nel 545. conciosia cosa che ne’ detti tempi non era cominciata la seconda 
guerra fra’ Romani, et Cartaginesi, et meno Magone era passato a Genova (come 
ho dimostrato narrare Livio.) Il che facilmente si può conoscere dalle calculatio-
ni de i tempi de i Consoli Romani fatto da Enrico Glareano, et da [15v] Gregorio 
Olandro, et nelle supputationi de gli anni dal principio del mondo insino a i no-
stri giorni, di Giovanni Lucido. Dopo la ristoratione fatta da Lucretio (come è 
scritto, avenga che non leggiamo che vi fossero condotti nuovi habitatori, è però 
verisimile che vi conducessero i Romani etiandio alcuni ad aumentare gli habi-
tatori, se ben non la facessero Colonia, come haveano fatto molti altri luoghi, 
per la sterilità del paese, come parimente dice Biondo) sempre constantemente 
servò la fede al popolo Ro. Poscia crescendo di mano in mano tanto di ricchezze 
quanto di popolo arrivò all’anno di Christo 660. nel quale fu saccheggiata da Ro-
tari Re de’ Longobardi. Dipoi a poco a poco rilevandosi, et essendo fatto prigio-
ne Desiderio Re de’ Long. da Carlo Magno a Pavia, rimase Genova sotto lo Im-
perio di Pipino creato Re d’Italia dal detto Carlo, et poscia a Bernardono suo fi-
gliuolo, et al fine a gli Imperadori successori di Carlo. Da i quali fu molto huma-
namente trattata, ancor dando a i Cittadini libertà di creare alcuni Capitani, da i 
quali fossero governati. Onde fra quelli fu Ademaro, che passò di comandamen-
to de i Cittadini, con una grossa armata di legni navighevoli in aiuto de i Corsi 
ch’erano stati soggiugati da i Saracini, e con tanto ingegno et ardire s’azzuffò con 
essi in mare, che li rovinò tutta la loro armata, bench’egli ucciso vi rimanesse. 
Rovinata l’armata Saracinesca, s’insignorirono i Genovesi dell’Isola, et condus-
sero a Genova tredeci navi pigliate de’ nemici. Et così da quel tempo in qua han-
no tenuto la signoria di Corsica. Pur prosperamente succedendo le cose della 
Città, apparve l’anno della salute humana 935. che fu anno molto infelice per la 
Città; imperò che havendo usurpato il nome dell’Imperio Romano Berengario 
terzo, essendo confederati i Saracini co i Cartaginesi (tenendo il seggio di Pietro 
in Roma Stefano settimo Pontefice) et varcando nell’Italia pigliarono Genova, et 
la saccheggiarono; et havendone molti crudelmente uccisi, al fine menarono con 
loro tutti i fanciulli che potero havere tanto maschi, quanto femine, et passaro 
nell’Africa, lasciando totalmente abandonata la Città, et priva di habitatori. Vero 
è (come scrive Andrea Dandolo che allora era Duce di Venetia) che doppo poco 
tempo vi furono ricondotti tutti detti fanciulli. Et è poi da quel tempo in qua 
tanto accresciuta così di popolo, come di nobili edifici, et non meno di possanza, 
che ha ottenuto il nome di Genova superba; avenga che altresì sostenesse gran 
danno nel 1522. dallo essercito della lega fatta fra Leone decimo Papa, Carlo 
quinto Imperatore, et Fiorentini, essendo loro Capitano Prospero Colonna. Con-
ciò fosse cosa ch’essendo stati scacciati i Francesi d’Italia, passando quivi detto 
Prospero, la pigliò, et fece prigione Ottaviano Fregoso Governatore d’essa per 
Francesco Re di Francia, et il Conte Pietro Navara Capitano de i Guasconi, che 
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era quivi passato per aiuto di Ottaviano, mandato dal detto Re, et diede a sacco 
la Città a i soldati tre giorni, non facendogli altro male. In vero par cosa da non 
credere, come fosse possibile di pigliare, con tanta facilità questa potente Città, 
et saccheggiarla. Passato tanto infortunio [16] pigliò assai ristoro per lo passagio 
di Carlo Quinto Imperatore antidetto, che fece quivi da Barcellona, nell’anno 
1529. essendo venuto nell’Italia per esser coronato da Clemente settimo Pontefi-
ce Romano, et altresì nell’anno 1536. essendo esso Imperatore ritornato con 
l’essercito di Provenza, ove lasciarono i suoi soldati assai denari per ristorarsi. 
Ora lietamente passano i Genovesi i suoi giorni, intertenendosi con le mercatan-
tie, et traffichi, da i quali da ogni parte del mondo ne riportano gran guadagno. 
Conciosia cosa che (et credo non ingannarmi) non si truova luogo da trafficare, 
che non vi passino, tanto sono questi Cittadini industriosi, et desiderosi del 
guadagno, et ciò occorre per essere il loro paese sterile, et la Città ben piena di 
popolo, et però il bisogno li fa pensare ad industriarsi. Là onde per la loro indu-
stria fanno la Città abondante di ogni cosa necessaria pel vivere dell’huomo, et 
anche per le delitie. Sono stati Genovesi etiandio molto potenti per mare, et non 
meno sono al presente. Et hannone riportato (oltra le grandi ricchezze) molte 
gloriose vittorie, et acciò che io chiarisca che così sia stato, et hora sia, parte ne 
racconterò da loro acquistate, et prima nell’anno del Signore nostro Giesu Chri-
sto 1060. (secondo Giacomo da Voragine nell’historie, ma secondo Agostino 
Giustiniano Vescovo di Nebbio nel 2. lib. de gli annali di Genova, del 1101. fece-
ro i Genovesi una grossa armata di legni navighevoli, et la mandarono in soccor-
so di Balduino Re di Gierusalem contra gl’infedeli, et azzuffandosi i Genovesi 
con quelli, fu tanta la forza d’essi, che gli uccisero, et acquistaro Tripoli, et Cesa-
rea. Poscia consignato al detto Re quelle Città; egli per dimostrarsi grato, li donò 
il pretioso Catino di Smeraldo, ove fu posto l’Agnello, nell’ultima cena, che fece 
il nostro Signore Giesù Christo co i suoi discepoli; et altresì li diede parte delle 
ceneri del corpo di san Giovan Battista et perché si vede la variatione del tempo 
di questa cosa fra gli antidetti scrittori, io dirò una parola, che non si dee credere 
in questa variatione né all’uno, né all’altro, perché nel mille, et sessanta ancor 
non era divenuta la Città di Gierusalem alle mani de i Christiani, et nel 1101. fu 
pigliata da Gottifredi, et egli fu creato Re di essa. Forse potrebbesi dire, che vo-
glia dire il Voragine, nel 1160. et così si potrebbe verificare la sua narratione, 
perché in quei tempi regnava Balduino. Similmente passaro gli animosi Genove-
si contra i Saracini nella Armenia con cento, et sessantatré legni ad essortatione 
di Eugenio Papa 3. et li superarono, uccidendone molti di loro, et facendone pri-
gioni. Tolsero a’ Pisani Piombino, et tennero assediata Pisa un anno, et talmente 
l’astrinsero, che furo astretti i Pisani a mandarli la carta bianca, et pigliare quei 
patti, che a’ Genovesi piacquero, et fra gli altri, di abbassare tutti gli edifici insi-
no a i primi solari. Poscia combatterono con loro con 130. Galee appresso l’isola 
di Malora, et ruppero la loro armata, et con gran trionfo condussero a Genova 
48. Galee di quelli. Similmente s’azzuffaro con essi un’altra volta, et li superaro-
no, et poi gli roinarono il Porto di Ligurno con la fortissima Rocca. La qual poi i 
Pisani rifecero, fatta la pace con essi. Anche sovente combatterono co i [16v] 
Venetiani, con Re, et altri potenti popoli, de i quali spesse fiate ne riportarono 
gloriosi trionfi, et per dette vittorie, allargarono il lor dominio verso il Setten-
trione fin al fiume Tanai (ora detto Tana) e soggiugarono Cafa (già Teodosia det-
ta) nel Cresoneso Taurico. Pigliarono etiandio l’Isola di Cipro, di Metalino, di 
Scio, et Pera con molte altre Città, et luoghi, che sarei molto lungo in descriverli. 
È stata Genova anticamente, et da varij huomini governata. Et prima essendo in 
libertà sotto l’Imperio Romano, assai tempo si governò sotto quattro Consoli per 
un anno dal popolo creati, come dimostra Giorgio Merula nel libro 6. 
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dell’historie de’ Visconti. Et così fu governata insino all’anno 1101. nel quale fu-
rono creati sei Consoli, et poscia quattro, secondo le parea, et ciò perseverò infi-
no al 1129. et l’anno del 30. che seguitò, mutando detto ordine elessero tre Con-
soli, et quattordici huomini sopra il civile. Et tal Maestrato durò infino all’anno 
1142. Onde il popolo elesse dieci Consoli, che amministrassero il governo della 
Republica per un anno. Quest’ordine si servò anni 18. et furon creati solamente 
cinque, et altresì sei, l’anno, et con tal ordine si giunse all’anno 1160. Poscia fu 
instituito un Pretore, che insieme co i Consoli havesse cura della Città, che fu ne’ 
tempi di Federico Barbarossa. Il quale li comandò che lo eleggessero come face-
vano l’altre Città d’Italia. Si dee sapere (come scrive il Vescovo di Nebbio 
nell’historie) che per spatio di 110. anni (che tanti ne trascorsero dall’anno 1080. 
infin al detto 1190.) sempre fu governata questa Città tanto nel civile quanto nel 
criminale, da i suoi Cittadini. Et quindi infino al 1217. hebbe varij governi. Con-
ciò fosse cosa che alcuna volta havea cura della Republica un Pretore forestiere, 
et altre volte si lasciava, et altre volte se li davano in compagnia Rettori; o siano 
Conseglieri, secondo l’occorrenze dello stato. Poscia nell’anno 1257. fu eletto il 
Capitano dal Popolo, et dato in compagnia al Pretore. Durò tal modo sei anni. 
Nell’anno 1263. non crearono Capitano, né meno gli anni seguenti fino al 1272. 
ma dierono ogni autorità al Pretore, consignarono poi al Pretore due Capitani 
della nobiltà, e tal ordine pervenne all’anno 1291. Onde il popolo elesse il Preto-
re, et Capitano forestieri dandogli in compagnia l’Abbate, o fosse Guardiano di 
esso popolo. Perseverò tal modo insino all’anno 1318. nel quale se diede il popo-
lo a Giovanni 22. Papa, et Roberto Re di Napoli, da i quali fu governata la città 
insino al 1335. Onde furo creati dalla Città il Pretore, due Capitani Cittadini, 
Abbati et Antiani, et si conservò questo maestrato quattro anni. In questo tem-
po, essendo cominciati gli odij, et inimicitie fra’ Cittadini, furono cacciati dalla 
Città Spinoli, e Dorij, e così di mano in mano crescendo le civili discordie (dopo 
molti mali occorsi) parve a i primi del popolo di dover dar principio ad un nuovo 
maestrato, il quale fosse perpetuo, per provare se con questa via si potesse ac-
quetare la Città, et acquetata, conservarla. Et per tanto elessero Simone Bocca 
Negra, et il nominarono Duce, che fu nel 1339. (secondo il Vescovo di Nebbio) 
avenga che ’l Volterrano ne’ suoi Comentari Urbani dica essere stato [17] eletto 
Domenico Fregoso nel 1327. Governò questo Duce la Città anni sei, et a lui suc-
cesse nel 1345. Giovanni di Morta, che tenne il maestrato anni cinque, appresso 
il quale fu eletto nel 1345. Giovanni Valente, et havendo governato tre anni (per 
le discordie nate fra’ Cittadini) pigliò la Signoria nel 1353. Giovanni Visconte Ar-
civescovo, et Signore di Milano. Et talmente si stette sotto lui, et i nepoti suoi tre 
anni. In capo de’ quali parendo a i Cittadini non voler più esserli sogetti, crearo-
no un’altra volta loro Duce Simone Bocca Negra, che fu nel 1356. Et doppo sette 
anni elessero Gabriel Adorno, nel 1363. Il quale havendo tenuto il maestrato set-
te anni hebbe per successore Domenico da Campo Fregoso nel 1370. che tenne il 
Ducato otto anni. Fu poi creato Antoniotto Adorno correndo l’anno 1378. che 
regnò solamente dall’hora di nona fino a compieta del medesimo giorno. Dietro 
a cui incontinente fu eletto Niccolò Varco, a cui successe nel Ducato doppo cin-
que anni, Lionardo di Montaldo, che fu l’anno 1383. Essendo stato nel maestra-
to un anno fu richiamato a quella dignità Antoniotto Adorno nel 1384. Nella 
quale si comportò sei anni con grandissima laude. Et essendo già gli anni del Si-
gnore al numero pervenuti del 1390. fu eletto Giacomo da Campo Fregoso che 
solamente governò un anno. Doppo lui Antoniotto Adorno la terza volta, che fu 
l’anno 1391. Il seguente anno fu eletto Duce Antonio Montaldo giovane di venti-
tré anni. Ma essendo costui scacciato fu posto in suo luogo dal popolo Francesco 
Giustiniano di Gariboldo nel 1393. Et costui similmente fu scacciato nel detto 
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anno, et riposto nel seggio Ducale Antonio di Montaldo. Et l’anno seguente, en-
trò in detto seggio di volontà del popolo, Niccolò di Gonglio, et indi a pochi dì 
Antonio Guarco, et dopo alcuni mesi fu ritornato nel Ducato la quarta volta An-
toniotto Adorno. Et così in spatio di due anni furono creati tre Duci. In questi 
tempi nacque tanta discordia fra i Cittadini, per li Guelfi, et Ghibellini, che furo-
no sforzati i Guelfi di cercare aiuto forestiere. Onde si raccomandarono a Carlo 
7. Re di Francia. Il quale vi mandò per loro governatore Buccialdo Francese di 
statura di Gigante. Essendosi diportato molto arrogantemente tredici anni, et 
essendo passato a Milano credendo di ottenerlo, et ritornando a Genova senza 
haver fatto alcun profitto, gli furono serrate le porte contra, et così rimase fuori 
senza Signoria, nel 1403. Poscia raunandosi i cittadini insieme elessero loro pro-
tettore Giovan Maria Visconte Duca di Milano. Il quale vi mandò per suo Luogo-
tenente Teodoro Paleologo Marchese di Monferatto, che governò la Città quat-
tro anni. Poi essendo stato ucciso Giovan Maria, crearono i cittadini loro Duce 
Georgio Adorno nel 1413. et indi a due anni Bernabò di Goano, et doppo pochi 
giorni Tomaso da Campo Fregoso, et indi a sei anni gridarono Protettore loro 
Filippo Maria Angelo Duca di Milano, sotto la cui protettione vissero anni quin-
deci con gran pace. Vero è che poi isdegnati i Cittadini (perché havea tanto ho-
noratamente ricevuto Alfonso Re d’Aragona, et di Napoli con quegli altri Signo-
ri, et Baroni loro prigioni, et appresso senza loro saputa gli havea [17v] lasciati 
liberi) raunandosi insieme crearono otto Capitani della libertà, i quali doppo po-
co essendosi dimessi fu fatto Duce Isnardo Guarco d’anni settanta di sua età, nel 
1436. Il quale poi fra pochi giorni deposero parendogli esser poco utile alla Re-
publica, et in suo luogo elessero Duce Tomaso di Pietro da Campo Fregoso 
un’altra volta. Il quale havendo governato la Città un anno, fu scacciato da Batti-
sta da Campo Fregoso suo fratello, nel 1437. et egli si fece Duce. Ben è vero che 
solamente tenne il seggio Ducale per forza hore sedeci, perché essendo Tomaso 
huomo di grande ingegno, et di non minore riputatione nella Città, raunando 
incontanente gli amici, senza indugio assediò Battista nel Palagio Ducale, et con 
grande ardire lo cominciò a combattere; tal che Battista vedendo non poterli re-
sistere, al meglio che puote se ne fuggì lasciando libero il Ducato a Tomaso. E 
così ripigliò il maestrato la terza volta Tomaso, ove si mantenne anni 5. Mentre 
che in tale stato erano le cose non potendo sopportar questo Maestrato Gio. An-
tonio da Flisco, parendogli essere una gran servitù alla Città, deliberò di ridurla 
a libertà, e tanto seppe fare, che furono eletti otto Capitani, i quali subito eletti 
fecero imprigionare Tomaso Duce. Ma non potendosi i Cittadini concordare sot-
to questo governo, ritornarono ad eleggere un Duce secondo la consuetudine. Et 
perciò nel 1443. constituirono Duce Rafael Adorno nepote di Antoniotto già Du-
ce. Et havendo tenuto il seggio ducale presso quattro anni, levandosi a rumore la 
città, fu costretto di lasciare il Maestrato. Onde nel luogo di quello fu posto Ber-
nabò Gentile suo cugino, che fu l’anno 1447. Costui appena giunse in capo del 
mese del Ducato che fu scacciato da Giano da Campo Fregoso con aiuto di Gio-
vann’Antonio da Fiesco, il quale scacciato, esso pigliò il Ducato, et havendolo 
tenuto un anno, li successe Lodovico suo fratello nel 1448. che fu scacciato poi 
da Pietro da Campo Fregoso il secondo anno da che era entrato nel Maestrato 
nell’anno 1450. Et così Pietro si fece Duce, ove si mantenne da tre anni. Poscia 
essendo poco grato il suo governo a i Cittadini, col favore di Carlo 7. Re di Fran-
cia, lo fecero fuggire. Rimase poi la Città sotto la protettione di Carlo insino 
all’anno 1461. Nel quale raunandosi i Cittadini, havendo scaccciati i Francesi, e-
lessero loro Duce Prospero Adorno, et doppo poco deponendolo, crearono in 
suo luogo Duce Spinetta Fregoso. Il quale dopo tre giorni similmente deposto 
dal Ducato, fu posto in esso Lodovico da Campo Fregoso la seconda volta nel 



 35 

medesimo anno. Essendo scacciati i Francesi da Genova, isdegnato Carlo Re, 
mandò a Genova Giovanni figliuolo già del Re Raineri con un’armata di navi-
ghevoli legni, ov’erano 7000. combattenti per constringere la città a ritornare a 
sua divotione. Onde i cittadini deposero del Ducato Lodovico, e nel suo luogo 
entrò Paolo Fregoso Arcivescovo di Genova nel 1462. che come hebbe pigliato il 
Maestrato incontinente pigliando l’armi con tanto ardire passò contra i France-
si, che li fece fuggire con loro danno, et vergogna. Et havendo imperato un anno, 
fu privato di detto Ducato da Lodovico Fregoso, che per lui lo pigliò la terza vol-
ta nel medesimo anno. Doppo poco [18] pigliando le forze l’antidetto Paolo 
scacciò Lodovico, et egli ripigliò il Ducato nel 1463. nel qual tempo si pacificaro-
no gli Adorni co i Fregosi; et come furono pacificati, parve a i cittadini di pigliar 
Castelletto, ove si erano fortificati i Francesi per lo Re Carlo, et considerando 
non esser sufficienti da se stessi; chiederono aiuto a Francesco Sforza Duca di 
Milano, il qual vi mandò buon soccorso, et così lo ricoverarono scacciandone i 
Francesi. Là onde i Genovesi per dimostrarsi grati al Sforzesco gli mandarono 
ventiquatro Ambasciatori a Milano a presentarli il scettro, il stendardo, le chiavi 
col Sigillo della Città, eleggendolo per loro Signore, nei MCCCCLXIIII. come e-
tiandio narra Corio nell’historie, con altri scrittori. A cui successe Galeazzo Ma-
ria suo figliuolo, et a costui Giovan Galeazzo insino all’anno MCCCCLXXVIII. 
Tennero adunque gli Sforceschi la signoria di questa Città anni quattordici. Po-
scia a suggestione de’ Fieschi, pigliando l’arme i Cittadini contra Giovan Galeaz-
zo antidetto, pigliarono Castelletto scacciandone i suoi presidij, et crearono Du-
ce Battista Fregoso, che governò questa Republica anni cinque con grande hu-
manità, giustitia, et pace, avvenga che sovente fosse disturbato da Obietto da 
Fiesco, pur però si mantenne aiutandolo Paolo Cardinale suo zio. Pigliò poi il 
Ducato nel 1483. Paolo antidetto, che fu la terza volta, et diede la signoria della 
Città a Giovan Galeazzo sopranominato nel 1488. Allora i Cittadini mandarono 
sedeci Ambasciatori a Milano al prefato Duca, et havendo fatto la oratione, gli 
consignarono la baccheta, lo stendardo di san Giorgio, le chiavi della Città, et il 
sigillo, giurando sopra il Messale posto nelle mani del Duca, ubbidienza, et fe-
deltà. Il che fatto creò il Duca Governatore di Genova Giovan’Agostino Adorno. 
Et rimasero i Genovesi soggetti al detto Giovan Galeazzo, et a Lodovico Sforze-
schi, anni undici insino alla venuta di Lodovico Duodecimo Re di Francia, che 
scacciò detto Lodovico Sforza del Ducato di Milano, nel 1499. Et allora i Geno-
vesi si dierono al detto Re Francese. A cui furono ubbidienti anni otto. Poscia 
nel MDVII. pigliando l’armi il popolo, et scacciando la nobiltà, crearono loro 
Duce Paolo di Novi tintor di panni, huomo molto antico, et buono, benché egli 
facesse gran resistenza, non volendo tal maestrato, pur al fine costretto lo accet-
tò. Et così ribellarono dal Re. Al quale passò tutta la nobilità chiedendogli aiuto 
per poter ritornare alla patria. Onde il Re venne a Genova con grand’essercito, et 
costrinse il popolo a ritornare sotto di lui, et rimesse la nobilità nella città, et fe-
ce tagliare il capo a Paolo loro Duce. Et acciò potesse mantenere Genova sotto il 
suo dominio fece edificare una fortezza sopra il porto nominandola Briglia, di-
cendo volere imbrigliar talmente quest’ardito, et gagliardo cavallo, che per 
l’avvenire non potesse ricalcitrare al suo padrone. Vero è, che dopo alquanti an-
ni da i cittadini, et con grande ingegno, et spesa fu rovinata insino a i fondamen-
ti, come io scrivo [18v] nell’Effemeridi latine. Dopo cinque anni, da che haveva 
tenuto la signoria di essa città l’antidetto Re, cioè nel 1512. Scacciati i Francesi 
d’Italia da gli Elvetij per opera di Giulio Papa 2. et de i Venetiani, ritornando i 
Genovesi alla libertà, crearono Duce Giano Fregoso, et dopo poco, essendo ve-
nuto nell’Italia Giovan Giacomo Triulcio con l’essercito francese di 40000. 
combattenti per racquistare il perduto Ducato di Milano, nel qual era stato po-
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sto Duca Massimiano già figliuolo di Lodovico Sforza, et havendo ottenuto quasi 
tutto detto stato per il Re Lodovico, temendo Giano Duce di esser fatto prigione, 
se ne fuggì, et ritornò Genova sotto la signoria di Lodovico antidetto. Vero è che 
poco vi stette, perché essendo rotto l’essercito del Re a Novara da gli Elvetij, et 
ricoverato il Ducato di Milano da Massimiano sopranominato, pigliò il Ducato 
di Genova di consentimento del popolo Ottaviano Fregoso nel 1513. huomo cer-
tamente ornato d’ogni virtù. Conciò fosse cosa che in esso ritrovavasi la pruden-
za, l’humanità, la candidità della vita, congiunte con la isperienza militare, et 
con le lettere. Governò questa republica due anni, cioè insino alla venuta di 
Francesco Re di Francia, che soccesse a Lodovico et soggiogò Milano, nel 1515. 
Havendo deposto Ottaviano il Maestrato, et accordatosi col Re Francese, rimase 
governatore di essa città in nome del detto Re. Et talmente sette anni la governò 
insino all’anno 1522. Benché sovente fosse conturbato da Antonio Fregoso Ve-
scovo di Vintimiglia con diversi, et varij modi per iscacciarlo, pur però et savia-
mente, et animosamente si mantenne insino al detto anno. Nel quale (essendo 
l’anno davanti scacciati i Francesi d’Italia da Prospero Colonna Capitano della 
Lega fatta da Lione decimo Papa, Carlo Quinto Imperatore, et Fiorentini) es-
sendo pigliata Genova dal detto Prospero, rimase Ottaviano prigione, et fu 
mandato a Napoli, ove stette prigione alquanti anni. Poscia fatto libero, et es-
sendo passato all’Isola di Procida, doppo pochi giorni rese il spirito divotamente 
al Signore Iddio. Fu Ottaviano da annoverare fra gl’Illustri huomini, che sono 
stati ne’ nostri tempi, in qualunque grado di virtù. Prigionato adunque Ottavia-
no, come è detto fu fatto Duce Antoniotto Adorno nel 1522. In questo tempo non 
potendo soffrire i Genovesi l’aspra briglia, et durissimo morso in loro bocca po-
sto da Lodovico XII. Re, doppo lunga fatica, e grandissima spesa, conquistando-
la la rovinarono fino a i fondamenti. In vero ella era maravigliosa opera, et suffi-
ciente a tener soggetta questa Città. Et per tanto saggiamente fecero i cittadini a 
rovinarla, desiderando la libertà. Governò poi Genova Antoniotto insino al 1527. 
Nel quale essendo confederato Papa Clemente 7. con Francesco Re di Francia, et 
Venetiani, et Fiorentini, con tutti quasi i Prencipi d’Italia per scacciare i soldati 
di Carlo Imperatore d’Italia, et havendo mandato nell’Italia il Re Francesco O-
detto di Alutreco con 40. mila soldati, et Andrea Doria con una forte armata di 
navighevoli legni, all’assedio di Genova, et fortemente astringendola, ritrovan-
dosi i Genovesi mal proveduti di vittuvaglia, e non potendo più mantenersi, si 
accordarono con Odetto [19] Capitano del Re di essergli sogetti, et così si partì 
Antoniotto lasciando il Maestrato. Allhora il Re Francesco vi mandò per Gover-
natore Teodoro Triulzio. In tal termine seguendo le cose, il seguente anno man-
darono i cittadini una nobile ambasciaria al Re pregandolo fosse contento che la 
città si riducesse all’antica libertà. Il che ottenuto elessero otto cittadini con un 
Duce per il Governo della città con tal ordine. Ma prima si deve sapere, come ha 
Genova 28. famiglie, o siano 28. alberghi (come eglino dicono) nominati gentil 
huomini. Et per tanto ordinarono di cavare da questi 28. alberghi un consilio di 
400. nobili, un Duce, otto Governatori, otto Procuratori, con cinque Sindici 
Maggiori. Et che tutti questi insieme rappresentassero il corpo della signoria. 
Poi ordinarono che si estraessero con non minore ordine di quello, che si fa ne 
gli ufficij di Venetia, cioè così. Vogliono che ’l Duce governi due anni, i quali fini-
ti, se ne cava uno altro. Et il Duce vecchio rimane Procuratore, insino che vive, 
cangiano poi di sei mesi in sei mesi sempre due de i Governatori. I quali entrano 
ne i Procuratori. Et anche parimente di sei mesi, in sei mesi due de’ detti Procu-
ratori si cangiano, et vacano da gli ufficij antidetti. Et per tanto occorre che i 
Prefati signori rimangono per ciascun da due anni in signoria, et altrettanto nel-
la Procuraria. Et così servono quattr’anni alla Republica. Et da questi è governa-
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ta la Città. Fu il primo Duce creato nel 1528. per tal governo, Alberto dell’Azza 
huomo savio, et antico. Governando costui la Città il seguente anno passò Carlo 
V. Imp. a Genova condotto da Andrea Doria suo Armiraglio, per pigliare la co-
rona dell’Imperio da Clem. 7. Papa. Et confirmò tal ordine fatto per i cittadini, 
dandogli altresì molti privilegi. Poscia l’anno seguente che fu del 1530. fu eletto 
Duce Bat. Spinola, et nel 1532. Battista Lomellino, et nel 34. Christoforo Rosso 
Grimaldo dignissimo medico, et l’anno del 36. Giovan Battista Doria. Poscia nel 
38. Leonardo Catanio, et nel 40. Andrea Giustiniano, nel 42. Andrea Pietra San-
ta, et nel 44. Giambattista Fornaro, nel 46. Benedetto Gentile, sotto il quale 
l’anno seguente, che fu nel 1547. si scoperse Giovan Aluigi Conte di Flisco giove-
ne eloquente, et ardito, et di gran consiglio, per farsi Duce della Città, ma essen-
do fortuitamente cascato nella marina, et annegatosi, non poté conseguire il suo 
intento, et rimase la città in pace a divotione di Carlo Quinto Imperatore. 
Nell’anno 1548. pigliò il Ducato Gasparo de’ Grimaldi de’ Bracelli, che hora lo 
tiene, nel 49. Al presente ella è governata talmente questa magnifica città, et vi-
ve in gran pace, fortificando le mura di essa in tal guisa (come si può giudicare) 
che la sarà inespugnabile pur che vi siano buoni presidij, et le cose necessarie da 
mantenersi. Anche gli anni passati, acciò che si possano meglio mantenere i cit-
tadini in tal libertà, rovinarono Castelletto insino a i fondamenti. Sono usciti di 
essa città molti eccellenti huomini, che l’hanno molto illustrata, et prima Inno-
centio V. et Adriano V. Pontefici Ro. della nobile famiglia di Flisco, dalla quale 
etiandio sono stati partoriti più di 30. Cardinali, et assai altri Prelati, sì come 
Arcivescovi, et [19v] Vescovi. Innocentio 8. Papa fu della antica et nobile stirpe 
de i Cibo della quale anticamente uscì quella de’ Tomacelli, che è la medesima; 
et di questa fu Bonifatio 9. huomo tanto singulare. Et hora vive Innocentio Cibo 
Cardinale, nipote di Innocentio 8. Et gli anni avanti vi fu anco Lorenzo Cibo 
Card. di Benevento, pur nipote d’Innocentio 8. Et molti altri Arcivescovi et Ve-
scovi, signori principali sono stati et ne sono al presente di questa Illustriss. 
Famiglia. Paolo Cardinale de’ Fregosi con Federico: Niccolò de Flischi: Bandi-
nello de i Sauli tutti Cardinali; Gieronimo Grimaldi, et Gieronimo d’Oria, anche 
eglino Cardinali. Gran numero d’altri prelati ha dato al mondo questa Città, che 
sarei molto lungo in descriverli. È ben vero, ch’io non posso passare che non 
faccia memoria di Filippo Sauli vescovo di Brugnate huomo ben letterato, che 
tradusse di greco in latino alquante opere, tra le quali fu Eutimio sopra i salmi di 
David profeta; et Agostino Giustiniano vescovo di Nebbio dell’ordine de’ predi-
catori, dignissimo Teologo, ornato di lettere Grece, Ebree, Arabe, et Caldee. 
Diede quest’huomo a i Latini molte opere ch’erano Grece, et Ebraice, et scrisse 
un gran volume d’historie di Genova in volgare, con la descrittion dell’isola di 
Corsica. Marco Cataneo Arcivescovo di Rodo dell’ordine de predicatori, facondo 
predicatore. Ha produtto altresì tanta città molti letterati huomini; et prima 
Giovanni Balbo dell’ordine de’ predicatori, che lasciò dopo sé un libro 
dell’anima, et del corpo col vocabolario Catolico, avenga che ad alcuni paia tal 
opera indegna di tanto huomo, pur però se gli dee riferir gratia, perché sopra di 
quel fondamento (quanto che si sia) sono stati fabricati novi edifici havendo a-
vanti gli occhi quel volgar proverbio, esser facil cosa da aggiungere alla cosa ri-
trovata. Produsse anche Andalò Negro (di Giovanni Boccac. precettore) curioso 
astrologo: Giacomo Cepa, et Giacomo Bracellio amendue huomini ben letterati. 
De i quali, l’ultimo molto diligentemente descrisse il sito, e i luoghi di questa re-
gione: Gottardo Stella haveva buona cognitione delle lettere latine, et Battista 
Fregoso, scrisse in volgare un lib. di essempi, seguitando l’ordine di Valerio 
Massimo (certamente degna opera) che poi lo fece latino Camillo Gilino Milane-
se molto letterato. Sono stati molti altri nobili ingegni di questa città, et etiandio 
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hora ne sono, che hanno dato, et danno fama ad essa con le loro opere de i quali 
vi è Stefano Bracellio, Antonio Gallo elegante historico, Giacomo Fornaro, For-
nio detto, ornato di lettere Grece, oltra delle latine, Girolamo Palmario, Barto-
lomeo Giustiniano. Niccolò de’ Brignali, Bartolomeo Faccio, che scrisse elegan-
temente dodici libri dell’opere di Alfonso primo Re di Napoli, et un libro contra 
Lorenzo Valla, dell’anima, et un altro della guerra di Chioggia, Francesco Mar-
chese Dottore di Leggi, Spirendio Palmario, Luigi Spinola, che scrisse un libro 
della Republica, con molti altri elevati ingegni, che sarebbe molto lunga la mia 
narratione, se tutti gli volessi rimembrare; et massimamente se volessi entrare 
nelle lodi di Domenico Sauli huomo non solamente pratico in trattar le cose de 
gli stati, et republiche ma anche molto perito nelle lettere latine, delle cui lodi 
[20] altrove ne parlerò. Hanno dato gran nome a questa nobile patria etiandio 
molti valorosi, et sagaci Capitani di armate marinesche, del numero de i quali fu 
Filippo Doria, che con la sua prudentia, et valorosità tolse a’ Venetiani l’Isola di 
Scio, et la diede a gli suoi cittadini, che insino ad oggi l’hanno posseduta. Pagano 
Doria riportò nobilissima vittoria dell’armata dell’Imperatore di Costantinopoli, 
col quale era l’armata de i Venetiani, et del Re d’Ungheria, appresso Costantino-
poli. Etiandio trionfò dell’armata de’ Venetiani, che ruppe vicino alla Morea. 
Onde menò prigione a Genova Niccolò Pisano Capitano di detta armata con 
5000. Soldati. Là onde per detta vittoria fu non solamente liberata Genova, ma 
altresì la Grecia. Luciano Doria combatté più volte co i Venetiani per mare, et 
sempre gli vinse. Et tra l’altre, havendo una volta prese 18. navi di quelli, et es-
sendo su la vittoria, cavandosi di capo la celata per vedere l’acquistato honore, 
da una saetta percosso, se ne morì; benché avanti che morisse, essendo d’animo 
invitto mandò a Genova 2000. Venetiani prigioni. Pietro Doria anche egli spesse 
volte trionfò de’ nemici, come dimostra Agostino Vescovo di Nebbio 
nell’historie. Fu costui huomo saggio, prode, et in tutte l’opere sue ardito; onde 
fu riputato dignissimo Capitano. Et tutti i detti Capitani sopranominati uscirono 
della famiglia Doria. Della qual famiglia, pare a me che si possa dire quel che di-
cono gli scrittori della famiglia de gli Scipioni, esser una stirpe fatale (se voglia-
mo parlare secondo quelli) da sempre vincere i nemici della patria, combattendo 
per mare. Et non meno ne’ nostri giorni hanno dimostrato i nati di detta fami-
glia; come scriverò più in giù. Biagio Assereto havendo animosamente combat-
tuto con l’armata de gli Aragonesi, al fine essendogli favorevole la Fortuna (co-
me se dice) la vincé, et fece prigione Alfonso Re d’Aragona, et di Napoli, il Re di 
Navarra, il Signore Infante, il gran Maestro di S. Giacomo con molti Baroni, et 
con gran trionfo li condusse a Genova. Sono stati molt’altri dignissimi Capitani, 
c’hanno dimostrato non solamente a tutta Europa, ma altresì all’Africa, et 
all’Asia di quanto valore siano i Genovesi, che lunga sarebbe la narratione di 
quelli. Pur volendo conoscere il curioso Lettore, legga Giacomo da Voragine, 
Biondo, Bernardin Corio, Sabellico, Volaterrano, Platina, con Agostino Vescovo 
di Nebbio, et altri scrittori, et intieramente sarà sodisfatto. Ne’ nostri giorni ha 
ornato di molti Trionfi questa Città il Magno Andrea Doria Prencipe di Melfi, 
che in vero si può cognominare Magno dalle grandi opere da lui fatte. Et prima 
con sei gelee, et due Bergantini ruppe 20. fuste con una galea de’ Mori, appresso 
Corsica. Delle quali sei con detta Galea (già fatta da Papa Giulio 2. et da Mori pi-
gliata ne’ tempi di Leone X. Papa) condusse con gran trionfo a Genova nel gior-
no di pasqua della Resurretione nel 1519. Ha ottenuto tante vittorie ne’ nostri 
giorni questo valoroso, et sagace Capitano, che se ne potrebbe scrivere un gran-
dissimo volume come io dimostro nell’Efemeridi latine. Per hora più non scrive-
rò di tanto huomo, perché pare a me esser men male a lasciarle che imperfetta-
mente raccontarle. Ma ben dirò esser [20v] egli quel tale, et tanto huomo nel 
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trattare le cose marinesche, che non ha superiore nel mare né forse uguale. 
Mancò gli anni passati Filippino pur Doria, che essendo molto giovane, ruppe 
l’armata de i Soldati di Carlo 5. Imperadore appresso Salerno, nel 1527. et uccise 
Ugo da Moncada Spagnuolo Capitano di quella, facendo prigione Ascanio Co-
lonna, et il Marchese del Guasto con molti altri Signori, et Capitani. Fece altre 
assai prodezze, per le quali dimostrava di uscire non minore Capitano del suo 
zio Andrea. Non vi mancano etiandio hora altri nobili, et animosi giovani, che 
già hanno fatto isperienza del loro ingegno, et forza, per le quali dimostrano es-
ser nati di quelli Padri, che riportarono tante Vittorie alla patria; fra i quali vi è 
pur di detta famiglia Doria Antonio Vesconte, et Cicala, valent’huomini, sì come 
hanno fatto isperienza, et di continovo fanno, trattando le cose marinesche, et 
anche di terra guerregiando. Sempre questa nobile patria ha partorito huomini 
non solamente di grand’ingegno, et industria a trafficare, ma etiandio di 
grand’ardire ad ogni fattione tanto di mare quanto di terra, che (sì come io son 
consueto di dire) se fossero i cittadini uniti, et pacifichi fra se stessi, havrebbono 
maggior signoria tanto ne’ luoghi maritimi quanto in terra ferma di quel che 
hanno. Et sovente havrebbono signoreggiato a quegli a chi hanno servito, come 
pensare si può. Là onde disse Faccio de gli Uberti nel sesto Canto del Dittamon-
do. 

Nobile, e grande è la Città di Genova, 
E più sarebbe ancora, se non fosse 
Che ciascun dì per sua discordia menova. 

Non più per hora parlerò di tanta potente Città; imperò che assai largamente 
ne parla il Vescovo di Nebbio nell’historie, ma solo voglio descrivere il principio 
di un’antica Tavola di metallo ritrovata nella Valle di Pozzevera da un contadino 
cavando la terra nel 1507. la quale fu portata a Genova, et posta nel Domo a per-
petua memoria dell’antichità di Genova, et che è tale. Q.M. Minutieis, Q.F. Ru-
feis, De controversieis inter Genuateis, et Veiturios in re presente cognoverunt, 
et coram inter eos controversias composuerunt, et qua lege agrum possiderent, 
et qua fineis fierent dixerunt eos fineis facere terminos quae statui iusserunt, 
ubei ea facta essent. Romani coram venire iouserunt Rom. coram sententiam ex 
Senati Consulto dixerunt, eidib. Decemb. L. Caecilio Q.F.Q. Minutio Q.F. Cos. 
Qua ager privatus Castelli Veituriorum est, quem agrum eos vendere, heredem-
que sequi licet. Is ager vectigal nei fiet. Langatium fineis agri privati ab rivo in-
fimo, qui oritur ab fonte in mancelo, ad Flovium eidem. Ibi terminus stat, inde 
Flovio suso vorsum in Flovium Lemurum, inde Flovio Lemuri susum usque ad 
rivom Comberane. L’haverei tutta descritta come ella giace, et parimente fatta 
volgare, se la non fosse stata descritta, et volgarizata dal Vescovo di Nebbio, et 
posta nell’historia di Genova. Onde il curioso lettore ivi la potrà vedere, che in 
vero è cosa molto notabile. Ella fu fatta l’anno primo della centesima sesta O-
limpiade, della edificatione di Roma fatta da [21] Romolo, l’anno 637. et avanti 
l’incarnatione del figliuolo di Dio 116. secondo il calcolo di Enrico Glareano, et 
dello Olandro; ma un meno secondo Lucido, essendo Consoli L. Cecilio Metello 
Diadema, et Q. Mutio Scevola. Ritornando alla principiata descrittione di questa 
Regione. Ponerò qui i termini a Genova del paese detto Riviera di Genova di Po-
nente, et comincierò l’altra parte nominata Riviera di Levante. 

 
RIVIERA DI LEVANTE. 

Comincia adunque quivi a Genova il paese detto Riviera di Levante, et segui-
ta insino al fiume Magra termine di questa Regione di Liguria. È addimandata 
questa parte Riviera di Levante, perché risguarda verso il levare del Sole appa-
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rendo a noi sì come quell’altra parte risguarda al Ponente o sia tramontare del 
Sole. Uscendo adunque fuori di Genova dall’Oriente, et caminando per il lito del 
mare ritrovasi il fiume Bisagno da Giorgio Merula nel 10. libro dell’historie de i 
Visconti nominato Bisannis, sì come da due fiumi creato, cioè dal Ferisano, et da 
un altro, come scrive Biondo, et Bracellio. Pare a me che sia questo quel fiume 
detto da Plinio Feritor, et parimente da Antonino nell’Itinerario, quando dice 
esser posto Genova fra la Porsina, et il Feritore fiumi. Benché io creda che sia 
corrotto il libro, et voglia dire Porcifera, et non Porsina. Pasando più avanti otto 
miglia appare Nervio, et passatene due Buliasco, et doppo altrettanto, Sori o sia 
Soli, Saulum da i letterati nominato. Sono però questi luoghi picciole Contrade. 
Quindi a due miglia vi è Recca, et doppo altro tanto Camoglio. Veggonsi tutti 
questi luoghi intorno al lito pieni di magnifici edifici, tanto sopra i colli quanto 
nelle valli, talmente disposti, et ordinati per venti miglia, et più, che pare i ri-
guardanti, che navigano verso quel lito della marina, più tosto una lunga città et 
ben edificata, che Ville, o Contrade l’una dall’altra separate. Et ciò comincia a 
Genova, et discorre insino a Camoglio, ove comincia Capo di Monte, et da gli an-
tichi, Simiarium Promontorium detto. Il quale è un sassoso monte, et molto a-
spero a doverli salire. Risguarda il mare, et è dedicato a S. Fruttuoso, al quale 
(dentro di esso appresso il fine) evvi fabricato un sontuoso tempio, ove è hono-
rato detto glorioso Santo. Scendono le chiare acque dal detto monte per li sasso-
si balzi, et precipitose rupi, et per le strette foci poi entrano nella marina. Quivi 
si fa Porto Fino, il quale nomina Plinio Portum Delfinum, benché al presente, 
essendoli tolto la prima sillaba sia nominato Porto Fino (com’è detto.) Et perciò 
credo che gli sia stata tolta, per dichiarare maggiormente la bontà di detto Por-
to. Altra memoria non ritrovo appresso d’alcun scrittore antico di questo porto, 
eccetto che appresso Plinio. Et forse questo è intervenuto per non esser usato in 
quei tempi. Misuransi 4. Miglia da S. Fruttuoso a questo Porto, sempre [21v] 
scendendo per strette, et sassose vie. Ben è vero ch’egli è molto più agiato viag-
gio per la marina. Poscia passando avanti poco più di due miglia vedesi S. Mal-
gherida la qual passata, comincia il Golfo di Rapallo. Et quindi rivolgendosi fra 
gli asperi monti vedesi Valle di Rapallo tutta piacevole, amena, et dilettevole; 
ove si veggono da ogni lato, cedri, aranci, limoni, olivi, et altri fruttiferi alberi. È 
adunque nominato il Golfo di Rapallo, et la Valle antidetta, da Rapallo, molto 
bella contrada posta al lito del mare, da S. Malgherida un miglio et mezo disco-
sto. Entrando fra gli asperi, et sassosi monti 6. miglia appare Chiavaro, Clave-
rum da Georgio Merula nel 10. lib. dell’historie de i Vesconti nominato; et da 
Dante nel Purgatorio Claverum, che secondo Biondo non era intorniato di mura 
di 150. anni avanti che egli nascesse. Ma il Vescovo di Nebbio scrive 
nell’historie, che fosse fatto da i Genovesi nel 1167. da che Christo venne al 
mondo; che poi disfatto, et rifatto, come dice Biondo. Quivi ragunansi a certi 
tempi dell’anno mercatanti di diversi paesi a trattare suoi negotij, per la gran 
commodità del luogo, ove è posto. Ha dato nome a questo Castello ne’ nostri 
giorni Paolo dell’ordine de’ Predicatori huomo molto litterato, che morì a Scio. 
Seguitando pure il lito da un miglio per assai piana via, ritrovasi il fiume Lava-
gna da Tolomeo chamato, Entella, et da altri scrittori Labonia, che scende 
dall’Apennino, et quivi nella marina finisce. Alla cui destra vi è Ripa Rossa, et 
Mulino, et vicino alla fontana, onde esce, Rocca Taià. È accresciuto molto il fiu-
me Lavagna da i torrenti Graveia, Olo, et Sturla che vi entrano. Scendendo po-
scia lungo la destra riva del detto fiume, verso il mare, si vede la Contrada Lava-
gna così nominata dal Prefato fiume. Sono alcuni che dicono esser questo luogo 
quel da Tolomeo nominato Libarnum posto fra i luoghi mediterrani di Liguria 
sotto il monte Apennino, del che assai mi maraviglio; imperò che Lavagna, è di 
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qua dall’antidetto Apennino, et Libarnum designato da Tolomeo è di là, sì come 
al suo luogo dimostrerò. Io credo questa Contrada esser nuova, et che non fosse 
ne’ tempi di Tolomeo; et se pur vi fu, che devesse esser di poco momento. Se-
condo alcuni, ha havuto origine da questo luogo la illustre famiglia de i Conti di 
Flisco, anche nominati Conti di Lavagna, della quale sono usciti due Pontefici 
Romani con molti Cardinali, Arcivescovi, et Vescovi, come si è detto. Giace poi a 
man sinistra del fiume Lavagna Stade di Prozonasco, Graveia, Vignolo de i Gari-
baldi, et Frelo, et presso al luogo ove esce, Russa. Misuransi quattro miglia dalla 
foce di Lavagna, ove entra nella marina, a Sestro di Levante Contrada, di via 
molto aspra, montuosa, et sassosa; in Latino si dice Segestrum, et da Dante nel 
Purgatorio, Sisteri. Pare secondo la descrittione di Tolomeo, che quivi fosse Ti-
gulia; ma Plinio la mette più avanti ne’ Mediterrani con Sigesta Teguliorum. Sì 
che secondo Plinio paiono questi dui diversi luoghi, secondo Tolomeo, un solo. 
Forse che talmente si potrebbe dire, che questa parte fosse nominata Tegulia, et 
che vi fosse altresì un particolar luogo, o Villa, o Contrada, o Castello, detto Te-
gulia; et che ne’ giorni di Plinio, si nominasse detto luogo, Segestum Teguliorum 
dalla [22] Regione; cioè Segesto de i Tegulij. Addimandasi hora questo luogo Se-
stro di Levante a differentia di quel di Ponente, innanzi descritto. Vuole Annio 
ne’ Commentari sopra l’Itinerario di Antonino, che questo Sestro sia Entellia, 
descritta da Antonino; ma par a me che egli di gran lunga s’inganni; perché En-
tella (e non Entellia) è il fiume Lavagna, come è detto. Di riscontro di Sestro, 
scopresi una picciola Isola dalla terra partita da un ruscello d’acqua, la qual tal-
mente è intorniata d’alte, et precipitose rupi, che paiono alte mura dalla natura 
fabricate. Nella quale non si può entrare, eccetto che da due lati; cioè da man 
destra, et da man sinistra, che sono due Porti. Par più sicuro quel Porto, che ri-
sguarda all’Oriente, di quell’altro. Et per tanto sono securissimi gli habitatori di 
questo luogo da ogni male, che potessero fare i Ladroni tanto di mare, quanto di 
terra ferma; per esser tanto fortificato dalla natura. Non molto quindi discosto si 
veggono due alti monti tutti pieni di viti, addimandati Moneglia in vece di Mo-
nigli, o vogliamo dire pretiosi Gioielli, per la pretiosità de fruttiferi colli, che in-
torniano questa terra. Illustrò questa Contrada ne’ nostri giorni Paolo 
dell’ordine de i Predicatori dignissimo Teologo. Più in alto scorgesi le Castella 
de’ Bancalesi, cioè Matusco, et Matalena. Tocca le confine di Moneglia, Framula, 
talmente nominata (secondo Biondo) da i paesani, dall’aspera montuosa, et sas-
sosa via, che quivi si ritrova, sì come siano avisati gli passaggieri di ben far fer-
rare le sue mule, et cavalli, per poter compire il loro camino più sicuramente per 
detta via. Poscia doppo poco spatio appare il nobile Castello di Levante, ch’è 
molto bello d’edifici. È intorniato questo Castello di ameni, et dilettevoli Colli, et 
belle Valli. Par che sia stato fatto da pochi anni in qua, non ritrovandosi altra 
memoria di lui appresso gli antichi scrittori. Allato di esso vedensi quattro Ca-
stella, quasi egualmente l’uno dall’altro discosto, cioè Monte Rosso, Vulnetia dal 
volgo detta Vernaza, Manarola, et Rimaggio in luogo di Rivo Maggiore. Sono 
molto nominati questi luoghi (come dice Biondo) in Francia, et in Anglia, per la 
eccellenza de i finissimi vini, che quindi in quei luoghi sono portati. Et certa-
mente è cosa maravigliosa da considerare, come sia possibile, che sopra di tali 
altissimi, et precipitosissimi monti che par, come io dirò, appena poter volarli 
sopra gli uccelli, et che sono tanto sassosi, che non vi si vede punto di terra, sia-
no tante Viti, che nel tempo dell’estate (quando hanno le foglie) paiono talmente 
ornati da quelle, che rapresentano la simiglianza di una cortina di muro di Elera 
copertati. Traggonsi adunque da questi aspri monti gli antidetti amabilissimi vi-
ni. Assai mi son maravigliato di Plinio, che non facci memoria di questi soavis-
simi vini. Potrebbe esser che forse, rammentando i vini Lunesi, intenda altresì 
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di riporre fra quelli, questi, per esser questi luoghi non molto da quelli discosti. 
Poscia quindi partendosi si vede stringere Rivo Maggiore il Porto di Luna hora 
poco istimato, avvenga che sia buono, et da gli antichi molto usato: onde se ne 
cava assai guadagno, come par che dimostri Persio, piacevolmente riprendendo 
il disordinato desiderio del dinaro [22v] del popolo Romano, dicendo, Lunai 
Portum opere est cognoscere Cives. Avanti la larga foce d’esso vi è la soprano-
minata Isoletta, che lo difende dal vento Ostro, et Africo, o sia del Mezogiorno. È 
questo porto tanto grande, che sarebbe sofficiente a ricever tutte le differenze 
da’ navighevoli legni; nel quale sbocca il fiume Magra. Di riscontro al detto fiu-
me nella foce del Porto, vi sono due altre picciole Isole, l’una detta Tino, et 
l’altra Tinetto. Fa memoria di questo Porto Livio nel 34. lib. narrando che M. 
Portio Console essendo rivocata la legge Oppia, passò incontinenti al Porto di 
Luna con 25. navi lunghe nelle quali erano cinque de i confederati. Scorgesi nel-
la cima della prima Isoletta il tempio di S. Venerio, anticamente a Venere consa-
crato, et per tanto era nominato questo Porto di Venere, come dimostra Tolo-
meo, et etiandio al presente si dice Porto Venere. Scopresi poi dal lato che ri-
sguarda l’antidetta Isoletta all’Occidente, il Castello di Porto Venere colonia del 
popolo Genovese, ch’è molto honorevole, et di popolo pieno. Fu roinato da i Ge-
novesi nel 1119. guerregiando co i Pisani, et fu dimandato da essi Porto di Luna, 
secondo che era nominato da Strabone, et da Livio; avvenga che alcuni dicono 
che fosse addimandato di Venere in vece di Venerio, per esser stato portato qui-
vi l’ossa di S. Venerio Vescovo di Lucca da i Genovesi; et così dal detto corrotta-
mente fosse detto di Venere; co i quali pare accordarsi Biondo. Ma a me par che 
sia questa favola; imperò che io ritrovo esser talmente nominato da Tolomeo 
(come dice) cioè Porto Venere, et etiandio è dimandata una parte d’esso da An-
tonino nell’Itinerario Porto Venere, et l’altra parte di là dalla Magra (che è nella 
Toscana) Porto di Erice, ove è il castello di Erice, come scriverò. È posto il detto 
Castello dell’Erice di riscontro al Castello di Porto Venere. Et così come questo 
Castello anticamente era termine della Sig. de’ Genovesi, similmente era Erice 
termine della Sig. de’ Pisani. Poscia nel mezo di questo porto di Luna, o di Vene-
re, o di Erice, (conciosiacosa che da Strab. da Tolomeo, et da Silio Italico nel 8. 
lib. detto porto è nominato, Sinus Ericis, come io dimostrerò) si vede posto il 
nuovo Castello della Specie intorniato di mura da 200. anni in qua. Si nomina 
da i Latini Spedia. Scrive Biondo che fosse appresso questo Golfo Tegulia; et ciò 
conferma dicendo haver veduto l’antica descrittione, et pittura d’Italia, ove pa-
reva che quella la disegnasse quivi. Diede gran nome alla Specie con la sua dot-
trina Bartolomeo Faccio, ne’ tempi di Biondo. Serra questo porto dall’Oriente 
(ove si dice Lunigiana) un Monte ch’entra nella marina, sotto il quale passa il 
fiume Magra il quale nomina Strab. Macra, et parimente Plinio, et Tolomeo, se-
condo gli antichi libri; avenga che alcuni moderni dicono Marcellae Fluvij ostia. 
Scende questo fiume dall’Apennino partendo la Liguria dalla Toscana, et al fine 
mette quivi capo in questo Golfo. Egli è molto precipitoso, tal che non si può na-
vigare, come anche dice Sulpitio sopra quei versi di Lucano. 

Culta Siler, nullasque vado, qui Macra moratus. 
Alnos vicinae percurrit in aequora Lunae. 

[23] Et Onnibono Vicentino pur sopra detti versi dice esser così nominato Ma-
cra per esser magro di acqua. Et però non si può navigare, tanto per esserli poca 
acqua, quanto per esser precipitoso. Salendo lungo la sinistra riva di detto fiume 
ritrovasi Vezzano, Arbiano, Podentiano, Riccono, Luzzolo, et Mulazzo, da cui 
trasse il nome la nobile famiglia de’ Marchesi di Mulazzo. Secondo Plinio, anno-
veransi 211. miglia dalla foce del fiume Varo alla foce della Magra, et secondo 
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Tolomeo, ritrovansi esser quattro gradi di 44. miglia, e mezo per ciascuno, che 
danno 178. miglia dalla qual misura poco si discosta Biondo, assignandone due 
di più. Tutta questa parte del mare cominciando dal Varo insino alla Magra, è 
dimandata mare Ligustico, o sia mare Leone, ove si ritrovano tre picciole Isole, 
anzi più tosto tre Scogli, de’ quali n’è uno riscontro di Albenga, che sovente è 
soccorso, et sicuro riposo a i smarriti marinari sbattuti dalle procellose onde del 
turbato mare; l’altro si vede contra Noli; et il terzo è appresso del monte, che 
serra dall’Occidente il Porto di Luni, che è quasi congiunto con la terra ferma 
(come avanti dimostrai.) Et così farò fine a questa Regione di Liguria Transa-
pennina, o sia di là dall’Apennino, hora nominata Riviera di Genova di Ponente, 
et di Levante; lasciando la descrittione dall’altra parte de i Liguri Cisapennini, o 
siano di qua dall’Apennino, nella Lombardia di qua dal Po. 
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TOSCANA, 
SECONDA REGIONE DELLA ITALIA, 

di F. Leandro Alberti Bolognese. 
Essendo giunto al fiume Magra termine della Liguria Transapennina, et 

principio della nobilissima Regione di Toscana, entrerò alla descrittione di essa. 
Et prima dirò della varietà de i nomi, co i quali ella è stata dimandata, et poi vi 
porrò i suoi termini, et al fine la descriverò tutta a parte a parte, seguitando il 
modo che ho tenuto nella Liguria. Ritrovo adunque che questa antichissima Re-
gione ha havuto diversi nomi (avenga che dica Biondo che essa mai non cangiò 
nome, del che assai mi sono maravigliato, imperò che ho ritrovato molta varietà 
de’ nomi, co i quali ella è stata nominata appresso gli antichi Autori, come hora 
dimostrerò). Fu dunque primieramente nominata Comara da Comero Gallo 
primogenito di Giaffette, come chiaramente dimostra Annio ne’ Commentari 
sopra Beroso Caldeo, ove dice, Anno a salute humani generis ab aquis 131. coe-
pit Regnum Babylonicum, sub nostro Saturno patre Iovis Beli, qui imperavit 
annis 56. Anno huius decimo Comerus Gallus posuit Colonias suas in regno, 
quod postea Italia dicta est. Et regnum suum a suo nomine cognominavit, do-
cuitque illos legem, et iustitiam. Così adunque fu [23v] dimandata Comara dal 
detto Comero, che passò quivi ad habitare doppo 130. anni da che era passato il 
general Diluvio, nel decimo anno del Regno di Saturno padre di Giove Belo. Il 
che conferma un’antica Cronica, ove sono descritte l’antichissime Origini 
d’Italia. Fu anche nominata questa Regione Giancula, overo Gianigena da Gia-
no, secondo Fabio Pittore, dal secolo d’oro. Già dicemmo nel principio di questa 
nostra opera, come fosse chiamata Italia Gianicula da Giano, che quivi primie-
ramente habitò essendo passato in questo continente, hora Italia detto. Et per 
tanto trasse questa Regione da lui il predetto nome. Pigliò etiandio il nome di 
Razena da Razenuo, come facilmente si può cavare da Beroso, et da Dionisio A-
licarnaseo. Ottenne ancora il nome d’Umbria da gli Umbri, che quivi habitarono 
secondo Plinio, et altri scrittori. Dipoi scacciati di quindi detti Umbri da i Pela-
sgi, et eglino habitando in questi luoghi, fu nominata da essi Pelasgia. Et poi al-
tresì questi scacciati da i Lidi (come scrive Plinio) et essendosi essi insignoriti di 
questa Regione, la nominaro Tirrenia dal loro Re Tirreno; et anche loro pari-
mente furono nominati Tirreni. Sono diverse opinioni da cui fosse questa Re-
gione appellata Tirrenia, o dall’antidetto Tirreno, o da i Tirreni. Concordasi in-
sieme Beroso Caldeo nel 1. lib. delle antiquitati, et nel 5. con Erodoto, Strabone, 
Plinio, et Trogo nel 20. lib. dicendo essere stato nominato così questo paese da 
Tirreno filiuolo di Atus Re di Meonia, che si partì dal suo padre con molto popo-
lo per la gran carestia, et passò in questi luoghi ad habitare l’ultimo anno 
d’Ascatade Re de’ Babilonij. Et quivi giunto, fu molto lietamente ricevuto da Ci-
bele, et Coribante per esser della nobile stirpe d’Ercole, et lo fecero cittadino di 
Razena. Il quale poi navigò in Frigia, essendo stata ordinata Dinastia, o sia si-
gnoria di 12. Capitani sopra 12. Città de Gianigeni. Mirsilo Lesbio, et Dionisio 
Alicarnaseo, nel primo libro dell’historie vogliono, che Tirrenia fosse detta da i 
Tirreni habitatori della Regione, et non dal detto Tirreno; conciò fosse cosa che 
egli essendo detto Torebo, ottenne il nome soprascritto di Tirreno, da i prefati 
Tirreni, essendo venuto quivi ad habitare; et ciò sforzansi di provare con diverse 
ragioni. Poi soggiungono che furono questi popoli così Tirreni dimandati da i 
Tirsi, o siano Capanuzze, et picciole habitationi, nelle quali primieramente habi-
tavano. Onde prima fu nominata questa Regione Tirsena da i detti Tirsi, in vece 
di Tirrena; imperò che gli antichi sovente proferivano la lettera s, in luogo di r, 
sì come Tirsena per Tirrena, secondo Annio. Vero è che Dionisio antidetto scrive 
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insieme con Manetone, che forse furono i Tirreni nominati da un loro Prencipe. 
Et poi soggiunge con Mirsilo, che, furono essi molto antichi popoli nati ne’ tem-
pi del secolo d’Oro, et che è falso, che havessero origine da i Lidi. Il che dimo-
stravano i contrarij costumi loro, i diversi caratteri delle lettere, che usavano, la 
differentia del culto de gli Dei, ch’adoravano, con altre assai cose le quali opera-
vano molto dissimili da quelle, che facevano i Lidi. Et che detti Tirreni dicevano 
essere antichissimi, et d’origine Italiana, et non nati di forestieri. Vero è, che si 
dee sapere, che quando [24] questo nome di Turrena è d’origine Etrusca, si dee 
scrivere senza aspiratione, cioè senza la h, perché deriva da i Tirsi, et non da 
Turrheno Meone. Perché di molti anni, et etadi innanzi che fosse il padre, et an-
che l’Atavo di detto Turrhenno era Turrena (come dicemmo dimostrare Mirsilo, 
et Dionisio) ma quando è d’origine Greca si ha da scrivere con l’aspiratione, et 
con ypsilon, così, Tyrrhenia, et allora significa Terebo, figliuolo d’Atu, et 
Thyrrhenia, alcune picciole castella presso al Tevere, ove egli si fermò. Queste 
due opinioni sono de’ detti eccellenti huomini. A qual ci debbiamo accostare, 
sono molto dubbioso. Nondimeno se noi ci vogliamo ricordar di quello, che dice 
Mirsilo Lesbio, cioè che quando si ritrovano diverse opinioni circa l’antichità, di 
qualche natione, si deve primieramente credere a gli antichi scrittori nati in 
quella natione, et poi a i più vicini, più tosto che a gli scrittori dell’altre nationi. 
Et per tanto dobbiamo credere quel, che dicono essi Tirrenni, et poi li Romani 
loro vicini. Così adunque dicono insieme con Mirsilo, et Dionisio, che la loro o-
rigine è stata antica, et che non hanno havuto principio da i Lidi (come dicono 
gli altri) ma che essi sono stati autori dell’altre nationi. Il che confermano i Ro-
mani loro vicini. Et perciò pare a me, secondo le ragioni dette di sopra, che si 
dee tenere i Tirreni antichissimi popoli principali nell’Italia ne’ tempi dell’Aureo 
secolo, et così nominati da i Tirsi, o siano capanuzze, o picciole habitationi, nelle 
quali da principio habitavano, et non haver havuto origine da i Lidi. Furono poi 
dimandati questi Tirreni da i Romani (secondo Dionisio Alicarnaseo, et Strabo-
ne) Etrusci dalla Regione Etruria, ove habitavano, et anche dalla intelligentia, et 
isperientia del ministrare il culto divino nel qual vinceano tutte le altre genera-
tioni. Vero è, che ne’ tempi di Dionisio (come egli dice) erano divenuti detti E-
trusci molto negligenti, et poco osservatori del prefato culto, per cotal maniera, 
che erano riputati esser di minore osservanza circa di esso, di tutte l’altre natio-
ni. Era in quei tempi pronunciato così questo nome Toiscon, come proferiscono 
i Greci. Ancora fu così pronunciata questa Regione Hetruria con la lettera h, da-
vanti, et perciò con tal aspiratione è scritta quando ella è d’origine greca (come 
scrive Servio) essendo composta da Hetteros, che significa, alterum, et iros, fi-
nem, et limitationem. Et per tanto si dice Hetruria, sì come Heterioria, cioè li-
mitata, et terminata dall’altro fine, ch’è il fiume Magra, il qual è fra la Toscana et 
la Liguria, et dall’altro lato dal Tevere termine dell’Imperio de’ Volturreni (come 
dimostra Annio nella 2. Insti. del 2. lib. de Comentari). Quando adunque si scri-
ve Hetruria con aspiratione, et parimente Hetrusci, dinota tutta la Regione, et i 
popoli di essa, et quando è d’origine Etrusca, si scrive senza aspiratione così E-
truria essendo derivata da i Tirsi, et allora significa una Città nominata da Dio-
nisio (come nell’avenire dimostrerò) da cui fu dimandata questa Regione prima 
da gli Etrusci Etrusia con la lettera s, in vece di r, come è detto. Al fine pigliò il 
nome di Tuscia, o di Toscana secondo Beroso Caldeo, et Festo Pompeio, da To-
scho loro primo Re, figliuolo di Ercole, et di Arassa, che venne quivi delle [24v] 
parti del Tanai, et fu creato Corito da i Gianigeni, et poi Re. Fu poscia confirma-
to questo nome maggiormente per la eccellenza del modo del sacrificare, che 
usavano questi popoli (come dimostra Plinio, Manetone, et Festo Pompeio). Vo-
gliono alcuni che così Thuscia con l’aspiratione sia scritta, quando deriva dal fu-
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turo di Thuo, che significa sacrifico, et aruspicor, che fa nel futuro Thusco, et per 
tanto scrive Thuscia, cioè sacrificula, et auspicatrice. Vero è, che si aggiunge la 
lettera c, per seguitare la consuetudine de’ Romani, che sovente per maggior 
consonantia aggiungevano nelle loro prolationi detta lettera c. Della qual opi-
nione anche fu Faccio de gli Uberti nel decimo canto del terzo libro Dittamondo, 
quando disse, 

Tuscia dal Tuse le fu il nome messo, 
Perché con quegli amichi il tempo casso 
Devoti i Dei sacrificavan spesso. 

Havendo descritto i nomi di questa Regione, i quali ha havuto, habbiamo ora da 
consegnarle i termini secondo la varietà de’ tempi. Furono primieramente le 
confine di essa (quando era nominata Tirrehena, overo Italia Gianigena) da 
Horta città edificata alle bocche del fiume Nare (oggidì Negra detto) ove sbocca 
nel Tevere, insino alle confine d’Arezzo, ove ha principio l’antidetto Tevere. Et 
per tanto havea questa Regione il Tevere dal Settentrione termine dell’Umbria, 
insino ad Horta, et il fiume Negra. Sono in questa Settentrionale parte gli Areti-
ni, e i Trasimeni, de’ quali sono capi Cortona, e Perugia. Era dunque questa par-
te di Toscana, quel paese, da Beroso Gianigena Italia dimandata et questi tali 
popoli sono dalla Settentrionale parte del Tevere, ove passò Turrheno ad habita-
re. Et quivi fu la prima habitatione de gli Umbri come dice Dionisio, con autori-
tà d’Erodoto. Conciosia cosa che dica Catone come passasse Giano, con Dirin, et 
Galli primi figliuoli de gli Umbri con molta compagnia d’huomini al Tevere, et 
navigando lungo quello scendesse in terra alla sinistra, et quivi si fermasse ad 
habitare, et nominasse questo luogo Vaticano dal suo Dio, a cui havea imposto 
tal nome, per rispetto che egli primieramente ricevé Italia vagiente nella culla. 
Et perciò fu detta questa Regione Vaticana, sì come Vaggicana. Et così questi fu-
rono i primi confini d’Italia. Ma Diodoro Siciliano nel 5. lib. vuole che fosse la 
prima habitatione de i Turreni circa il porto di Telamone, et nel sesto libro sog-
giunge, che fossero i loro confini, detto porto, e i Gioghi Cimini. Così paiono es-
ser varij fra sé gli antichi scrittori in questa cosa. Vero è, che talmente si potreb-
bono concordare, che fu Giano il primo, che habitasse circa il Tevere al Vatica-
no, et che poi varcassero al porto di Telamone i Turreni, et quivi scendessero in 
terra, et habitassero dal detto porto insino alli Gioghi Cimini, et che in processo 
di tempo allargandosi più oltre Giano (secondo Catone) lungo ’l Tevere ponesse 
habitatori quivi, et circa l’Arno, et lungo il lito del mare, et poi Tirreno nomina-
to; et che ponesse in questo tratto dodici Colonie; cioè vicino al Tevere, il Giani-
colo, et Arignano; appresso [25] l’Arno, Fesuli, et Aringiano; lungo il lito del ma-
re Fregegne, Volce, Volterra, et Carriara, Luni in Latino domandato. Poi ne’ me-
diterrani Oggiano, Arezzo, Roselle, et Volsinio. Al fine poi vi furono posti altri 
termini, et molto maggiormente allargata, come dimostra Strab. Polibio, Plin. 
Catone, Pomp. Mela, C. Solino, Tolomeo con molti altri scrittori; cioè dal fiume 
Magra, al fiume Tevere; et dall’Apennino al lito del mare Inferiore, overo Tirre-
no; avvenga che altre fiate fossero fra gli Hetrusci annoverati quei popoli, che si 
ritrovano oltre l’Apennino insino al mar Superiore, overo Adriatico insino a Spi-
na, et più oltre; conciosia che fu annoverata Bologna, Parma, Mantova, Verona 
con molte altre Città così di qua dal Po, come oltre di quello, fra le città Toscane, 
insieme con l’Alpi Retie, così nominate da i Capitani Toschi, (come a i luoghi 
suoi dimostrerò) nondimeno hora mi stringerò a quello spatio da i prefati scrit-
tori Hetruria dimandato, che anche hora così si dimanda. A cui assegnerò tai 
confini. Dall’Oriente il fiume Tevere col Latio; dal Mezo giorno il mar Tirreno 
(hora Tosco nominato) che mira alla Sardegna; dal Settentrione, il monte Apen-
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nino, ove sono gli Vilumbri, la Umbria, con parte della Gallia Togata; et 
dall’Occidente il fiume Magra con la Liguria. Ritrovasi discosto la Magra dal Te-
vere secondo Plinio, 279. miglia. Il Biondo dice essere la lunghezza di questa 
Regione 170. et Strabone vi pone stadij 2500. che corrispondono, (consignando 
8. stadij per miglio) a miglia trecento dodici, e mezo. Sono assignati tre gradi di 
miglia 47. et più per ciascuno da Tolomeo alla lunghezza d’essa, che darebono 
poco più di 143. miglia, misurando però per diametro, dalla Magra al Tevere, ma 
computandovi lo spatio delle piegature, risultarebbono più; et così vi sarebbe 
poca differenza da lui a gli altri. Ma pur si vede gran varietà fra questi autori cir-
ca la lunghezza di questa Regione, come ho dimostrato. Vero è, che credo, che 
come è differenza fra essi nel numerare, così anco sia differenza nel misurare 
secondo il sito, et la positione, perché istimo che alcuni de’ detti auttori la misu-
rano lungo il mare, varcando con le navi, et altri appresso il lito misurando an-
cor le piegature d’esso, et altri per li mediterranei, et anche altri secondo la posi-
tione havendo rispetto al polo nostro, come misura Tolomeo. Et che così sia, 
veggiamo quel che soggiunge Strabone; che volendo misurare questa Regione 
per li luoghi mediterranei, cioè fraterra, ritrovasi men della metà del viaggio. 
Percioché egli così la misura lungo il lito del mare; da Luni a Pisa vi computa ol-
tre 400. stadi, et d’indi a Volterra 280. et da Volterra a Popolonia 270. et poi 
800. insino a Consa. Vero è, che secondo altri non si ritrovano fra questi due 
luoghi, eccetto che 600. Computando tutti questi stadij insieme, ne risultano in 
somma 1750. ma non ne annoverando oltre a 600. da Popolonia a Consa, sareb-
bono in tutto solamente 1550. Corrispondono 1750. stadij a 210. miglia, et poco 
più, et 194 miglia, a 1550 stadij. Polibio non vi annovera più di 1430. stadij che 
danno 176. miglia. Considerando adunque i modi, co’ quali ella è misurata va-
riamente da diversi, ritrovarebbesi poca differenza fra questi nobili scrittori; 
conciosia cosa che credo esser misurata [25v] da Strabone, et da Plinio per li 
mediterranei, et così poca varietà sarebbe fra essi. Ora veggiamo come dicono. 
Biondo gli dà di lunghezza dalla Magra al Tevere 170. miglia, Strabone alquanto 
meno lungo il lito, cioè 161. et Polibio 176. Et così chiaramente si vede come po-
ca differenza è fra essi, di questa Regione, et come giace, et quanto gira intorno. 
Così scrive Faccio de gli Uberti nel sesto canto del terzo libro Dittamondo. 

Io vidi uscir la Magra delle fascie 
Del giogo d’Apennin rovide, e torbo, 
Che de l’acqua da lui par che si pascie. 

Non voglio, disse Solin, che passi orbo, 
Da questo fiume Toscana comincia, 
Che onde in mare al monte de lo Corbo. 

E vo’ che sappi che questa Provincia 
Da vinticinque Vescovadi serra 
Terren non so del tanto che la vincia. 

Dal Mezo giorno la cinge, et afferra 
Il mar Mediterran, poi l’Apennino 
Da ver Settentrion chiude la terra. 

E dal Levante come un pellegrino 
Il Tebro in mar, che surge in Falterona 
Compie Toscana, e tutto il suo camino. 

Il giro suo, per quel che si ragiona, 
È misurato settecento miglia, 
E Roma qui, l’honor che l’incorona. 
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È partita questa Regione secondo Catone in tre generationi; cioè nella mari-
tima, o sia circa la marina, et Mediterranea, overo fra il continente della terra, et 
questa è divisa in due. Quei della prima generatione, habitavano appresso il ma-
re Inferiore, hora Tosco detto, cominciando dalle foci della Magra insino al Te-
vere. L’altra generatione, ch’era ne’ Mediterranei, habitava pur anch’ella dal 
fiume Tevere insino a i gioghi del monte Cimino, et fu già dimandata Larteniana 
da i Toscani, nominati Veienti da’ Romani, et trasse questo nome da Larteniano 
loro città, capo di detta generatione. Haveva poi la terza generatione il suo prin-
cipio a i gioghi Cimini, et per li Mediterranei istendevasi insino all’Istria. Si ri-
trovavano in queste tre generationi molte Cittadi, come dimostra Catone, et 
Dionisio Alicarn. nel 6. lib. dell’historie, inducendo Brutto, che fece una oratione 
al Senato Romano, nella quale narrò esser partita Hetruria in dodici Signorie, 
havendo gran possanza non solamente nella terra, ma ancora nel mare. Dapoi 
rimembra dette signorie; cioè Lucca, Pisa, Popolonia, Volterra, Agilia, Fesuli, 
Russelani, Arezzo, Perugia, Chiusi, Faleria, et Volsinia. Delle quali oggidì sola-
mente quattro si veggono, cioè Pisa, Volterra, Arezzo, et Perugia. Di quanta pos-
sanza fosse adunque questa Regione ne’ tempi antichi (oltre di quello, che hab-
biamo detto) ampiamente lo dimostrano (oltre gli sopradetti scrittori) Diodoro 
Siculo nel sesto libro, et Livio nel 5. Così si dimostrarono le ricchezze, et forze 
de’ Toscani molto largamente tanto ne’ luoghi maritimi quanto mediterranei, 
prima della maestà del Rom. Imperio. Conciò fosse cosa che amendue i Mari (da 
i quali è intorniata Italia, sì come un’Isola) da i Toscani furono nominati uno 
Adriatico (cioè il Superiore) da Adria Colonia de’ Toscani; et l’altro Tosco (cioè 
l’Inferiore). Parimente sono addimandati da i Greci uno Tirreno, e l’altro Adria-
tico. Egli è ben vero, che così fatti popoli primieramente habitarono ne’ mediter-
ranei in dodici Città verso l’uno, et l’altro mare di qua dall’Apennino appresso il 
mare Inferiore, et poi anche oltra detto monte, mandandogli tante Colonie, o 
siano [26] habitatori, quanti erano i Capi dell’origini. Et per tanto signoreggia-
rono altresì ciò che era oltra il Po fiume, insino all’Alpi, eccetto quel cantone di 
Venetia, ch’è intorno il golfo del mare, Et non è da dubitare esser di quella me-
desima origine gli habitatori dell’Alpi, et massimamente i Retij, i quali poi di-
vennero molto fieri, et selvaggi, per gli horribili luoghi, ove habitavano. Là onde 
non ritennero cosa alcuna de gli antichi costumi Toschi, eccetto che il parlare; 
benché ancora quello l’havessero corrotto. Così dice Livio. Dimostreremo poi a i 
luoghi debiti, le dodici Città da’ detti Toscani edificate, et le Colonie condotte da 
quegli oltre l’Apennino, et oltre il Po. Similmente si può conoscere la grandezza 
de’ Toscani, considerando che i Romani pigliarono da loro l’habito de’ suoi fi-
gliuoli, cioè la veste Pretesta, che la portavano insino a’ 14. anni di sua età (come 
dimostra Strabone, nel 5. libro, Dionisio Alicarn. nel 3. et 4. con Livio) et la Tra-
bea ornamento de i Re, et Imperatori, gli ornamenti de’ cavalli, le toghe habito 
honesto, et di gravità, et le palmate vesti. Trassero etiandio usanza i Regi, et 
consoli da quelli di far portare avanti a loro i servitori (nominati littori) dodeci 
fasci di verghe, nel mezo de’ quali si vedeva legata una Manaruola, per far giusti-
tia. Pigliarono ancor la consuetudine delle trombe da quelli, col seggio curule, 
ch’era un seggio portato sopra il carro, ove sedevano i Consoli, Pretori, et Giudi-
ci; et i Trionfali ornamenti, gli Augurii, la Musica, con le insegne, et altri adob-
bamenti de’ Maestrati. Furono primieramente portati a Roma questi ordini, et 
costumi da i Tarquinii, come narra Strab. et conferma Dion. Alicarn. scrivendo 
la confederatione fatta de gli Hetrusci con Romani, et narrando come fosse il 
primo che inducesse tali ordini, et usanze a Roma L. Tarquinio Prisco. Il che de-
scrive ancor Silio Italico nel 8. lib. quando dice. 

Meoniaeque decus quondam Vetulonia gentis, 
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Bissenos haec prima dedit praecedere fasces, 
Et vinxit totidem tacito terrore secures: 
Haec altas eboris decoravit honore curules, 
Et princeps tyrio vestem praetexuit ostro: 
Haec eadem pugnas accendere protulit aere. 

Oltre di ciò, erano i Toscani in tanta stimatione appresso i Romani, che (co-
me dice Dionisio insieme con Livio) mandavano i loro figliuoli nella Toscana ad 
apparare non solamente le lettere, ma etiandio i costumi; come poi gli manda-
rono nella Grecia. Quindi parimente si può conoscere la grandezza di quelli, che 
fa necessario a i Romani spesse volte di creare il Dittatore per difendersi da loro 
(secondo che in più luoghi dimostra Livio). Vero è, che dopo molte battaglie, 
correndo l’anno 470. dalla edificatione di Roma, essendo superato il loro esser-
cito appresso del lago di Vadimone (secondo Livio nel nono lib.) rimasero sog-
getti a i Romani. Et così quieti furono insino a i tempi d’Annibale: che allora si 
sforzarono di ribellarsi essendo loro capo gli Aretini. De’ quali dice Livio nel 28. 
li. che furono accusati nel giuditio da Cornelio Console, come aspettavano Ma-
gone [26v] per ribellarsi. Similmente trattarono di ribellarsi ne’ tempi della 
guerra Marsica, congiurando insieme gli Aretini, Fiesolani, et Chiusini. Onde fu 
per ciò rovinato Arezzo, et Chiusi. Essendosi poi acchettata questa Regione, per-
severò costantemente sotto ’l popolo Rom. et gli Imperatori 700. anni, insino a i 
tempi d’Arcadio, et Onorio Imperatori, ne i quali cominciò l’inclinatione del 
Romano Imperio (come dimostra Biondo). Là onde primieramente sentì molte 
calamità, et danni da’ Gotti, et Longobardi, secondo Biondo nel 8. lib. dell’hist. 
Egli è ben vero, che poi soggiugati i Longobardi da Carlo Magno, pigliò alquanto 
di ristoro insieme con tutta Italia. Fu poi questa Regione divisa in due parti da 
Lodovico Pio, figliuolo, et successore nell’Imperio di Carlo Magno (secondo 
Biondo, e Platina, nella vita di Pascale Pontefice Rom.). Delle quali, una parte 
ritenne per l’Imperio, cioè Arezzo, Fiorenza, Volterra, Chiusi, Luca, Pistoia, Pisa, 
et Luna; l’altra parte, cioè l’altre città, et luoghi consegnò alla Chiesa Romana. 
Fu poi rovinata, et guastata questa Regione da gli Ungheri nel 940. essendo 
Pontefice R. Giovanni X. Conciò fosse cosa, che usarono tanta rabbia in questi 
paesi, che uccisero, et fecero prigioni tutti gli huomini, et donne, che poterono 
havere, et gli condussero in Ungheria. Et per tanto rimase questa Regione molto 
tempo priva d’habitatori. È ben vero, che poi a poco a poco fu ristorata, et accre-
sciuta, per cotal modo che hora molto ben habitata si vede. Et così insino a que-
sti tempi parte n’è soggetta all’Imperio, et parte alla Chiesa Romana. Ella è mol-
to nobile, bella, et gentile Regione, ove sono huomini ad ogni cosa d’ingegno ac-
commodati, così ne’ tempi della pace, come etiandio della guerra, et non meno 
atti alle lettere, che a i trafichi. Et furono sempre gli habitatori di essa molto atti 
alle Cerimonie, et Religione circa il culto di Dio (sì come chiaramente è narrato 
da gli antichi scrittori). Assai si potrebbe parlare, et dimostrare di quante lodi 
ella sia degna, come parla, et dimostra Dionisio Alicar. nel 1. lib. Diodoro nel 6. 
et Strab. con molti altri eccellenti scrittori, ma per non esser fastidioso al lettore 
più oltre per hora non ne parlerò, ma passerò alla particolar descrittione di essa, 
et comincierò al fiume Magra fine della Liguria, et principio di questa. Et così 
descriverò prima i luoghi posti appresso il lito del mare. 

 
LUOGHI DI TOSCANA APPRESSO LA MARINA. 

Volendo con qualche ordine discrivere i luoghi particolari di questa nobilis-
sima Regione, darolle principio alla Magra, dimostrandogli di uno in uno pri-
mieramente presso al lito del mare infino alle foci del Tevere, ove sbocca nel 
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mare, et poi entrerò ne’ mediterranei, et così la comincierò. Sono per maggior 
parte detti luoghi appresso il lito del mar Tosco pieni di selve, come anche era 
ne’ tempi di Flavio Eutropio, secondo ch’egli scrive nella vita d’Aureliano, et 
massimamente cominciando di là dal fiume Arno, et caminando oltre Piombino 
alquanto. Ben è vero, che pur vi si trovano altresì delle habitationi, [27] come 
dimostrerò. Passato adunque il fiume Magra, vedesi vicino al lito del Mare il 
luogo ove era la nobile, et antica città di Luni, di cui si veggono le grandi rovine 
de gli edifici, con alquante case habitate da pescatori. Ella è così nominata Luni 
da Strab. da Plin. et da Pomp. Mela fra i Liguri riposta, et da Tolomeo. Vero è, 
che fu da gli Hetrusci dimandata Cariara, secondo Catone, che parimente vuol 
dir Luna, et talmente fu nominata dal segno della Luna c’haveva, et da’ Greci co-
sì era detta, Selene, che significa Luna, come dinota Strabone. Quivi si vede quel 
porto tanto maraviglioso, che per la sua grandezza sarebbe bastevole a contener 
tutti i navighevoli legni del mondo (come scrive Strab.). Il quale non solamente 
è grande, ma sicurissimo per li monti, da i quali è cinto, onde la nostra vista va 
per il mare molto lungi penetrando, et massimamente ciascun de i liti con la 
Sardegna. Di cui dice Silio nel 8. lib. 

Tunc quos a niveis exegit Luna metallis 
Insignis portu, quo non spatiosior alter 
Innumeras cepisse rates, et claudere pontum. 

Non più oltre scriverò di questo eccellentissimo Porto, per haverne parlato lun-
gamente nella Liguria, ma ritornerò alla città di Luni. Fu annoverata ella fra le 
dodici città prime di questa Regione, che havevano la Signoria di essa, come fu 
detto. Et per tanto chiaramente si conosce esser favola, quella da alquanti narra-
ta, come ella fosse edificata da un Troiano. Dicono alcuni, ch’ella fu per tal ca-
gione rovinata. Essendo Signore di essa un gentil giovane, e ritrovandosi quivi 
un Imperatore con la moglie; vedendolo ella tanto bello, s’innamorò di lui. Et 
havendo havuto assai ragionamenti insieme, trattarono il modo da dover compi-
re i suoi sfrenati appetiti. Là onde finse la mala donna di esser morta, et per tan-
to fu sepolta. Dapoi essendo cavata della sepoltura dal giovane, fu condotta a ca-
sa sua, et tanto fenno quanto havevano trattato. La qual cosa scoperta 
all’Imperatore, ne pigliò tanto sdegno, che incontinente fece crudelmente ucci-
dere i due amanti, et poi rovinare la città, come simigliantemente conferma Fac-
cio de gli Uberti nel 6. canto del 3. lib. Dittamondo. 

Così parlando come il tempo piglia 
Vedemo quel paese ad oncia ad oncia, 
Verde, Lavagna, Vernacia, e Corniglia. 

Lussuria senza leggi, matta, e sconcia, 
Vergogna, e danno di colui, che l’usa 
Degno di vituperio, e di rimbroncia. 

Noi fummo a Luni, ove ciascun t’accusa, 
Che per la tua cagion propriamente 
Fu nella fine disfatta, e confusa. 

Certamente a me più tosto pare questa cosa una favola, che vera historia per più 
rispetti, et fra gli altri, perché ritrovo che cominciasse la rovina di questa città 
inanzi i tempi di Lucano, come egli dimostra nel primo libro così. 

Haec propter placuit Thuscos de more vetusto 
Acciri vates, quorum, qui maximus aevo 
Aruns incoluit desertae moenia Lunae. 

Il lib. corrotto dice, moenia Lucae, ma vuol dire, moenia Lunae, come dimostra 
[27v] Ogniben Vicentino con Sulpitio. È ben vero, che detti espositori non dico-
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no la cagione, per la qual si deve più tosto scrivere, moenia Lunae, che Lucae; la 
quale è questa, Luni fu una di quelle prime dodici città d’Hetruria (come di-
cemmo) ov’era la dottrina del culto de gli Dei, et la scienza dell’indovinare; et 
Lucca fu poi fabricata da Lucumone Lucchio XLV. Larthe da Giano, et anche 
perché non ritrovo, che quivi habitassero gli Indovini, sì come in dette 12. Città. 
Essendo adunque cominciata la rovina di essa città avanti i tempi di Lucano, pa-
re una favola, la narrata rovina fatta da quell’Imperatore, eccetto se non volesse 
dire alcuno, che essendo stata ristorata dopo Lucano, poscia anche fosse stata 
disfatta. Ancor si potrebbe dire, che se fosse occorso tanta cosa, che ne sarebbe 
stato fatto memoria da qualche scrittore; et massimamente da quelli, che hanno 
scritto le vite de gli Imperatori. Pur sarà in libertà del prudente Lettore di creder 
quello, che gli parerà. È fatta mentione di questa città da molti nobili scrittori, et 
massimamente da Livio nel 39. lib. narrando, che fu mandato dal S.R.C. Calfur-
nio Consolo al porto di Luni; et nel 41. come ella fu fatta Colonia dal Maestrato 
de tre huomini, cioè da P. Eglio, L. Egilio, et C. Sicino, onde vi furono menati 
2000. Romani, consignando a ciascun di loro 51. iugero, et mezo di terra, cioè 
tanta terra quanto arar potessero 50. para di buoi in un giorno, e mezo, essendo 
stato pigliato questo paese da’ Liguri, c’havevano quindi scacciati gli Hetrusci. 
Abondava questa città ne’ tempi antichi di Cascio, come dimostra Martiale. 

Caseus Hetruscae signatus imagine Lunae, 
Praestabit pueris, prandia mille tuis. 

È molto lodato il vino di Luni da Plinio nel 14. lib. dicendo quello tenere il pri-
mato sopra tutti i vini dell’Hetruria. Diede grand’ornamento a questa Città Euti-
ciano Pontefice Rom. martire. Et benché sia rovinata essa città, nondimeno ha 
ritenuto il cognome di quella, il circonstante paese dimandato Lunigiana, ch’è 
per maggior parte sotto la Signoria di Genova, di cui ne’ mediterranei parlerò. 
Seguitando poi il lito del Mare veggonsi le foci del torrente Lavenza, per lo quale 
è così nominato il Castello che quivi è posto. Et questo insieme con altri luoghi 
di maggior importanza in quel paese hoggi è dominato dall’Illustrissimo Signor 
Alberico Cibo Malaspina Marchese di Massa. Et più oltra si trovano le foci del 
Frigido, il quale nasce dalle alte montagne di Massa. Et anche più oltre appare la 
palude alla Cervia, che si scarica nel mare, et poi la Rocca di Motrone vicina alla 
bocca del fiume Vergilia. È posta questa fortezza sopra un antico luogo; la quale 
fu levata da Carlo Re di Sicilia a i Fiorentini, et restituita a i Lucchesi nell’anno 
della salute nostra 1275. Et poi altresì fu ripigliata da i Fiorentini (come dice 
Biondo). Doppo questa Rocca altra cosa degna di scriver non ritrovo insino alla 
bocca del fiume Serchio, ove mette capo nel Mare. Né anco quindi insino 
all’Arno fiume, eccetto che Osari picciolo fiume, che fa una picciola palude, o sia 
laghetto, che parimente entra nella marina. Non molto discosto dalla foce 
dell’Arno vedesi il porto Livorno, scritto nelle tavole di Tolomeo [28] Liburnus. 
Lo nomina Cicerone in una epistola scrivendo ad Q. fratrem. Labronem, quando 
così dice. Hominem conveni, et ab eo petij, ut quam primum nobis redicet sta-
tim dixit. Erat enim iturus (ut aiebat) ad iij. idus Aprilis, ut aut Labrone, aut Pi-
sis conscenderet. Così in volgare dice. Ho ritrovato l’amico, et gli ho dimandato, 
quando più presto da noi ritornarebbe, incontinente rispose. Era per andare (sì 
come egli diceva) a i tredici del mese d’Aprile, acciò entrasse nella nave, o al La-
brone, o a Pisa. Parimente il Volaterrano è di questa opinione, che Cicerone in-
tendesse per il Labrone detto porto di Livorno. Vero è, che poi soggiunge, che 
questo porto è quel da Antonino nell’Itinerario nominato Salebrono. Ma io non 
posso vedere che sia quello; perché descrivendo egli il viaggio da Roma ad Arli 
per la via Aurelia, dice esser discosto Saleprone dal lago di Aprile 12. miglia, et il 
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porto di Livorno dal detto Lago, oltre 50. miglia, et fino a Pisa 76. così annove-
rando, da Saleprone alla Maliana 9. miglia, a Popolonio 12. a i Vadi Volaterrani 
25. al porto d’Ercole 17. et a Pisa 13. Et per tanto non può essere, come dice il 
Volaterrano, per essere il porto di Livorno vicino a Pisa. Si deve nominare que-
sto porto di Livorno, et non di Liburno, come chiaramente dimostra Catone con 
Sempronio, per esser così nominato da Ligurno figliuolo di Faetone, secondo 
Annio. Vero è, che si ritrova il porto di Liburno fra la Istria, et la Dalmatia. Fu 
questo luogo anticamente da’ Pisani molto fortificato, ma poi nell’anno di nostra 
salute 1297. fu da’ Genovesi rovinato. Egli è ben vero, che fatta la pace fra a-
mendue detti popoli, ritornò alla divotione de’ Pisani. Dopo alquanti anni es-
sendo Pisa soggiugata da’ Fiorentini, etiandio detto porto venne sotto la loro 
possanza, onde così rimase infino all’anno 1494. Nel quale essendo liberati i Pi-
sani dalla soggettione de’ Fiorentini da Carlo 8. Re di Francia, anch’egli sotto Pi-
sani ritornò. Et così perseverò insino all’anno 1509. Nel quale ne venne Pisa sot-
to la Signoria de’ Fiorentini, et così fece parimente detto Porto. Discosto un mi-
glio da quello nel Mare, sopra uno scoglio appare una torre nominata Farea, so-
pra la quale nell’oscura notte si conserva un gran lume per guida de marinari, 
che in quel tempo varcano per il Mare, acciò possano drizzare il lor viaggio al 
luogo sicuro. Uscendo fuori del mare, et discostandosi dal lito tre miglia, ritro-
vasi la molto nobile, et antica città di Pisa, così nominata da tutti gli antichi 
scrittori, e massimamente da Catone, Strabone, Polibio, nel 2. lib. Plinio, Pom-
ponio Mela, Livio, Trogo, G. Solino, Dionisio Alicarnaseo, Vergilio, Antonino, 
Tolomeo, Agathio nel 1. lib. delle guerre de’ Gotti, et da Rutilio Numatio, e pa-
rimente da gli altri scrittori, come dimostrerò. Et avvenga, che Tolomeo la ri-
ponga ne’ luoghi mediterranei, nondimeno ella è però annoverata fra i luoghi 
maritimi da Catone, descrivendola nella prima generatione d’Hetruria circa det-
ti luoghi del mare, e parimente Antonino nell’Itinerario la descrive circa i luoghi 
del lito del mare in un luogo, et poscia nell’altro ne’ mediterranei. Onde io segui-
terò Catone, et Antonino nel primo nel luogo, descrivendola fra i luoghi mariti-
mi. Diverse sono l’opinione circa la edificatione di questa città. Et prima vuole 
Catone, [28v] ch’ella fosse fatta da i Pisi Alfei Pelasgi, col quale par accordarsi 
Dionisio Alicarnaseo nel primo libro dell’Historie. Plinio, et G. Solino dicono, 
che ella fu fabricata da Pelope, et da i Pisani, che vennero quivi da Pisa Castello 
d’Arcadia, intorniato dal fiume Alfeo. Et perciò furono dimandati Alfei dal detto 
fiume, come egli poi dimostra nel sesto libro. Et anche soggiunge che potrebbe 
essere, che ella fosse stata edificata da i Teutani per origene Greci. Il che con-
ferma Vergilio nel decimo così, 

Hos parere iubet Alpheae ab origine Pisae. 
Urbs Etrusca solo, sequitur pulcherrimus Astur. 

Il simile etiandio dice Rutilio Numantio nel primo libro del suo Itinerario. 
Alpheae veterem contemplor originis urbem, 
Quam cingunt geminis Arnus, et aufer aquis. 

Et Trogo dimostra nel 20. lib. ch’ella derivasse da’ Greci. Ma Strabone scrive che 
ella fu principiata da quei Pisani, nominati Pilij, che si partirono dal Peloponeso, 
et passarono alla guerra con Nestore contra Ilio di Troia. I quali (finita la guer-
ra) a dietro ritornando verso la patria loro, et essendo molto dall’onde marine 
travagliati, et parte d’essi gettati a Melaponte, et parte a questo lito scendendo a 
terra, quivi fabricarono questa città. Et così par che voglia, che fossero gli edifi-
catori di Pisa, i pilij. Io crederei ch’ella fosse stata edificata da’ Pisi Alfei Pelasgi, 
essendo Capitano loro Pelope, talmente Pisi nominati questi edificatori dalla cit-
tà di Pisa d’Arcadia, et Alfei dal fiume Alfeo, come dinota Plinio. Et così si ritro-
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verà poca differenza fra gli sopra nominati scrittori. Fu adunque Pisa edificata 
da i Greci di molti anni inanzi Roma secondo Catone, et molti altri antichi scrit-
tori, annoverandola fra quelle prime 12. Città d’Hetruria. Il che dimostra altresì 
Rutilio nel 1. lib. del suo Itinerario così. 

Ante diu quam Troiugenas fortuna penates 
Laurentinum Regibus insereret, 

Elide deductus suscepit Etruria Pisas 
Nominis iudicio testificata genus. 

Giace questa Città fra il fiume Esaro, et l’Arno (come etiandio dice Strabone, et 
Plin.). Scende l’Arno da Arezzo molto grosso, ma non però intiero, perché in tre 
parti si divide. L’Esaro (o Serchio come hora si dice) deriva dall’Apennino, come 
dimostrerò. Ne’ tempi di Strabone congiungevansi insieme questi due fiumi qui-
vi a Pisa, et talmente si allargavano, et con tanto impeto scendevano che quelli, 
che si ritrovavano da una riva non potevano conoscer quelli, ch’erano dall’altra. 
Ma hora non si congiungono insieme, et (come dice Volaterrano) se in quei 
tempi si congiungevano, era necessario che il Serchio havesse un altro letto, per 
il quale entrasse nell’Arno, imperò che al presente ha il suo letto vicino a Lucca 
dall’Arno molto discosto. Ritornando a Pisa, ella è discosto dalla marina, come 
vuole Strabone, da venti stadij, cioè da due miglia, et mezo. Dico ch’ella fu già 
molto felice, così scrive Strabone. Et era ben fabricata, abondando delle cose 
[29] per il vivere de i mortali, et etiandio cavansi assai pietre per fabricare, del 
suo territorio. Ancora haveva molti legni navighevoli per traficare, et trascorrere 
per il mare. Ella fu ne’ tempi antichi molto eccellente, et molto famosa fra le Cit-
tà Toscane per le grandi opere, et battaglie fatte contra i Liguri loro vicini, da i 
quali sempre erano provocati, et eccitati a combattere. Di questa Città ne fa ho-
norevol mentione Dionisio Alicarnaseo nel primo libro delle Historie, narrando 
la sua antichità, et nobiltà. Sovente anche ne parla Livio, et fra gli altri luoghi, 
nel ventesimo primo lib. narrando, che essendo arrivato il Console a Pisa con le 
navi, s’affrettò di passare al Po. Et nel quarantesimo dimostra che G. Bebio pro-
consolo quivi si fermò et vi soggiornò co i soldati tutta quella vernata. Et più sot-
to scrive, che Pisa fu fatta Colonia de i Romani quando dice, Pisanis agrum pol-
licentibus, quo latina Colonia deduceretur, gratiae a Senatu actae, Triumviri 
creati ad eam rem. Q. Fabius Buteo, M. et P. Popilij Lenates. Et altresì nel qua-
rantesimo primo la memora. Et Lucano nel primo libro anch’egli dice: 

Hinc Tyrrhena vado frangentis aequora Pisae. 
Et Faccio de gli Uberti nel sesto canto del terzo lib. Dittamondo così ne parla. 

E passato il Monton giungemmo poi 
A la bella Città c’ha per insegna 
L’arma Romana, sì che par de soi. 

Del nome suo, onde che si vegna, 
È question, ch’alcun dice da Piso 
Ch’al tempo de Troian quivi si regna. 

Et altri creder vuol, che gli fu miso, 
Che Roma al tempo antico ne facea 
Porto a Pesare il censo suo tramiso. 

Et è chi conta, che fu detta Alfea 
Prima d’assai, ma Solin mi disse 
Che Pisa nome di Pelopa havea, 

Visto sopra Arno il ditorno non salisse. 
Assai altri scrittori (come nel principio dissi) parlano di Pisa; che sarei lungo in 
descrivere i luoghi, et le parole loro. Ben è vero, che ritrovo la maggior parte di 
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essi che la nominaro Pisa Pisae, et non dicono Pisae Pisarum. Et fra gli altri che 
la descrivono Pisa è Livio nel 45. lib. et etiandio altrove. Ella fu molto felice tan-
to innanzi la Maestà del Romano Imperio, quanto in quelli tempi, et similmente 
dopo quello, molti anni. Et tanta fu la felicità d’essa, che gran vittorie nelle bat-
taglie marinesche riportò, come narra Leonardo Aretino, Biondo, S. Antonino, 
Sabellico, Platina, Volaterrano con molti altri scrittori. Vero è, che volendone 
pur rammentare alcune, brevemente le ricorderò; cominciando però da i tempi 
dell’inclinatione del Romano Imperio. Fra l’altre cose che ritrovo essere state 
fatte gloriosamente da i Pisani, fu la soggettione che fecero dell’isola di Sarde-
gna, della quale essendone stati privati da Musato già Re di essa, fecero i Pisani 
una grande armata, et insieme co’ Genovesi la ricoverarono, donando a’ Geno-
vesi tutta la preda acquistata, reservando per loro l’Isola. Soggiogarono altresì 
Cartagine, conducendo il Re di quella legato al Pontefice Ro. Dal quale fu poi 
battezato nell’anno della salute mille e trenta. Racquistarono Palermo di Sicilia 
ch’era stato lungo tempo occupato da’ Saracini. Delle cui spoglie dierono princi-
pio al lor Domo, et al palagio del Vescovo. Combatterono sovente co’ Genovesi, 
de i quali alcuna volta ne riportarono gloriosa vittoria per mare. Dierono [29v] 
aiuto a i Galli al racquisto di Terra Santa. Uccisero il Re di Maiorica Saracino, et 
condussero a Pisa la Reina con un suo fanciullino. A cui poi restituirono il Rea-
me. Mandarono 40. galee in aiuto d’Almerico Re di Gierusalem contra i Saraci-
ni, che tenevano Alessandria, de i quali ottennero degna vittoria. Fu da loro ho-
norevolmente ricevuto Gelasio 3. Papa, che fuggiva avanti la rabbiosa furia 
d’Enrico terzo Imperadore. Non meno honorarono Calisto Papa 2. nel suo ritor-
no di Borgogna, dal quale furono investiti della Sardegna. Con gran riverenza 
ridussero a Pisa Innocentio 2. Pontefice Romano, da Roma scacciato. Passarono 
etiandio insieme con l’Imperatore nella Sicilia per iscacciar Ruggieri, che haveva 
usurpato detto Reame. Nel qual tempo conservarono Napoli sette anni con mol-
ti altri luoghi. Portarono anche da Costantinopoli a Pisa le Pandette, che al pre-
sente si ritrovano in Fiorenza. Fu parimente da loro assediato Salerno. Et fecero 
altre degne opere per la Chiesa. Là onde vedendo il Papa la loro amorevolezza, 
et sincera fede, che tenevano al seggio Apostolico (essendo in guerra co’ Geno-
vesi) tanto s’affaticò che li pacificò, et creò il loro Vescovo Arcivescovo ornando-
lo di molti privilegi. Dierono altresì due galee armate a Gregorio 11. acciò libe-
ramente di Francia potesse passare a Roma. Fu etiandio aiutato Federico Barba-
rossa da loro contra i Milanesi, et soggiugarono Albenga, et per questo eccitaro-
no i Genovesi contra di se stessi nel 1170. Et per tanto ritrovandosi amendue 
l’armate alla bocca del Rodano fecero una breve scaramuzza. Vero è, che dopo 
tre giorni fecero pace insieme a suasione di Gregorio 8. ch’era venuto a Pisa. Et 
così mandarono loro Lanfranco Arcivesc. con 50. galee a Federico Barbarossa, 
che voleva passare all’acquisto di Terra Santa. Vero è, che poi essendo pericolato 
nel fiume il Barbarossa, empiendo i navilij di Terra Santa, ritornarono a Pisa et 
di quella terra ne fu fatto Campo Santo. Poscia più prevalendo presso loro 
l’amicitia di Federico 2. della Chiesa nemico, che l’osservanza, che sempre have-
vano havuto al Pontefice, et a gli huomini Ecclesiastici, a suasione del detto Fe-
derico pigliarono Giacomo Vescovo Prenestino, et Odone amendue Cardinali 
della Chiesa Romana con molti altri prelati, che di Francia passavano al Concilio 
Lateranense, ove era Gregorio nono Papa con assai prelati raunati contra Fede-
rico. Fecero detti prelati prigioni alla picciola isola di Malora posta presso la foce 
del porto di Pisa, da i letterati Lamellum detta, come vuol Platina nella vita 
d’Onorio IIII. Papa. Egli è ben vero, che dopo poco tempo nel medesimo luogo 
furono puniti dalla giustizia di Dio; imperò che quivi azzuffandosi con l’armata 
de’ Genovesi, talmente furono trattati, che l’armata loro rimase rovinata, per-



 55 

dendo quaranta nove galee, con dodici mila persone. Et di quindi cominciò la 
rovina loro; conciosia che da quel tempo in qua sempre sono passati di male in 
peggio; tal che mai non hanno potuto alzare il capo che siano ritornati alla pri-
ma felicità. Etiandio dopo tanta rovina di Malora, gli fu tolto il porto di Livorno 
da i Genovesi, et parimente la Signoria di Sardegna da Gregorio antideto. Vero 
è, che donarono a’ Fiorentini quelle due Colonne di Porfido [30] che si veggono 
avanti il battisterio, in recognitione del beneficio da quelli ricevuto havendo di-
fesa Pisa da i Lucchesi che la combattevano, essendo eglino fuori di Italia in al-
tre cose occupati. Penso basterà questo per hora haver narrato delle cose fatte 
da loro essendo nella felicità, et anche altre opere, insino che si insignorì di essa 
città Ugolino loro cittadino, nominandosi Conte di Pisa; il quale nell’anno del 
Signore 1282. si fece tiranno d’essa. Et havendola tiranneggiata alquanto tempo, 
ne fu scacciato; et poi essendo ritornato con favor de’ Fiorentini fu prigionato co 
i figliuoli, et incarcerato, ove se ne morì. Et questo fu il fine della sua tirannia. 
Poscia la trattò molto male Ridolfo Imperatore. Di poi drizzò il capo Uguzzone 
della Fagiola, et pigliò il primato di essa, et dopo lui Giovanni Donarciatico, il 
Conte Faccio, Pietro Gambacorta, Giovanni dell’Agnello, fatto Duca della città 
nel 1364. Giacomo Appiano, a cui successe Gerardo suo figliuolo, che vendé la 
città a Giovan Galeazzo Visconte, primo Duca di Milano. Seguitò nella Signoria 
(mancato il Duca) Gabriele suo figliuolo naturale, che la diede a’ Fiorentini per 
una buona somma di danari. Il che intendendo i Pisani, non volendo la Signoria 
de’ Fiorentini, rivocarono Giovanni Gambacorta, et ne scacciarono i Fiorentini, 
et ripigliarono la loro libertà. Or così vivendo in libertà, il Gambacorta introdus-
se nella Città per danari i Fiorentini, tradendo la propria patria. Onde i Fioren-
tini la tennero soggetta insino all’anno 1494. Nel quale tempo, scendendo nella 
Italia Carlo 8. Re di Francia con potente essercito, et passando per Toscana 
all’acquisto del Regno, restituì la libertà a’ Pisani. Et così si mantennero in essa 
insino all’anno 1509. Nel quale essendo stato debellato l’essercito de’ Venetiani 
in Ghiara d’Adda da Lodovico 12. Re di Francia, et essendo assediati i Pisani da’ 
Fiorentini, et non sperando soccorso da alcuno, disperati dierono la città a’ Fio-
rentini. Et poi lagrimando, la maggior parte di quei che potevano portar armi 
partirono, lasciando la loro patria in servitù. Et chi passò in Sicilia a Palermo, et 
chi in qua, et chi in là, ove meglio speravano di poter vivere, più tosto volendo 
liber viver fuori, che stare in servitù nella patria. Et così rimase questa città co-
me abbandonata, che già fu tanto felice, et potente. Evvi in essa lo studio gene-
rale postovi nel 1309. Quivi fu raunato il Concilio generale, nel mille quattrocen-
to per isvegliere la scisma di due Pontefici, cioè di Gregorio 11. et di Benedetto 
13. ove fu creato da i Cardinali Alessandro 5. et privati i due primi, come dimo-
stra Biondo, S. Antonino, Platina con molti altri scrittori. Anco fu in questa città 
cominciato un conciliabolo da alquanti Cardinali contra Giulio secondo Papa nel 
1511. et havendovi dato principio, levandosi in arme il popolo, con gran furia 
scacciarono tutti quelli, che si erano raunati a far tal sinagoga. È l’Arcivescovo di 
questa Città altresì Primato di Corsica, havendo molti privilegii dal seggio Apo-
stolico. Ha partorito Pisa molti segnalati huomini, che co i loro nomi l’hanno 
fatta nominare. Tra i quali fu Eugenio 3. Pont. R. huomo saggio, et buono. Po-
scia vi furono Rainieri, et Bartolomeo huomini letterati dell’ordine de’ Predica-
tori. Il primo lasciò dopo sé quella opera [30v] dignissima nominata Panteolo-
gia; l’altro la Somma de’ casi di Coscienza, Pisanella detta. Assai altri eccellenti, 
et ingeniosi huomini, et etiandio nell’arme prodi, ha prodotto questa patria, che 
hanno dato lume non solamente ad essa, ma anco all’Italia, che volendoli de-
scriver sarei troppo lungo. Fuori della città vicino al porto Ligurno veggonsi 
molti laghetti, et stagni d’acque, in vero dilettevole cosa a i risguardanti. Poscia 
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di rinfaccia quasi al porto nella marina, scopresi l’isoletta di Malora (da i lettera-
ti Lamellum nominata, come avanti dissi) molto volgata per la rotta data a’ Pi-
sani da’ Genovesi, secondo ho narrato. Caminando lungo il lito, vedesi Monte 
Nero alquanto però dal lito discosto, et poi Resignano, et più avanti i Vadi Vola-
terrani, da Catone, Plinio, et da Antonino, Vada nominati. Soggiunge Pli. che fu-
rono questi Vadi un luogo de gli Hetrusci solamente posto al lito del mare fra 
tutti gli altri luoghi d’essi. Rende la cagione di questo nome Vado, Annio, dicen-
do che così fu detto, perché quivi si rivolge il lito sopra il porto di Ligurno. Im-
però che quel, che dicono gli Hetrusci Vado, i Latini scrivono Verto. Et perciò 
vogliono dire i Vadi la piegatura o sia revolutione del lito secondo Rafael Vola-
terrano ne’ Comentari Urbani. Era quivi ne’ tempi antichi la città d’Etruria so-
getta a’ Volaterrani, la quale essendo stata da loro rovinata per la ribellion fatta, 
et poi alquanto rifatta da quelli, la nominarono Tussinato, che fu poi in processo 
di tempo dal mare sommerso. Onde essendo cheto il mare, alquanti edifici 
d’esso nell’acque marine si veggono. Non poco mi maraviglio del Volaterrano 
che scriva, che quivi fosse la città d’Etruria, conciò fosse cosa, che secondo gli 
antichi scrittori (come al suo luogo dimostrerò) ella fosse al lago di Vadimone; 
et etiandio perché (secondo Pli.) non era da questo lato altro edificio de’ Tosca-
ni, eccetto i Vadi. Ben è vero, che io diviso, che fossero quegli edifici, che si scor-
gono sotto l’acque marine (de i quali parla il Volaterr.) parte de i Vadi antidetti, 
o d’altra fabrica fatta da’ Volterrani, nominata Tussinato. Vedesi poi la bocca del 
fiume Cecina, per la quale si scarica nella marina, talmente Cecina nominato da 
Pli. et da Pomp. Mela. Esce questo fiume dalle radici di un Monte non molto di-
scosto da Massa, et scende per il Volterrano (come altrove si dimostrerà) et qui-
vi al fine mette capo nel mare. Pericolò in questo fiume Marullo Costantinopoli-
tano huomo letterato, ma poco catolico Christiano. Vogliono alcuni che questo 
fiume traesse detto nome da Cecina Volterrano capitano de’ Ro. di cui ne fa 
memoria Pli. nel 24. cap. del 10. lib. dicendo, che egli fu cavaliero, et capo delle 
Quadrighe. Il quale astutamente pigliando le Rondini da’ nidi, et con diversi co-
lori signandole, le mandava a gli amici, significando le vittorie con altre cose oc-
correnti, et parimente egli il tutto conosceva per tai segni da gli amici per quelle 
rimandate. È ben vero, che Annio non vuole che questo Cecina fosse Volterrano, 
ma sì ben Volturreno, secondo Cat. che dice, che Cecina Volturreno padre di 
Menippo, et avolo di Menodore, fu maestro delle quadrighe, o siano carrette da 
4. ruote, et prencipe de gli Auguri. Là onde vuole detto Annio, che sia corrotto il 
testo di Plin. in questo luogo, et che voglia dir Cecina Volturreno, et non Volter-
rano. Appare poi passato il fiume Cecina (alquanto però [31] dal mar discosto) 
Bolgari luogo molto abbondante di formento, et di molti frutti, ma molto penu-
rioso d’acque dolci. Vedesi anco Castagneto sopra il colle, et al lito la torre di S. 
Vicenzo. Appare poi una circonflessione, et piegatura del lito, la quale s’inalza, 
et entra nel mare, et crea un Istmo, o sia braccio di terra quasi da tre lati intor-
niato dell’acque marine, ove sorge un bel colle, che risguarda parte 
dall’Occidente, parte al Settentrione, et parte all’Oriente; havendo da 
quest’ultimo lato una bella, et dilettevole pianura. Era sopra la cima di questo 
colle l’antica città di Popolonia da Cat. Sempron. Strab. Pomp. Mela, Livio, Verg. 
Antonino, Tolom. et da gli altri scrittori Popolonia, et Populonium detta. Fu 
questa una delle 12. Città capi d’Hetruria, et capitania dell’armata marinesca de 
gli Hetrusci. Quivi era quella statua di Giove fatta d’una vite, che tanti anni si 
conservò senz’alcuna macchia, secondo il testimonio di Plin. nel 2. capo del 14. 
lib. Giaceva adunque ella sopra questo Promontorio, che risguarda molto stra-
boccatamente al Mare (come scrive Strab.). I cui Cittadini erano per maggior 
parte marinari. Era ella fra tutte l’altre Città de’ Toscani solamente posta al lito 
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per esser il mare circa il lito in questi luoghi senza porto. Et perciò ognuno schi-
fava di fabricare presso al lito. Et pur fabricandovi, sforzavansi di far gli edifici 
loro ne’ luoghi alti, et securi, acciò non potessero esser rubbati da i ladroni mari-
timi. Essendo adunque fatta quivi questa Città, acciò la fosse più sicura, vi fecero 
gli Hetrusci sotto detto giogo, et capo di Tino, una torre per guardia della Città, 
la quale fu assediata ne’ tempi di Silla, et pigliata, et rovinata, eccetto i tempij, et 
alcune poche case (come dimostra Strab.). Da Popolonia, vedesi la Corsica, et 
Sardegna, et l’isola Etalia quindi discosto 300. stadij, che sono 37. miglia, et me-
zo. Sotto detto Promontorio al lito v’è grand’agevolezza a salire nelle navi per 
passare all’antidette isole. Fa mentione di Popolonia più volte Livio, tra le quali 
è nel 28. lib. scrivendo della liberalità de’ Popoloniesi, che liberalissimamente si 
proferirono di donare tutto ’l ferro a’ Romani, che bisognarebbe per armar le 
navi, che doveva condurre Scipione contra i Cartaginesi. Et nel 38. narra, che si 
fermasse alquanti giorni Claudio Console (essendo stato molto travagliato dalla 
Fortuna del Mare) fra il Cossano, et Laurentino porto, insino che s’acchettasse il 
mare. Ne parla etiandio Vergil. di Popolonia nel 10. dicendo: Sexcentos dederat 
Popolonia mater. Dopo la rovina fatta da Silla (com’è detto) ella fu poi ristorata. 
Et così rimase insino a’ tempi di Nicea Patricio Costantinopolitano capitano 
dell’armata di mare dell’Imperatore di Constantinopoli (tenendo la Signoria 
d’Italia Bernardono nipote di Carlo Magno) dal quale totalmente ella fu disfatta 
per tal guisa, che mai più non è stata rifatta; onde totalmente è rimasa priva di 
habitatori, come scrive Biondo nell’historie. Appresso al lito del Mare sotto que-
sta Città furono superati nel mare i Vandali da Basilio capitano di Lione 3. Im-
peratore col loro Re Genserico, secondo Biondo, et Sabellico. Ma avanti che più 
oltre io passi alla descrittione de gli altri luoghi, per piacere de i curiosi ingegni, 
voglio descrivere i vestigi, che hora appaiono [31v] di questa antica Città, come a 
me dimostrò Zaccaria Zacchio Volterrano eccellente statutario, et diligente inve-
stigatore dell’antichitati. Sono tutti questi luoghi contorni pieni di selve, nelle 
quali si veggono grandi, et grosse mura di pietre quadrate di smisurata grossez-
za, lunghezza, et larghezza, molto strettamente senza calce, o altro bitume in-
sieme congiunte, intorno a queste rovinate mura scopresi un artificioso pavi-
mento 20. piedi largo, tutto lavorato con pietre di marmo con grand’artificio. 
Egli è ben vero, che in più luoghi si vede guasto, et altrove coperto di terra, o sia 
stato per la rovina della Città, o altro caso occorso, non si sa. Dentro le rovinate 
mura si dimostra parte d’un Anfiteatro, dalla quale facilmente si può giudicare 
di quanta sontuosità egli fosse. Le cui mura sono con gran magisterio di belle 
pietre figurate a mandorle fabricate, et ad altre simili figure. Et come si può 
congietturare, era tanto edificio tutto di finissimi marmi crustato. Non molto 
lontano dal detto si vede un bello, et ben misurato vaso di pietre pretiose con 
grande artificio composto, dal quale per un capo di Lione nella pietra molto in-
geniosamente fatto, uscivano chiare, et dolci acque. Vero è, che per la rovina 
della Città, non vi essendo chi n’avesse cura, già lungo tempo sono mancate. 
Appresso a questa fontana, si scuopre una grossa, et alta muraglia fatta alla ru-
stica con gran pietre. Ma talmente son composte insieme dette grandi pietre, 
che fanno maravigliare ognun che le considera. Poscia si scorge nel mezo 
dell’antica Città una gran conserva d’acqua, ove da ciascun lato se li dimostra un 
canale, per lo quale scendevano l’acque, che dal cielo piovevano, nella Conserva. 
Ritrovansi etiandio in qua, et in là per la Città molti pozzi ove sorgevano l’acque 
de’ quali alcuni al giorno d’oggi son pieni d’acqua, et altri pieni di terra, et chi 
intiero, et chi mezo rovinato. Assai altri vestigi di edifici si scoprono da ogni la-
to, da i quali si può conoscer di quanta magnificenza ella fosse. Scendendo alle 
radici del colle, ove era Popolonia, vedesi dall’Oriente, et Occidente da ciascun 
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d’amendue i lati, Cento piedi dalla rovinata Città discosto nel piano, i fonda-
menti di due fortezze, et fra il colle, et le dette fortezze v’era una fossa di conve-
nevol larghezza, che circondava la Città, per la quale rimaneva partito il colle, e 
la Città da ogni lato dal continente della terra, che parea un’isola posta nel mezo 
di detta fossa. Et come si può divisare, eran condotte l’acque marine in tal guisa 
che si traevano le navi per essa. Furon fatte le dette fortezze alla bocca 
d’amendue le foci della fossa per maggior sicurezza della Città; rimane al Setten-
trione una vaga campagna lunga 10. miglia, havendo al Mezodì la marina. Nel 
mezo del colle, ov’era la Città, sorge una fontana, che gittava grand’abondanza 
d’acque. Intorno alla quale era purgato l’argento nominato popolino da Popolo-
nia. Il perché ancor al presente in qua, et in là ritrovansi assai Loppe di Fucine 
de’ fabri, delle quali pestate, et poste nel Crogiolo al fuoco, se ne cava argento. 
Di questa Città, et della rovina d’essa, così dice Rutilio nel primo libro 
dell’Itinerario. 
[32] 

Proxima securum referat Populonia littus. 
Qua naturalem ducit in arva sinum. 

Non illic positas extollit in aethere moles. 
Lumine nocturno conspicienda Pharo, 

Sed speculum validae rupis sortita vetustas, 
Quam fluctus domitos arduus urget apex: 

Castellum geminos hominum fraudavit in usus 
Praesidium terris inditiumque fretis. 

Agnosci nequeunt aevi monumenta prioris: 
Grandia consumpsit moenia tempus edax. 

Sola manent intercepit vestigia muris; 
Ruderibus latis recta sepulta iacent. 

Non indigemur mortalia corpora solvi, 
Cernimus exemplis oppida posse mori. 

Oltra la Città di Popolonia quattro miglia ritrovansi assai cave, et pozzi, de i qua-
li se ne traeva l’argento, datorno alla fontana sopranominata, in quegli edificij 
era lavorato. Dall’antidetta fontana per alcuni sotterranei canaletti, et sotto la 
marina, furono condotte l’acque per 10. miglia insino a Porto Ferrato, già porto 
di Popolonia, posto nel mezo dell’onde marine. Questo edificio è di fortissime 
mura molto artificiosamente fatto a somiglianza della casa della chiocciola, cioè 
girando intorno infin alla cima. Et ciò fu fatto per sicurezza delle navi, che quivi 
si ritrovano ne’ tempi della rabbiosa furia del mare. Esce l’antidetta acqua per 
un grande, et maestrevole edificio nel mezo di detto porto, ove possono ad ogni 
loro voglia passare i marinari a pigliar l’acqua per li suoi bisogni. Sono intorno 
alle dette mura del porto due ordini di Magazini intorniati di mura, fabricati di 
belle pietre a simiglianza di mandorle tagliate. Sono questi due ordini di 
Magazini posti l’uno sopra l’altro. Questo porto con le rovine di Popolonia è ho-
ra del signor di Piombino. Et acciò che sia habitato il paese; ha conceduto a mol-
te famiglie di Corsi (che per loro fattioni non possono dimorare nell’Isola) che 
quivi habitino, et fabrichino habitationi a loro voglia. Avanti che più oltre lungo 
la marina passi, voglio descrivere alcune cose, che sono fra la torre di S. Vincen-
zo, et il Promontorio, sopra il qual era posta Popolonia fra quelle selve, et folti 
boschi tre miglia dal mar discosto. Vedesi adunque in questo luogo tutto silvoso 
un grande, et lungo muro, che abbraccia molto paese, fabricato con gran sassi 
lunghi communemente di piedi quattro in sei, tanto diligentemente composti 
insieme, che paiono esser composti senza calce, et altro bitume. Onde si può co-
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noscere la gran diligenza de gli artefici in drizzar tanta fabrica. Ella è larga piedi 
10. Ben è vero che in alcuni luoghi vedesi intiera, et altrove meza rovinata, et 
anche totalmente insino a i fondamenti disfatta. Sono nel mezo di questa mura-
glia molte fontane, dico edificij, per li quali scendevano l’acque come si conosce, 
che hora sono quasi tutti guasti, et così sono [32v] mancate l’acque. Etiandio si 
scoprono alquanti pozzi, qual totalmente pieno di terra, et qual mezo vuoto, et 
chi con l’acqua, et chi senza. Si veggono assai silicati alla mosaica molto mae-
strevolmente composti di pretiose pietre, traversati di vaghi compassi di finis-
simi marmi. Ben è vero, che per maggior parte tanta opera è guasta. Si rappre-
senta altresì parte d’un superbo Anfiteatro, dalla quale facilmente si può giudi-
care la grandezza, et sontuosità di quello, quanta ella fosse, quando era in esse-
re. Quivi giace un gran pezzo di marmo molto misuratamente intagliato di lette-
re Hetrusche, come affermano i curiosi investigatori dell’antichità. Ritrovansi 
tanto dentro da detta muraglia, quanto di fuori, per li vicini luoghi, fra folti bo-
schi et cespugli, et pruni, pezzi di nobili marmi, capitelli spezzati, basamenti, ta-
vole di pietre, mesule, avelli, et altri simili vestigi d’antichitati molto artificiosa-
mente lavorate. Per le quali si può giudicare, che fossero ornamenti di nobili e-
difici, o di qualche tempio, o palagi, scoprendosi etiandio grossissimi fondamen-
ti con alquanti pezzi di grandissime mura in piedi. Per quanto io posso divisare, 
credo che questo fosse edificio (hora tanto rovinato, et abbandonato, quanto si 
vede) da gli habitatori del paese, Vetulia dimandato, et questi folti boschi nomi-
nati la selva di Vetletta, quel luogo da Tolomeo Vetulonium nominato. Egli è ben 
vero, che Annio dice nella terza Institutione del 2. libro de’ Commentarij, et nel-
la 25. questione Annia, che si deve nominare questo luogo da Tolomeo diman-
dato Vetulonium, Itulonium, conciò fosse cosa che Vetulonia era una parte della 
Regale Tetrapoli, circa il lago Cimino, e i Veienti, ch’erano molto vicini 
all’Etruria (come dimostra Livio nel 1. lib.) et similmente perché era Vetulia ne’ 
mediterrani insieme co i Toscaniesi, et Volturreni, secondo Plin. nel 3. li. Et per 
tanto si dee scrivere questo luogo non molto dal lito discosto, ove lo pinge To-
lomeo, Itulonio, et così si vede esser corrotto Tolomeo. Era Itulonio (come detto 
Annio dice) un grandissimo, et superbissimo tempio, appresso il quale vedevan-
si grandi edifici, ove habitavano i sacerdoti, come in parte hora dimostrano le 
grandissime rovine, che si veggono nel territorio de’ Popoloniesi. Fu consagrato 
detto tempio a Pupio prencipe, et Dio de’ Popolonii. Onde chiaramente da que-
sto conoscer si può, che si deve dimandar questo rovinato edificio Itulonium, 
cioè Itulonio. Vero è, che volendo seguitar l’orme de gli antichi, se li metterà la 
lettera V, avanti, e così diremo Vitulonium, e non Vetulonium, imperò che altra 
è la derivatione da i Vei, et altra da Ivi, et etiandio perché Vitulonio fu un tempio 
(come è detto) et Vetulonia la Città Regale d’Hetruria talmente nominata da Vei 
et Lomnimi Lucumoni. Al presente adunque è nominato questo luogo Vetulia in 
vece di Vitulonia, et queste selve, di Vetletta, in luogo di Vetulia, ritenendo parte 
dell’antico, et vero nome. Fuori di questi rovinati edifici, da ogni lato si dimo-
strano fontane guaste, et diroccate. Più avanti caminando lungo quelli colli tutti 
selvaggi, et pieni di cespugli, et di pruni, da Vetulia due miglia discosto, appare 
un grand’edificio, ove si confetta l’alume; et quindi a tre, veggonsi le Fodine, o-
vero il luogo, ove si cava il ferro molto crudo. Pur [33] più oltre seguitando 
l’antidetto colle, che risguarda al mezo giorno, per un miglio, et scendendo alle 
radici, ritrovasi una palude, che mette capo nella marina, della quale si cavano 
buoni, et saporiti pesci. È accresciuta questa palude dal fiume Cornia, che scen-
de da monte Ritondo, et passando per il territorio di Campiglia, finisce il suo 
corso a questa palude. Dimandasi hora questa palude, Caldane, perché di essa 
escono l’acque calde. Crederei che fossero quest’acque, quelle, delle quali scrive 
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Plinio nel 2. lib. che nell’acque calde di Pisa nascono le Rane, et appresso i Vetu-
loni nell’Hetruria, non molto dal mar discosto, nascono i pesci; avvenga che An-
nio voglia, che siano tali acque quelle di Viterbo, talmente nominate dal fiume 
Caldano, imperò che ho dimostrato, che fosse Vitulonio non molto discosto da 
questo luogo, et appresso il mare, et quelle sono assai lontane dal mare, et altre-
sì perché insino ad hoggi, quest’acque sono dimandate Caldane. Più oltre vicino 
al colle scopresi Campiglia città. Della quale altra memoria non ritrovo, eccetto 
che appresso Annio nell’ottavo libro de i Comentari, ove dice che si deve dir Ci-
piglia, che significa la nuova Pilia habitata da i Pilij, compagni di Nestore dopo 
la edification di Pisa. Quivi comincia la Maremma di Siena al fiume Cornia so-
pra nominato. Ritornando al lito del mare, vedesi sotto il Promontorio, ove era 
Popolonia, Porto Barato da Tolomeo, Promontorium Populonium nominato. 
Questo luogo è ora abbandonato, ch’entra da questo lato in un golfo di Mare. Di 
cui dice Annio nell’ottavo libro de i Comentari, come egli è presso a i Falisci, et a 
Piombino Arato; ma per maggior consonantia se gli aggiunge la lettera B, et di-
cesi Barato. Par che Biondo voglia, che fosse Popolonia appresso la bocca del 
fiume Ombrono di là da Piombino, ma in vero s’inganna, imperò che ella sopra 
questo promontorio di qua da Piombino, come habbiamo dimostrato, et etian-
dio lo dimostra Tolomeo. Dall’altra parte di questo Istimo, overo promontorio, 
si dimostra un maggior Golfo di mare di riscontro a quello, ove è porto Barato. 
Sopra il qual promontorio, vedesi Piombino risguardare al detto Golfo, detto da 
Tolomeo portus Traianus, et parimente da Antonino. Fu edificata questa città 
per la rovina di Popolonia, dalla quale ella è discosto tre miglia, come dice An-
nio. Onde si doverebbe dir Popolino, come picciola Popolonia, ma dal volgo cor-
rottamente è nominato Piombino in vece di Piobino, aggiungendovi la lettera m. 
Secondo Biondo fu dalla Romana Chiesa molto tempo dimandata Piombinara. 
Questa città è assai nobile, et civile, posta sopra la marina, et da quella da un la-
to bagnata, havendo dal Settentrione quella molta amena, et fertile campagna, 
che produce frumento, vino, olio, aranci, et altri buoni, et saporiti frutti, di cui 
innanzi scrissi, parlando di Popolonia. Parimente in questi luoghi dell’acque 
marine si traggono buoni et saporiti pesci. Quivi vedesi una bella, et vaga Fon-
tana di chiare, et soavi acque. Dalla quale per cinque canaletti si conducono 
l’acque dolci insino al lito del Mare certamente refrigerio de gli stracchi marina-
ri. Lungo tempo ha tenuto la Signoria di questi luoghi la nobile, et illustre fami-
glia de gli Appiani. Il primo de i quali fu Giacomo, che di Segretario de’ Pisani 
(havendo ucciso Pietro Gambacorta Signore di Pisa co i figliuoli) s’insignorì 
[33v] d’essa, et di Piombino. A cui successe Gerardo suo figliuolo, che vendé Pi-
sa a Giovan Galeazzo Visconte primo Duca di Milano, ritenendo Piombino con 
l’Isola di Elba. Dopo la cui morte pigliò la Signoria Giacomo 2. suo figliuolo, et 
mancando senza figliuoli costui, lasciò herede del tutto Rinaldo Orsino suo ge-
nero. Et non lasciando il detto Rinaldo figliuolo alcuno, fu rivocato dal popolo 
Manetto Appiano già vecchio, che lungo tempo primieramente era vivuto in 
Troia di Puglia, insieme con la moglie. Governò molto prudentemente la Signo-
ria costui, et morendo gli rimasero due figliuoli maschi naturali. De i quali pigliò 
l’amministratione Giacomo 3. et lui mancato, successe Giacomo 4. suo figliuolo, 
che fu poi scacciato dello stato da Cesare Borgia Duca di Valenza di Francia, fi-
gliuolo d’Alessandro Papa 6. Passato di questa vita il detto Alessandro, inconti-
nente ritornò Giacomo alla sua Signoria, et governò poi con gran pace, et amo-
revolezza i popoli a lui soggeti. Piegandosi verso il litto del mare, et passando la 
boca, per la quale si scarica la palude di sopra nominata, et caminando lungo la 
curvatura del lito, et poi salendo, poco dalla marina discosto, vedesi su il colle, 
Scarlino Castello già de i Signori Appiani, che ha buon paese, copioso di vino, o-
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lio, et d’altri frutti. Di cui dice il Volaterrano, credere che sia quel luogo da Plinio 
nominato gli habitatori Statoni. Poi nel fine di questo Golfo, nella marina si vede 
l’Isola della Troia non molto dal lito distante. Arrivavano quivi anticamente i Fa-
lisci. Onde insino ad hoggi dicesi Falesce, in vece di Falisci, così da Catone, et da 
Antonino nominati. De i quali più lungamente ne’ mediterranei parlerò. Così di-
ce Rutilio nel primo libro, di essi. 

Lassatum cohibet vicena Faleria cursum, 
Quamquam vix medium Phaebus haberet iter. 

Poco più oltre appare capo di Etruria, da Catone, et Antonino detto caput 
Hetruriae, perché quivi cominciava la Liguria Etrusca, et trascorreva insino ad 
Ostia, avvenga che altri dicono che traesse detto nome da Etruria principale cit-
tà de gli Etrusci. Caminando poi più avanti, incontrasi nella foce del fiume Al-
ma, che scende da i colli, et in questo luogo scarcasi dell’acque. Seguita Casti-
glione di Pescaia, posto alla boca della Fangosa palude, nomata il Lago d’Aprile 
da Antonino nell’Itinerario. Vedesi poi (seguitando intorno al detto Lago) Bu-
riano, et più oltre Colonna, et nel principio del Lago, la foce del fiume Bruno, 
che discende da i monti vicini a Massa, et quivi mette fine nel Lago, da Plinio 
detto Prile. Et per tanto la nomina Antonino Lago di Aprile, dal detto fiume Pri-
le. Piegandosi lungo la riva del Lago, et scendendo alla marina alquanto dalla ri-
va discosto, appare sopra il colle, Monte Pescali, da cui (come penso) trasse il 
cognome Castiglione di Pescaia in vece di Pescali. Giunto al lito del mare, et ca-
minando lungo quello, vedesi la bocca del fiume Ombrone, che esce de i Monti, 
che sono fra Siena, et Arezzo vicino a S. Gusmé, et Castel Nuovo. Et così trascor-
rendo quivi fa fine al suo corso. Da Plin. è detto Umbro. Di cui dice esser quivi 
tanto cupo di acqua che può capire le navi di mediocre grandezza. Così scrive 
Rutilio di esso. 
[34] 

Tarquinius Umbronem, non est ignobile flumen, 
Quod tuto trepidas excipit ore rates: 

Tam facilis pronis semper patet alveus undis 
In pontum quoties saeva procella ruit. 

Salendo alquanto alla sinistra del detto fiume vi è la Città di Grosseto, Rosetum 
da Antonino nominato (come dimostra Annio nel 8. lib. de’ coment.). Ben è ve-
ro, che dal volgo vi fu poi preposta la lettera G. et così Grossetum è detto. È que-
sta città de’ Senesi, di cui hora è Vescovo Marc’Antonio Campegio Bolognese, 
huomo litterato. Passato l’Ombrone al lito del mare si scorge il Porto di Telamo-
ne col Promontorio di detto nome, Portus Thelamonis chiamato da Catone, Pli-
nio, Polibio, Pomponio Mela, Antonino, et da Tolomeo. Come vuole Catone, 
trasse detto nome da Telamone Prencipe de gli Argonauti essendo passato Erco-
le Alceo nell’Etruria a i Lucumoni, et creato il Lago Cimino, et pigliata per forza 
la fanciulla Faule et poi partito dal Tempio di Volturrena, et passato ad Evandro. 
Ma altrimenti scrive il Volaterrano nel 4. lib. de’ comentari Urbani, dicendo, che 
fu così nominato da Telamonio Teucro, che arrivò in questo luogo dopo la guer-
ra di Troia, essendogli mancato il fratello, et aggradendogli, vi si fermò. Quivi 
ottennero i Romani una nobile vittoria contra i Galli, essendo Consoli, L. Emilio 
Lepido, et C. Attilio Regulo, come narra Polibio nel 3. libro. Più oltre si passa la 
bocca del fiume Osa, et più avanti si giugne alla bocca del fiume Albengia, che ha 
la sua origine più in sù di Semproniano. Et così scendendo, quivi si scarica nella 
marina. Vedesi poi il Lago di Orbetello, che anche egli per alcune foci manda 
l’acque nel mare. È così nominato Orbetello, da Orbetello Castello edificato so-
pra quello. Questo è quel luogo, di cui dice Strabone esser l’acqua salsa. Avanti a 
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questo Lago, vedesi un grande Istimo, o sia Promontorio che entra nella marina, 
nominato Monte Argentaro, havendo da un lato S. Stefano, et dall’altro il Porto 
d’Ercole, di cui poi dirò. Secondo Annio nel 7. et 8. lib. de’ comentari, si dee no-
minare Mons Volcentarius, da Volce, città de gli Etrusci, descritta da Catone, et 
da Antonino, la quale era a questo promontorio vicina, et non molto da Grosseto 
discosta, come scrive il Volaterrano, che hora è quasi rovinata, et nominata Voce 
in vece di Volce. Et soggiunge Annio, che questa dittione, Vuol, significa anti-
chissimo, et ce, overo, cen, metallo, overo argento, et così corrottamente hora si 
dimanda questo promontorio Monte argentaro (come è detto) sì come Volce. Io 
istimo esser questa città di Volce, quel luogo nominato da Plin. nel 3. libr. Vol-
gentium, dopo Cosa. Di questo monte Argentaro, così dice Rutilio nel 1. libro. 

Tenditur in medias mons Argentarius undas, 
Ancipitique iugo caerula curva premit 

Transverso colles bis ternis milibus errat, 
Circuitu ponti ter duodena patet. 

Non dubito che Biondo nella sua Italia errasse descrivendo questi luoghi litorali, 
forse havendo il corrotto testo di Plinio, quando dice: Deinceps maritimo in sinu 
[34v] Thelamonis est Portus, Thelamotosa da Plinio appellata, Senensis merca-
turae satisfaciens; conciosia cosa che Plin. dica. Portus Thelamonis, et Cosa. Et 
così potrebbe essere, che il libro che vide Biondo era così confusamente scritto, 
cioè Thelamotosa, sì come Thelamon, cosa. Et questa confusione fu cagione di 
tale errore. Et tanto più mi fa credere questo, non facendo esso Biondo alcuna 
memoria di Cosa, essendone fatta da Plinio, et da altri scrittori. Scendendo poi 
dall’altro lato di questo promontorio (come dicemmo) vedesi l’antichissimo Por-
to d’Ercole da Antonino, Portus Herculis nominato. Gli fu posto questo nome 
(come dimostra Annio) da Ercole Alceo. Era la città di Cosa presso a questo 
monte Argentaro, et secondo che scrive Strab. era poco più in qua di Popolonia 
sopra il mare: et sopra questo monte la fortezza, designandovi sotto il porto 
d’Ercole et davanti il lago salso, che è quello hora di Orbetello nominato. Altri 
vogliono che fosse ove è Orbetello, et par che la pinga ivi Tolomeo. Io sono di o-
pinione, che ella fosse vicina al Lago antidetto, et il Castello di essa sopra il 
Monte, come dice Strabone. Parlando di Cosa Catone, Plinio, Mela, Antonino, 
Tolomeo, et Livio in più luoghi, et massimamente nel 30. lib. et Vergilio nel 10. 
quando dice. Quique urbem liquere Cosas, et Rutilio nel primo libro. 

Irruit, Castrorum vestigia sermo retexit. 
Sardoum Lepido praecipitante fugam. 

Littore nanque Cosae cognatos depulit hostes. 
Virtutem Catuli Roma secuta ducis. 

Vogliono alcuni che rovinasse questa città per la moltitudine de’ Sorci, sì come 
rovinò Smirna Isola del mare Egeo (come scrive Plinio). Di questa opinione è il 
Volaterrano ne’ Comentari Urbani; ma in vero ella è riputata favola, come dimo-
stra Rutilio nel primo libro così: 

Cernimus, antiquas nullo custode ruinas, 
Et desolatae moenia faeda Cosae: 

Ridiculum clades pudet inter seria causam 
Promere, sed risum dissimulare piget: 

Dicuntur cives quondam migrare coacti 
Muribus infestos deseruisse lares. 

Credere maluerim pygmeae damna cohortis 
Et coniuratas in sua bella grues. 
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Fu rovinata questa città da i Gotti (come dimostra Annio nell’ottavo libro de’ 
Comentari) et poi ristorata da Desiderio Re de’ Longobardi, et nominata Assi-
donia da i Capitani, quivi lasciati dal detto Re per ristorarla. Così adunque fu 
detta come fabricata da i Sidonij Germani, ch’erano soggetti al detto Re. Che i 
Sidonij siano Germani, si può conoscere nelle Tavole di Tolomeo, ove dimostra 
essere i Longobardi dal Reno sotto i Sicambri insino a i Trofei di Druso, et al 
fiume Albin. Ben è vero, che i Sidonij sono di riscontro oltre il detto fiume, vici-
no al [35] fiume Vistula (hora dimandato Viscla). Al presente sono nominati Si-
donij i Poloni, et la Sidonia, Polonia. Essendo stata ristorata da i Longobardi, 
overo Sidonij, è nominata Assidonia. Fu poi altresì rovinata ne’ tempi di Carlo 
Magno; perché essendo quivi fortificati i Longobardi (come narra il Volaterra-
no) et vedendo i Capitani di Carlo la difficultà di poterli spugnare, fecero portare 
honoratamente il capo di S. Anastasio, et lo presentarono alle fortissime mura. 
Il che fatto, dandogli la battaglia, incontinente la espugnarono, et rovinarono. I 
cui vestigi insino ad hora si veggono nel prefato monte Argentaro, et ne i luoghi 
vicini ad Orbetello, circa il porto, hora detto i Fenili. Di questa Assidonia ne par-
la Desiderio nel suo editto, et Faccio nel nono canto del terzo libro Dittamondo 
così, et parimente de gli altri luoghi vicini. 

Guarda disse a levare, e vidi piana 
Con gli altri colli la Marina tutta, 
Dilettevole è molto, e poco sana. 

Là è Massa, e Grosseto, e la distrutta 
Cività vecchia, et evvi Pompolonia 
Ch’a pena pare, tanto è mal condutta. 

Là è ancora dove fu Ansidonia, 
Là è la cava dove andar a torme 
Si crede il tristo, overo le demonia. 

Vedesi al lito nel fine del monte Argentaro la Tagliata, et poi alquanto disco-
sto dalla marina sopra un colle, Capalbio Castello, da Biondo caput Alvei di-
mandato, ma da Annio ne’ comentari sopra Manetone caput Abbantium, cioè 
capo de gli Abbanti; perché dice Manetone, che Abante Toscano fondò i Toscani 
Abbantij circa il lito del mar de’ Gravisci, insino a questo Castello di Capalbio, o 
sia di capo de gli Abbanti. Più oltre caminando appresso il lito si giunge alla 
bocca del fiume Pescia, termine da questo lato del patrimonio di S. Pietro nella 
Toscana, praesentato alla Chiesa Romana dalla Contessa Matelda, circa l’anno 
della salute nostra 1100. secondo Biondo, Platina, et altri scrittori. Stringeva 
detto patrimonio ciò che si ritrovava fra questo fiume, et S. Quirico da questa 
parte, il monte Appennino, questo mare, et Ceparano. Similmente a questo fiu-
me Pescia, finiva la Hetruria antica (secondo Strabone) che cominciava al Teve-
re, et trascorreva insino a Cosa. Termina ancor quivi il paese nominato Marem-
ma di Siena, che comincia al fiume Cornia, vicino a Campiglia: et insino a questo 
fiume trascorre. Più oltre ritrovasi la bocca, per la quale entra nel mare il fiume 
Fiore, il quale passato, alquanto dal lito discosto sopra un colle scorgesi Monte 
alto Castello, ove pare secondo la pittura di Tolomeo, fossero i Gravisci, talmen-
te da Strabone, Catone, Plinio, Mela, Antonino nominati, et etiandio da Vergilio 
nel 10. quando dice, Intempestaeque Graviscae, et da Claudio Rutilio nel primo 
libro così. 

Inde Graviscarum fastigia rara videmus. 
Quas premit aestivae saepe paludis odor. 

Sed nemorosa viret densis vicinia lucis. 
Pineaque extremis fluctuat umbra fretis. 
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Furono così Gravisci dimandati (secondo Catone) dalla pestilente, et grave aria, 
che quivi era (come altresì dimostra Rutilio soprascritto). Fa memoria di essi 
Livio [35v] sovente nell’historie, et massimamente nel 40. libro, ove scrive 
qualmente vi fosse dedutta Colonia da’ Romani così; Colonia Graviscae eo anno 
deducta est in agrum Ethruscum de Tarquiniensibus quondam captum. Quina 
iugera agri data, Tresviri deduxerunt C. Calphurnius Piso, P. Claudius Pulcher, 
C. Terentius Hister. Et nel 40. scrive che fu percosso dal folgore il muro con la 
Porta de’ Gravisci. Secondo Strabone misuravansi da Cosa a i Gravisci 300. sta-
dij, o poco più di 36. miglia. Dimostra Plinio nel secondo capitolo del 32. libro 
come si creano i Coralli nel mar vicino a i Gravisci, et quindi si traggono pescan-
dogli, come hora si fa. Più avanti procedendo incontrasi nella bocca del fiume 
Marta così dimandato da Antonino dal Lago di Marta, di cui esce, et da Tolomeo 
Osa, di cui poi ne’ Mediterrani scriverò. Passato detto fiume alquanto dalla ma-
rina discosto sopra il colle appare Corneto Città. Ella è nel luogo ov’era Castel 
Nuovo secondo la descrittione di Plinio, Mela, Antonino, e di Tolomeo, per la 
positione del sito, che si vede, ove ella è edificata, et etiandio perché parte di es-
sa ritiene il nome antico. Vuole Annio che sia propriamente edificata questa Cit-
tà, ove erano i Gravisci nuovi, essendo gli antichi, ove è ora Monte Alto (come è 
dimostrato). Et che fossero i Gravisci antichi, chiaramente lo dimostra Silio 
nell’ottavo quando dice. Et veteres misere Graviscae. Furono altresì nominati gli 
habitatori di questi luoghi (secondo Annio) Inuentini dal corso vicino 
dell’acque; et poi furono detti Cornuetani dall’insegna dell’albero Corno, essen-
do usanza de gli antichi di dimandar per maggior parte le Città, et luoghi dalle 
loro insegne, et imprese. Fu similmente da antichi detto Corneto Castrum Inui, 
come accenna Servio sopra quel verso di Virgilio del sesto. Pomerios, castrum-
que Inui, Bolamque Coramque. Onde che Inuo fu dimandato Pan, overo Fauno, 
ab in eundo per la sua sozza libidine. Et perché egli è cornuto, non si dee mara-
vigliare alcuno se fu poi detto questo luogo Corneto. Altri dicono che traesse 
questo nome di Corneto da Carito padre di Dardano, et di Giasio. Piglierà cia-
scun quel che li piacerà più. È posta questa Città sopra un picciolo colle dal mare 
tre miglia discosto, ove si veggono molte superbe et antiche mura, con assai Tor-
ri, per le quali chiaramente conoscere si può che già fosse ella molto honorevole 
Città. Et dice Biondo che pensa fosse accresciuta ne’ tempi antichi, per la rovina 
dell’antichissima Città di Tarquinia ch’era non molto lontana da questa. Hanno 
illustrato questa Città molti nobili ingegni de i quali fu Gregorio 5. Pontefice 
Romano, Roberto di essa Vescovo, che riformò il Canto dell’ufficio della Chiesa. 
Vi fu ne’ tempi de’ nostri Avoli, Giovanni Vitellesco Cardinale della Chiesa Ro-
mana, che fece più tosto opere da Capitano di militia, che di persona religiosa. 
Di cui lungamente ne scrive Biondo, Platina, con Sabellico. Ricoverò poi alquan-
to l’honore di quello con l’opere egregie, Bartolomeo Vescovo di detta città suo 
nipote. Et ne’ giorni nostri diè gran principio Adriano Cardinale di volere illu-
strare questa sua patria sì con le lettere, come etiandio con le sante cerimonie, 
ma poi nascostamente partendosi da Roma, temendo Leone 10. Papa, di lui più 
memoria mai si ritrovò. Seguitando il lito della marina incontrasi nel fiume Mo-
gnone da Vergilio nominato Minio, quando dice nel 10. qui sunt Minionis in ar-
vis. Et Claudio Rutilio. 
[36] 

Paulisper littus fugimus Munione vadosum 
Suspecto trepidant hostia parva solo. 

Fu talmente nominato da Glauco, per memoria di Minoe suo padre. Vero è, che 
vi fu agiunto la lettera I, (come dice Annio) et si disse Minione. Esce de i vicini 
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monti, et drittamente scendendo quivi mette capo nella marina. Anche si nomi-
na Cerito per uscire de i monti vicini a i Ceriti. Dipoi vedesi Città Vecchia, ove 
era Castel vecchio (come dimostrano le lettere nel sasso tagliate per commissio-
ne di Pio 2. Pontefice Romano). Ora si dice Cincelle in vece di Centum cellis. 
Vogliono altri che quivi fossero i Pirghi, ma pare a me, che non possa essere co-
sì, perché Antonino nell’Itinerario fa memoria de’ Pirghi, et di Celle, da cui tras-
se nome questa città Centumcellis, et altresì perché non vi pare tanta distantia 
fra i Gravisci, et Pirgo descritta da Strab. Ben è vero, che Annio dice non esser 
città vecchia Cincello, o sia Centumcellis, conciosia che dal fiume Marcelliano 
insino al Minione, fu nominato detto spatio da gli Etrusci Cellese, et da i Greci 
Pirgano, per esser dimandato da gli Aramei Celle, et dai Greci Pirgo, et da i La-
tini Torre difensiva. Là onde tutti gli habitatori, et contrade di questo spatio di-
mandavansi Cellese et Pirghi vecchi dal mare Celliano insino al Minione, i quali 
furono citati da Vergilio nel 10. 

Qui Caerete domo, qui sunt Minionis in arvis, 
Et Pyrgi veteres, intempestaeque Graviscae. 

Egli è però commune opinione de gli ingegni curiosi dell’antichitadi, che fosse 
edificata città vecchia presso il luogo, ove era il securo porto di Centocelle, con-
siderando la poca distantia che è dall’antidetta città di Centocelle insino a que-
sto luogo. La quale fu da i Saracini rovinata ne’ tempi di Lodovico Imperatore 
(come scrive Biondo, nel 12. lib. dell’historie). Vero è, che fu poi ristorata, et così 
città vecchia nominata. La quale fu poi per maggior parte abbandonata per la 
mala aria che vi è. Quivi si vede una forte Rocca. Secondo Antonino era vicino a 
questa città Foroncelle (hoggidì Forcello detto) che etiandio vedesi appresso il 
lito del mare. Passato il porto di città vecchia con quelli altri luoghi, ritrovansi 
grossi fondamenti, con gran rovine di mura, et di edifici, ove è S. Marinella, et 
credo che quivi fosse Pirgo, attendendo alla misura ch’era fra Pirgo, et i Gravisci 
secondo Strabone, et ancora dal cognome che ritenne la Chiesa di S. Maria del 
territorio Purgano, overo Vurgano (come dicono gli habitatori di Castel vecchio) 
che allude a Pirgo. Annoveransi fra questo luogo, et i Gravisci (secondo Strabo-
ne) da 180. stadii, o siano poco più di 22. miglia. Et così chiaramente si può co-
noscere, che quivi fossero i Pirghi vecchi citati da Vergilio quando disse. Et Pyrgi 
veteres; de’ quali ne parla Catone, Plinio, et Tolomeo. Da Antonino è dimandato 
questo luogo Purganum, e da gli Etrusci, Carcarin; cioè, castello de i castelli. Et 
devesi proferire Purgo, con la u, Latina, et Purgano (così dice Annio) come dico-
no similmente gli habitatori de i luoghi vicini, nominando S. Maria di Purgano, 
o Vurgano (come è detto). Seguitando poi il lito, vedesi il fiume Eri entrare nel 
mare, che penso sia quel fiume da Plinio nominato Ceretanus. Presso il quale, 
secondo Strab. era [36v] un Emporio, et luogo da Mercantie, et da trafichi, ove 
si raunavano i Mercatanti a far sue facende, nominato Ceretano, trenta stadij, o 
poco manco di quattro miglia da Pirgo discosto, ove era il Tempio di Lucina 
molto pieno di ricchezze, fabricato da i Pelasgi, il qual poi spogliò, et rubbò Dio-
nisio tiranno di Sicilia, passando in Corsica. Passato detto fiume sopra il lito ap-
pare il monasterio di S. Severa, che pare una Rocca, ove forse era detto Emporio 
Ceretano, overo le Torri da Antonino descritte. Poi alquanto dalla marina disco-
sto sopra il colle scorgesi Cervetere, Cere Velus da Vergilio nominato nel decimo 
quando dice. Qui Caerete domo. Secondo Festo trassero nome i riti, et costumi, 
et cerimonie, che si usarono nei Tempij, da questa Città, perché erano gli huo-
mini di essa molto inclinati, et dediti a i prefati riti, et costumi. Fu molto nobile 
città questa ne’ tempi antichi, come dimostra Strabone. Et soggiunge che essen-
do pigliata Roma da i Galli Senoni, et quelli poi ritornando a dietro con la preda, 
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non potendo patire questa cosa i Ceretani, gli andarono contra, et gli spezzaro-
no, et così ricoverata la preda, la restituirono a i Romani. Et essendo quivi fuggi-
te le Vergini vestali col vivo, et perpetuo fuoco, in quei tempi che detti Galli era-
no entrati in Roma, furono molto lietamente da i Ceretani ricevute, et humanis-
simamente trattate, avenga che poi di grande ingratitudine da i Romani fossero 
remunerati, per la gran malignità di quelli, che governavano. Conciò fosse cosa 
che non gli volsero fare Cittadini Romani, per tanta humanità, che havevano u-
sato detti Ceretani verso i Romani, havendo i Galli (come è detto) pigliato Ro-
ma. Fu poi dimandata la loro città, Cere de’ Servati per haver servati i Romani. 
Di questa città sovente ne fa memoria Livio, et massimamente nel primo libro, 
ove narra che Turno Re de’ Rutuli, ricorse a Mezentio Re de gli Etrusci, signore 
della ricca, et potente città di Cere. Et nel 28. scrive come i Ceretani dierono del 
fromento a Scipione, volendo passare nell’Africa. Sono molto lodati i presciutti 
di Porco de i Ceretani da Martiale, quando dice. 

Ceretana mihi fiet, vel massa licebit 
De menapis, lauti de petasone vorent. 

Et similmente loda i vini. 
Ceretana nepos ponat, Setina putabis, 

Non ponit turbae, cum tribus illa bibet. 
Oltre Cervetere ne’ Mediterranei 4. miglia (secondo Plin.) è il luogo, ove era 
l’antica città di Agilla, di cui ne parla Catone, Plinio, Dionisio Alicarnaseo nel 1. 
li. dell’historie, et Trogo nel 20. libro. Vogliono costoro insieme con Solino 
ch’ella fosse primieramente edificata da i Pelasgi, che vennero di Thessalia, et 
portarono le lettere nel Latio, et da gli Etrusci nominata Cere. Soggiunge poi 
Dionisio nel 3. libro con Strabone la cagione di tal nome. Et dicono, che combat-
tendo i Lidi (altrimenti dimandati Tirreni) con gli Agillini, et havendoli talmente 
astretti, che non poteano uscire della città, passando un giorno uno de i Lidi ap-
presso le mura, et interrogando uno de gli Agillini come si dimandasse questa 
città, et quello non lo intendendo, et rispondendoli Chere, cioè Salve, overo Dio 
ti salvi, furono dal Lido con buono augurio pigliate queste parole, et seguitando 
pur l’assedio, [37] al fine poi fu soggiogata da i Lidi la Città. Onde poi volsero i 
Tirreni, che per detta risposta ella fosse nominata la città Cere senza la lettera h. 
La quale fu anticamente molto magnifica, et ricca città (benché ne’ tempi di 
Strabone, appena si vedessero i vestigij di essa) già annoverata fra quelle dodici 
prime città d’Etruria. Et era posta sopra un sassoso, et picciolo colle, come di-
mostra Vergilio nell’ottavo libro, facendo parlare Evandro di Enea così. 

Haud procul hinc sazo, incolitur fundata vetusto, 
Urbis Agyllinae sedes, ubi Lydia quondam, 
Gens bello praeclara iugis insedit Hetruscis. 

Ella fu di tanta ricchezza, e possanza ne’ tempi antichi, che si vedeva ne’ 
giorni di Strabone il Tesoro de gli Agillini nel Tempio di Apolline. Da questa cit-
tà fu cognominato Mezentio Agillino, havendone scacciato i Pelasgi. Di tanta cit-
tà oggidì pochi vestigi si veggono. Vicini a quella erano i Bagni Ceretani molto 
profittevoli (secondo Strabone) i quali (come scrive Annio sopra l’Itinerario di 
Antonino) sono quelli le Therme, o siano Bagni Stigiani, et hora nominati Bagni 
Sabatini dal Lago Sabatino, o sia di Bracciano. Sono detti Ceretani da Cere Vec-
chia, che è vicina a quelli. Benché siano molto ne’ Mediterranei questi Bagni, 
nondimeno ne ho voluto dire una parola per rispetto di Cervetere, da cui trasse-
ro il nome. Ritornando poi al lito del mare vedesi il fiume Vacina col fiume San-
guinaia, che amendui sboccano nella marina. Poi alquanto dal lito discosto so-
pra un picciolo colle vedesi Ceri, già detto Alsia, primieramente habitato da gli 
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Aborigeni, poscia da i Pelasgi, et al fine da i Tirreni (come dimostra Dionisio A-
licarnaseo nel primo libro) che hora più tosto pare una picciola contrada che un 
Castello. Il quale essendo rovinato da i Ceretani antichi quivi vicini, fu etiandio 
poi da loro ristorata, et nominata Cere, dimandando però la loro città Cervetere, 
cioè Cere, vecchia, a differenza di questa nuova da loro ristorata (come dimostra 
Annio). Vero è che dice Rafael Volaterrano per opinione d’alcuni, che la città 
d’Alsia fu appresso il Lago di Bracciano vicino a Viccarello, da cui fu nominata 
l’acqua Alsietina condutta a Roma. Ma Plinio, Strabone, Antonino et Tolomeo 
dimostrano che fosse Alsio appresso al lito del mare (et come vogliono alcuni) 
ove hora si vede S. Severa. Ma io sarei di opinione che fosse quivi ove è Ceri, at-
tendendo a quel che dice Antonino nell’Itinerario, che dopo Fregene descrive 
Alsio, le Torri, et poi Pirgi. Fu così Alsio nominato da Aleso Argivo, come dimo-
stra Silio nel lib. 8. così. Nec non Argolico dilectum litus Alesio, Alsium. Et Ver-
gilio par che voglia che fosse detto da Aleso Auriga, overo figliuolo di Agamen-
none, quando dice. Hinc Agamennonius Troiani nominis hostis, Curru iungit 
Alesus equos. Vero è, che poi fu detto Alsio per sincopa (come dice Annio). Ora 
dimandasi questo luogo Cerinovo. Seguita poscia al lito della marina Pali, ov’era 
Fregene, così Fregene da Catone Plinio, et Antonino detto, ma da Strab. Frege-
na, di cui dice Silio nell’ottavo, Alsium, et obsessae campo squalente Phregenae. 
Per il qual verso, dice il Volaterrano ch’era Fregena ove hora è Bracciano, impe-
rò che dice obsessae campo squalente Phregenae, cioè il campo squalente 
dell’assediata Fregena, e [37v] così Silio dimanda assediata Fregena dal squalen-
te campo, o fosse per l’abondanza dell’acque, che scaturivano in detto territorio, 
o fosse per il soggetto Lago, già intorniato di folti boschi. Veramente assai mi 
maraviglio del Volaterrano che dica esser Bracciano il luogo di Fregena, essendo 
tanto dentro ne’ Mediterrani, conciosia che tanto chiaramente è dimostrato che 
fosse questa città di Fregena appresso il lito dal mare da Strab. Plinio, Antonino, 
et da altri scrittori, che altrimenti pare che non si possa credere. Così al verso di 
Silio da lui allegato, et dichiarato, dire si potrebbe che facilmente si può adattare 
a questo luogo, ove dicemmo fosse Fregena, se ben l’ingenioso Lettore conside-
rerà il luogo con le conditioni di quello. Fu così Fregena detta da Genio Giano, et 
anche da Faetonte, che vi aggiunse le Colonie (come dice Catone), overo così fu 
nominata per esser fatta dal detto Gienio Giano. Passato Pali appaiono le foci 
del fiume Arone, che scende dal Lago di Bracciano, et quivi finisce nel mare. 
Scorgesi poi Campo vicino al lito, et Salino. Et al fine si giunge al Porto Romano 
da Claudio Imper. fatto, profondandovi una grandissima nave, sopra la quale 
era stato condutto un Obelisco, o sia un grandissimo pezzo di pietra quadrata 
molto largo, et lungo. Il qual da ogni lato a poco, a poco stringendosi, manca 
nella sommità quasi in un punto, sì come un’Aguglia. Et per tanto dal volgo A-
guglia è nominato. Di questa cosa dice Svetonio nella vita di Claudio. Portum 
Hostiae extruxit circunducto dextera, sinistrumque brachio, et ad introitum 
profundo iam solo, mole obiecta. Quam, quo stabilius fundaret, navem ante de-
mersit, qua magnus Obeliscus ex Aegypto fuerat advectus, congestisque pilis 
superposuit altissimam turrim in exemplum Alexandrini Phari, ut ad nocturnos 
ignes, cursum navigia dirigerent. Fu poi da Traiano ristorato detto porto, et di-
mandata la città quivi fabricata, città Portuese. Il cui Vescovo è uno de i sette 
Vescovi Cardinali assistenti al Pontefice. Nacque in questa città Formoso Ponte-
fice Romano. Quivi forma il Tevere un’Isoletta, mandando un ramo da questo 
lato, et così costringe essa Isola da questo lato, et dall’altro con l’altro ramo, che 
passa appresso d’Ostia, et dal mare dal terzo lato. È nominata questa Isoletta 
meza paludosa, da Procopio nel 1. lib. delle guerre de’ Gotti, Sacra Insula. Fuori 
dell’Isola circa la città veggonsi tante rovine di superbi edifici, che pare certa-
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mente cosa da non credere a quelli, che non gli haveranno veduti. Et 
nell’Isoletta ritrovandosi tanti pezzi di Marmi, parte fra i cespugli, urtiche, et 
pruni, parte nascosti, et parte fuori di essi, et mezo sepolti l’uno all’altro vicini, 
quivi da i mercatanti condutti, et sbozzati di tanta larghezza, lunghezza, et gros-
sezza, che facilmente possono giudicare quelli, che gli vederanno, come possibi-
le fosse condurvi, quelli grandissimi Obelisci, et l’altissime Colonne (da far ma-
ravigliare ogni persona) dell’Egitto, et da gli altri discosti luoghi, a Roma. Quivi 
adunque si veggono tanti grossi pezzi di Marmi, et in tanta abondanza, che par 
quasi cosa impossibile a pensare, come siano stati quivi portati, e con qual mo-
do, et ingegno per condurgli a Roma. I quali sono quivi rimasi, da dui lati segna-
ti per ciascuno, di lettere numerali (come dice Biondo con auttorità di Plinio) 
acciò che si potesse conoscere il peso della pietra, e l’ordine de’ detti pezzi da i 
mercanti quivi mandati, [38] essendo mancata la maestà dell’Imperio Romano. 
Scorgesi poi nell’altra riva del Tevere al lito del mare (passata l’Isoletta) la città 
d’Ostia, di cui nel Latio parlerò. Annoveransi da Pirgo ad Ostia (secondo Strab.) 
260. stadii, che fanno 32. miglia, e mezo. Essendo giunto al Tevere termine di 
questa Regione di Toscana circa il lito dal mare, habbiamo a descrivere i luoghi 
mediterranei. 

 
LUOGHI DI TOSCANA FRA TERRA. 

Comincierò la descrittione de i luoghi Mediterranei di questa Regione alla 
destra del fiume Magra, et salirò alla destra di quella, di mano in mano segui-
tandola. Avvenga che sarà molto faticosa per esser la maggior parte montuoso il 
paese. Pure io mi sforzerò di procedere con più ordine, che potrò. Cominciando 
adunque, circa la bocca della Magra, et salendo alla destra di quella, ritrovasi 
primieramente la città di Sarzana quattro miglia dal mare discosta, edificata per 
la rovina di Luni (come anche dice il Volaterrano nel 5. lib. de’ Comentari Urba-
ni). Diede gran nome a questo luogo Niccolò V. Pontefice Rom. huomo letterato, 
et de i letterati molto osservatore. Il qual trasportò il Vescovato di Luni a questo 
luogo creandolo città. Caminando più oltre (non però molto) appare sopra l’alto 
colle Sarzanello primieramente edificato da Castruccio Signore di Lucca, sì come 
la Rocca di Sarzana (come nota Bernardino Corio nella seconda parte 
dell’historie). Era quivi avanti una Bastia detta Batisole. Fu poi fortificato Sar-
zanello da Perino Fregoso Duce di Genova. Più avanti procedendo alla destra 
della Magra, scorgesi sopra quei colli S. Stefano, Tendola, Capriola, con altre ca-
stellette. Poi incontrasi nelle foci del fiume Laula, che mette capo nella Magra. 
Passato detto fiume, ritrovasi Laula castello, nel luogo, ove era Tegulia, secondo 
alcuni. Più in alto appare Castiglione, Fornovo, et Villa Franca; et più oltre il 
fiume Bagnono, quale sbocca nella Magra. Alla cui sinistra, vedesi più dentro 
Bagnono castello, patria di M. Querno huomo dotto virtuoso, et humano. Nel 
quale parimente combatte l’humanità con la dottrina. Più oltre si scorge Filater-
ra, Malgra, un miglio da Bagnono discosto, Gragnola. Et poi appareno le foci del 
fiume Gravia, per le quali si scarica nella Magra. Passato detto fiume, vedesi alle 
radici dell’Appennino il nobile et ricco castello di Ponte Remuli vicino alla fon-
tana della Magra, edificato ove già era l’antico Castello di Apua nominato da Ca-
tone, et da Antonino nell’Itinerario, secondo Annio nel 8. lib. de i Comentari, et 
Rafael Volat. nel 5. lib. de i Comentari Urbani. Et dice Catone, che fu già Apua 
nel passaggio dell’Apennino appresso il principio della Magra (come dicemmo). 
Conferma questa cosa un verso scritto in un pezzo di marmo molto antico posto 
in questo castello, che così dice. Apua sum, quondam Marco celebrata Catone. 
Da questa Apua furono detti gli Apuani Liguri, che abbracciavan tutto quel spa-
tio ch’è fra la Magra, et l’Arno, de i quali parla Livio nel 10. lib. dimostrando 
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come Sempronio aprisse la via de i monti di Pisa, passando per li Liguri Apuani, 
et ogni cosa guastando insino alla Magra, et al Porto di Luni. Et nel 39. narra 
che [38v] passò Q. Martio ne i Liguri Apuani. Fu rovinato questo castello da En-
rico Impe. nel 1115. perché gli era stato vietato il passaggio dal popolo di quello 
passando a Roma. Ma quando fosse poi ristorato, non l’ho ritrovato. Lungamen-
te fu soggetto a i Signori di Milano. Ha illustrato questo castello con la dottrina 
delle leggi Gio. Luca Vescovo di Regio Lepido, che passò all’altra vita gli anni 
passati. Ritornando presso il lito del mare, et salendo da tre miglia vedesi sopra 
l’alto colle Ordo nuovo, Niccola, et più in alto Castel nuovo, Fossel nuovo, di cui 
pensa il Volat. che fosse fatto questo castello per la rovina di Fosse Papiriane da 
Tolom. poste ne’ Mediterranei. Passato il fiume Laula, dimostrasi fra i Monti So-
lera, et più oltre Fivizano, Comano, Casola, Verrucchia, et più in alto Corsiglia-
no. Ritornando anche al lito del mare, et quindi ascendendo a i monti 
s’appresenta Massa, nella quale è un fortissimo castello: et ella è situata come in 
un vago giardino, poi che tale si può chiamar tutto quel paese, essendo pieno di 
chiari, et freschi rivi, di amenissime colline, di folti boschi di cedri, d’aranci, et 
d’olivi: et in somma di tutte le cose più dilettevoli, et più utili, che produca la 
Natura. Et più avanti Carrara, Carrea da Plin. nel 5. cap. del 3. lib. descritta nella 
Liguria di qua dall’Appennino secondo il Volaterrano. Et soggiunge, che i marmi 
cavati da questi monti hanno ottenuto il nome di Carrara dalla detta Terra, oggi 
ridotta in grande stima, et bellezza, così per la vagghezza de’ marmi, de’ quali è 
molto ornata, come ancora per la riputatione de gli habitatori suoi honorati, et 
virtuosi. Queste due Terre, con molti altri luoghi, et castella oggi son possedute 
dall’Illustrissimo Signor Alberico Cibo Malaspina Marchese di Massa, et Signor 
di questo stato. Ma io sono d’opinione che siano così nominati dalla città di Luni 
detta Carreara con tutta la regione, conciosia cosa che Carriara significa Luna 
(com’è dimostrato nella parte littorale di questa regione descrivendo Luni). Là 
onde credo che questo castello ottenesse detto nome da Luni, da gli Etrusci det-
ta Carriara. Seguita poi Montone, et più in su alcune altre castellette poste ne gli 
alti monti oggidì nominati la montagna di Carrara, et di Lunigiana, da gli antichi 
detti, montes de Violatis, de Teguliis, de Segatonis, de Apuanis, et de Liguribus. 
I quali monti derivano dall’Apennino, et drizzati per traverso trascorreno 
dall’Oriente al mezo giorno insino al lito del mar Inferiore, detto Tosco. Et tutti 
questi monti al presente sono dimandati la montagna di Carrara, et di Lunigiana 
(com’è detto). Et Livio dimostra che Sempronio passò per questi monti, et ca-
minò al porto di Luna. Cavansi di questi monti bianchi, varii, et lucidi marmi 
(come scrive Strab.). Talmente son fatte le Petrarezze di questi luoghi che d’un 
solo sasso si cavano lunghe, et grosse colonne, con lunghe, e larghe tavole tutte 
intiere. Quindi furon cavati per maggior parte i marmi, ne i quali veggonsi inta-
gliate tante singolari opere in Ro. et anche altrove così per la finezza di esse pie-
tre, come etiandio per l’agevolezza di quindi condurle a Ro. et ad altri luoghi. 
Conciosia cosa, che sono le dette Pietrarezze molto presso al mare, et di quindi 
al lito condutte, poi facilmente per nave alle foci del Tevere si portano, et d’indi 
a Roma. Anche al presente veggonsi in questi luoghi maravigliose colonne spac-
cate con altri grandi pezzi di marmo abbozzati, tal [39] che si pensa, che così 
fossero sfaldati, et tagliati ne’ tempi che era in colmo la maestà del Romano Im-
perio. Et poi essendo cominciata quella a rovinare, rimanessero così, non vi es-
sendo chi di qui li conducesse, né chi li facesse altrimenti lavorare. Di questi 
marmi oggidì se ne conducono a Pisa, a Genova, a Fiorenza, a Roma, a Bologna, 
et in Francia; ma non di quella grandezza, né in tanta copia, come già di quindi 
se ne portava a Roma ne’ tempi della grandezza de’ Romani. Fa memoria di que-
sti marmi Plin. nel 10. cap. del 30. lib. quando scrive, che facilmente si possono 
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segare le pietre bianche di Liguria con la sega, havendogli prima nominati mar-
mi Lunesi, nel cap. 5. del detto lib. Ne parla parimente Giuvenale così. Procu-
buit, veluti, qui saxa Ligustica portat Axis. Et Faccio de gli Uberti nel 6. canto 
del 3. lib. 

E vedemmo Carrara, ove la gente 
Trova il candido marmo in tanta copia, 
Che assai n’havrebbe tutto l’Oriente. 

E ’l monte ancora, e la spelonca propia, 
Là dove stava l’indovin da Ronta, 

Qual Roma fu quand’ella cade inopia. 
Passato il fiume che sbocca appresso la Rocca di Motrone, alla destra di esso, sa-
lendo si vede Pietra santa nobile castello, posto nel luogo (secondo alcuni) ove 
era il Luco di Feronia descritto da Tolomeo. Ma secondo altri, ove era il Tempio 
d’Ercole. Vero è, che la maggior parte de gli scrittori par che convengano, che 
quivi fosse il Tempio di Feronia, et non il Luco, o sia selva di detta Feronia, né 
similmente il Tempio d’Ercole, conciò fosse cosa che (secondo Tolomeo) erano 
amendue questi luoghi appresso la marina (come io posso divisare) vicini alla 
Rocca di Mortone, ove anche hora si veggono molti vestigi d’antichitati. Et che 
detto Tempio di Feronia fosse quivi, ove è Pietra santa, lo conferma Annio 
quando dice, che questo castello fu primieramente detto Caferoniano, cioè dopo 
Feroniano, et poi Pietra santa da Desiderio Re de’ Longobardi contra il nome 
della Dea de’ Gentili, et Pagani. Là onde tutto quel paese della Montagna, che si 
vede fra Pietra santa, et Lucca, insino ad oggi, ritengono il nome di Caferoniana, 
benché corrottamente si dica Crafignana, o Carfeniana. Egli è ben vero, che vuo-
le il Volat. che fosse edificata Pietra santa da i Lucchesi, et fosse imposto tal no-
me da un Milanese della famiglia di Pietra santa, havendo sententiato esser que-
sto castello de’ Lucchesi, essendo fatto arbitro di questa cosa dall’Imperadore, 
combattendo i Genovesi con i Lucchesi per quello. Et così da i Lucchesi in me-
moria di questa sententia, fu dimandato Pietra santa. Ma ad altri pare questa 
cosa una favola, leggendo il Decreto di Desiderio Re de’ Longobardi, ove dice 
che vuole, che sia così nominato questo luogo, ove era il Tempio di Feronia (co-
me è detto). Ha illustrato questo castello con la sua dottrina Bartolomeo huomo 
letterato, et di grand’ingegno auditore di Rota di Roma ne’ nostri giorni. Più ol-
tre alla destra di Pietra santa vedesi ne’ monti Camaiore; et anco più oltre incon-
trasi nel fiume Serchio da Strabone detto Esarus, et da Plinio Auseres, et da To-
lomeo Boactus (come vogliono alcuni) co i quali io mi accordo; perché Tolomeo 
nel 1. cap. del 3. lib. nella sesta Tavola di Europa, descrivendo i luoghi dice; Li-
guriae, apud Graecos Ligusticae penes Ligusticum pelagus. Post Macrae flumi-
nis ostia: et quivi disegna, Scissionem Boacti [39v] fluminis, di uguali gradi in 
lunghezza con le foci della Magra; ma di mezo grado più nella larghezza. Là on-
de io credo certamente, che siano le foci antidette quelle del Serchio, da lui no-
minate le foci del Boatto; avvenga che nella pittura di esso Tolomeo non vi siano 
disegnate. Parimente ben considerando la pittura d’Italia fatta da Benedetto 
Bordono, et misurando dalla bocca della Magra, ove mette capo nella Marina, 
insino alla bocca del detto Serchio, chiaramente si vederà esser questa bocca, 
quella del Boatto da Tolomeo descritta, come dissi. Ben è vero, che Biondo di-
manda questo fiume Mera, inducendo Livio nel 10. lib. che dice, come Sempro-
nio entrò per li monti (oggidì, di Carrara nominati) et passò il fiume Mera, et al 
porto di Luni. In vero Biondo molto s’inganna, in detta narratione di Livio, per-
ché vuol dire il vero testo di Livio, il fiume Magra, et non Mera, conciosia cosa, 
che in questi luoghi non si ritrova alcun fiume nominato Mera da gli antichi 
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scrittori, ma sì ben la Magra, come il Serchio. Là onde descrivendo Livio il viag-
gio di Sempronio antidetto, dimostra come venne al fiume Magra, et poi al porto 
di Luni. Il che conferma il Volaterrano ne’ suoi comentari Urbani. Ha il Serchio 
il suo principio da i monti dell’Apennino, sopra Sillano vicino a Curtigliano, et 
discende per il mezo di Grafignana, et scorre vicino a Lucca, et poi mette fine 
nella marina (come dicemo). Egli è di tal natura, che subitamente accresce tanto 
che è cosa spaventevole, per il quale si conducono molti travi per fabricare nave. 
Pescansi assai buoni pesci in esso, et massimamente Trutte, et Carpioni, come a 
me scrisse Nicolò Accorsino di Castel nuovo, huomo non meno letterato che cu-
rioso. Seguitando la destra del Serchio, et salendo a i monti, vedesi Libra fatta. 
Vogliono alcuni che quivi fossero le Fosse Papiriane; ma io di sopra ho dimo-
strato per opinione d’altri, che fossero ove è Fosel nuovo: pure ognun piglierà 
quel, che gli sarà più a grado. Et così si salisce alla Valle Grafignana, che è di qua 
dal fiume, et anche di là (come è detto che le passa per mezo) ove sono molte 
contrade, et castellette assai habitate. Et più in alto vicino alla destra del detto 
fiume, è Castel nuovo cognominato di Grafignana, molto ricco, e nobile, habita-
to da molti traficanti huomini, già soggetto a’ Bolognesi con molte altre Castella 
di questi luoghi, ma hora è posseduto da i Signori da Este, Duchi di Ferrara, ove 
al presente dimora Giovan Battista Papazzone della Mirandola Dottore, et Ca-
valliere aurato Comissario Ducale di tutti questi luoghi, huomo di 
grand’ingegno. Orna questo luogo Nicolò Accursino, huomo di buone lettere or-
nato. Più alto scorgesi Grignano, col fiume Torida che sbocca nel Serchio sopra 
Castel nuovo, et anche appare la inespugnabile fortezza di Veruchia, et più in al-
to Silano. Sono la maggior parte di questi luoghi soggetti a i Signori Malaspini. 
Vuole Annio nel lib. 2. della terza Institutione che fosse fra la Magra, et Lucca, 
un luogo nominato Turrena, che hora si chiama Cursena, picciolo Castello. Pas-
sato il Serchio incontinente appare la città di Lucca, già de’ Romani Colonia. La 
quale è così nominata da Plinio, Antonino, Tolomeo, et da gli altri antichi scrit-
tori. Diverse sono le opinioni, perché fosse così dimandata Lucca. Et prima di-
cono alcuni che ella pigliò questo nome da gli scudi d’oro, ch’erano posti sopra 
le Torri di quella, che [40] illustrati dallo splendore del Sole, grandemente luce-
ano. Altri dicono che fu prima nominata Auringa, et poi Lucca da un prode 
huomo, ma Catone dice, che ella trasse questo nome da Lucchio Lucumone, Re 
de’ Toscani, et che prima fu detta da lui Luccomodia et poi Lucca per maggior 
consonanza. Onde insino ad oggi si vede un luogo vicino a Lucca dimandato 
Lucchio dal detto Lucchio. Altri dicono, che ottenne questo nome da un certo 
luogo vicino al mare, detto Luco, et quindi poi passando gli habitatori del detto 
(nominati Lucesi) a questo luogo, et edificandovi la città, fu da loro nominata 
Lucca. Assai altre cose si narrano circa la fabrica, et nome di questa città; et per-
ché a me paiono favole, o di poco conto, le lascierò, accostandomi all’opinione di 
Catone, cioè che li fosse dato principio, et il nome da Lucchio Lucumone. Fu poi 
Colonia de’ Romani, et accresciuta, et di mura di pietre quadrate intorniata da 
Desiderio Re de’ Longobardi. Ella è posta nella pianura non molto da i colli di-
scosto, havendo honorevoli edifici, et essendo i suoi cittadini nobili, saggi, et 
prudenti. I quali con la loro prudentia, et alto ingegno lungamente si sono con-
servati nella libertà, benché spesso sieno stati conturbati da i vicini popoli. Di 
essa città così dice Strabone nel 5. lib. Ritrovasi Lucca a i vicini monti di Luna, 
ove molto popolo habita per le contrade. Et è pieno questo paese di prudenti 
huomini, de’ quali molti sono disposti alla militia, con non minore numero di 
cavalli, onde erano di essi scielte molte compagnie di soldati da i Romani. So-
vente fa mentione di questa città Livio, et massimamente nel 21. lib. narrando il 
passaggio d’Annibale ne i Liguri, et quello di Sempronio a Lucca. Et Frontino 
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dimostra che fosse assediata Lucca de’ Liguri, da T. Domitio Calvino, che era si-
cura non solamente per il sito, et mura, ma ancora per la moltitudine de’ presi-
dij, che v’erano dentro. Et Agathio nel 1. lib. delle guerre de’ Gotti fa memoria di 
essa. Dimostra Biondo nell’historie, come fosse assediata sei mesi da Narsete 
Eunuco Capitano di Giustiniano Imperatore, essendo difesa da’ Gotti et al fine 
soggiogata. Così scrive di questa città Faccio de gli Uberti nel 6. canto del 3. lib. 
Dittam. 

Andando noi, vedemmo un picciol cerchio 
Torreggiar Lucca a guisa d’un boschetto, 
E donniarsi con Prato, e col Serchio. 

Gentil è tanta e l’un tratta a diletto, 
Et più sarebbe se ’l non fosse il pianto 
Che quarant’anni e più gli ha stretto il petto. 

Io vidi santa Città, e ’l volto Santo. 
E udio come il prego di Fidriano. 
E ’l Serchio s’era volto da l’un canto. 

Io fui in su la ghiara, e nel Pisano. 
Sconfisse il Florentin quando fu oppresso 
Da Giovanni Visconte Capitano. 

Questa Città, di ch’io parlo a te stesso 
Aringa, o Fredia nominar si crede 
Al tempo dico, che per vecchio è messo. 

Ma perché alluminata dalla fede 
Fu pria, ch’altra cittade di Toscana 
Cangiò il suo nome, e luce le si diede. 

Dimostra Faccio in questi ultimi versi non haver veduto Strabone, Catone, Livio, 
Frontino, né altri scrittori antichi, che sovente nominano Lucca, avanti che Dio 
nostro Signore al mondo vestito della nostra carne apparesse, scrivendo egli che 
fosse dimandata Lucca per esser stata la prima città di Toscana illuminata dalla 
fede di Christo. Ella è parimente così nominata da Tolomeo, riponendola ne’ 
Mediterrani di questa Regione. Da ch’ella fu pigliata da Narsete (secondo che 
dissi) [40v] mancate le forze de gli Imperatori Costantinopolitani, se ne insigno-
rì Bonifacio, che hebbe per moglie Beatrice figliuola di Enrico Imperatore, de i 
quali nacque Matilda, che fu poi consorte di Gottifredi. Il quale morto, rimase 
Matilda herede di gran Signoria, come altrove si dirà, et massimamente di que-
sta città. Poscia ne’ tempi di Onorio IIII. Papa, i cittadini ricoverarono la loro li-
bertà da Ridolfo Imperatore per dodici migliaia di fiorini; come scrive Platina 
nella vita di detto Onorio. Passati alquanti tempi, si insignorì d’essa Uguccione 
della Faggiuola, che fu poi scacciato con Neri suo figliuolo dal popolo; et dopo 
lui pigliò la Signoria Castruccio Castracani, ch’era stato prigionato da lui. Et così 
in un tratto colui fu scacciato, et quest’altro di prigioniere fu fatto Signore. Fu 
costui molto amato da Galeazzo Visconti, et da Azzone suo figliuolo Signori di 
Milano, per le sue prodezze. Fu nimico de’ Fiorentini insino che visse. Et haven-
do rotto il loro essercito, et assediando Fiorenza, talmente l’haveva astretta, che 
se dalla infermità (di cui passò) non era impedito, secondo la opinione di molti, 
indubitatamente la soggiogava. Erasi insignorito di Pisa, et di Pistoia. Lasciò 
dopo sé due figliuoli che furono scacciati di Lucca da Lodovico Bavaro. Di costui 
assai lungamente ne scrive Biondo, S. Antonino, Sabellico, con Niccolò Machia-
vello Fiorentino nella vita, che fece di quello in volgare. Scacciati i figliuoli di 
Castruccio, fu venduta Lucca da i presidij Alamani, quivi posti dal Bavaro, a Ge-
rardo Spinola Genovese, et poi raccomandata a Pietro Rosso da Giovanni Re di 
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Boemia, et dal Rosso consignata a Mastino della Scala Signore di Verona. Il qua-
le la vendé a i Fiorentini, che la tennero 9. mesi. In questo tempo pretendendo i 
Pisani havere in essa magior ragione de’ Fiorentini per la concessione a loro fat-
ta da Enrico, l’assediarono, et al fine s’accordarono insieme. Passando poi 
nell’Italia Carlo 4. Imperatore, et venendo a Lucca, nella sua partita lasciò quivi 
per suo Vicario un cardinale Francese: il qual dopo la partita di quello, donò la 
libertà a i Lucchesi per 25. mila fiorini d’oro. Havendo adunque ottenuto la li-
bertà i Lucchesi, incontinente rovinarono la Rocca fabricata da Castruccio. Et 
così si conservarono nella libertà insino all’anno mille, e quattrocento. Nel quale 
si fece tiranno di essa Paolo Guinisi suo cittadino, et trenta anni con gran felicità 
la tirannegiò. Et havendo raunato gran ricchezze, oro, argento, pietre pretiose, 
et assai denari, et havendo molti belli figliuoli, et ritrovandosi in gran gloria, et 
fausto di fortuna, et essendo in gran riputatione appresso tutti i Prencipi 
d’Italia, et parendo non solamente a lui, ma ancora a gli altri d’esser felice in 
questa vita, et credendo esser fermo, et stabile, et ben fondato in tanta gloria, 
ecco incontanente rivolgendo l’instabile fortuna la ruota, divenne miserabile 
spettacolo, et memorabile essempio a tutti i mortali. Per il quale ciascun può 
conoscere chiaramente non si ritrovare cosa alcuna stabile in questo mondo, et 
che l’huomo sempre dee vivere con timore, ritrovandosi in qualche dignità, et 
honore, di non cadere, et divenire essempio a gli altri. Essendo adunque costui 
in tanta altezza, fu pigliato dal popolo con cinque figliuoli (perché favoriva i Fio-
rentini loro nimici) et mandato a Milano a Filippo Visconte Duca, et da lui posto 
nell’oscura carcere co’ figliuoli, ove miseramente finirono i suoi giorni, [41] 
nell’anno di nostra salute 1430. Et così in un punto perdette l’honore, ricchezze, 
Signoria, et gloria acquistata in tanti anni co i figliuoli, et la vita. Scacciati i Gui-
nisi, fu poi assai conturbata questa Città. Ben è vero, che al fine si è fermata nel-
la libertà, la quale al presente con gran pace godono. Ha prodotto essa città mol-
ti Illustri huomini, da i quali fu Lucio 3. Pontefice Rom. Vuole Biondo nell’Italia 
illustrata, che fosse Lucchese Alessandro 2. Papa, et il Volterrano nel 5. lib. de’ 
comentari Urbani dice, che fu il terzo. Là onde assai mi sono maravigliato di 
Biondo, perché egli dice nel 13. lib. dell’historie, et detto Volaterrano nel 22. lib. 
de’ detti Comentari, insieme con tutti gli altri historici, che Alessandro 2. Ponte-
fice fu Milanese, et il terzo Senese. Vero è, che io credo che sia stata la cagione di 
questo errore, perché Alessandro secondo avanti che fosse creato Papa, era Ve-
scovo di Lucca, et così fu scritto da alcuni che ’l fosse Lucchese in luogo di Ve-
scovo di Lucca. Ma chi fosse il terzo (secondo che scrive Volaterrano) potrebbe 
essere stato errore, et colpa dell’impressore, havendovi posto una i, di soverchio. 
Fu Vescovo di questa città S. Fidriano, di cui parla S. Gregorio Papa ne i libri de’ 
Dialoghi, che fece fermar il Serchio, che rovinava il territorio di Lucca. Onde in-
sino ad hoggi appare quella parte del fiume, dimandata dal Serchio, così da lui 
fatta, come etiandio rimembra Faccio de gli Uberti ne i sopradetti versi. Fu si-
milmente Vescovo di questa città il Beato Anselmo confessore della Contessa 
Matilda, che passò a miglior vita nel monasterio di S. Benedetto di Podalirone 
del territorio di Mantova. Vero è, che poi furono portate le sue sante ossa nella 
chiesa maggiore di Mantova. Ha dato grande ornamento a questa patria ne’ 
giorni nostri Xante Pagnino dell’ordine de’ predicatori, eccellente Teologo, et 
molto perito nelle lettere Latine, Grece, Ebree, Caldee, et Arabe, come chiara-
mente veder si può nella tradottione della sacra scrittura di Ebreo in Latino, 
nell’Isagoge, et grammatica Ebrea, et Greca con molte altre opere. Passò di que-
sta mortal vita tanto huomo in Lione di Francia nell’anno 1336. di anni 70. di 
sua età. Sotto Lucca verso ’l mare, non però molto da quella discosto, eravi il 
magnifico tempio di Ercole da Tolomeo nominato, et da lui circa il lito descritto 
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(come avanti è detto) del quale hoggidì alcuni pochi vestigij si veggono. Alla de-
stra di Lucca appaiono i colli, sopra i quali sono alquante castelle, vedesi anche 
Colle, et poi la palude Bientina, già in lago ridotta da i Fiorentini. Oltre quella 
evvi monte Carlo, et più verso Fiorenza Alto Passo, et più in su Clodo fiume, con 
Clodo castello, et poi Pescia castello, col fiume Pescia, che scendendo vi entra il 
fiume Mitivole, et così insieme correndo mette capo nell’Arno sotto Focecchio, 
dirimpetto a S. Miniato, ch’è oltre l’Arno. Fu così detto questo castello Focec-
chio, per esser stato edificato da’ Tirreni, et Crotoniesi, et Focesi Pelasgi. Onde 
gli habitatori di questi luoghi da Catone sono dimandati Focesi. Ritrovansi an-
che Buggiano, et Veggiano, et alla bocca di detto lago, ove poi sbocca nell’Arno, 
giace Bientina castello, da cui trasse il nome detto lago. Non molto discosto da 
questi luoghi, secondo il Volaterrano era il Luco di Feronia, ma par a me che 
s’inganna, et che egli fosse, ove habbiamo dimostrato esser appresso il lito. Poi 
ritrovasi più oltre di Pescia una [41v] bella pianura, ove è posta la città di Pi-
stoia, da Catone, et Plinio Pistorium detto, et da Tolomeo, et da molti altri scrit-
tori Pistoria, ma da Antonino ad Pistores. Vuole Mileto che primieramente ella 
fosse detta Forum Clodij da Clodio, ma in vero egli è in grande errore, perché 
Plinio nomina il Foro di Clodio, et poi Pistoia per due diversi luoghi. Alcuni di-
cono che traesse questo nome di Pistoia, dalla gran pestilenza che fu tra quei 
soldati, che rimasero della battaglia, ove fu ammazzato Catilina Rom. et per ciò 
fu detta Pistorium, sì come Pestorium, come dimostra Faccio nel 2. Canto del 3. 
li. Dit. 

Sesto, Mazzo chengo, e Carfagnana 
La Luna vide, et andammo a Pistoia, 
La Nevola, la Pescia, e la Usciana. 

Dubbio non è, che scritto in molto coia, 
Che per la gran battaglia, che fu quando 
Catelina perdé grandezza, e gioia. 

Ch’assai feriti, e molti ch’havean bando 
Nobili assai della città di Roma 
Si raunar l’un l’altro perdonando 

E come gente, ch’era stracca, e doma 
Riposar quivi, e per la pestilenza 
Pistoia questa cittade allor noma. 

Altri scrivono che fu nominata Pistoia dal vocabolo Greco, cioè da pestis, et o-
ros, che congiunti insieme significano fedel territorio, come dice Uguzzone, et 
Annio. Conciò fosse cosa, che habitavano in questo luogo (ch’è sì come un chio-
stro di riscontro alla Gallia Cisalpina) huomini fedeli al Romano Imperio. Vero 
è, che Annio più oltra dice, che è composto questo nome di pist, et ostium, et o-
ros, che significa monte secondo Samuele. Là onde propriamente vuol dire Pi-
storium, una porta da passar il monte Apennino dalla Toscana nella Gallia anti-
detta, per il quale volea passar Catilina in detta Gallia, come dimostra Salustio. 
Non mancano altri di dire, che ella ottenne detto nome dalla moltitudine de’ Pi-
stori, o fornari, che quivi habitavano, come par alludere a questa opinione An-
tonino nell’Itinerario, nominandolo ad pistores. Sarà in arbitrio dell’ingegnoso 
lettore di accostarsi a quella opinione, che a lui più aggradirà. Così tiene scritto 
nel suggello commune, Quae volo tantillo Pistoria coelo sigillo. Fu molto accre-
sciuta, et di mura intorniata da Desiderio Re de’ Longobardi, come chiaramente 
si vede nel suo editto. Dopo la rovina di Catilina fatta nel territorio di questa cit-
tà, altra cosa non ritrovo scritto di essa, eccetto che nel detto editto di Desiderio. 
Poi che la fu accresciuta da lui, divenendo potenti i Fiorentini, la soggiogarono 
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con varij modi, et vi furono rovinate le mura, et ispianate le fosse, et fra loro, et 
Lucchesi (ch’erano stati con essi a rovinarli) partirono il territorio di quella: 
doppo, nata discordia fra Fiorentini, et Lucchesi, fu da i Fiorentini totalmente 
soggiugata. Questa fu la prima città di Toscana, che pigliassero i Fiorentini (co-
me dimostra Leonardo Aretino) che fu nell’anno della salute nostra 1150. Es-
sendo adunque soggetta a i Fiorentini, si divise in due fattioni, cioè in Bianchi, 
et Neri, et talmente fra sé combatterono, che sovente ne rimasero molti uccisi, et 
più feriti. Mancate poi queste due fattioni, ne sono apparute due altre non mi-
nori di quelle, una detta de Cancellieri, et l’altra de Panzadici, che insino ad hora 
perseverano con grandi loro uccisioni, et rovina, come di giorno in giorno si ve-
de. Et talmente hanno condotto questa misera città, che par quasi priva 
d’habitatori. Sono però usciti di essa eccellenti huomini, de i quali fu Sozzomeno 
Cherico, huomo letterato, che scrisse [42] l’historie dal principio del mondo in-
sino a’ suoi giorni, come dimostra Volaterrano nell’Antropologia. Illustrò altresì 
essa Cino de’ Sinibaldi, di Dino discepolo, che scrisse la lettura sopra il Codice, e 
’l Digesto vecchio, con molte additioni sopra l’Inforciato et altri libri Imperiali. 
Giace sepolto nel chiostro di S. Dominico con Dino suo precettore, et Floriano 
da S. Pietro in una medesima sepoltura nella città di Bologna, ove era condutto a 
leggere. Vive hora Benedetto Conversino Vescovo di Giese, huomo prudente, et 
di grande integrità di vita, il quale per la sua prudenza fu fatto governador di 
Roma, di Bologna da Paolo 3. Papa, et poi di tutta la Romagna. Intorno Pistoia 
per la via, che conduce a Bologna, vedesi Igno palagio magnifico fatto da Anto-
nio Puccio Fiorentino Cardinale della Romana chiesa, et sommo penitentiero, 
essendo Vescovo di Pistoia. Vedesi anche Summano, Seravalle, Vittulino, et di 
sopra monte Catino molto nominato da gli historici per la vittoria che riportò 
Uguzzone dalla Faggiola dell’esercito de’ Fiorentini, ove furono uccisi da duo 
mila huomini, et molti fatti prigioni, havendo poi pigliato detto Castello, come 
dimostra Biondo, nel 29. lib. dell’hist. et Leonardo Aretino con S. Antonino, et 
Niccolò Machiavello nelle loro scritture. Vedensi anche circa Pistoia due fiumi 
l’uno dall’altro non molto discosto, cioè Stella, et Ombrone, i quali si congiun-
gono insieme vicino a Carmagnano, et entrano nell’Arno a riscontro di monte 
Luppo. Dal detto fiume Stella sono dimandati gli habitatori di questi monti in-
torno a Pistoia insino a Fiesole Stellatini, et da Fiesole insino alla fontana del 
Tevere, sono nominati quelli Montanari Clusentini, hora corrottamente detti 
Casentini, secondo Annio nel 9. lib. de’ Comentari. Passato l’Ombrone al colle 
scorgesi monte Murlo molto nominato per la cattura di Bartolomeo Valori, di 
Filippo Strozzi, et di molti altri Cittadini Fiorentini, che furono quivi pigliati da 
Alessandro Vitelli Capitano di Cosmo de’ Medici Duca di Fiorenza, et condotti a 
Fiorenza, ch’erano fuori usciti, et haveano raunato da 5000. persone, per entra-
re in Fiorenza del mese d’Agosto del 1537. Più avanti passando, vi si vede il no-
bile castello di Prato, bagnato dal fiume Bisenzo, che scende dall’Apennino, et 
poi finisce nell’Arno, edificato da Federico II. Imperatore secondo Pandolfo Col-
lenucio nel 4. lib. dell’historie del Regno. È annoverato Prato fra le quattro ca-
stella volgari d’Italia per la sua grandezza, et bellezza. Così si dice; Barletta in 
Puglia, Fabriano nella Marca, Crema in Lombardia, et Prato in Toscana. Di que-
sto castello così dice Faccio nel 7. capo del 3. lib. Dittamondo. 

Così cercando per quella pianura 
Trovamo Prato, che ’l Bisenzo bagna 
Dove si mostra la santa cintura. 

Quivi (come dice Faccio) è conservata molto honoratamente la cintola della 
Reina de Cieli sempre vergine Maria. Fu molto mal trattato questo castello da 
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Ramondo Cardona capitano di Ferrando Re di Aragona, et di Napoli, nel 1511. 
volendo ridurre in Fiorenza Giovanni de’ Medici Cardinale, et Legato di Bolo-
gna, Giuliano suo fratello et Lorenzino suo nipote. Conciofosse cosa che per for-
za entrando in esso, lo saccheggiò, et furono fatti i cittadini quasi tutti prigioni, 
essendo state [42v] svergognate quasi tutte le femine, che fu cosa molto vitupe-
rosa, et biasimevole. Ampiamente di tanta rovina ne scrivo nell’efemeride latino. 
È sogetto a’ Fiorentini questo castello, di cui sono usciti molti eccellenti huomi-
ni, et massimamente Niccolò dell’ordine de’ Predicatori, della chiesa Romana 
Cardinale, huomo letterato, et di somma prudenza ornato. Di cui ampiamente 
scrive S. Antonino, et similmente io nel 3. lib. de gli huomini illustri de’ frati 
predicatori. Edificò tanto huomo il monasterio di S. Niccolò quivi. Illustrò e-
tiandio questa patria Arlotto Generale ministro de’ frati Minori, lasciando dopo 
sé alcune dotte opere. Parimente fece Ogolino de’ frati Predicatori, singulare 
predicatore. Vedesi poi il torrente Marina, che scende da Calenzano, et poco più 
in giù entra nel Bisenzo. Più oltre vi è Campi, et poi Terzola Torrente, et Mu-
gnone fiume, che scende dall’Appennino, bagna le mura di Fiorenza, et poi 
sbocca nell’Arno. Essendo giunto all’Arno (avanti ch’io entri nella descritione di 
Fiorenza) ne voglio dire qualche cosa. Esce questo nobilissimo fiume Arno, se-
condo Strabone, dal lato destro del monte Apennino di un luogo nominato Fal-
terona, come dimostra Boccaccio nel lib. de’ fiumi Christoforo Landino sopra 
quel verso di Dante nel 14. canto del Purgatorio, quando dice; Et l’ombra che di 
ciò dimandai era. Et Faccio de gli Uberti nel 6. canto del terzo lib. Dittamondo 
così; Lo Tevere in mare che sorge in Falcerona, ch’empie Toscana. Scende que-
sto fiume da principio sì come un rusceletto d’acqua fra strani balzi, et straboc-
chevoli luoghi, et valli, verso l’Occidente, et poi entrandovi molti scaturaggini 
d’acque, torrenti, et fiumi s’ingrossa, et lasciando alla sinistra Arezzo, entra nel 
fiorentino, et passa a Fiorenza, et la partisce in due parti. Et quindi scendendo a 
Pisa, parimente quella divide, et poi corre alla marina, ove finisce il suo corso, 
come è dimostrato. Vuole Annio nel 7. et 15. lib. de’ Comentari, che fosse così 
nominato Arno da Ercole Egittio dal suo cognome, per haver egli raunato, et co-
stretto tutte l’acque de i luoghi paludosi circa Fiesole nell’Alveo di detto fiume. 
In questa cosa mi rimetto al giuditioso Lettore. È fatto memoria di questo fiume 
da gli antichi scrittori, et massimamente da Catone, Strabone, et da Livio nel 22. 
lib. descrivendo il viaggio d’Annibale appresso detto fiume, come poi dimostre-
rò. Vedesi adunque la città di FIORENZA quivi posta, et spaccata dall’antidetto 
Arno in due parti, sopra il quale sono quattro magnifici ponti per passare 
dall’una, all’altra parte. Diverse sono l’opinioni circa il principio di essa. Et pri-
ma scrive Leonardo Aretino nel principio dell’historie Fiorentine, ch’ella fu co-
minciata da i Romani soldati di L. Silla Dittatore, essendogli consignato Fiesole 
con parte del suo territorio, finita la guerra sociale, per premio delle loro fatiche, 
et che quelli considerando la difficultà, et asprezza del monte (nel quale era Fie-
sole), rincrescendogli il discendere, et lo ascendere, a poco a poco abbandonato 
Fiesole, fabricando habitationi nella soggetta pianura appresso la riva dell’Arno, 
et del Mugone (non havendo paura d’alcuno, essendo l’Imperio Romano in col-
mo, sotto la cui ombra sicuri riposare potevano) cominciarono ad habitarvi. Là 
onde già havendo edificato molti edifici, che pareva una bella contrada, fu co-
minciata ad esser nominata [43] da i vicini popoli Fluentia, overo Fluentina, sì 
come posta fra il flusso, o sia corso di due fiumi, cioè dell’Arno, et del Mugnone. 
Onde furono poi detti essi habitatori Fluentini. I quali nomi durarono insino che 
fu poi dimandata Florentia, overo Fiorenza. Et perciò così fu chiamata pur da i 
vicini popoli, o fosse per la tanta felicità, che così presto ottenne, a somiglianza 
del fiore, che presto cresce in bellezza overo per il florido successo 
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dell’eccellenza de gl’ingegni de gli habitatori, che parevano superare in tutte le 
cose gli altri popoli, o fosse anche per amendue dette cose, così ottenne detto 
nome. Altrimenti scrive Rafael Volaterrano nel 5. lib. de’ comentari Urbani, et 
dice esser in grand’errore Leonardo, dicendo, che fosse edificata da i soldati di 
Silla, perché si ritrova nel lib. delle Colonie, qualmente ella fu dedutta Colonia 
dal maestrato di tre huomini, cioè da C. Cesare, M. Antonio, et M. Lepido così; 
C. Cesaris, M. Antonij, et M. Lepidi Pontificis Colonia Florentia deducta a 
Triumviris, assignata lege Iulia, Centuriae Caesarianae, in iugera per Cardines, 
et Decumanas, Termini rotundi pedales. Et distant a se in pedes 2400. Soggiun-
ge poi, che a lui par esser vera la opinione di Lorenzo Valla in un’epistola, ove 
dimostra che fosse dato principio a questa città da i Fiesolani, i quali scendendo 
da i monti, per loro maggiore agevolezza parve loro di habitare in questi luoghi 
presso all’Arno, sì come in luoghi più domestici. Ma Annio nel 7. lib. de’ Comen-
tari, dice a lui parere, che fosse dato principio a questa città da Giano sublime, 
nominato da Catone Ianus Arin, fondandosi sopra le parole di Catone, quando 
dice, Ianus fondavit duas Colonias ad profluenta Arni, videlicet Phesulas, et Arin 
Iani, cioè, che Giano fondò due Colonie appresso la riva dell’Arno, cioè Fesuli, et 
Arin Giano. Et soggiunge che pensa fosse fatta questa fabrica presso l’Arno, ove 
si dice Arignano, et che non sarebbe cosa difficile, cercando, di ritrovare in quei 
luoghi vicini, i vestigi di detta fabrica, et Colonia fatta da lui. Poi vuole che i Fio-
rentini siano quelli, che habitavano in quei luoghi, de i quali parla Plinio nel ter-
zo libro, nominandoli Fluentini. Anche dice, che la città hora di Fiorenza, è nuo-
va di fabrica, ma gli habitatori sono usciti da quegli antichi Gianigeni di Arin-
giano, Colonia posta fra le dodici città fondate da Giano nell’Etruria, come nel 
principio di questa Regione si è dimostrato; et che da queste due Colonie, cioè 
Fiesoli, et Arignano ch’erano presso all’Arno, fosse poi nominata la contrada 
Arnese in Roma. Pare a me, che peraventura così si potrebbono tutte queste o-
pinioni assettare insieme, cioè che fossero prima gli habitatori di Fiorenza (che 
hora vi sono) usciti da quei Fluentini, che habitavano appresso la riva del fiume 
Arno (ove hora si dice ponte d’Arignano) in una contrada, o forse più; conciò 
fosse cosa che in quei primi tempi dopo il diluvio universale, habitavano gli 
huomini ne’ Tirsi, o siano capannuzze, et case di legno, et di paglia, raunate in-
sieme in una, o più contrade, et ville, come dimostra Dionisio Alicarnaseo nel 
primo libro dell’historie; et che quivi primieramente fosse dato principio a dette 
contrade da Giano, et etiandio da lui condotti gli habitatori, et nominato il luogo 
da sé, Arignano, cioè luogo sublime di Giano, per esser fabricato sopra i collicelli 
appresso l’Arno, et poi col tempo più oltre allargandosi gli habitatori lungo la ri-
va dell’Arno, già essendo [43v] spaccato il sasso, che riteneva l’acque del detto (e 
così ogni cosa era stagnato, et allagato, ove hora è la città di Fiorenza) et essicca-
ti tutti questi luoghi, cominciassero poi i Fiesolani discendere quivi ad habitare 
insieme con gli altri primi habitatori, et così di mano in mano accrescendo dette 
contrade, et venendo i soldati di Silla, fossero poi molto più accresciute dette 
contrade, da quelli, a i quali era stato consignato Fiesoli con parte del paese di 
quella. Et che dipoi essendo state quasi rovinate dette contrade (ch’erano state 
riposte in fortezza a somiglianza d’una città, et nomata Fiorenza in vece di 
Fluenza da’ Fluentini habitatori) per le scelerate fattioni di Mario, et di Silla 
(come scrive L. Floro nella guerra di Mario così; Municipia Italiae splendidissi-
ma sub hasta venierunt, Spoletini, Inter carenia, Preneste, Fluentia) ivi fossero 
condutti habitatori dal Maestrato di tre huomini (come dimostra il libro delle 
Colonie). Et talmente l’Aretino, Catone, et Volaterrano si concorderebbono in-
sieme, secondo il mio giudicio; rimettendomi però al migliore. Fa mentione di 
Fiorenza, Cornelio Tacito nel 1. lib. dell’historie, scrivendo qualmente proposero 
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Arontio, et Atretio nel Senato di Roma, che sarebbe cosa molto buona, et utile 
da mandare altrove i fiumi, perché non entrassero nel Tevere, acciò non som-
mergesse Roma, et che furono poi uditi i Legati, et Ambasciatori de i Municipij, 
et Coloniae, così dice; Auditae municipiorum, et Coloniarum legationes, oranti-
bus Florentinis ne Clanis solito alveo demotus in amnem Arnum transferretur, 
idque ipsis perniciem afferret. Et Procopio anche nomina Fiorenza nel 3. lib. 
delle guerre de’ Gotti, et parimente Agathio nel 1. lib. dimostrando, ch’era in 
quei tempi picciola città, così: Florentiam Centumcellasque parva tunc oppida 
Thusciae. Et più in giù dimostra, che i Fiorentini, et Centocellesi si dierono a 
Narsete Eunuco Capitano di Giustiniano. Et Antonino nell’Itinerario nomina 
Fiorenza, et nelle tavole di Tolomeo dipinta si vede, ma nel Greco testo non si 
ritrova. Del che assai mi son maravigliato, conciosia cosa che Tacito fa memoria 
di essa (come si è dimostrato) che fu avanti detto Tolomeo anni 75. Et Faccio de 
gli Uberti suo Cittadino, così dice nel 7. canto del terzo libro Dittamondo di essa. 

Il principio, non è dubbio che Roma 
L’habitò prima, e le fe mura, e merla 

E per alquanti allora pria si noma 
La picciol Roma, ma non lo ritenne, 
Ch’a ciò non era anche la gente doma. 

Cesare unito Fiesole, la venne, 
E del suo nome nominar la volse, 
Ma per il Senato non si sostenne. 

Poi per Fiorino che la morte tolse 
Da Fiesolani fu detta Floria, 
E quest’ancora in parte le si tolse. 

Al fine gli habitanti per memoria, 
Ch’ell’era posta in un prato di fiori, 
Li diero il nome bello onde si gloria. 

Io non so i fondamenti, da i quali Faccio habbia cavato le cose da lui recitate ne’ 
detti versi. Et per tanto non altrimenti m’estenderò in approvarle, o riprovarle. 
Sarà adunque in arbitrio del giudicioso Lettore d’accostarsi a quello, che li parrà 
più verisimile dell’origine, et del nome di questa eccellente città. Similmente 
Angelo Politiano nella seconda epistola del 1. lib. scrivendo a Pietro de’ Medici 
della origine et cagione del nome di essa, dice alcune poche cose, ma non che 
fosse così dimandata da Florio, overo Fiorino, ma che così fu nominata Florentia 
per esser [44] dedutta Colonia dal Maestrato di tre huomini, derivando da Roma 
ch’era il fiore delle città. È questa città edificata appresso Arno, anzi (come è 
detto) ella è in due parti da quello divisa, et è cinta dall’Oriente, et Settentrione, 
a simiglianza di un mezo teatro, d’ameni colli, tutti vestiti di fruttiferi arbori, et 
dall’Occidente è distesa in gratiosa pianura, essendo posta fra l’aria di Arezzo, et 
di Pisa. Delle quali, la prima produce acuti ingegni, et l’altra più grossa, produce 
gli huomini di gran memoria. Là onde essendo nel mezo di questi due paesi Fio-
renza, sì come da quelli contemperata, genera gli huomini così disposti ad ogni 
scienza, come alla retentione di essa. Et è assicurata da più braccia 
dell’Apennino, contra gl’impeti de’ nimici, parendo quasi nel mezo d’Italia collo-
cata. Et per tanto par cosa facile a’ Fiorentini, aiutandogli anche la industria sua, 
di raunare, et sciorre l’Italiche forze. Sempre fu questa città molto copiosa di 
nobiltà. Chi vuol vedere la nobilità, ch’è uscita di Fiorenza, et andata ad habitare 
in molte città d’Italia, legga i comentari di Cristoforo Landino sopra Dante. Nel 
cui principio narra lungamente il tutto. Poi che Fiorenza fu ampliata et formata 
a simiglianza di città, essendo i cittadini di essa di grand’ingegno, et di 
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grand’animo, elessero fra tutti i fiori, per loro insegna il Giglio bianco nel campo 
rosso. Poi essendo entrate nell’Italia le maladette fattioni di Guelfi, et Ghibellini, 
et essendo scacciati i Ghibellini di Fiorenza, elessero poi il Giglio rosso nel cam-
po bianco, facendo l’opposto di quel, che prima havevano fatto. La quale insegna 
insino ad hoggi hanno usato. Elessero etiandio fra gli animali il Lione, sì come 
Re di tutti gli animali, et fra gli huomini eccellenti, per il loro maggior suggello, 
Ercole. Ha havuto due cerchi di mura Fiorenza, come dimostra il Landino. Fu-
rono adunque le prime mura d’essa, ove si veggono anco i vestigi di Capaccio, sì 
come capo dell’acque, conciò fosse cosa che quivi si raccoglievano l’acque de gli 
Acquedutti, et quindi passavano, ove fu poi Vaccheria, insino alle case de gli 
Ormanni, oggi detti Feraboschi. Et indi verso S. Martino, cingendo le case de gli 
Uberti, et de gli Ormanni, et da S. Martino, insino ove è la Torre di S. Reparata, 
et indi passando vicino a luogo, ove fu poi la loggia de gli Adimari, arrivava alla 
taverna del Frascato, et poi trascorreva verso il canto de’ Ferravecchi, cingendo 
parte dello spatio, ove poi furono gli Arrigucci, et S. Maria in Capitolia, et da 
quel canto ov’è S. Pietro buon Consilio, tornava a Capaccio per la piazza di S. 
Miniato tra le torri. Dentro a questa città erano 62. torri habitate da gentilhuo-
mini, i quali (secondo che molti dicono) in gran parte erano Romani. Era una 
porta in Capaccio, una da gli Ormani, la terza da S. Martino, la quarta a Ferra-
vecchi. Queste erano quattro porte principali, et poi erano anche quattro poster-
le. Fu poi rovinata questa città, ma non da Totila, come dicono alcuni, et fra gli 
altri Faccio nel 7. canto del 3. lib. quando dice. 

Grande, e degna già di tutti gli honori 
Quando Totila crudel a tradimento 
Tutta l’arse e disfé dentro, e di fuori. 

Appresso questo gran distruggimento 
Per lo buon Carlo Magno fu rifatta, 
E tratto Marte d’Arno, posto al vento. 

Avvenga ch’egli avesse desiderio di vendicare la morte di Radagaso Re de’ Gotti, 
[44v] tanto miseramente ucciso presso Fiesole, con tanta moltitudine di Gotti, 
non però fu totalmente disfatta da lui, e benché forse fossero gittate a terra parte 
delle mura, et similmente uccisi alcuni cittadini (come dice Leonardo Aretino) 
non però furono rovinati gli edifici, né scacciati i cittadini di essa. Il che confer-
ma il Landino, et molti antichi edifici, i quali paiono per la loro antichità, che 
fossero avanti il tempo di Totila, sì come il sontuoso battisterio, già tempio di 
Marte (come etiandio dimostra Angelo Politiano nella seconda epistola, scri-
vendo a Pietro de’ Medici) et molti altri simili edifici. Sono parimente di questa 
opinione Biondo, et il Volaterrano. I quali dicono, che molto s’affaticasse Totila 
(come dimostra Procopio nel 3. lib. delle guerre de’ Gotti) per rovinarla total-
mente, ma che per misericordia d’Iddio, et particolar gratia fosse conservata. Et 
soggiunge poi il Landino, che furono rovinate le mura di quella da i Fiesolani, et 
da altri barbari, che di continuo in quei calamitosi tempi passavano nell’Italia 
per rovinarla. Là onde essendo i cittadini di questa città così travagliati, et da i 
Fiesolani, et da i Barbari, vedendo la maggior parte delle mura disfatte, abban-
donandola, si ridussero a’ circostanti castelli, et fortezze per loro sicurezza. Et 
così in tal modo essendo abbandonata la città, rimase totalmente priva 
d’habitatori insino all’anno 802. dal nascimento del figliuolo d’Iddio. Nel qual 
ritornando Carlo Magno da Roma coronato Imperatore per passare in Francia, 
et fermandosi quivi alquanti giorni, aggradendogli il luogo, fece dare principio 
alle mura, molto agrandendola, et comandò che dovessero ritornare ad habitarvi 
tutti i cittadini dispersi in qua, et in là. Et così cominciata ad habitare questa cit-
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tà, si partì, lasciando consolati i cittadini. Furono dunque fabricate le mura nuo-
ve, cominciando dalla parte Orientale, ove erano le case de’ Belincioni, Betti, 
Ravignani, et eravi porta S. Pietro con un borgo insino a S. Pietro Maggiore. Poi 
seguitavano dette mura verso S. Giovanni, et al Vescovado, et quivi era la secon-
da porta detta dell’huomo; et da quella uscendo, ritrovavasi borgo S. Lorenzo. 
Seguitavano poi insino a S. Maria Maggiore, et insino a S. Pancratio, ove era la 
terza porta detta del Santo, benché quello però restasse fuori delle mura. Dipoi 
caminando verso Arno, lasciando similmente S. Trinita di fuori, et non lontano 
da quel tempio, fu una posterla nominata porta Rossa, dalla quale insino ad oggi 
è nominata la via. La quarta porta fu di S. Maria. Furono in questo secondo cer-
chio 150. torri alte più che braccia 100. Durarono da 500. anni le continue nimi-
citie fra’ Fiorentini, et Fiesolani. Ben è vero, che al fine già essendo molto accre-
sciuti i Fiorentini; ocultamente una notte entrando in Fiesole, la pigliarono, et la 
disfecero tutta, eccetto il Vescovado, conducendo a Fiorenza tutte le nobili fami-
glie. Et poi accomunarono l’insegne della Repub. Et (come dicemmo) era 
l’insegna de’ Fiorentini il Giglio bianco nello scudo rosso, et quella de’ Fiesolani, 
la Luna azzurra nello scudo bianco. Così adunque fecero uno scudo diviso per 
lungo bianco, et rosso. Et questa restò poi insegna del popolo Fiorentino fatto di 
due popoli. Et parimente era lo stendardo che si portava nella militia sopra il 
Caroccio. Il quale al presente si vede pendere dalla sommità [45] del Battisterio 
(come dice il Landino). Delle dette opere scrive Faccio nel canto 7. del 3. libro 
così. 

Vero è, che sempre fu in gran baratti 
Infin che Fiesole potea battere i polsi, 
Ma poscia crebbe come fur disfatti. 

E se del tutto di lor fossero ispolsi 
E non raccolti l’un con l’altro sangue 
Forse tal canterebbe c’hora duolsi, 

Che non è modo a richiuder un angue 
E l’huomo insieme, che son sì contrarij, 
Ch’al fin convien che l’un e l’altro langue. 

Poi ch’ella fu ristorata, patì gran travagli in diversi tempi, e fra gli altri fu, che 
essendo stato rovinato il suo esercito appresso il fiume Arbia da i fuor usciti 
congiunti con i Senesi, e Pisani, e fatto un consiglio di seguitare la vittoria, e to-
talmente rovinare la città, levandosi in piedi Farinata de gli Uberti scacciato del-
la patria, havendo più amore a quella, che a se stesso, da vero cittadino disse, 
che per niente potrebbe patire, che una tanto bella patria, quanto era quella, 
fosse mai disfatta, e che non l’havendo fatta esso, né anche eglino, non soppor-
tarebbe, che ella fosse rovinata. Là onde per le sue parole fu salvata quella. È 
stata spesso anche tribulata per le scelerate fattioni de’ Neri, e de’ Bianchi, de’ 
Guelfi, e Gibellini, come chiaramente dimostra Leonardo Aretino, santo Anto-
nino, e Niccolò Machiavelli nelle loro historie, con molti altri scrittori, i quali di-
ligentemente io leggendo, ho ritrovato, che lungamente non può riposare questa 
città, che non sia travagliata, o da forestieri, o da se medesima. E ciò penso oc-
corre, per essere il popolo di quella di grande ingegno, et havere assai ricchezze; 
conciosia che per le ricchezze da molti ella è invidiata: per lo ingegno fra sé si 
travagliano, alcuni non volendo havere superiori, et altri uguali. Ha soggiogato 
molte città, e luoghi, cioè Pistoia, Arezzo, Cortona, Volterra, Pisa, il porto Livor-
no, Bibiena col Casentino, Monte Pulitiano, con molte castella di Toscana, et e-
tiandio di Romagna. Ella è molto bella, talmente che meritamente ha ottenuto il 
nome di Fiorenza bella, che in vero ella pare il fior d’Italia. Vi si veggono son-
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tuosi edifici, così dedicati a Dio come per l’uso de’ cittadini (secondo che dimo-
strerò). Et prima vedesi quel maraviglioso Tempio di S. Maria del Fiore tutto di 
marmo crustato, ove è quella stupenda cupula tanto artificiosamente fatta da Fi-
lippo di Brunellesco Fiorentino eccellente architettore. Vicino a questo Tempio 
appare quella bellissima Torre delle campane, tutta fabricata di belle pietre di 
marmo. E poi poco discosto si dimostra l’antichissimo Tempio di Marte, fatto a 
forma ritonda, con grand’ingegno, hora dedicato a san Giovambattista, ove è il 
superbo vaso di pretiose pietre di marmo, nel quale si battezano i fanciulli. Le 
cui porte sono di metallo con tanto artificio condotte, et massimamente quella 
ch’è di rincontro alla Chiesa di S. Maria del fiore, che giudica ciascun di qualche 
ingegno, che non si possono ritrovare in tutta Europa le simili. Giace in questo 
ornato Tempio Baldessar Cossa già Pontefice Romano (deposto del Papato nel 
Concilio di Costanza) in un artificioso sepolcro di metallo, con la sua effigie, con 
queste lettere, Balthassar Cossa, olim Ioannes vigesimus tertius. Così dice di 
questo Battisterio, et dell’antidetto Campanile Faccio nel settimo canto del terzo 
libro. 
[45v] 

Io vidi molti luoghi ricchi, e cari, 
Ma sopra tutti mi piacque il Battista, 
Che d’intaglio di marmo non so il pari. 

E se compiuto fosse a lista a lista 
Il Campanil, come l’ordine è preso, 
D’ogn’altro vincerebbe la sua vista. 

Evvi poi il nobile tempio di S. Maria Novella dell’ordine de’ Predicatori 
d’agguagliare agli altri eccellenti Tempij d’Italia, per la maravigliosa struttura, 
che in esso si ritrova. A cui è congiunto il sontuoso monasterio, ove habitano i 
frati. Che dirò della Chiesa di S. Spirito, fatta con tanta osservanza 
d’architettura, et ornata di tante grosse, et lunghe colonne di pietra, governata 
da’ Frati Eremitani? Et della nobile Chiesa de’ Frati Minori? Et dell’artificiosa 
Chiesa di S. Lorenzo? da Cosimo di Medici, et Lorenzo figliuolo di quello edifica-
ta? Ove sono alcune magnifiche sepolture, non solamente di pretiosi marmi or-
nate, et di metallo, ma anche con grand’arte, et magisterio lavorate? Delle quali 
una è posta al detto Cosmo con queste parole, Decreto publico patri patriae, et 
un’altra a Pietro suo figliuolo? Evvi altresì in questo Tempio una superba cap-
pella con una sontuosa libraria fatta da Clemente 7. Pontefice R. ove veggonsi 
nobilissimi, e rarissimi libri così Greci, come Latini. Sarei molto lungo, s’io vo-
lessi descriver la vaga fabrica del monasterio di S. Marco (ove è quella singolare 
libraria piena di rari et pretiosi libri latini, et greci) dal sopranominato Cosmo 
edificato. Vedesi poi il tempio della Annonciata, al qual da ogni stagione concor-
rono i popoli per havere ottenute gratie da Iddio a prieghi della sua dolcissima 
madre sempre Vergine Maria. Altri assai bei tempij si veggono per la città, che 
sarei molto lungo a rimembrarli. Vi sono altri luoghi pietosi, et hospitali, da far-
ne memoria, sì come l’hospitale di S. Maria Nuova, che in tutte l’opere della pie-
tà così nell’abbondanza delle cose necessarie per li poveri infermi, come etiandio 
nell’ordine de’ servitori, supera tutti gli hospitali d’Italia. Tacerò l’hospitale de’ 
poveri fanciullini isposti, con altri simili pietosi luoghi, de’ quali diconsi esserne 
37. Et parimente ritrovansi quivi 44. parocchie, computandovi 12. priorati, et 
76. monasterij di religiosi fra huomini, et donne con nove fraternitati di fanciul-
li, senza le fraternità, et compagnie de gli huomini, che sono in grandissimo 
numero. Sono altresì in questa nobilissima città, altri eccellenti edifici per l’uso 
publico, et privato de’ cittadini, sì come il palagio della Signoria, quel de’ Medici 
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edificato da Cosmo, certamente dignissimo edificio da ricever l’Imperatore, et il 
Papa; quel de gli Strozzi, e quel de’ Pitti, i quali tanto sontuosamente sono stati 
fatti con molti altri edifici, per la città, che ella è cosa da far maravigliare ogni 
grande ingegno. Appaiono etiandio in qua, et in là per quelle larghe, lunghe, et 
diritte vie di belle pietre silicate, vaghi casamenti, che gli occhi de gli huomini 
vedendoli rimangono sodisfatti. Evvi poi il fortissimo castello da Alessandro de i 
Medici, nipote di Clemente 7. Papa principiato, et finito. Et così essendo tanto 
bene ornata di tali nobili, et vaghi edifici, ha ottenuto il nome di Fiorenza bella, 
come è detto. Si veggono similmente quattro ponti molto belli, sopra l’Arno, per 
li quali si congiungono amendue le rive di quegli insieme, per agevolezza de i 
cittadini. Erano intorno a questa città già alquanti bei borghi, i quali se fossero 
stati congiunti insieme, ne sarebbe risultato una Città forse [46] non minore di 
Fiorenza, i quali tutti furono rovinati l’anno 1529. Pur anche si scorgono molti 
nobili palagi fuori della città con vaghi giardini ornati di belle parede di mirto, 
lauro, gielsamini, rose, et bussi, sopra le quali insurgono varie, et diverse figure 
composte di busso, et di mortella: per le quali è dato gran piacere a’ risguardan-
ti. Sentonsi etiandio le murmuranti, et susurranti acque da ogni parte di quelli 
trascorrere. In vero s’io volesse il tutto descrivere d’amenità, et vaghezza così 
naturale, come artificiale di questi luoghi, che sono intorno alla città, bisogne-
rebbe scriverne volumi. Onde per hora più non scriverò di dette cose, ma parle-
rò del governo di essa, che ha havuto insin ad hora. Poi che ella fu ristorata da 
Carlo Magno (come dicemmo) fu tale il governo suo. Creavano due Consoli per 
uno anno dandogli un Senato di cento padri huomini savii. Essendosi così al-
quanto tempo governata, fu mutato quest’ordine, et eletti dieci cittadini, diman-
dandogli Antiani, che fu l’anno di Christo 1220. secondo il Volaterrano, ma se-
condo Biondo nel 17. lib. dell’historie, nel 1254. Havendo poi nel 1287. ottenuta 
la libertà da Ridolfo Imperatore con sei migliara di fiorini d’oro, secondo Platina 
nella vita d’Onorio IIII. fu mutato detto Maestrato de’ dieci, et ridutto ad otto, 
nominandolo priori dell’arti con un confaloniere di giustitia. Et fu instituito 
talmente questo Maestrato, che solamente due mesi havesse a governare, et così 
di mano in mano i suoi successori, ritenendo però il nome de gli Antiani. Come 
ho potuto ritrovare, è stato mutato l’ordine di detto Maestrato insino al presente 
tre volte. Et prima nel 1343. che havendo comprato Lucca i Fiorentini da Masti-
no della Scala per 500000. fiorini d’oro, et essendo poi rotto il loro essercito, et 
havendo dimandato aiuto al Re Roberto, vi fu da lui mandato Gualtieri Francese 
detto Duca di Atene, per loro Capitano, il quale con grande astutia et frode 
s’insignorì della città. Et entrando nel palagio, depose i Priori con gli altri Mae-
strati. Ben è vero, che poco tempo durò nella tirannia, conciò fosse cosa che ad 
esortatione di Angelo Acciaiuolo dell’ordine de’ Predicatori Vescovo della città, 
pigliando l’arme il popolo, fu scacciato di Fiorenza, et ritornato il Maestrato de’ 
Priori, et del Confaloniere antidetto. Fu un’altra volta mutato ne’ tempi di Ales-
sandro sesto Pontefice Romano, perché volendo Cesare Borgia duca di Valenza, 
figliuolo del detto Pontefice, introdurre in Fiorenza Pietro, Giovanni, et Giuliano 
figliuoli già di Lorenzo de’ Medici fuorusciti, et vedendo che non li poteva riusci-
re, tenne modo, che fu creato Pietro Soderino Confaloniere perpetuo, havendo 
però sempre seco in compagnia i priori dell’arti estratti di due mesi in due mesi, 
il quale molto prudentemente governò la Republica, insino che fu scacciato da 
Ramondo Cardona Capitano di Ferrando Re d’Aragona, et di Napoli, nel mille 
cinquecento dodeci, per introdurre nella città Giovanni Cardinale con Giuliano 
suo fratello de’ Medici. Il che fatto, ritornò il consueto modo del Maestrato, che 
perseverò insino all’anno mille cinquecento trenta. Et benché in questo tempo 
fosse governata la città a’ voti di Lione decimo Pontefice Romano (avanti detto 
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Giovanni de’ Medici) et parimente a’ voti di Clemente settimo (già nominato 
Giulio figliuolo di Giuliano primo de’ Medici) tenendovi il Cardinale di Cortogna 
per governo d’Ippolito figliuolo di [46v] Giuliano secondo, et d’Alessandro fi-
gliuolo naturale di Lorenzo figliuolo di Pietro secondo; nondimeno era creato 
detto Maestrato secondo il consueto. Nell’antidetto anno adunque (essendosi 
drizzati in libertà i cittadini, l’anno mille cinquecento ventisette, essendo asse-
diato Clemente predetto nel Castello di S. Angelo dall’essercito di Carlo V. Imp.) 
perseverando pure i cittadini nella loro opinione per mantenersi in libertà: et 
essendovi mandato Filiberto Principe d’Orangia con l’esercito da Carlo Imp. a’ 
prieghi di Clemente sopradetto, per introdurre nella città Alessandro soprano-
minato, suo nipote, (il quale già aveva fatto Duca di Civita di Penna) al fine, es-
sendo oppressa la città dalla penuria del vivere, divenne sotto di Carlo. Il qual 
per sodisfare alla volontà di Clemente, creò Priore perpetuo della Città lo anti-
detto Alessandro. Là onde mancò il Maestrato de’ Priori, e del Confaloniere di 
giustitia. Essendo poi Alessandro creato Duca di essa nel 1535. da Carlo Imp. 
(havendogli dato per moglie Margherita sua figliuola naturale) a i 7. di Gennaio 
del 1537. fu miseramente ucciso da Lorenzo già figliuolo di Pietro Francesco de’ 
Medici (come egli diceva), per liberar la patria, e restituirla alla libertà. Et fu 
creato Duca in suo luogo, Cosmo, figliuolo di Gio. de’ Medici. E così hora perse-
vera, che siamo nell’anno 1549. È stata questa eccellente città sempre in gran ri-
putatione, non solamente appresso i Signori, e popoli d’Italia, ma anche appres-
so quelli, che sono fuori; così per l’ingegno de’ suoi cittadini, come etiandio per i 
gran trafichi di mercatantie, e ricchezze. Fu quivi celebrato il Concilio universale 
della Chiesa di Dio da Eugenio 4. Pont. Rom. ove si ritrovarono molti Cardinali, 
Arcivescovi, Vescovi, et Abbati, con molti altri padri. E convenne al detto Conci-
lio Giovanni Paleologo Imp. di Costantinopoli col Patriarca, e con molti Prelati 
letterati huomini Greci, di tutta Grecia scielti, per unir la Chiesa Orientale con la 
Latina. Furon fatte in questo Concilio molte honorevoli disputationi fra i Greci, 
et i Latini, e massimamente circa la processione dello Spirito santo, e del Purga-
torio, et al fine fu conchiuso da i Padri, con autorità de’ santi Dottori, così Greci, 
come Latini, che lo Spirito santo ugualmente procedeva tanto dal Padre, come 
dal Figliuolo, e come era il Purgatorio, con molte altre cose attenenti alla Catto-
lica Chiesa; come chiaramente si può vedere nella bolla Aurea, in Latino, e Gre-
co scritta, con la soscrittione di Eugenio Pontefice, e di tutti i Cardinali, e di det-
to Imp. col Patriarca di Costantinopoli, e d’altri Prelati. La qual bolla col pen-
dente di Piombo del Papa, e col pendente d’oro dell’Imp. ritrovasi ne gli Archivi 
della nostra città di Bologna, dove io più volte l’ho veduta. Similmente in questo 
Concilio divotamente accettarono le cerimonie, et amaestramenti della Chiesa 
Rom. e l’intiera fede Christiana gli Armeni, Ethiopi, Georgiani, e Giacobiti, che 
habitano nella Libia, e nell’Asia, che vennero a questo Concilio per havere insti-
tutione vera della fede di Giesù Christo N. S. et unirsi con la Chiesa R. Sono u-
sciti di questa nobilissima patria assai eccellenti ingegni, che hanno dato non so-
lamente nome a quella, ma altresì a tutta Italia, de’ quali alquanti ne nominerò, 
cioè, S. Giovanni Gualberti primo institutore dell’ordine di Valle Ombrosa, il 
qual per la sua santa vita meritò di essere annoverato fra i divi dalla R. Chiesa. 
Anche fu Generale di detto ordine S. Bernardo de gli Uberti, [47] huomo certa-
mente virtuoso, che fu creato cardinale da Urbano secondo Papa, et passò a mi-
glior vita nel 1133. come dice Volaterrano. Nell’età de’ nostri padri fiorì S. Anto-
nino Arcivescovo dell’ordine de’ Predicatori, che scrisse molte opere, onde per la 
sua santa vita fu ascritto fra i santi da Adriano sesto Papa. Diede gran nome a 
questa città Giovan Domenico pur del detto ordine de’ Predicatori Cardinale 
della chiesa Romana con la sua dottrina, et sante opere, come facilmente si può 
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conoscere dalla vita di quello composta da Giovan Carlo frate de’ Predicatori. 
Passò all’altra vita tanto huomo nella città di Buda in Ungheria, con gran divo-
tione, ove dimostrò il Signore Iddio quanto a lui fosse a grado, facendo molte 
gratie, al sepolcro di quello. Fu cittadino Fiorentino Filippo riformatore 
dell’ordine de’ servi, huomo divoto, e buono. Sono usciti di questa inclita città 
ne’ giorni nostri due Pontefici Romani della nobilissima famiglia de’ Medici, 
cioè Lione X. figliuolo di Lorenzo et Clemente 7. figliuolo di Giuliano fratello di 
detto Lorenzo. Ha etiandio questa città partorito molti Cardinali, cioè Alberto de 
gli Alberti, sepolto nella chiesa di S. Maria maggiore di Roma, Alemano de gli 
Aldimari, Francesco Soderino, Lorenzo Pucci Vescovo prenestino, et maggiore 
penitentiero, huomo ornato di grande integrità, et molto pratico nel trattar le 
cose della corte, che passò a miglior vita, con mestitia, et giattura di tutta la cor-
te, l’anno 1531. Niccolò Pandolfino, Luigi, Rosso, tutti questi tre fatti Cardinali 
da Lione decimo. Antonino Puccio nipote del detto Lorenzo, il quale per la sua 
dottrina, et gloriose opere fu creato Cardinale da Clemente 7. Et passò poi di 
questa vita nel 1544. in Bagnarea, molto divotamente lasciando doppo sé alcuni 
belli, et eleganti sermoni del Sagramento. Etiandio questi anni passati abban-
donò questa vita Roberto zio di Antonio Puccio, pur anche egli Cardinale col ti-
tolo di S. Quattro, et maggior penitentiero, e Niccolò Ardinghello, ammesso nel 
numero de i Cardinali anche lui da Paolo terzo, che disse vale a i mortali gli anni 
passati. Ippolito figliuolino di Giuliano secondo de’ Medici fatto da Clemente 
settimo, che morì a Iuro vicino a Gaeta, questi anni passati. Illustrano hora que-
sta città Giovanni Salviati, Niccolò Ridolfo huomini ornati di lettere Grece, et 
Latine, riposti meritevolmente fra i Cardinali da Lione decimo per le loro singo-
lari virtù, Niccolò Gaddi, annoverato ne’ Cardinali da Clemente settimo. Ha ge-
nerato similmente Fiorenza molti altri prelati, Arcivescovi, Vescovi, Abbati, et 
altri simili che sarei molto lungo in descriverli; del numero de i quali, fu Angelo 
Acciaiuolo Vescovo di Fiorenza, Simone Saltarello Vescovo di Orvieto, Aldo-
brandino Cavalcanti Arcivescovo di Pisa, tutti dell’ordine de’ predicatori, huo-
mini letterati, et giusti, come dimostra Giovan Carlo nelle loro vite. Lascierò gli 
altri prelati per maggior brevità, che sono stati cittadini fiorentini. Nacquero in 
questa città Luigi Marsilio valente filosofo. Bartolomeo Lapacio dell’ordine de i 
predicatori eccellente Teologo, Leonardo Statii generale di detto ordine. Il pri-
mo di questi due dimostrò nel concilio Fiorentino quanto fosse ornato di lettere 
Grece, et Latine, disputando co i Greci, et costringendogli a confessare, come 
procede ugualmente lo spirito santo dal Padre, et dal Figliuolo. Il secondo per la 
prudentia, et dottrina, che in lui si ritrovava, [47v] fu eletto dalla natione Italia-
na nel concilio di Costanza per uno de’ supernumerali ad eleggere il Papa, come 
dicono gli Historici. Fu fiorentino anche Roberto Bardi, Dino dal Garbo, Teorico 
Torregiano, Gianetto Manetti, homini molto scientiati, Lione Alberti huomo di 
versatile ingegno, che parea esser nato per accomodarsi ad ogni scienza così 
pratica, come speculativa. Onde vedeansi in lui la perfetta cognitione della Ge-
ometria, Prospettiva, Astrologia, Musica, Pittura, Scoltura, et parimente di tutte 
l’altre simili scienze. Lasciò alquante singulari opere doppo sé, et fra le altre un 
libro di Architettura, ove dimostra di quanta scienza fosse. Non si maraviglierà 
alcuno, se alquanto più mi sono dimorato nella narratione delle virtuti di questo 
huomo, conciosia cosa che pare a me narrando le virtuti d’esso, di narrare di 
uno de miei, essendo io de gli Alberti già usciti di Fiorenza, benché egli sia nato 
in Fiorenza, et io in Bologna. Uscì di questa città anche Paolo Matematico, Dan-
te Aldigieri, con Francesco Petrarca. Ben è vero che questo nacque all’Incisa di 
padre Fiorentino, et passò all’altra vita in Arquade d’anni 70. di sua età, et l’altro 
primieramente vide il Cielo in Fiorenza, ma poi scacciato dalla patria, mancò di 
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questa vita in Ravenna di cinquantasei anni. Dimostrarono l’opere d’amendui, 
di quanta dottrina fossero ornati. Diede gran fama a Fiorenza Guido Cavalcanti, 
lasciando dopo sé le regole di comporre ornatamente in volgare, Coluccio Salva-
to, Lionardo Datti, Donato Acciaiuoli, che elegantemente tradusse di Greco in 
Latino la vita d’Annibale, et di Demetrio del Plutarco, et altresì compose i Com-
mentari sopra la Etica d’Arist. Matto e Palmerio, che fece le additioni ad Euse-
bio de i tempi, et quattro libri de la vita civile; Lapo Castiglione, che transferì di 
Greco in Latino molto ornatamente alcune vite di Plutarco, Niccolò Nicoli, Palla 
Strozzi, che oltre la scienza delle Lettere Grece, et Latine, dimostrò con costan-
za, et con quella, la prudenza, patientemente sopportando l’essilio, di continuo 
occupandosi ne gli studii delle lettere, Angelo Acciaiuoli, Andrea Fiocco, Chri-
stoforo Landino, dal quale furono copiosamente, et dottamente ghiosate le co-
medie di Dante con Vergilio. Faccio de gli Uberti ingenioso geografo, et poeta 
laureato, che scrisse il Dittamondo; Giovan Carlo dell’ordine de’ predicatori, che 
fece molte vite d’illustri huomini de’ frati Predicatori, con dolce, et candido stile; 
Marsilio Ficino meritevolmente detto Platonico dall’opere da lui tradotte di Pla-
tone di Greco in Latino; Alamano Rinuccino, che tradusse di Greco in Latino Fi-
lostrato della vita d’Apollonio Tianeo; et Pietro Crinito, che fece il libro de hone-
sta voluptate, molto dottamente, et elegantemente; Bartolomeo Scala huomo e-
loquente, che parea più tosto esser nodrito fra le muse, che fra le ruote del moli-
no. Zenobio Acciaiuoli dell’ordine de’ predicatori, dal quale furono tradotte al-
quante opere in Latino di Greco, et massimamente Giustino martire, che passò a 
miglior vita questi anni passati Bibliotecario del palagio Vaticano, Bernardo Ru-
cellaio, prestante scrittore d’historie, Lippo, Rinutii, Beniveni, Niccolò Machia-
vello, che fece l’historie di Fiorenza, la vita di Castruccio, il Prencipe con molte 
altre degne opere. Fece nominare questa dignissima patria fuori d’Italia Alberto 
Vespuccio, eccellente Cosmografo, alla cui suasione, Manuele Re di Portogallo 
gli diede [48] alcune navi, acciò che solcasse il mare Oceano per ritrovare Isole, 
et altri paesi non conosciuti da noi. Nelle leggi Accursio Fiorentino fece gran 
profitto, onde ghiosò tutti i libri delle leggi civili. Francesco suo figliuolo fu 
anch’egli perito in dette leggi. Lorenzo Ridolfi, che fece il trattato dell’usure. Vi 
fu Giotto cittadino Fiorentino, che fu il primo a svegliare i pittori all’arte del di-
pingere. Insino ad hoggi in più luoghi d’Italia vedesi le pitture da lui fatte con 
grand’artificio. Seguitò poi Maso, Giovanni Chiambur, Stefano Scimia, Tadeo 
Gaddi, con Giovanni dell’ordine de’ predicatori, che dipinse la cappella di Papa 
Niccola nel palagio di S. Pietro. Ne’ tempi nostri sono stati Filippino, Bartolo-
meo de’ predicatori, Lionardo Vincio, che fece quel maraviglioso cenacolo di 
Christo nel Refettorio di S. Maria delle gratie di Milano dell’ordine de’ frati Pre-
dicatori; Domenico Girlandino, Alessandro Botticelli, con Filippo Brandulani. 
Furono tutti questi huomini singulari pittori. Seguitano altri, che con l’arte della 
Prospettiva dierono nome a Fiorenza, et prima Maso, Filippo Carmelitano, et 
nel designare, Areione, Paolo Uccello, Preselo, Preselino, et Donato con molti al-
tri. Nell’arte Statuaria fiorirono molti, cioè Donatello Eracleonta, Antonino Ro-
sello, che fece quell’artificiosa porta di metallo alla chiesa di S. Pietro di Roma, 
ne’ tempi di Eugenio Papa 4. Lorenzo Cione, che fece le porte del battisterio per 
spatio di 50. anni, ove si veggono tanto artificiosamente fatte l’historie del nuo-
vo, et vecchio testamento, Desiderio, Luca di Rubea, Andrea Verrucchio, Anto-
nio, et Matteo Pullari, Andrea Sansovino. Il qual fra l’altre opere che ha fatto, 
condusse a tanta perfettione due superbe sepolture tutte di finissimo marmo, 
poste nella chiesa di S. Maria del pop. in Roma, una ad Ascanio Maria Sforza, et 
l’altra a Girolamo Savonese, amendue Cardinali di Roma, per comandamento di 
Giulio Papa 2. Fu costui il primo, che cominciasse ad effingere sopra i sepolcri le 
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imagini talmente che paiono riposarsi sopra il braccio. Che scriverò di Antonio 
di ponte a Sieve, et di Michel Angelo non men eccellente pittore, che singolare 
scoltore? In vero questo huomo ha conseguito tante lodi nella pittura, et non 
meno nella scoltura, che fra quelli primi pittori, et scoltori, tanto da Plinio, et da 
gli altri antichi scrittori celebrati agguagliare si può. Ha parimente produtto Fio-
renza huomini savii, accorti, di maturo consiglio da governare, non dico una cit-
tà, et una Provincia, ma Reami, et l’Imperio Romano, fra i quali fu Cosmo de’ 
Medici, che lungo tempo hebbe cura del reggimento di questa Republica. Il qua-
le fu huomo magnifico, affabile, liberale, et prudente nella sua conversatione. 
Governò con gran dolcezza, et prudenza Fiorenza; fabricò molti luoghi pietosi, 
cioè il monasterio di S. Marco dell’ordine de’ predicatori, ove fece quella nobilis-
sima libraria, di cui avanti parlai, poi il monasterio dell’abbatia di Fiesole de’ 
canonici regolari di Erisonara. E’ cominciò la chiesa di S. Lorenzo, che poi fu da 
Lorenzo finita. Edificò il superbo palagio suo (opera certamente da Re, et non da 
privato cittadino) con altri nobili edifici, che sarei molto lungo in descriverli. Fu 
in tutto opinione in questa città, che potea di quella disporre quanto gli parea, 
nondimeno tanta era la sua modestia, che non disponea cosa alcuna se non 
quanto gli parea essere ispediente al ben commune di essa, lasciando adietro 
tutti i rispetti, et [48v] commodi proprii, sì come conviene ad un buon padre di 
famiglia haver cura della propria casa. Là onde meritevolmente fu da tutta la cit-
tà nominato padre della patria. Assai altre cose harei da scrivere di tanto huo-
mo, ma per esser breve le lascierò, et per essere state ampiamente descritte da 
Rafael Volaterrano, et da Niccolò Machiavelli, et da molti altri. Passò di questa 
vita tanto savio, humano, et magnifico huomo nell’anno di gratia 1464. et di sua 
età 80. lasciando doppo sé Pietro, Giovanni, et Carlo suoi figliuoli. Doppo la cui 
morte governò la Republ. molto humanamente Pietro, dimostrandosi più tosto 
privato cittadino, che Prencipe della Città. Et lui mancando rimase Lorenzo, et 
Giuliano suoi figliuoli, et ucciso Giuliano per la congiuratione de’ Pazzi, et de’ 
Salviati, pigliò il governo della Republica Lorenzo. Et tanto modestamente, et 
saviamente la maneggiò, che ogni un rimase pieno di maraviglia. Et non sola-
mente parea che governasse Fiorenza, ma l’Italia. Conciosia che ognuno concor-
rea ad esso per consiglio, sì come all’Oracolo di Apolline. Mancò tanto huomo 
nell’anno di Dio apparuto al Mondo di nostra carne vestito 1492. con il quale 
parve mancar la pace, non solamente di Fiorenza, ma di tutta Italia. Perché poco 
dopo passò Carlo 8. Re di Francia nell’Italia, così sempre da quel tempo in qua è 
stata afflitta, et travagliata Italia, anzi (meglio dirò) tutta la Christianità, et mas-
simamente Fiorenza. Rimasero di Magno Lorenzo tre figliuoli, cioè Pietro 2. 
Giovanni 2. et Giuliano 2. Successe Pietro nel primato della città, ma non con 
quella felicità, nella quale era vivuto suo padre, non usando quella destrezza, et 
prudenza c’haveva usato quello. Perché sì come signor legittimo parea voler 
dominare, non seguitando l’orme del padre, né di Pietro 1. et manco di Cosmo. I 
quali co i capucci (com’eglino dicevano) da privati cittadini, la governavano, et 
non da signori. Et per tanto fu scacciato Pietro co i fratelli. Fu similmente huo-
mo di gran consiglio Pietro Soderino, creato dalla città perpetuo Confaloniero. 
Assai altri huomini nacquero in Fiorenza, che con gran prudenza la governaro-
no, come dimostra Niccolò Machiavelli nelle sue historie. Uscirono anche molti 
altri gravi, maturi, et prudenti huomini di questa città, i quali con lor ingegno 
hanno governate altre città, et altri luoghi, sì come Niccolò Acciaiuoli, che con la 
sua prudenza governò il Reame di Napoli ne’ tempi di Giovanna prima Reina, 
come dimostra Giovan Carlo Fiorentino nelle sue historie. Et ne’ tempi nostri 
Francesco Guicciardini governò Modena, Reggio, Parma, tutta la Romagna, et 
poi Bologna con somma giustitia, et ingegno, in nome di Lione X. et di Clemente 
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VII. Pont. R. Risplendeva in questo huomo gran prontezza d’ingegno, in gover-
nare, et parimente la scienza delle leggi, et di buone lettere, ch’era cosa maravi-
gliosa. Et non solamente havea ingegno a trattar de cose ne’ tempi della pace, 
ma etiandio ne’ tempi della guerra. Abbandonò questa vita in Fiorenza l’anno 
della gratia 1540. lasciando dopo sé alcune historie molto elegantemente in vol-
gare scritte. Sono usciti anche di quindi molti singolari capitani di militia; e 
prima Filippo Scolare Capitano di Sigismondo Imperatore, et Bonaguiso de’ Bo-
naguisi capitano di molte bande di christiani nell’acquisto di Damiata, che fu il 
primo, ch’entrò nella città con la sua compagnia, Giovanni Strozza, [49] capita-
no del Marchese di Mantova, Pietro di Carlo Strozza, Pietro Capponi, Giovanni, 
et Giovannino de’ Medici, Francesco Feruzzo, il qual se non era ucciso nella zuf-
fa con Filiberto Prencipe d’Orangia capitano di Carlo V. Imperatore, per cotal 
guisa dava aiuto alla sua città, che nell’acquistata libertà si sarebbe mantenuta, 
secondo che si diceva. Ora da gran nome di valoroso capitano, a questa città Pie-
tro Strozza, che si fa nominare da ogni lato di Francia, et di Scotia, come ha fatto 
per Italia, secondo che si vede, et sente. Altri assai singulari huomini ha produt-
to questa patria, che troppo lungo sarei in nominarli. Ma chi vago di così fatte 
cose vorrà vedere, legga le chiose di Christoforo Landino sopra Dante, Niccolò 
Machiavelli, Lionardo Aretino, Poggio, con l’historie di S. Antonino, con molti 
altri, et rimarrà sodisfatto. Ritornando alla principiata descrittione, Fuori di 
Fiorenza poco discosto circa il colle dell’Apennino scorgonsi i vestigi dell’antica 
città di Fiesole molto nominata da gli antichi scrittori, et massimamente da Ca-
tone, da Polibio nel 2. da Plin. nel 3. da Appiano Alessandrino nel 2. da Salust. 
nel Catilin. da Livio nel 32. lib. da Antonino nell’Itiner. da Tolom. et da Silio Ita-
lico nel 8. quando dice, Et sacris interpres fulminis alis, Fesula, sopra le quali 
parole dice Pietro Marso, che quivi anticamente habitavano gli Auguri et indo-
vini, che interpretavano i prodigi, voci, et apparitioni de gli augelli, come anche 
scrive Ang. Polit. nella 2. epist. a Piet. de’ Medici. Assai mi son maravigliato di 
Strabone, che non facci memoria di questa antica città, essendo ella stata una di 
quelle prime 12. Città di questa Regione, tanto celebrata da gli scrittori. Diverse 
son l’openioni da chi ella fosse fabricata, et perché così fosse nominata. Furono 
alcuni, che dissero ch’ella fu edificata da Giasio fratello di Dardano dopo 3840. 
anni, che era stato creato il Mondo. Altri dicono, che ella fu fondata da Atlante, 
come dimostra Faccio nel 7. Canto del terzo libro. 

Passati la marin, a una montagna, 
Solino mi drizzò dicendo vienne, 
Non vo che per l’andar il dir romagna 

Cominciò, dopo che ’l diluvio venne 
Atalante con la sua sposa allora 
D’Asia dico, e quel bel monte tenne. 

Costui fu il primo, che fondasse pietre 
In Italia per fondar cittade, 
Sì come per alcuna historia vetre. 

E ciò confessa il nome se ben bade 
Fiesole la nomò, però che sola 
Prima si vede per queste contrade. 

Il che Politiano nella detta epistola conferma et ch’ella fu nominata così da una 
delle Hiade, figliuole di detto Atlante, et nodrice di Bacco. Et parimente dice il 
Volaterrano ne’ suoi Comentari Urbani. Ma Annio nel 7. lib. de’ Comentari, et 
etiandio nel 15. vuole che fosse edificata ne’ tempi di Ercole Egittio, et talmente 
da lui fosse nominata Fiesole in vece di Fesuali, che significa trascorso delle pa-
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ludi, sì come dalle paludi si trapassasse a questo alto luogo, perché Fese in Ara-
meo, secondo Samuele significa transcenso, et Ulai palude, ma in lingua Roma-
na dicesi Fiesole, conciò fosse cosa, che già era tutta la soggetta pianura circa 
l’Arno paludosa, ove hora si vede Fiorenza sotto Fiesole, insino all’età d’Ercole 
Egittio, come avanti dicemmo. Il qual costrinse tutte le paludi di questi luoghi in 
un letto, et lo nominò Arno dal suo cognome; così dice Annio. Et benché pera-
ventura (come gli dice) costringesse Ercole queste lagune nel letto dell’Arno, 
nondimeno erano però [49v] questi luoghi paludosi ne’ tempi d’Annibale (se-
condo che più oltre si dimostrerà) avvenga ch’io creda che fossero in qualche 
parte habitati, sotto Fiesole, et ove è il ponte d’Arignano (come dicemmo). Se-
condo Annio adunque sarebbe stato dato principio a questa Città ne’ tempi del 
prefato Ercole Egittio. Non è dubbio che fu antica Città, et riposta fra le 12. Co-
lonie, prime di questa Regione, o fosse edificata da Atlante, o da Ercole Egittio; 
sia come si voglia ella era posta sopra l’ameno, et dilettevole colle, ove uscivano 
belle, et vaghe fontane di chiare acque, come dimostra Faccio nel canto settimo. 

Qui passo a dirti di quel monte come 
Fu ricco di buon bagni, e bei ricetti 
Di gran condutti è l’un e l’altro pome. 

(Et più in giù.) 
E senza dubbio colui, c’ho proposto, 

Che Fiesole edificò conobbe il loco 
Come era per li cieli ben composto. 

Giace hora rovinata questa città, et habbiamo dimostrato in Fiorenza la cagione 
della detta rovina, che fu l’anno di nostra salute 1024. nel giorno di S. Romulo, 
giorno solenne a’ Fiesolani, come scrive Niccolò Machiavello, nel secondo libro 
delle historie Fiorentine, et Biondo, col Sabellico nel secondo libro della seconda 
Enneade dell’historie. Quivi hora pochi edifici si veggono di tanta città, che fu di 
tanta possanza, che dierono aiuto i suoi cittadini a Stillicone capitano de’ Ro-
mani a rovinar l’essercito de’ Gotti, ove furono uccisi oltre a 100000. di quelli, et 
tutti gli altri mal trattati, secondo che narra Biondo col Sabellico. Ora appaiono 
in qua, et in là per quel colle, ove era la città, assai vaghi et belli edifici fatti da’ 
cittadini Fiorentini per loro piacere, et trastullo, con molti monasteri, et chiese. 
De i quali è quel sontuoso monasterio nominato l’Abbatia di Fiesole, fatto da 
Cosmo de’ Medici (come è detto). Et anche vi è il monasterio di S. Domenico de’ 
fratri predicatori, luogo molto ameno, et dilettevole. Ritiene questo luogo il no-
me di Fiesole col seggio Episcopale. In questi luoghi vicini veggonsi da ogni lato 
bei giardini pieni d’ogni maniera di fruttiferi arbori intorniati da belle pareti di 
bossi, di mortella, di gielsamini, di ramerini, et d’ogni sorte di rose. Quivi sono 
l’alte topie ornate d’ogni spetie di viti, quivi gli alti pini, co i cipressi, quivi le 
ombrose selve d’alloro, quivi da ogni lato veggonsi l’odorifere herbette belle da 
vedere, et soavi da odorare co i cesti di salvia si sentono altresì trascorrere le 
chiare acque con soave, et dolce mormorio per detti luoghi con gran piacere. Ri-
trovansi similmente per detti giardini Naranzi di diverse spetie, sopra i quali si 
veggono d’ogni stagione le dorate pome insieme co i fiori. Certamente è questo 
luogo molto ameno, et dilettoso. Vedesi poi il luogo ne’ colli, che risguardano 
all’Oriente, del quale esce il fiume Mugnone. Et quindi scendendo giunge a Fio-
renza et le bagna le mura. Seguitando il corso di detto fiume sei miglia, ritrovasi 
una picciola chiesa nominata le Croci, perché quivi furono sepolti i corpi de’ 
Gotti uccisi appresso Fiesole, come narrano gli habitatori del paese. Poi fra quei 
monti dell’Apennino appare una molto piacevole, et amena valle piena di belle 
contrade, et ville, nominata Mugello, gli habitatori di cui sono dimandati Mon-
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gilani dal Merula nell’ottavo libro dell’historie de’ Vesconti. Nacque in questo 
luogo Dino nominato di Mugello molto letterato, et scientiato, et massimamente 
nelle leggi, [50] il quale giace sepolto nel chiostro di S. Domenico di Bologna con 
Cino da Pistoia, et Floriano da S. Pietro. Passa per il mezo di questa dilettosa 
valle il fiume Seva, ch’esce dell’Appennino, et scorrendo per essa valle, mette poi 
capo nell’Arno, come dimostrerò. Il primo castello, che si ritrova in questa valle, 
nella via, che trascorre da Bologna a Fiorenza, è Scarperia da i Fiorentini fabri-
cato nell’anno della salute del Mondo 1313. Conciò fosse cosa, che havendo sog-
giogato i Fiorentini Pistoia (come dice Biondo nel 10. libro delle historie) et de-
siderando di haver soggetto tutto il paese vicino più sicuro, comperarono da gli 
Ubaldini Acciano fortissimo luogo, et lo rovinarono, et poi nella piacevole pia-
nura edificarono questo castello, nominandolo Scarperia, sì come fabricato alla 
scarpa del Colle, et dell’Apennino. Il quale a i dodici di Giugno dell’anno 1542. 
quasi tutto per il gran terremoto roinò, che fu cosa molto spaventosa, et lagri-
mosa. Diede gran fama a questo castello Giacomo figliuolo di Angelo huomo 
molto erudito nelle lettere Grece, et Latine. Più oltre caminando vedesi Niccolò, 
così chiamato questo luogo per la gran costanza che hebbero gli huomini di esso 
sostenendo animosamente l’assedio di Niccolò Piccinino, come scrive Biondo, et 
il Sabellico nell’historie. Entra poi nel fiume Seva, il torrente Ronta. Vicino al 
quale nella via che conduce a Fiorenza da Faenza, evvi una contrada similmente 
Ronta nominata, sotto quale appare borgo S. Lorenzo. Poi quindi a cinque mi-
glia sbocca nel fiume Seva il torrente Duccaria, che ha il suo principio appresso 
S. Godenzo contrada dell’Apennino. Dal qual torrente, comincia il Casentino, 
che è un paese contenuto fra detto torrente, et il fiume Arno insino alle confine 
del territorio di Arezzo. Et dice Annio sopra l’Itinerario d’Antonino, che si deve 
dir Clusentino, così nominandolo Antonino dicendo, Clusentinum, transitus 
Annibalis a Clusio novo. Ma il Volaterrano vuole nel 5. lib. de’ Comentari Urba-
ni, che questo paese sia quello detto da Strabone nel 5. lib. terra Passumena, che 
è un lungo tratto, per il quale passavano gli esserciti de’ soldati della Gallia Ci-
salpina nella Toscana, et parimente vi passò Annibale; benché vi fosse 
quell’altra via, per la qual potea passare, molto migliore di questa, cioè quella di 
Rimino, et della Umbria, per esser più bassi i Monti, et più agevoli al passaggio, 
nondimeno Annibale volse passare per questa, per essere guardata quella da i 
presidii de Romani. Et così Strabone dice che questo luogo hora detto Casentino 
fu nominato Terra Passumena. Fa memoria de i Clusentini Nuovi Plinio nel 3. Io 
penso che sta corrotto il testo di Georgio Merula nell’ottavo libro dell’historie, 
nominando gli habitatori di questi luoghi Crescentinati, et conciosia cosa che 
voglia dire, Casentinati. Come, et in qual modo ne venisse alle mani de’ Fioren-
tini questo paese, minutamente lo descrive Biondo nell’historie. Poi, ove mette 
fine il fiume Seva nell’Arno, evvi un castello detto ponte di Seva dal ponte quivi 
vicino, ch’è sopra dell’antidetto fiume, per commodità de i viandanti. È il Casen-
tino molto ameno, et fruttifero paese, abondante di grano, di vino, et d’altre cose 
necessarie per l’uso de mortali; et vi sono molte contrade, et castelle piene di 
popolo. Poi sopra Fiorenza quindici miglia vicino alla riva dell’Arno, si scopre 
Incisa castello molto honorevole, patria di Francesco [50v] Petrarca. Par secon-
do Biondo, che questo luogo fosse così nominato per esservi stato tagliato il sas-
so nel letto dell’Arno, che ritardava il corso dell’acqua, del qual parte insino ad 
hoggi così tagliato si vede. Et per tanto erano ne’ tempi antichi questi luoghi vi-
cini all’Arno tutti Paludosi, i quali (essendo aperto col ferro il sasso) rimasero, 
essiccati, come hora si veggono. Et quivi al presente si vedono tutti coltivati, et 
lavorati che paiono vaghi giardini, che sono nominati Valle di Arno. Fa memoria 
di questa dilettevole Valle Livio, descrivendo il viaggio fatto da Annibale per 
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questi luoghi, dimostrando come era paludosa in quei tempi, et come vi perse 
un occhio per la fredda stagione, et che li fu forza di cavalcare un Elefante per le 
continove inondationi dell’acque, et che poco vi mancò che non fossero inghiot-
titi i capitani dalle profonde fongie del fiume, nelle quali pericolarno molti 
huomini, et animali, et che fu intertenuto da queste lagune quattro giorni, et tre 
notti non mai riposandosi, essendo ogni cosa coperta dall’acqua. Seguitando pur 
la destra riva dell’Arno per la detta bella Valle ritrovasi Fichino, che pare una 
honorevole Cittadella, che fu ristorato (essendo stato roinato da’ Fiorentini 
combattendo col Conte Guido Novello, et fuori usciti di Fiorenza) dal detto Con-
te, nel 1298 essendosi pacificato co’ Fiorentini (secondo il Volaterrano). Più ol-
tre appare San Giovanni nobile castello, molto nominato per li soavissimi vini 
Tribiani, che veramente sono da annoverare fra i nobili, et soavi vini, che si ri-
trovano. Fu cominciato di fabricarsi questo castello insieme con castel Franco 
(al cui poi scriverò) dal popolo Fiorentino l’anno 1296. (come scrive Biondo nel 
19. libro dell’historie, et Platina nella vita di Clemente quinto Pontefice Roma-
no). Seguita poi Monte Varco, et Quarantam. Passato l’Arno sono alla sinistra di 
quello Castel Franco, Terra Nuova patria di Poggio huomo letterato, che scrisse 
assai opere, et ne tradusse di Greco in Latino assai altre. Intorniò di mura que-
sto castello Guido Pietra Mala Vescovo, et signore d’Arezzo. Vedesi poi Laterina, 
et Ponte Nano, et di sopra fra gli altissimi monti il Monasterio di Valle Ombrosa, 
ove fu dato principio alla Religione nominata di Valle Ombrosa, da S. Giovanni 
Gualberto Fiorentino nell’anno del Signore 1070. Veggonsi etiandio nel Casenti-
no molte altre Castella, et contrade, come Romena, e Borgo, et Popi, già sotto la 
signoria de’ Conti Guidi. Salendo alla fontana dell’Arno, et passando l’altra riva, 
et scendendo vedesi Porchiano, et più in giù Stia, et poi Prato Vecchio illustrato 
da Antonio huomo molto letterato, et bene instrutto nelle leggi Civili, et Canoni-
ce, che lungo tempo lesse in Bologna stipendiato dalla città, ne’ tempi de’ nostri 
padri, ove mancò di questa vita. Sotto questo castello accresce l’Arno il torrente 
Corsolana. Vedesi poi ne gli altissimi monti il Monasterio di Camalduli, certa-
mente cosa molto divota a vedere quei buoni religiosi habitare in quei luoghi 
freddissimi, et con tanta austerità servire a Iddio. Scendendo poi appare il fiume 
Archiano, che sbocca nell’Arno vicino a Bibiena posto sopra il monte, Castello 
molto nobile. Di cui trasse origine Bernardo Cardinale della chiesa Romana 
huomo litterato, et molto pratico in trattare i negocii della corte, che morì in 
Roma, ne’ tempi di Lione 10. Papa. Non molto discosto da Bibiena sopra un col-
letto scorgesi Santa Maria del Sasso, Chiesa [51] molto bella col Monasterio de’ 
frati predicatori. Seguitando la destra dell’antidetto fiume Archiano, et salendo 
ritrovasi Gelo, et Correzzo picciole Castella. Scorgesi poi il torrente Pistilione 
che entra nell’Arno. Ascendendo lungo detto torrente ne gli aspri monti v’è 
l’Avernia, luogo molto divoto, ove S. Francesco fu insignito delle stigmate da 
Giesù Christo, cosa in vero rarissima, et singolarissima. Volendo poi descrivere 
il paese Fiorentino, che confina col territorio di Arezzo, di Siena, di Pisa, et di 
Volterra, lascieremo questi luoghi, et passeremo alla vicina Valle di Pescia, così 
dimandata dal fiume Pescia, che ivi passa. Et prima si scorge Lastra, et poi Mon-
te Lupo, et più oltre Collina, et sopra di questo luogo, et sotto la Fontana di Pe-
scia, la Sambuca. Alla destra del detto fiume evvi monte Giusto, Linaro, et S. 
Donato. Seguita poi il fiume Elsa, che esce un poco più alto del Castello Colle 
(secondo Boccaccio nel libro de’ fiumi) verso l’Oriente, in un luogo detto da gli 
habitatori Unci. Il qual fra poco spatio tanto accresce che rivolge tre gran ma-
chine da macinare il formento, et anche da follare i panni. Poi che è trascorso 
circa un miglio entravi un piccolo torrente nominato Sena, che come vi è entra-
to, tutte le cose, che vi son posto dentro di legno, tutte sono coperte di sasso 
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composto dell’acqua. Et sempre si vede chiarissima l’acqua di esso, dalla fonta-
na onde esce insino che entra nell’Arno, eccetto se non è alcuna volta conturbata 
dalla gran pioggia. Di cui dice Faccio nell’ottavo canto del terzo libro. 

Non è da trapassar, né farsi muto 
De l’Elsa, che da Colle a Spagna corre, 
Che senza prova non l’harei creduto. 

Io dico ch’io vi feci un legno porre 
Lungo, e sottile, e in men che fosse un mese, 
Grosso era, e pietra quando il venni a torre. 

Colonne assai ne fanno in quel paese. 
Scopre l’acqua, che corre per il letto di questo fiume delle cochie bianche, et 

vuote per maggior parte spezzate, delle quali dice Boccaccio, che crede fossero 
quivi portate dall’acque del Diluvio universale. Vero è, che anche potrebbe esser 
che quivi fossero generate, et che forse di continuo si generano, essendo talmen-
te disposta la materia circostante a ricevere tal forma poi introdotta dalla virtù 
del generale agente, come continuamente si generano le cose minerali. Mette fi-
ne questo fiume nell’Arno sopra S. Miniato castello, di cui poi dirò. Alla sinistra 
del detto fiume evvi Empoli, castel Fiorentino, e sopra un colle appare Certaldo 
castello, patria, de gli antenati di Giovanni Boccaccio avanti che fossero fatti Cit-
tadini Fiorentini (com’egli narra nel lib. de’ fiumi). Di quanta eccellenza fosse 
tanto huomo, lo dimostrano l’opere da lui lasciate così in Latino, come etiandio 
in volgare. Scrisse il detto in Latino i libri delle Genealogie de gli Dei, de’ fiumi, 
de monti, et de’ Laghi con l’egloghe in volgare, il Decamerone (dal volgo detto le 
Cento Novelle), Filocolo, con altre simili opere. Dell’Ameto, et dell’Amorosa vi-
sione sono diverse opinioni se sono usciti dalla fucina Certaldesca, o a quella as-
signati. Onde sarà la sententia di questa cosa riposta nel petto del giudicioso let-
tore. Abandonò la compagnia de’ mortali tanto huomo ne’ 62. anni di sua età, 
correndo l’anno di Christo [51v] nostro Signore 1375. secondo il Volaterrano. 
Più in giù vicino al fiume si vede Vico, si vede et più in alto Barberino, di cui 
trasse origine Francesco singolare Giurisconsulto, et elegante scrittore, et osser-
vatore della volgare eloquenza, come dall’opere da lui lasciate chiaramente si 
può vedere; et più in alto S. Donato, et la Castellina. Ritornando a dietro, et pas-
sando Elsa, alla destra si vede S. Miniato al Tedesco nobile castello, di cui avanti 
dicemo. Fu fabricato questo castello da Desiderio Re de i Longobardi, come 
chiaramente si vede nel suo Decreto, et fu così nominato al Tedesco, perché fu 
fondato da i Tedeschi soggetti al detto Re Desiderio, secondo Annio nella secon-
da Institutione del 9. libro. Et vi fece la Rocca Federico II. Imperatore, secondo 
Pandolfo Collenutio nel 4. libro dell’historie del Regno. Illustrò questo luogo Ri-
coperato huomo molto erudito nelle leggi, et Lorenzo singulare Astrologo, che fu 
il primo, che scrisse i Giudicii d’anno in anno, come scrive Volaterrano ne’ Co-
mentari Urbani. Seguitando lungo il fiume Elsa vedesi alla fontana di esso, Ca-
sulo. Accresce esso fiume il torrente Staggia, che scende da i luoghi vicini al ca-
stello Staggia, et trascorre apresso Poggibonzi civile, et nobile castello; già detto 
da i Latini Bonitium. Del quale dice Biondo nel 18. libro dell’historie, che fu 
venduta la rovina d’esso da Carlo I. Re di Sicilia a Fiorentini, per gratificarsili 
contra Pisani, da i quali era stato prima rovinato, et da i Pisani ristorato. Onde 
poi i Fiorentini edificarono questo castello, che hora si vede alle radici del colle, 
sopra il quale era posto il primo, ma non lo fecero di tanta grandezza quanta era 
il primo. Et fu nominato così Poggibonzi in vece di Poggio Bonitio, come scrive 
Platina nella vita di Clemente IIII. Pontefice Romano. Era anticamente questo 
castello de’ Senesi, secondo il Volaterrano. Poco più oltre sopra il colle, che ri-
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sguardava alla valle, scorgesi una forte muraglia, da i Fiorentini fatta per sicu-
rezza di detta Valle, Poggio Imperiale nominata; vedesi poi (ritornando a dietro 
verso S. Miniato alla destra del fiume Elsa) il nobile castello di S. Geminiano, già 
de’ Senesi, ma hora de’ Fiorentini, edificato da Desiderio Re de’ Longobardi, 
come si vede in una tavola di Alabastro scritta di lettere Longobardice posta in 
Viterbo. Di quindi si traggono buone Vernace da annoverare fra i nobili vini 
d’Italia. Hanno dato grand’ornamento a questa patria con la sua dottrina Gio-
vanni, et Vincenzo dell’ordine de’ predicatori. Il primo scrisse il libro delle simi-
litudini delle cose, et l’altro essendo Procuratore di detto ordine nella Corte di 
Roma, fece la vita di S. Antonino con altre opere. Fu elegante scrittore, et passò 
di questa vita nel 1527. nel tempo, che fu pigliata Roma, et saccheggiata da i 
Soldati di Carlo V. Imperatore. Illustrò anche questa patria Domenico, che scris-
se più opere nelle leggi canonice. Più oltre si scorge Gambasio, Monte Aione, et 
Monte Opoli. Seguita poi il fiume Era, ove è il ponte che congiunge amendue le 
rive d’esso. Et quivi è Ponte di Era castello. Fu molto nominato questo luogo per 
una battaglia fatta fra i Pisani, et Fiorentini, onde furono superati i Pisani, es-
sendone stati uccisi da 3000. di loro, come narra l’Aretino nell’historie. Fa me-
moria di questo fiume Faccio nell’ottavo canto del terzo libro così. 
[52] 

Noi eravamo sopra l’Era, quando 
Mi fu mostrato un’acqua, e per alcuno 
Contato a cui di novità domando. 

Usanza è qui fra noi, che ciascheduno 
Che fa Cerchi da vegge ivi li moglia, 
E che sempre de’ dieci ne perda uno. 

E niun può veder, chi questo toglia. 
L’un pensa che i demoni gli afferra, 
E l’altro l’acqua che da sé l’ingoglia. 

Alla sinistra di detto fiume vedesi Pieve di Sacco, Fecciola, et Calcinara, con 
altri piccioli luoghi. Passato Era, si scopre più giù Cascina del territorio di Pisa, 
che ho posto qui per non haverne fatto memoria parlando di Pisa, essendo que-
sto Castello ne’ mediterranei. Seguitando la destra di Era, appare Lari, et Terra-
ciuola. Caminando più oltra ritrovansi molte castellette, et luoghi del territorio 
Pisano, et altre alla confine del paese di Volterra. Et massimamente i bagni 
dell’acque, ove si veggono nuotare le Rane (come dimostra Plinio, et io scrissi ne 
i luoghi Littorali). Appare poi la molto antica città fra le 12. prime città di Etru-
ria (et da Giano edificata secondo Catone); da Strabone, Plinio, Antonino, et To-
lomeo Volterra nominata. Et dice Annio ne’ Comentari sopra Catone, che ella fu 
così dimandata da Ater, che significa in lingua Scitica larga piazza avanti la casa. 
Là onde essendo questa città, sì come un atrio, et una piazza, la quale primiera-
mente riuscì da i Toscani (come dimostra Varrone della lingua latina) par essere 
argomento che sieno i Volaterrani Toschi Atriani. Et per tanto fu questa città la 
prima inventrice de gli Atrii, o siano piazze avanti le case. Parimente dice Rafael 
Volaterrano nel 4. libro de i comentari Urbani, et prova che la fosse certamente 
una di quelle prime 12. città, dicendo che Volaterra significa Vole di Tirreni, cioè 
città di quegli, overo un castello, et fortezza, et così Volaterra vuol dire un luogo 
di natura forte, che fu edificato da Tirreno capitano de i Lidi, che passò in questi 
luoghi, et fabricò 12. città, d’anni circa 100. avanti la guerra di Troia, et 500. an-
ni avanti la edificatione di Roma. Ma io sarei della opinione di Catone. Ella fu 
adunque fabricata sopra il monte, per sicurezza, acciò non fosse travagliata da i 
ladroni. Perché come narra Tucidide, edificavano gli antichi le loro habitationi 
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sopra i luoghi alti, et forti, acciò fossero sicuri da gli insulti, et travagli de i catti-
vi huomini. Non è dubitatione alcuna, che sia questa città antica, così per la au-
torità de i sopra nominati scrittori, come etiandio per le grandi antichitati, sta-
tue, et epitafi di lettere Hetrusce, et con avelli, et altre pietre lavorate, che di 
continuo quivi si ritrovano, et similmente tali antichità dimostrano le mura, dal-
le quali ella è intorniata, come narrerò. Fu poi dedutta Colonia de i Romani, 
come si vede nel libro delle Colonie. Volaterrae lege triumvirali in Centuriis sin-
gulis, iugera 200. Decurianis, et Cardinibus assignata, quam omnem Veterani in 
portionibus divisam pro parte habeant, in quos limites coepit intervalla pedum 
400. de quibus Centuriis unusquisque miles accipit iugera 25. et 85. et 60. Pare 
che Faccio nel 8. Canto del terzo libro Dittamondo voglia che anticamente fosse 
nominata questa Città Antona, overo Antonia, quando dice. 
[52v] 

Appresso questo trovamo Volterra 
Sopra un gran monte, che è forte antica 
Quanto in Toscana sia alcuna terra. 

Antonia si disse, e per quel che si dica 
Indi fu Buovo, che per Drusiana 
Di là dal mar durò molta fatica. 

Io non so ove habbia ritrovato quesa cosa Faccio, conciosia che sempre presso 
gli antichi scrittori, scritto ritrovo Volterra, et non altrimenti nominata questa 
città. Vediamo Catone così dimandarla con Strabone, Antonino, Tolomeo; et da 
Plinio sono nominati gli habitatori di essa Volaterrani, et anche Livio sovente fa 
memoria di Volterra, et massimamente nel 10. l. onde scrive che gli Etrusci ar-
mati passarono contra Scipione a Volterra, et combatterono la maggior parte del 
giorno con grande uccisione di amendue le parti. Et che furono spartiti dalla 
notte, essendo ciascun d’essi dubbioso chi fosse rimaso vittorioso. Et nel 28. 
narra come i Volterrani dierono aiuto a Scipione (che doveva passare 
nell’Africa) di formento, et di molte cose necessarie per le navi. Et Cicerone so-
vente nelle Pistole fa memoria di Volterra, et fra gli altri luoghi in quella Episto-
la, la qual scrive pro Municipibus Volaterranis, raccomandandogli a Q. Valerio 
Propretore che volea rinovare l’antica legge di Silla. Et nell’Oratione, che fece 
per la sua casa, dice, che Roma non solamente poteva prevalersi de i Volterrani, 
sì come de’ suoi cittadini, ma sì come di ottimi Cittadini. Et in una Epistola scri-
vendo ad Attico, si gloria di haver nel suo Consolato mantenuto i Volterrani con 
gli Aretini nell’antica possessione de i loro campi, i quali gli havea tolto Silla, 
non havendogli partiti. Sì che per questi scrittori, et anche per molti altri, sì co-
me per Agathio nel 1. libro delle guerre de’ Gotti, sempre così Volaterra ritrovo 
esser nominata questa Città, et non altrimenti, et gli habitatori, Volaterrani. Et 
per tanto (come ho detto) assai mi sono maravigliato di Faccio che la nomini 
Antonia, o Antona, et scriva che Buovo fosse di questa città, conciosia che dico-
no gli altri che fu Cittadino di Antona d’Inghilterra. Sia pur come si voglia. Ben è 
vero, che insino che io non haverò autore di migliore fondamento di lui, riputerò 
quelle cose narrate da esso di questa città, più tosto favole che verità. È posta 
questa antichissima Città (come etiandio dimostra Strabone) in tal guisa; avanti 
che si arrivi al luogo, sopra il qual ella è fabricata, ritrovasi una Valle, circondata 
da uno alto, et strabocchevol monte. Nella cui sommità appare una pianura, ove 
sono le mura della città. Dalla Valle salendo a quella anoveransi quindici stadii, 
overo circa due miglia, ma dal fiume Cecina cinque, et dal fiume Era quatro 
dall’altro lato. Ben è vero, che questa salita ultima è più difficile, et fastidiosa di 
quell’altra, come mi diceva Zacheria Zacchio Volterrano. Et soggiungeva esser 
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formate le mura della città a guisa di una mano di huomo, per haver la sommità 
del monte ove ella è posta, cinque piccioli Colli, fra i quali sono picciole Valli. 
Vero è, che non tutti questi Colli sono intorniati di mura, ma solamente alcuni. 
Sono le mura che circondano la città, per maggior parte di pietre quadrate 
communemente di sei piedi in lunghezza, tanto ben congiunte insieme senz’al 
bitume, che ella è cosa molto bella da vedere. Entrasi in questa Città per cinque 
porte. Avanti di ciascuna apparendo una bella fontana, che getta chiare, et soavi 
acque. Poi nella città [53] due altre grandi se ne ritrovano. Veggonsi da ogni lato 
di essa antichissime Statue di marmo quali intiere, quali spezzate, et quali in 
uno modo, et quali in un altro, con molti Epitafi scritti in belle Tavole di marmi. 
Fra le quali antichità vi appare un capo di marmo coronato di alloro, che fu ri-
trovato ne i fondamenti d’una antica Rocca già edificata sopra del più alto colle 
di quei cinque nominati, con una Tavola di marmo, ove così scrito si vede. A. 
PERSIUS. A. F. SEVERUS. V. AN. VIII. M. III. D. XIX. Si vedea detto Epitafio 
vicino alla Porta di S. Agnolo, secondo Rafael Volaterrano. Fu detto Persio della 
famiglia di Persio Poeta. Fu poi portato detto capo a Roma, et presentato a To-
maso Fedra Volterrano, ne’ tempi di Alessandro VI. Pontefice Romano, come mi 
disse Zacheria sopradetto. Nel mezo della città, appaiono i vestigi d’un grande 
anfiteatro. Et nella via di Corso Martio vedesi una statua di Marte molto artifi-
ciosamente lavorata nel marmo, con alcune Urne di Alabastro con grande artifi-
cio historiate, ove si veggono alcune lettere, da nessuno conosciute, benché di-
cono molti essere quelle lettere Etrusce. Similmente giace quivi una Statua di 
marmo rappresentante una donna vestita, et tenendo nelle braccia un fanciulli-
no fasciato, havendo in una delle larghe maniche della vesta sottilmente inta-
gliato alcune lettere Etrusce, come si dice. Altri assai Epitafi di tal lettere, et al-
tresì di lettere Latine si scorgono, che sarei molto lungo in descriverli, per li qua-
li chiaramente si può conoscere l’antichità della città. Quivi fermaronsi molti de 
i Tirreni in quegli antichissimi tempi, et dopo molto tempo, assai de i banditi di 
Silla, come dimostra Strabone, et essendo stati due anni assediati, et già fastidi-
ti, et stracchi, fatta la triegua per alquanti giorni, lasciando la città abbandonata, 
si partirono. Fu di tanta possanza ella che (secondo Rafael Volaterrano nel 5. lib. 
de’ Comentari Urbani) havea sotto il suo Imperio una città circa il lito del mare, 
nominata Etruria, che poi da i Volterrani fu rovinata per esser da loro ribellata, 
et in suo luogo edificato Tussinato Castello, il qual dal mare poi inghiottito, vi 
furono fabricati i Vadi. Vero è, ch’io descrivendo i luoghi littorali di questa re-
gione, dissi l’opinione mia circa detta città d’Etruria. Fu Volterra la prima città 
di Toscana, che si riducesse alla fede di Giesù Christo nostro salvatore, ad esor-
tatione di S. Romulo mandato quivi da S. Pietro Apostolo. La qual fede sempre 
poi constantissimamente servò, insino i tempi de i perfidi Ariani. Da i quali fu 
ella macchiata, ma poi ridutta al primo stato da Giusto Africano prete ne i tempi 
di Lione 3. Imper. Venne questo santo huomo d’Africa da i Vandali, con Cle-
mente suo fratello, et Ottaviano parimente Preti con Regolo Vescovo, et la liberò 
da i Vandali, che l’assediavano. Fu poi fatto Vescovo di essa il prefato Giusto, et 
dopo alquanto tempo fu rovinata da gli Ungheri insieme con l’altre città di To-
scana, avendoli condutti quivi Americo Conte di Toscana, per suo aiuto contra 
Berengario primo, che volea di quindi scacciarlo. Egli è ben vero che fra poco 
tempo fu ristorata da Ottone Germano I. Imperatore (havendo scacciato fuori 
d’Italia detti Ungheri) et cinta di mura più strettamente di quello che prima era, 
come si vede. Mancato Ottone vi vennero ad habitare alquante famiglie Alemane 
insieme con quelli pochi Volterrani, ch’erano rimasi della rovina fatta [53v] da 
gli Ungheri. Poi ne’ tempi di Federico secondo, cominciarono di creare due Con-
soli, che fossero a trattare le cose della città insieme col Vicario dell’Imperadore. 
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Et essendo divisa Toscana in Gibellini, et Guelfi per tenere la fattione Gibellina i 
Volterrani, s’accostarono a i Pisani, usando per insegna il Scudo nero con la 
Croce bianca. Mancato Federico sopra nominato così ne vennero sotto i Fioren-
tini (come dimostra Biondo) essendo fatta una sanguinolente battaglia fra’ Vol-
terrani, et Fiorentini sotto la città alle radici del monte: et vedendo i Volterrani 
haver la fortuna contraria, dierono le spalle fuggendo verso la città per salvarsi 
seguitandogli arditamente i Fiorentini. Giunti alla città, et ciascun sforzandosi 
d’intrare (non havendo altro pensiero di provedere che i nemici non intrassero 
insieme con loro) tutti così meschiati entrarono, et seguitando il vittorioso eser-
cito la vittoria ch’era intrato dentro, se ne insignorirono, et scacciarono tutti i 
Gibellini, havendovi introdotti Guelfi, nel 1250. Ben è vero, che poi furono rivo-
cati i Gibellini, et pacificati insieme, per conservatione della pace furono creati 
due Maestri dal popolo, uno detto de i dodici, et l’altro de i quindici. Il primo era 
nominato i dodici difensori del popolo, et l’altro i quindici soprastanti all’entrate 
della città. Et per loro insegna pigliarono la Croce rossa nel campo bianco. Fece-
ro anche un consiglio di 600. huomini scritti nel libro Rosso, et 43. famiglie del-
le più nobili della città, notarono nel libro bianco. Vero è, che non potendo lun-
gamente vivere pacificamente per gli odii, che di giorno in giorno fra dette fat-
tioni crescevano al fine ricorsero a i Fiorentini, che per alquanto li pacificarono, 
et vi mandarono un Podestà per mantenergli in pace. Dopo alquanto tempo pa-
rendo a i Fiorentini havergli a suoi voti, li posero un Taglione di buona somma 
di denari. Et non essendo usati i cittadini a simili gravezze, isdegnati gettarono 
dalle finestre il Podestà fiorentino nell’anno di Christo 1430. Poi pacificati co i 
Fiorentini, et ritornandogli sotto, come prima, così rimasero insino all’anno 
1471. nel quale da loro ribellarono per lo Alume nuovamente ritrovato, perché i 
Fiorentini ne volevano parte. Là onde assediati da i Fiorentini, dopo venti giorni 
dell’assedio, non sperando aiuto da alcuno, s’accordarono con essi con alquanti 
patti. Ma i Fiorentini non servando fede alcuna, né patti, la fecero saccheggiare, 
et non solamente le case de’ Cittadini, ma anche i sacrati Tempii, et luoghi pie-
tosi. Dopo fecero rovinare il Palagio del Vescovo, et ivi vi fabricarono una Rocca, 
et partironsi fra loro tutto il territorio della città, rimanendo i Volterrani in gran 
miseria. Et avenga che havessero patito tanta calamità, nondimeno sempre per-
severarono sotto i Fiorentini, così ne’ tempi di Carlo 8. Re di Francia (essendo 
passato in Toscana con potentissimo essercito) come etiandio ne’ tempi di Cesa-
re Borgia, anzi in detti tempi mandarono aiuto a i Fiorentini contra quelli. Et co-
sì sempre fedelmente hanno servito a i Fiorentini insino all’anno 1519. Nel qual 
anno essendo Fiorenza assediata da Filiberto Prencipe di Orange Capitano di 
Carlo V. Imperatore, con l’esercito di Clemente VII. Pontefice Romano per in-
trodurre Alessandro de’ Medici con molti cittadini fuorausciti, si diede Volterra 
con Cortona, et Arezzo all’antidetto Capitano. Et poi soggiugata Fiorenza (come 
[54] habiamo dimostrato) rimase Volterra sotto il governo di Alessandro de’ 
Medici antidetto Duca di Fiorenza, et poi di Cosmo. Sono nati in questa patria 
molti illustri huomini, che l’hanno fatta nominare per le sue eccellenti virtù, de i 
quali fu Lino Pontefice Romano primo successore di Pietro Apostolo della fami-
glia de’ Mauri (come dice Rafael Volaterrano ne’ suoi comentari Urbani). Et 
soggiunge, come così di quello, in una molto antica scrittura in Volterra, si lege. 
Lignum Volaterranum a parte Herculano annorum XXII. studiorum gratia mis-
sum Romam in contubernio tunc Q. Fabii amici paterni, deinde veniente eo 
tempore Romam Petrum, omisis omnibus, secutum fuisse, ac ob eius egregiam 
fidem simul, et eloquentiam, Evangelii coadiutorem, illic permansisse. Sedit an-
nis X. M. III. D. XII. martyr sub Saturnino Cons. Cuius filiam Lymphatam libe-
raverat, sepultus in Vaticano, ab ultimo Neronis anno ad Vespasiani tempora 
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pervenit. Costituì questo degno Pontefice che le donne non deveno entrare in 
Chiesa col capo discoperto. Scrisse l’opere di S. Pietro, et massimamente la di-
sputatione che fece con Simone incantatore. Ordinò 11. Vescovi, et 24. sacerdoti. 
Diè gran nome a questa patria ne’ giorni nostri con la sua santa vita, et ferma 
costanza per la libertà della Chiesa Ugo della nobile famiglia de’ Saladini di A-
gnano Castello vicino a Volterra Vescovo di essa, che sostenne molti travagli per 
detta libertà. Il quale passò a miglior vita essendo molto vecchio, l’anno del 
1482. lasciando dopo sé grand’opinione di santità. Onde fu conservato con gran 
riverenza dieci giorni il suo santo corpo sopra la terra senza alcun cattivo odore, 
per il gran concorso de’ popoli vicini, che passavano a Volterra per vederlo, et 
toccare per loro divotione, et anco per ottenere gratie da Iddio per suoi meriti, 
come ottenevano. Fu Volaterrano A. Persio Poeta satirico, che visse solamente 
anni 21. secondo Eusebio de i tempi. Fiorì ne’ tempi di Nerone in Roma insieme 
Cornuto, et Basso Salei; et gli fu dato il secondo luogo fra i Poeti Satirici. Ha ne’ 
nostri giorni molto honorato questa città Giacomo Cardinale detto di Pavia, or-
nato di detta dignità per le sue eccellenti virtù, et gran dottrina, da Pio secondo 
Papa, benché fosse nato d’ignobili, et poveri parenti. Lasciò doppo sé alcuni 
Comentari d’historie de i suoi tempi con molti libri di Pistole familiari. Nelle 
quali (oltre la dolcezza del stilo) dimostra buona eruditione. Là onde non meno 
giova, che diletta. Assai mi son maravigliato di Rafaello che non habbia fatto 
memoria di tant’huomo (essendoli pur conterraneo) ne i suoi Comentari Urba-
ni, facendo mentione de gli altri suoi cittadini illustri, et massimamente di Gio-
van Battista suo fratello, che non lasciò alcuna memoria del suo ingegno ai po-
steri, avenga che ’l dica, che se ’l fosse vivuto, per li fiori, che si vedeano da lui 
uscire, si speravano saporiti frutti. Fu anche cittadino di Volterra Tomaso detto 
Fedra, canonico di S. Pietro di Roma, huomo dotto, et eloquente, così nominato 
Fedra, come scrive Erasmo Roterodamo in una epistola a Giodoco Cavero) per-
ché rappresentò Fedra in quella Tragedia di Seneca intitolata Ippolito, fatta a-
vanti il palagio del Cardinale S. Giorgio in Roma. Et per tal cosa divenne in 
grand’opinione di dottrina, et d’eloquenza, sì come egli era: qual io conobbi a 
Roma. Passò di questa [54v] vita tanto huomo Canonico di S. Pietro in Roma 
d’anni 50. Illustrò questa patria parimente Rafael Massei huomo ben perito nel-
la lingua Latina, et nella Greca, come chiaramente conoscere si può dall’opere 
da lui lasciate. Nelle quali dimostra quanto fosse ornato di lettere humane, di Fi-
losofia, et di Teologia. Tradusse di Greco in latino molte opere, et fra l’altre al-
cuni libri di san Basilio, la Economica di Zenofonte, et la Iliade di Omero con al-
tre cose. Ancor lasciò doppo la morte alcune breviature molto belle sopra la Teo-
logia, co i Comentari Urbani. Passò a miglior vita (come pietosamente si può 
credere) tanto huomo pieno di buoni studii, et di buoni costumi, assai maturo 
d’età gli anni passati, lasciando di sé gran desiderio a i mortali. Fu etiandio cit-
tadino Volterrano Gasparo Zacchio Vescovo di Osmo, huomo ben dotto in Gre-
co, et Latino, già secretario di Bessarione Cardinale, che riposa in Roma. 
Quest’anni passati diede gran nome a questa patria Zaccaria Zacchio eccellente 
Statuario, come dall’opere da lui fatte in Bologna, et in Roma conoscere si può. 
Fu Zaccaria non solamente scultore, ma etiandio curioso investigatore 
dell’antichitati, et delle cose rare, onde descrisse le cose della patria maraviglio-
se, sì come le minere de i metalli, et di altre cose minerali, et dall’acque medici-
nevoli, come a parte a parte io dimostrerò, havendo io veduto la descrittione, 
che fa di simili cose. Passò di questa vita Zaccaria in Roma già poch’anni fa, la-
sciando dopo sé Giovanni suo figliuolo non meno ornato di virtù di lui. Il quale 
di continuo in Bologna fa isperienza del suo ingegno nell’arte Statuaria, et in al-
tre cose ingeniose. Ritornando alla descrittione nostra, habbiamo da descrivere 
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hora il territorio di Volterra, et i circonstanti paesi. Et acciò che ordinatamente 
faccia detta descrittione (seguitando Zaccaria) prima mi rivolterò a tre di quei 
cinque colli avanti nominati, congiunti con la città, nominati, Monte Brandono, 
Portono, et Ulimento. Ne’ quali veggonsi molte sepolture antiche. Esce alle radi-
ci di quest’ultimo colle, de un sasso, una fontana d’acqua di tal natura, che tutte 
le cose che vi sono poste dentro, fra spatio di 15. giorni, di pietra coperte si ritro-
vano. Poscia quindi ad un miglio dimostrasi Febiano contrada, ove è una fonta-
na d’acqua dolce, che bevendone le donne prive di latte, fra poco tempo molto 
abondevolmente gli ritorna. Caminando poi 500. passa, appare Monte Nero 
molto cavato, di cui è volgata fama, che di quindi si cavasse l’oro. Etiandio qui 
ritrovansi alcune pietre nere da fare politi lavori. Più oltra scorgesi Lescaia con-
trada, onde si traggono diverse specie d’alabastro, cioè duro, et dolce. Cavasi il 
duro della terra, nomato Alabastro Vetrino, l’altro ritrovasi sopra terra, del qua-
le cotto se ne cava grasso. Del primo se ne fanno eccellenti lavori, sì come gli ar-
tificiosi Organi già fatti da uno eccellente artefice Napolitano per presentargli a 
Leone Papa X. et essendo lui morto (ancor non essendo perfetta l’opera) furono 
presentati a Federico Gonzaga I. Duca di Mantova. In vero ella è opera da anno-
verare fra le rare, et maravigliose, che hora si ritrovano, come io ho veduto, et 
udito sonare, imperò che sono tutte le canne, et tasti d’alabastro. Passate due 
miglia ritrovasi Monte Ventaio; nella cui cima vedensi i vestigi d’una rovinata 
fortezza. A mezo il monte scorge una bella fontana d’acqua dolce. Ritornando a 
Volterra, et caminando verso il fiume [55] Cecina tre miglia, vegonsi alquanti 
colli, ove sono gli edifici da congelare il sale l’acqua estratta da alcuni Pozzi, che 
sono cavati nella terra creata tanto profondamente quanto è necessario a ritro-
vare il gesso, dal quale scaturiscono salsissime acque. Et poste dette acque nelle 
caldare di piombo a poco a poco col fuoco confetandosi se ne cava bianchissimo 
sale. Et acciò che si conosca se l’acqua è perfetta da farne sale, bogliendo quella, 
vi gettano dentro i Maestri un ovo, et rimanendo quello a galla dicono quella es-
ser perfetta. Comunemente si sogliono confettare il giorno quivi 24. moggia di 
sale. Similmente altre volte si solea confettare in questi luoghi d’un’altra acqua il 
sale rosso, ma hora è stato tralasciato. Nominasi questo luogo di Saline, le Moie. 
Passato il fiume Cecina appare sopra il colle, Ripamaranze Castello, da i letterati 
Marantium detto, intorniato di mura da i Volterrani. Quindi a tre miglia scorge-
si sopra il Monte Libbiano, ove si cava la terra nera, con gran copia di vitriolo. Et 
evvi una fontana, nominata Acquaforte, dal sapore acuto, et forte, che tiene; del-
la quale nessuno animale ne vuole gustare. Ben è vero, che ella è molto giovevole 
ad alcune infermità. Più oltre a tre miglia vedesi Monte Ruffoli, nella cui cima 
eravi una fortezza già molto tempo fa, a i cui piedi vi è una molto nobile fontana 
d’acqua dolce, et chiara, che mai per tempo alcuno ivi si vede dentro cosa brutta, 
et tanto ella è leggiera, che tutte l’altre del paese, essendo pesata, le supera in 
leggierezza. Partendosi da questo Monte, et avicinandosi a Volterra tre miglia, 
vedesi un Castello, ove si cava assai vitriolo. Scendendo poi ad un ruscelletto 
d’acqua, et caminando vicino a quello per certe picciole valli, et luoghi bassi, ri-
trovansi pietre di Porfido, Serpentino, Agato, Calcidonii, con altre simili pretiose 
pietre di diverse maniere, et di diversi colori, le quali sovente appaiono per esser 
scoperto dalle correnti acque del detto rusceletto. Anche in questi luoghi vicini 
scorgesi la terra gialla, che par oropimento, dalla quale esce gran puzzo. Là onde 
gli habitatori del paese, quindi passando, quanto possono sforzansi di schifar 
questo luogo, per il gran fetore, che è tanto, che sopra di esso luogo volando gli 
uccelli, incontinente cadono morti. Sono etiandio altri simili luoghi puzzolenti 
nel territorio di Volterra, et di Ripamaranzi. Et penso, che proceda tal puzzo, et 
fetenti esalationi dalle minere del zolfo nero, che quivi si ritrova, et è poi purga-
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to ne gli edifici (non molto da questo luogo lontano) per tal esercitio fatti. Poscia 
da Ripamaranzi 5. miglia discosto appare sopra ’l monte un Castello nominato 
Monte di Cerbero; et dopo 4. miglia Castel nuovo di Volterra, et più oltre Leccia. 
Vedesi in questi luoghi quanta possanza ha la gran maestra Natura producendo 
diversi, rari, et maravigliosi effetti. Et prima veggonsi bollire l’acqua in alcuni 
luoghi, et con tanto strepito et velocità da dieci piedi in alto salire, et poi con 
maggior strepito scendere subitamente, che non è così animosa persona, che 
non si paventi mirandole. Et sono di tanta caldezza, che essendovi gittato un a-
nimale dentro, incontinente saliscono l’ossa a galla, totalmente dalla carne de-
nudate. Dalle dette acque è creato un ruscelletto, per il quale si scarcano. Lungo 
la riva di cui vedesi gomma di colore di ferro, di zolfo, et di vitriolo. Appaiono 
tutte le pietre intorno di dette acque bruciate, che sono molto appretiate da i pit-
tori per ombreggiare i loro disegni. Vicino [55v] a quelle scorgesi la terra rossa, 
gialla, bianca, et nera, con alcune picciole pallotte, come cece di fino Azurro, 
molto istimate da i pittori. Etiandio è maravigliosa cosa da considerare in queste 
acque, che quando in propinquo dee piovere, mandano insino alle nuvole con 
grand’impeto fumosi vapori, et quando è sereno, poco impito fanno, et poco alto 
ascendono, anzi per li luoghi contorni si allargano. Altre acque si veggono molto 
chiare, che paiono molto impetuosamente bollire, ma poi toccandole sono fred-
dissime. Compongono queste acque la molto bianca gomma, et sono assai gio-
vevoli a quelli, che con difficultà hanno il beneficio del ventre. In assai luoghi del 
territorio di Volterra appaiono molti bagni, et massime fra Castel nuovo, et Ri-
pamaranzi, ove sono i bagni da i morbi nominati, perché vi sono più specie 
d’acque a diverse infirmità giovevoli, che sarei molto lungo in descriverli. Vero 
è, che voglio narrare di quella chiarissima acqua, ch’è vicina a Leccia antidetta, 
qual è di tal virtù, che salata, et in buona quantità bevuta, et uscita per la bocca, 
o per altro luogo naturale, lascia la persona molto maravigliosamente purgata 
da molte infirmità. Giova similmente alle donne sterili per generare figliuoli. 
Passerò l’altre acque, come ho detto. Poi discosto da Leccia tre miglia vedesi 
monte Ritondo de’ Senesi. In questo paese ritrovasi in una selva una spelonca 
molto profonda, dalla quale a certe stagioni dell’anno salisce con tanto impeto il 
vento, che rumpe, et spezza i circonstanti rami, et tronconi de gli arbori, et so-
vente gli sveglie. Più verso la marina appare Lustignano, et molto più oltre Sas-
setta, per aventura così nominata dal sassoso monte, sopra il quale ella è posta. 
Poscia vedesi Sovereto molto abondante castello di vino, oglio, et d’altri frutti, i 
cui habitatori (secondo il Volater.) sono da Pli. dimandati Soverani. Evvi altresì 
Segalari con altre picciole castella in questi paesi pieni di selve, et di cespugli, 
che per hora le lascio. Caminando verso Maremma scopresi sopra un colle fra i 
boschi, che sono de i Senesi Moscona, o sia Guascona (secondo Faccio) la quale 
è quasi tutta rovinata, et fatta ridotto di pastori, et di pecorelle. Fu già questo ca-
stello molto honorevole, al riporto di Zaccaria sopranominato, nella descrittio-
ne, che fa di questi luoghi. Veggonsi al presente le mura di quella quasi rovinate, 
già fatte di gran pietre quadrate, con una conserva d’acqua. Etiandio appaiono 
pezzi di bei pavimenti composti di pietre artificiose (come noi diciamo) alla Mo-
saica. Ancora da ogni lato scopronsi pezzi di marmi molto maestralmente lavo-
rati, da i quali facilmente si può dar sentenza della nobiltà de gli edifici, che qui-
vi erano ne’ tempi passati. Imperò che da ciascuna parte di questo luogo, si ap-
presentano colonne meze spezzate, capitelli guasti, basamenti rotti, con menso-
le, et anelli, et con altri simili cose, qual lavorate, qual fatte alla rustica, et qual 
fatte in un modo, et quale fatte in un altro, dimostrando pure la grandezza del 
luogo, quanto egli era. Poscia scorgonsi i vestigi d’una artificiosa fontana. Quivi 
di mano in mano ritrovandosi molte antichità, come statue di metallo, medaglie, 
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con altre simili cose. Delle quali, ne presentò un romito a Zaccaria antidetto (che 
soggiornava in questi luoghi) Giove Togato col folgore nella mano di bronzo, di 
mezo piede in grandezza con una medaglia, ove era Giano da un lato, dall’altro 
la nave, con altre medaglie pur quivi [56] ritrovate. Lungo il colle caminando 
verso la marina, scopresi sopra la cima d’un alto monte una rovinata rocca, qual 
credesi essere stata la rocca di Moscona. Da questo luogo, molto di lungi si sco-
pre il circostante paese da ogni lato, ma maggiormente dal lato risguardante alla 
marina. Lasciando questi luoghi, et a dietro ritornando alla via che conduce da 
Volterra a Siena a 4. miglia discosto da Volterra, vedesi Monte Micciuolo castel-
lo, et più avanti un miglio Spicciaiola, et doppo tre castel Nuovo di S. Geminia-
no, Colle di valle di Elsa, talmente detto dal fiume Elsa, che quindi passa. Et 
questa è una bella Terra del stato di Fiorenza, ove si fa assai papiro per 
l’agevolezza delle chiare acque che quindi lungi un miglio sorgono, et di qui pas-
sano; et poi per un ruscello sboccano nell’Elsa. Lontano da Colle 4. miglia appar 
la Badia a Isola, honorevole, contra posta fra i termini di Fiorenza, et di Siena. 
Quivi si vede un bel laghetto di acqua chiarissima; et due altri laghi l’uno 
dall’altro discosto al tirare d’una saetta si trovano prima nel contado di Colle 
presso alla Badia di S. Antonio. In un de quali si vede l’acqua chiara, ma non vi 
si ritrova fondo (come dicono gli habitatori del paese): nell’altro, alquanto più 
picciolo, appar l’acqua tanto nera, che par da ragguagliare all’inchiostro, al cui 
fondo non si può attingere. Et è quest’acqua totalmente di natura contraria 
all’altre acque, imperoché essendogli gittato dentro il legno incontinente scende 
al profondo, et più non si vede. Et quivi pesce non si ritrova. Egli è volgata fama 
appresso gli habitatori del paese, che passando quindi S. Cerbone Vescovo di 
Massa, et quivi fermandosi a riposare (ov’è il primo lago) ov’era una taverna, et 
intendendo la vitiosa vita, che teneva l’hoste, et sforzandosi di ridurlo a peniten-
za de’ suoi peccati, vedendo di non poter convertirlo, partendosi la mattina se-
guente li pronunciò, che in breve lui insieme con la taverna profondarebbe 
nell’abisso; et che partito il santo Vescovo, incontinente aprendosi la terra, fosse 
ingiottito con l’edificio, et che poi vi rimanesse detto Lago. Dell’altro Lago dico-
no, che habitando in questo luogo un scelerato sodomita, et essendo vivuto in 
tanta sceleraggine alquanto tempo, non lo volendo più sopportare Iddio fece a-
prire la terra, et lo fece profondare con tutta la famiglia, rimanendovi questo la-
go pieno d’acqua negrissima et di contraria natura dall’altra acqua, quanto era la 
sua habitatione. Là onde meritevolmente è l’acqua d’esso nera, et di contraria 
natura dell’altra, in detestatione di tanto sozzo, nefando, et puzzolente peccato 
contra natura. Ritornando a dietro discosto da Volterra, et caminando verso 
Siena, si scopre sopra un alto colle Sillano molto forte Castello, talmente sopra 
quel sassoso monte fabricato. Egli è di figura quadrata, havendo per ciascun 
cantone una forte Rocca, et nel mezo una dell’altre maggiore, ove è un profon-
dissimo pozzo di viva aqua. Si salisce al Castello per un’aspra, stretta, et tortuosa 
via, la quale non è oltre a tre piedi larga, et intagliata artificiosamente nel sasso, 
girando intorno il monte; cinge questo sassoso colle una forte muraglia, che co-
mincia a mezo il colle, et girando finisce alla sommità di quello. Habitano fra 
questo muro, et il fortissimo Castello molte famiglie. Dicono gli habitatori del 
luogo, che così Sillano fosse detto da Silla Romano suo fabricatore. Ma altrimen-
ti scrive Rafael Volaterrano ne’ Comentari [56v] Urbani, dicendo che fu fatto da 
i Petronii Senesi. Et soggiunge ch’essendo scacciati di Volterra i Buonparenti da 
i Guelfi, et passando qui per loro sicurezza, al fine a tradimento da’ detti Petro-
nii suoi parenti fu pigliato esso luogo, et di quindi scacciati i Buonparenti. Onde 
detti Petronii per poterlo meglio conservare vi fecero questo forte Castello, et 
dopo alquanto tempo lo venderono a i Fiorentini. Peraventura così si potrebbo-
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no accordare queste due opinioni; cioè, che prima fosse stato quivi fabricato 
qualche fortezza da Silla, et nominato Sillano, et essendo poi rovinata, fosse da i 
Petronii ristorata. Discosto da Sillano sei miglia appare sopra un molto ameno, 
et dilettevole colle; il Castello di S. Armazzo, fuori del quale è un bel Monasterio 
di monache, del vago giardino delle quali esce una copiosissima fontana 
d’acqua, che pare quasi un giusto fiume, et scendendo si divide in due rami, de’ 
quali ciascun di essi è sofficiente di rivoltare molte Maccine da molino. Pescasi 
in quest’acque grosse, et saporite anguille. Doppo 7. miglia rappresentasi Casoli 
molto bello, et civile Castello, della Diocesi di Volterra, benché sia sotto i Signori 
Sanesi. Quivi vedesi la statua di Silla dittatore di marmo dal mezo in su, molto 
artificiosamente fatta. Tutto questo paese è molto ameno, et fruttifero, et abon-
dante di chiare acque. Ritornando altresì vicino a Volterra due miglia, evvi Ma-
tolla, et Roncolla Castella. Et scendendo verso la marina dieci miglia da Roncol-
la discosto, vedesi il Castello di Guardistallo, et di riscontro due miglia, Monte 
Scudai. Egli è questo paese tutto dilettevole, et producevole di biade, et d’altri 
frutti, et di sana aria. Quindi ad otto miglia appare Querceto, et doppo tre, Ripa 
Bella, meritevolmente così dimandata, per l’amenità, et delicatezza del colle, so-
pra il quale ella è posta. Quivi veggonsi chiare acque da ogni lato passare mur-
murando, et susurrando per li suoi ruscelletti. Si traggono da questi ameni luo-
ghi assai biade con saporiti frutti. Descritti i luoghi del territorio, et Diocesi di 
Volterra, voglio hora passare i luoghi al mare vicini, nominati Maremma di Sie-
na. Comincia questo paese al fiume Cornia di qua da Sovereto, et trascorre insi-
no al fiume Pescia oltre a Capalbio, come è stato dimostrato ne i luoghi littorali. 
Et è assai largo, et lungo, imperò che (secondo alcuni) trascorre forse da 70. mi-
glia in lungo, nondimeno è poco habitato per il mal aere. Et prima appare Massa 
città molto antica, fondata da Veibeno cognominato Masso Prencipe (secondo 
Annio nel 13. lib. de’ Comentari). Ma Rafael Volaterrano ne’ Comentari Urbani 
vuole, che fosse in questo luogo Vetulonia, dicendo essere in errore quelli, i qua-
li dicono, che ella fosse presso a Viterbo; conciosia cosa che la pittura di Tolo-
meo quivi la dimostra. In vero pare a me, che esso Volaterrano sia in errore, 
perché io ho dimostrato nella Toscana littorale esser differentia fra Vetulonia, et 
Vitulonio, et che quella qual era vicina a Viterbo era detta Vetulonia, et quel 
ch’era in questi luoghi vicini, fu nominato Vitulonio, secondo la pittura di Tolo-
meo. Et ivi ho dimostrato che Vitulonio fosse in questi luoghi vicini, ove si veg-
gono tanti antichi vestigi d’edifici, et che si deve nominare Vitulonio, et non Vi-
tulonia. Mi accosterei all’opinione di Annio, cioè che se pur fosse questa città 
tanto antica, havesse tratto il nome da Veibeno Masso, et da lui edificata. Fu Ve-
scovo di questa Città S. Cerbone sopra [57] nominato. Quivi poco tempo fa, fu 
ritrovata la minera dell’Alume. Poscia più oltra caminando appareno alquanti 
piccioli luoghi, sì come Perola, Tatti, Monte Masso, sasso Fortino, Strada, Monte 
Orsalo. Passato poi il fiume Ombrone, vedesi Scanzano, Pereta, et Magliano. Et 
oltre al fiume Albegia, Saturniana picciolo Castello, da Tolomeo nominata Sa-
turnia Colonia, et parimente da Catone, et da Appiano Alessandrino nel 1. lib. Et 
Plinio dice che questi Saturnini furono primieramente addimandati da Auruno 
Larteno Prencipe d’Etruria Aurunini, come conferma Beroso Caldeo nel 5. lib. 
dell’antichitati. Essendo stata questa città quasi totalmente rovinata, fu da i Se-
nesi (a i quali ella è soggetta) alquanto ristorata. Passa vicino a questo castello il 
fiume Albegia. Et salendo più oltre seguitando il fiume, vi è Semproniano, et 
non molto da questo Castello discosto alla destra di esso, Soana, così da Tolo-
meo nominata, et da Plinio nel 3. libro sono cittati i Soanesi. Trasse origine da 
questa Città Gregorio VII. Pontifice Romano (prima nominato Ildebrando mo-
naco) huomo buono, et letterato, et degno di tanto Ponteficato, come chiara-
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mente dimostra Platina, Petrarca, Biondo, Sabellico, con molti altri historici. Ne 
fa memoria di questa Città, Faccio nel 9. Canto del 3. libro quando dice. Là è So-
ana et vedesi Guascogna. Ritornando a dietro al fiume Ombrone, alla cui sini-
stra si vede Istia, Campagnatico, et più in alto Paganico, et poi i Bagni di Pitrioli, 
con altri Bagni pur del territorio di Siena. I quali erano etiandio in pretio, et pra-
ticati ne’ tempi antichi, come dimostra Cicerone nella Oratione per aiutare Ce-
lio, facendo memoria de i Bagni Senesi. Et Martiale scrivendo ad Oppiano. Etru-
scis nisi tremulus laveris, Illotus morieris Oppiane. Sono insino ad oggi molto 
usitati questi Bagni da gli infermi. Più alto alla destra appare S. Quirico. Vuole 
Annio nel 7. lib. de’ Comentari, et nell’ottavo sopra l’Itinerario di Antonino, ove 
dice essere Ombrone fra i monti, che sia questo luogo, ove hora è S. Quirico, et 
che così fosse detto dal fiume Ombrone, che esce alle radici del colle ove è posto. 
Ma a me pare che ’l sia in errore, perché il fiume Ombrone, benché passi alle ra-
dici di questo colle, non però ha quivi il suo principio, ma molto più in alto oltra 
Asciano. Ben è vero, che alle radici di questo colle esce un picciolo fiume detto 
Asso, che poi mette fine nell’Ombrone presso Sasso, quivi detto Orcia secondo la 
Corografia di Gieronimo Bell’armato. Io sarei di opinione del Volterrano che 
questo luogo fosse fatto da Zenobio figliuolo di Landrico, come egli dice haver 
ritrovato scritto in alcune tavole di marmo in Arezzo. Vero è, che credo che sia 
Monte Ombrone da Catone, et Antonino descritto, ma fabricato poi dal detto 
Zenobio, et nominato S. Quirico dal tempio, che quivi havea edificato, et dedica-
to al prefato santo. Caminando poscia verso Siena si scopre sopra d’un alto 
monte, Monte Alcino, dal Volterrano detto Mons Alcinoi, molto nominato nel 
paese per li buoni vini che si cavano da quegli ameni colli. Anche scopresi non 
molto lontano sopra di quelli, Monte Oliveto molto nobilitato per essere stato 
dato quivi principio alla Religione de’ Monachi Bianchi di Monte Oliveto, di-
mandati dal detto luogo, da Bernardo de’ Tolomei da Siena nell’anno di Christo 
1407. (secondo il Volterrano nel 21. libro de’ Comentari Urbani). Più oltre vedesi 
il fiume Arbia molto celebrato [57v] dall’historie Fiorentine per la gran rovina 
fatta dell’esercito suo da i Senesi, Pisani, et fuori usciti ne’ tempi di Farinata de 
gli Uberti, come è stato detto. Più dentro appare la città di SIENA da Plinio di-
mandata Colonia Senensis, et parimente da Cornelio Tacito nel 20. lib. 
dell’historie, ove così dice. Manlius Patricius ordinis Senatorii, pulsatum se in 
Colonia Senensi coetu multitudinis, et iussu magistratuum quaerebatur, nec fi-
nem iniuriae hic stetisse. Et più in giù, Auditumque S.C. quo Senensium plebes 
modestiae admoneretur. Similmente ella è nominata Sena da Catone, da Anto-
nino, et da Tolomeo, annoverata fra le Mediterranee Città di Toscana. Et dice il 
Volterrano, che essendo dubbiosi alcuni, che questa Siena non fosse quella da 
Tolomeo descritta, ma vi fosse stata aggiunta; per rimuovere ogni dubitatione, 
volse vedere le Tavole di Tolomeo scritte in Greco (le quali sono nella Libraria 
del Palagio Vaticano, molto antiche) et ivi chiaramente vedesi esser notato que-
sta Città di Siena, che fu dedutta Colonia da i Romani, come si vede nel lib. delle 
Colonie, essendo nominata Colonia Saniensis. Edificarono questa città (come 
par voglia Polibio) i Galli Senoni scacciati da i Romani, quando egli dice, che i 
Galli Senoni edificarono un’altra Colonia nominandola Sena, oltra di quell’altra 
da loro fabricata presso al mare Adriatico. Il che conferma Gottifredi nel libro 
della memoria di tutte le cose, dicendo ch’ella fosse fatta da i detti Galli Senoni, 
essendo loro Capitano Breno contra i Romani. Il simile dice Policarpo nel 6. lib. 
delle croniche, soggiungendo che da loro fosse edificata per habitatione de i loro 
vecchi, acciò che quivi si riposassero, et ciò fosse fatto avanti l’incarnatione del 
figliuolo di Dio 382. anni. Non posso non poco maravigliarmi di Biondo, dicen-
do nella sua Italia illustrata non ritrovare memoria presso gli antichi scrittori di 
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questa città, et che ha letto in un molto antico libro nel Monasterio di S. Georgio 
di Alega in Vinegia, qualmente fu fatta essa città di Siena da Giovan’ottavo Pon-
tefice Romano di sei Plebanati di sei Diocesi, cioè di Perugia, Chiusi, Arezzo, 
Fiesoli, Fiorenza, et di Volterra, et per detti sei plebanati insieme raunati, fosse 
così Siena detta. Certamente a me pare questa cosa una favola, attendendo a gli 
antichi scrittori, che parlano di essa città, come ho dimostrato. A quello, che di-
ce de i sei plebanati ottimamente li risponde il Volaterrano ne’ Comentari Urba-
ni, dicendo, che ben è possibile che fosse Siena dichiarata città, secondo il co-
stume della Romana Chiesa da Giovanni sopranominato, dandogli il Vescovo, et 
a lui consignandoli per sua Diocesi quei sei Plebanati, ma per questo non seguita 
però che ella fosse da lui edificata. Et che così sia, chiaramente lo dimostrano al-
cune tavole di marmo, che sono nella chiesa di Arezzo; nelle quali è descritta la 
donatione fatta alla detta chiesa di Arezzo da Zenobio Tribuno figliuolo di Lan-
drico Senatore Rom. huomo molto ricco, et potente ne’ tempi di Damaso Ponte-
fice Rom. che fiorì ne gli anni di Dio apparuto al Mondo vestito della fragile 
spoglia nostra 370. Ove si legge la memoria di Santa Maria, edificata dal detto 
Zenobio presso il castello Senese. Vedesi questo luogo alla porta di Siena nomi-
nata di S. Marco, in quella parte, hora detta castel Vecchio, ove si veggono alcu-
ne rovinate mura con alcune grotte, et songie sotto terra. Similmente nelle [58] 
dette tavole si contiene qualmente fosse fatto il detto castello Senese da i Roma-
ni. È vero, che così si dee intendere; cioè, che fosse da quelli ristorato, et ag-
grandito, acciò fosse agiato a contener le Colonie, o siano gli habitatori da loro 
quivi condotti, conciosia cosa che prima era stato edificato da i Galli Senoni, 
come è detto. Nelle dette tavole fassi altresì mentione di molte Chiese, et castelle 
fabricate dal prefato Zenobio, che hoggidì sono de i Senesi, come a luoghi op-
portuni n’è scritto, et scriverassi. Furono altri che scrissero, che fosse questa cit-
tà edificata da Carlo Martello, ma non dicono però quando, et come, et perché, 
et altri altrimenti scrivono, narrando certe fantasie, le quali, perché a me paiono 
di poco fondamento, le lascierò di scrivere. Ne fa memoria di alcune di tali fit-
tioni Faccio nel canto 8. del 3. li. così. 

Per quella strada, che vi era più piana 
Noi ci traemo alla città di Siena, 
La qual è posta in parte forte, e sana. 

Di leggiadria di bei costumi è piena 
Di vaghe donne, e d’huomini cortesi, 
E l’aer dolce, lucida, e serena. 

Questa cittade per alcun’intesi 
Lasciando ivi molti vecchi Breno, 
Quando i Romani per lui fur morti, e presi 

Habitò prima, e l’altri da l’altro seno, 
Che dice quando il buon Carlo Marcello 
Passò di qua, che i vecchi lasenno. 

Pare a me (come è dimostrato) che si deve seguitar l’opinioni di quegli antichi 
scrittori, che chiariscono esser molto antica questa città, sì come altresì testifica 
il verso intagliato nel sigillo di essa, che così dice, Salve virgo, Senam veterem, 
quam cernis amoenam. È posta questa città sopra il colle, intorniata d’alte ripe 
di Tuffo. Nella quale si veggono molti nobili, et sontuosi edifici. Tra i quali vi è il 
tempio maggiore dedicato alla Reina de’ cieli, sempre Vergine Maria, da anno-
verare fra i nobili, et sontuosi edifici di Europa, così per la pretiosità delle pietre 
di marmo (delle quali è tutto fatto) quanto per la eccellenza dell’artificio, et ma-
gisterio, di cui è ornato. Vedesi poi il superbo palagio di pietra quadrata fatto da 
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Pio 2. Pontefice Rom. con molti altri nobili edifici, et vaghi palagi, che sarei mol-
to lungo in descriverli. Vi è poi quel grand’hospitale, dolce refrigerio de i poveri 
infermi. Ove si vede (oltre la magnificenza della struttura di quello) il 
grand’ordine de i servitori per sodisfare a i voti de’ poveri infermi. Lascierò la 
descrittione della larga, et bella piazza della città con l’artificiosa fontana di 
Branda, da cui sempre escono abondanti, et chiare acque. Della quale ne fa me-
moria Dante nel canto 30. dell’Inferno così. Per fonte Branda dirizzai la vista. 
De i quali edificii, così dice Faccio nel 8. canto del 3. lib. 

Io vidi il campo suo, ch’è molto bello, 
E vidi fonte Branda, e Camelia, 
E l’hospedale, del qual ancor novello 

Vidi la chiesa di Santa Maria, 
Con intagli di marmo, e ciò veduto 
In verso Arezzo fu la nostra via. 

È quivi anche lo studio generale per il quale sono usciti molti eccellenti huomini 
che hanno ornato non solamente essa, ma tutta Italia (come dimostrerò in par-
te). Sono questi cittadini huomini molto dediti alle cerimonie della christiana 
religione, et sono civili, gratiosi, et pieni d’ornati costumi. Ridusse questa città 
alla fede di Christo nostro Signore, S. Ansano figliuolo di Tranquillo Romano, il 
quale fu poi decollato presso il fiume Arbia nelle calende di Decembre, per [58v] 
comandamento di Lisia proconsole, per la fede di Christo. Riportarono i Senesi 
molte vittorie de’ suoi nemici. Et primieramente de’ Fiorentini vicino al fiume 
Arbia da Siena discosto 4. miglia nella via di Arezzo, essendo in loro compagnia 
i Pisani, et fuor usciti di Fiorenza. Onde uccisero de’ Fiorentini 3000. et 4000. 
ne condussero prigioni a Siena col lor Carroccio. Et per questa rovina tanto fu-
rono spaventati i Fiorentini, che diffidandosi di potersi difendere nella Città, 
molti di loro passarono ad habitare chi a Bologna, chi a Lucca, et chi altrove se-
condo che più gli aggradiva. Similmente nell’anno 1526. nel giorno di S. Giaco-
mo Apostolo ottennero glorioso trionfo pur dell’essercito Fiorentino, che al-
quanti giorni havea tenuto assediato Siena per rimetter dentro Fabio Petrucci 
con molti altri nobili scacciati della città. Conciò fosse cosa che uscendo fuori il 
popolo, fu da quello posto in fuga detto essercito, et rimasero in possanza di es-
so quindici bocche grosse di artiglierie con assai delle picciole. Molte altre vitto-
rie hanno havute de loro nemici, che per brevità le lascio. Si sono governati i cit-
tadini di questa città lungamente in libertà; nondimeno sempre riconoscendo 
l’Imperio per loro Signoria. Ben è vero, che ne’ nostri giorni con grand’astutia se 
ne fece Signore Pandolfo Petrucci, et tenne il primato di essa, insin che visse, 
non però senza calunnia della crudele uccisione d’alcuni nobili cittadini, così 
suoi parenti, come amici, per ottener detta signoria. Mancato lui, furono scac-
ciati i figliuoli con parte della nobiltà, dal popolo. Et così pigliò la libertà esso 
popolo, nella quale insino ad hoggi si è mantenuto sotto l’Imperio. A cui costan-
temente ha sempre osservato indubitata fede, honoratamente trattando il go-
vernatore dall’Imperatore mandato. Quivi fu celebrato il concilio generale da 
Niccolò 2. Pontefice Ro. ove furono 130. Vescovi, et vi fu determinato che la elet-
tione del Pontefice R. Vicario di Christo, solamente attenesse a i Cardinali della 
Romana chiesa, come si vede nella 23. distintione del Decreto. Sono usciti di 
questa città molti illustri huomini che gli hanno dato gran nome, et fama non 
solamente per Italia, ma anche fuori, con le loro eccellente opere, sì come S. 
Bernardino ristorator della religione de’ frati Minori. Il quale con le sue vehe-
menti predicationi ridusse molti popoli alla via del Signore. Passò alla vera vita 
tant’huomo nella città dell’Aquila, ove si riposano le sue sante ossa in una sepol-
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tura d’argento. Fu annoverato fra i Santi da Niccolò 5. Pontefice Ro. Fu Senese 
S. Caterina del terzo ordine de’ Predicatori, che molto giovò alla catolica chiesa 
con la sua santa vita, et chiara dottrina. Di cui dice Pio 2. Pontifice Ro. ch’ella fu 
insignita delle sacrosante stimate da Christo, però diversamente da quello, che 
fu S. Francesco. Abbandonò questa vita mortale tanta donna in Roma, et fu se-
polta nella chiesa di S. Maria della Minerva, et riposta nel catalogo de’ santi 
dall’antidetto Pio Papa. Nacque quivi il B. Ambrogio de’ Bianconi dell’ordine de’ 
Predicatori, in cui fu gran dottrina, et non minore santità di vita, come si vede 
nella vita sua composta da Sebastiano Flaminio, et riposta nel 5. li. de gli huo-
mini Illustri dell’ordine de’ Predicatori. Fu Senese il B. Giovanni Colombino in-
stitutore dell’ordine de Giesuati, ornato di santa vita, et di buoni ammaestra-
menti, come scrive Rafael Volaterrano nel 21. lib. de’ comentari Urbani. Partorì 
etiandio Siena Alessandro III. Pontifice Rom. che riportò [59] gloriosa vittoria, 
per la sua costumata vita, et ottima patienza, di quattro falsi Pontefici creati da 
Federico Barbarossa contra lui, come dice Platina, Biondo, et il Sabellico 
nell’historie. Partorì poscia due Pii Pontefici, cioè il secondo, et il terzo della fa-
miglia de i Piccolomini. Fu nominato il primo avanti il Pontificato Enea Silvio, 
huomo dotto, et eloquente, che salì a tanto grado per le sue eccellenti virtuti. La-
sciò dopo sé molte eleganti, et sententiose opere, et massimamente alquanti li-
bri d’epistole orationi, et un’operetta, ove disputa della donatione di Costantino 
fatta alla chiesa (ma però imperfetta) con la descrittione della Europa, et con al-
quante historie. Vedesi la vita di tanto huomo descritta da Platina, et da un altro 
molto minutamente. Il secondo fu di quello nipote, huomo letterato, et pruden-
te, ma poco visse nel Papato, lasciando di sé gran desiderio a i mortali. Giaccio-
no amendue sepolti nella capella di S. Andrea in S. Pietro di Roma. Sono stati 
assai Cardinali Romani cittadini Senesi. Et prima Alfonso figliuolo di Pandolfo 
Petrucci sopra nominato, che hebbe fausto, et glorioso principio, et infelice, et 
miserabil fine. Con ciò fosse cosa, che fu creato Cardinale molto giovane da Giu-
lio II. Pontefice Ro. et essendo quello passato all’altra vita, et raunati i Cardinali 
nel Palagio di S. Pietro di Roma per la elettione d’un nuovo Pontefice, et haven-
do determinato tutti i Cardinali giovani di crearne un giovane, et così succeden-
dogli, essendo eletto Giovanni de’ Medici Pontefice, et secondo il costume pro-
nunciando la elettione predetta al popolo, esso Alfonso così disse tutto pieno di 
letitia. Noi habbiamo Papa, Giovanni de’ Medici, già diacono Cardinale, hora 
Lione decimo nominato, et vivano i giovani. Et così come costui era stato il pri-
mo in detta conventione di eleggere un giovane per esser più libero, et era stato 
il primo a fare allegrezza di questa cosa, così fu il primo a pentirsene, et attri-
starsi. Perché essendo poi di Siena scacciato Borghese suo fratello (che era quivi 
sì come signore di essa) consentendosi Lione Papa, come si dicea, cercò Alfonso 
più volte di vendicarsi del detto Lione. Et non li riuscendo, anzi scoprendosi il 
trattato, fu condutto a Roma con molte fittioni, et cautele, et prigionato in ca-
stello S. Angelo, ove doppo molti fastidii, et angustie, miserabilmente finì i suoi 
giorni. Fu similmente de i Petrucci Rafael Cardinale, et Giovanni de Piccolomini 
di Pio 3. nipote, che fu fatto Cardinale da Lione 10. per la sua probità, et dottri-
na. Mancarono amendui questi Cardinali poco tempo fa, con Gieronimo Gie-
nuzzo, anch’egli fra i Cardinali riposto da Paolo 3. Papa, che lungo tempo fu au-
ditore della camera apostolica, sempre dimostrando in tutte le sue cose dottrina, 
et giustitia. Assai altri prelati della chiesa, cioè Arcivescovi, et Vescovi sono stati 
generati da questa città, che bisognarebbe assai tempo a descriverli. Illustrarono 
etiandio detta città con la loro dottrina molti egregi dottori. Et prima Ugo singo-
lar filosofo, et medico, Federico Petrucci degno giureconsulto, Tomaso Domo, 
da i dottori nominato il dottore della verità, Mariano Socino huomo di molte ge-
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nerationi di scienza ornato, cioè di Geometria, Musica, Poesia, Oratoria, Filoso-
fia, historia, et delle leggi, e dell’Agricoltura. A tanto huomo gli fu avara la gran 
maestra Natura a non concederli l’ornato del corpo; havendo riposto un tanto 
eccellente ingegno in un tanto mal formato corpicello, [59v] Bartolomeo suo fi-
gliuolo, che non meno fu riputato dotto nelle leggi, del suo padre, quale io co-
nobbi essendo giovinetto, condutto con gran salario a Bologna a leggere a gli 
studianti, lasciò dopo sé alcune opere, le quali dimostrano quanta dottrina in lui 
fosse; Bolgareno huomo eloquente, et egregio dottore. Furono questi due ultimi 
discepoli di Alessandro Tartagno da Imola chiaro lume delle leggi. Agostino Dat-
to ornò questa sua città, col candore della sua eloquenza, come ne rendono vero 
testimonio l’epistole, et orationi, con altre opere da lui descritte. Ora dà gran 
nome a questa dignissima patria Mariano secondo Socino, con la scienza delle 
leggi, che è condotto con ottimo salario a Bologna da Padova, ove lungamente 
ha letto nelle leggi con gran favore. Altri assai eccellenti ingegni ha prodotto 
questa città, che sarebbe molto lunga la narratione di quegli. Ha essa città buo-
no, ameno, et fruttifero territorio, dal quale se ne cava gran copia di frumento, 
et d’altre biade con buoni vini, et altri frutti. Ne i luoghi vicini alla marina (di-
mandati dal vulgo Maremma) assai grano se ne trahe, benché siano tutti quei 
luoghi mal habitati, et massimamente nel tempo dell’estate, et autunno per la 
malignità dell’aria. Là onde si può dire, che in quei tempi, gli huomini sono tali, 
quale è il colore delle verdi frondi de gli alberi, per esser quegli in detti tempi in-
fermi, et di colore verde per la mala dispositione dell’aria. Assai habbiamo scrit-
to de i luoghi di questa regione di Maremma. Fuori di Siena caminando si giun-
ge al fiume Arbia, che esce de i monti sopra la Castellina, et quindi scendendo 
mette poi capo nel fiume Ombrone presso Buon Convento. Vuole il Volterrano, 
che questo fiume sia nominato, da Antonino nell’Itinerario Alma. Ben è vero, 
ch’io l’ho cercato in detto Itinerario, et non l’ho potuto ritrovare. Passato detto 
fiume vedesi al Settentrione monte Aperto, et pigliando poi il viaggio all’Oriente 
passato l’Ombrone, Asciano, alla destra di detto fiume, et più alto Rapolano, et 
al Settentrione monte Sansovino illustrato ne i nostri giorni di due singolari 
Cardinali della chiesa Romana, cioè d’Antonio huomo letterato, et pratico in 
trattar le cose, così della corte Romana, come de i Prencipi, che fu promesso a 
tanto grado da Giulio 2. per la grandezza del suo ingegno, che passò all’altra vita 
nel 1533. L’altro, ch’è suo nepote (et hora vive) è Giovan Maria anch’egli fra i 
Cardinali annoverato da Paolo 3. Papa moderno, per la grandezza delle sue vir-
tuti, et scienza. Assai scriver potrei di tant’huomo, s’io non temessi d’esser forse 
riputato adulatore; in Bologna ne farò honorata memoria. Più alto scorgesi Civi-
tella, et Batisole. Et più oltra verso l’Oriente le Chiane che sbocca nell’Arno, di 
cui poi scriverò. Scendendo da questo lato, et caminando presso alla riva delle 
Chiane, appare Martiano, et più in giù Foiano assai honorevole Castello, che fu 
illustrato da Benedetto dell’ordine de’ Predicatori, dotto, et eloquente predicato-
re ne’ nostri giorni. Alla destra di Foiano scorgesi Lucignano edificato da Zeno-
bio figliuolo di Landrico Senatore R. secondo il Volterr. che dice credere, che 
fossero nominate le castella fatte dal detto Zenobio da’ nomi de’ Romani, sì co-
me questo Lucignano da i Lucii. Fu giudicato da i Bolognesi (essendosi in loro 
compromessi i Fiorentini, et Senesi nel tempo della guerra fra’ Fiorentini, et 
Giovan Galeazzo Visconte I, Duca di Milano) che dovesse rimanere a i Fiorentini 
[60] questo castello. Ben è vero, che doppo poco ritornò sotto i Senesi suoi anti-
chi Signori. Scendendo più in giù vedesi Asina Lunga, Turrita monte Follonico, 
et monte Pulciano nobil castello, et copioso di popolo, posto sopra l’ameno colle, 
et producevole d’ogni maniera di buoni frutti, et massimamente di nobili vini 
bianchi, et vermigli, che sono molto nominati per la loro soavità da i vicini po-
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poli. Lo edificò Zenobio sopranominato, secondo il Volterrano. Essendo sotto i 
Senesi (sì come cosa del loro territorio) ne’ giorni nostri, fu consegnato a’ Fio-
rentini da Pandolfo Petrucci, che tenea il primato di Siena, così accennando Pa-
pa Giulio 2. per havere i Fiorentini a’ suoi voti. Fuori poco del detto castello nel-
la chiesa de’ frati Predicatori, è honorato, et riverito il corpo intiero della Beata 
Agnese da Grachiano vecchio (villa soggetta a Monte Pulciano) Monaca 
dell’ordine de’ Predicatori, cognominata da Monte Pulciano, per esser quivi se-
polto. Onde io visitando tanto sagrato corpo, mi dissero quei cittadini una cosa 
maravigliosa di esso; che quando in propinquo deve occorrere qualche avversità 
al Castello, vedesi sudare; certamente cosa grande et rara. Diede gran nome a’ 
nostri giorni a questa patria Angelo con la singolare dottrina delle lettere Grece, 
et Latine, come dimostrano l’opere da lui scritte, et tradotte di Greco in Latino. 
Et hora lo fa nominare Marcello Cervino con le sue virtuti, et gran prudenza, 
annoverato fra i Cardinali della chiesa Romana da Paolo 3. moderno Papa; hora 
Legato del concilio Bolognese. Poco discosto scorgesi Chianchiano molto famoso 
per li buoni vini che produce, et poi PIENZA, così da Pio 2. dimandata, et da lui 
fatta città per esservi nato, essendo quivi ridotto Silvio suo padre con la parte 
della nobilità scacciato dal popolo Senese, et habitando in una sua possessione, 
et sopportando al meglio che potea l’essilio con la sua famiglia. Era prima no-
minato questo luogo Corsignano, edificato da Corsigliano, figliuolo di Corso, se-
condo il Volterrano; che patì gran danno l’anno 1545. per i terremoti. Caminan-
do poi verso le Chiane, appar Sarteano illustrato da Alberto singolare predicato-
re dell’ordine de’ minori. Più oltre scorgesi sopra l’alto, et difficile monte 
l’antichissima città di CHIUSI annoverata fra le prime 12. Città di Toscana, Clu-
sium dimandata da Catone, Strabone, Polibio, Plinio, Appiano Alessandrino nel 
1. lib. Procopio nel 2. lib. delle guerre de’ Gotti, Tolomeo, et da Antonino, che di-
ce esser detto Comersol. Onde scrive Annio nel 7. lib. de’ comentari, che fu no-
minato Chiuso vecchio dalla battaglia; conciò fosse cosa che gli antichi (secondo 
Plinio nel 29. c. del 15. lib.) dicevano cluere il combattere. In vero io ritrovo che 
questa città fu primieramente detta Comersol, come chiaramente dimostra Livio 
nel 10. lib. quando così scrive, Clusium, quando Comers olim appellabant. Et fu 
così nominato Comersol da un capitano, secondo Catone col qual si concorda 
Beroso Caldeo nel 5. lib. delle antichità, quando dice, che Giano constituì Come-
ro Gallo Re di Vetulonia, dal qual poi furono dimandati i luoghi, et la regione, 
ove rimasero i vestigi di Chiuso, che prima fu detto Comersol, cioè giogo di Co-
mero, et anche ritrovavasi nel territorio di Volturrena, la valle detta Comera, et 
il Rei Comero, cioè il fiume del Re Comero, et ne i Falisci, l’Isola Comersana. Fa 
etiandio memoria di questa città Silio nell’ottavo, così. Et [60v] antiquus Roma-
nis moenibus horror, Clusinum vulgus, cum Porsena magnae iubebat, Nequic-
quam pulsos Romae imperitare superbos. Gran nome diede a questa città Por-
sena fabricandovi alcune sontuose opere, delle quali fu il Labirinto da Plinio con 
auttorità di Varrone talmente descritto nel 36. lib. Fu sepolto Porsena Re de’ To-
scani sotto Chiusi. Ove vi fece un edificio di quadrate pietre. I cui lati per cia-
scuno erano larghi piedi 30. et alti. 50. Dentro dalla quadrata base vedeasi 
l’inestricabile Labirinto. Ove se alcuno vi fosse entrato senza il Gomissello di fi-
lo, non haveria ritrovata l’uscita. Vedeansi sopra questo quadrato edificio cinque 
piramidi, cioè per ciascun cantone una, et la quinta nel mezo. Era ciascuna 
d’esse larga nella base piedi 75. et alta 250. talmente però condotte a poco a po-
co, che nella sommità quasi in un punto finivano, le quali sostenevano una palla 
di metallo, ove era posto un petafio, o vogliamo dire una piazza ritonda alquanto 
alzata nel mezo a somiglianza della forma del mezo del cappello. Da questa ri-
tonda piazza pendeano intorno alcuni tintinnabuli, overo sonagli (come dicono 
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alcuni) overo campanelle, secondo altri, i quali mossi dal vento di lungi, davano 
il sono, a simiglianza di quei di Dodona. Sopra questa ritonda piazza fermavansi 
quattro piramidi alte 100. piedi per una, sostentando un pavimento, sopra il 
quale stavano cinque altre piramidi di tanta altezza, che per suo honore parve a 
Varrone più tosto di doverla tacere, che descriverla. Ben è vero, che narrano 
l’historie de gli Hetrusci, che furono di tanta altezza, quanto era l’altezza di tanta 
pazzesca opera insieme. Onde Porsena si sforzò con tal pazzesca opera, et con 
tanta inutile spesa d’acquistare honore, et gloria, che non era da giovare ad al-
cuno. Era tanta pazzesca opera mancata ne’ tempi di Plinio tal che niun vestigio 
si vedea d’essa, come egli dice. Fanno memoria di questa Città altri antichi scrit-
tori, et massimamente Livio nel secondo libro narrando, come, Porsena passò a 
Roma, et si fermò nel Gianicolo per rimettere i Tarquinii nella città; con cui si 
accorda Plutarco nella vita di Publicola; et Dionisio Alicarn. nel 5. soggiungendo 
c’havea nome Larte cognominato Porsena. Pur anche Livio nel 5. scrive qual-
mente fu assediata questa città da i Galli Senoni, et che furono mandati amba-
sciatori a quelli da i Romani per comporre pace fra essi, et che poi combattendo 
i Chiusini, co i Galli, furono vedutti i detti ambasciadori armati co i Chiusini; et 
isdegnati i Galli contra i Romani, lasciando Chiusi andarono a Roma, et piglia-
rono la città eccetto Campidoglio, come etiandio dinota Plutarco nella vita di 
Camillo. Parla ancora in più altri luoghi, Livio di essa città, et ultimamente nel 
lib. 88. descrivendo la vittoria di Silla contra Carbone, come similmente dice 
Plutarco nella vita del detto Silla, ove narra che havendo Silla scacciato Carbone 
fuori d’Italia passò a Chiusi, et combatté presso il fiume Chiane, et poi vicino a 
Saturnia, et in tal maniera, che scacciò le reliquie del nemico essercito, havendo 
Carbone 30000. combattenti con due legioni di Damasippo, et alcuni altri con 
Carina, et Martio, vicino a Chiusi. È nominata questa città da Vergilio nel 10. lib. 
quando dice. Qui moenia Clusi. Giace essa città hora quasi tutta rovinata. Cami-
nando più avanti ritrovasi Chietona, et ne gli alti, et aspri monti (che sono di 
tanta altezza, quanto sono i monti dell’Apennino) [61] non poco quindi discosto, 
si scuopre Radicofano, così nominato questo luogo da Desiderio Re de’ Longo-
bardi, come si legge nella tavola, ov’è scritto il suo decreto. Fu poi di mura in-
torniato, et ben fortificato da Adriano 4. Papa, come scrive Platina nella sua vita. 
Questo è l’ultimo castello da questo lato attenente al patrimonio di san Pietro 
consignatoli dalla Contessa Matilda. Poscia più oltre appaiono gli alti monti det-
ti Montuniata, Mons Tuniatus, da Catone nominato, et parimente da Antonino 
nell’Itinerario. Sono dimandati questi alti monti Duniata, in vece di Tuniati, et 
da Strabone nel quinto libro Tinni, quando dice che dopo Popolonia, et Cosa se-
guita la scoperta de i monti Tinni. Conciosia cosa che da questi alti monti si 
scorge il paese insino al porto d’Ercole, et al luogo ove era Cosa, presso a lago 
d’Orbitello. Soggiunge, poi che si ritrovava gran copia di ghiande in questi mon-
ti. Vero è, che hora non solamente ritrovansi ghiande, ma alle radici di quelli, la 
grana da tinger la porpora, (o vogliamo dire il scarlato) se ne trae. Sotto questi 
monti si dimostra il castello di S. Fiore dato da Sforza Attendulo da Cotignuola 
valoroso capitano di militia, a Bosio suo figliuolo creandolo Conte, che nacque 
nel 1411. secondo Bernardino Corio nella quarta parte dell’historie. Dal detto 
Bosio, è scenduto Bosio 2. genero di Paolo 3. papa, per Costanza sua figliuola; di 
cui ne trasse molti figliuoli, tra i quali è Guido Ascanio diacono Cardinale, et 
camerlengo dell’apostolico seggio, giovane di grand’ingegno, di cui gran cose se 
ne sperano, essendogli donata lunga vita. Fra Radicofano, et quegli alti monti ri-
trovansi i bagni di S. Filippo già di Rosella dimandati (secondo Annio ne’ co-
mentari sopra l’Itinerario d’Antonino) per esser vicini alla città di ROSELLA, 
come etiandio hora conoscer si può da vestigi di detta città; che quivi si veggono. 
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Così Rosella la nomina Tolomeo, che fu dedutta colonia con Siena, come dice 
Plinio nel terzo lib. Et Catone l’annovera fra le 12. città prime d’Hetruria, come è 
dimostrato. Fa memoria di essa in più luoghi Livio, et massimamente nel 10. li-
bro, ove narra che M. Valerio Massimo Dittatore passò ne’ campi Roselleni, et fu 
da gli Etrusci nemici de’ Romani seguitato. Et più in giù scrive che fu condutto 
l’essercito nel territorio Rosellano, il qual non solamente fu da quello guasto, ma 
anche pigliata la città per forza, et fatti prigioni oltra 2000. huomini, essendone 
stati uccisi poco meno. Et più a basso dimostra qualmente chiederono pace Ro-
sella, Perugia, et Arezzo, tutte tre potentissime città d’Hetruria. Ritornando a 
Radicofano, sotto cui, et di quegli altri monti vedesi uscire il fiume Paglia, et 
quindi scendendo per quelle valli cresce tanto che rovina i luoghi soggetti, et poi 
passa sotto Oriveto, et entravi la Chiane, et al fine mette capo nel Tevere, contra 
Biondo, che dice la Paglia uscir della Chiane (avvenga che detto fiume sia molto 
da quella accresciuto, et ingrossato). Dimanda la Paglia Catone Pelia. Et il Vol-
terrano dice esser nominato da Plinio Prile, del che assai mi mariviglio, perché 
Plinio descrive il fiume Prile ne’ luoghi appresso il lito del mare, et questo fiume 
Paglia è ne’ mediterranei, e molto dalla marina discosto, et non finisce in quella, 
ma nel Tevere. Ne’ luoghi vicini alla marina ho chiarito qual sia il fiume da Pli-
nio nominato Prile. Seguitando il corso della Paglia, vedesi alla destra di essa, la 
contrada Ricorso, e alla [61v] sinistra Sento, ove già era Sentina castello, così da 
Catone dimandato, ove hoggi è ponte Sentino, o come dicono Ponte a Centena. 
È fatto memoria da Livio del territorio Sentino de gli Etrusci, a differenza di 
quello de i Falisci. Passando più avanti a man destra pur del detto fiume fra i 
Monti, appare Proceno, et più in giù Sorano. Ritornando al fiume Paglia, et sa-
lendo lungo quella appare sopra l’alto, et precipitoso monte la città di 
ORIVETO, da Catone Oropitum nominato, et dal Re Desiderio nell’editto, Orbi-
tum. Vero è, che Antonino nel sesto libro de’ comentari, dice doversi scrivere 
Oropitum, talmente dimandato da i Pelasgi, da Oropito città d’Acaia, et che poi 
essendo stata cangiata la lettera P, in B, et lasciata la seconda O, per sincopa è 
detto Orbitum, et etiandio poscia seguitando la consuetudine de’ Greci, con la 
pronuntiatione di molte città d’Italia, che pronuntiano la lettera V, in vece di B, 
si dice Orvitum, et per maggior consonanza poi se gli aggiunge E, et così Orive-
tum è detto, et in latino Urbe vetus, cioè città vecchia. Ma Leonar. Aret. con 
Biondo, vuol c’havesse questa città origine da i Fiorentini, soggiungendo non ri-
trovare eglino memoria alcuna d’essa da mille anni in là, avanti la loro età. Di al-
tra opinione è il Volaterrano scrivendo essere questa quella città Herbanum da 
Pli. posta appresso Orta, et conferma questa opinione il detto con autorità di 
molti altri mossi dalla vicinità del luogo ad Orta, et etiandio dalla conformità del 
nome, essendo nominato Oriveto in vece d’Herbanum, o d’Herbana; et anco 
perché appare antico edificio. Onde si può facilmente conietturare che fosse 
quello, non essendo in questi luoghi altro edificio tanto vicino ad Orta. Altri di-
cono che questa città fu dimandata Urbs vetus, o città veccia per essere stato 
consignato questo luogo da gli antichi, a i soldati invecchiati nella militia per lo-
ro riposo, essendo quivi buona, et piacevole aria. Et però vogliono questi tali che 
ella traesse tal nome di città de’ vecchi, come par che dica Faccio nel decimo 
canto del terzo libro. 

La città d’Oriveto è alta, e strana, 
questa da’ Romani vecchi il nome prese, 
ch’andavan là, perché l’aere v’è sana. 

Sarà in arbitrio del giuditioso lettore di accostarsi a quella opinione, che gli pa-
rerà migliore. Da Procopio ella è nominata nel primo li. et secondo delle guerre 
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de’ Gotti Urbevetana civitas, et Urbibentum. Ella è posta sopra un alto, et stra-
bocchevole monte, in una spatiosa piazza, senza mura, havendo intorno in luogo 
di mura, le precipitose rupi talmente dalla gran maestra Natura disposte, ch’è 
gran spavento a risguardare a basso da quelle. Quivi è molto piacevole aria, ec-
cetto ne’ tempi che si macera il canape nel fiume Paglia, qual corre alle radici del 
detto monte. Onde in quel tempo è corrotta l’aria dal puzzo del detto canape in 
tal maniera, che risulta gran fastidio a gli habitatori. Et ciò interviene nel tempo 
dell’autunno. Vedesi quivi un molto sontuoso tempio, nella cui facciata sono ec-
cellenti figure di marmo fatte per mani di singolari statuarii, in fra le quali vi è 
l’historia quando il summo opifice Iddio istrasse la costa d’Adamo per formar 
Eva, fatta con tanto artificio, che credo saria quasi impossibile ad ingegno hu-
mano a migliorare. Sono le finestre di questo nobil tempio d’alabastro, per le 
quali traspare il [62] lume dal Sole, come trasparer suole per le vetriate. Quivi è 
conservato con gran riverenza il sacro corporale, di cui dicessimo, fosse bagnato 
a Bolsena del sangue miracoloso uscito della sacrata Hostia. Là onde gli Orvitani 
nella solennità del corpo di Christo, lo portano con grande honore per la città, 
rappresentando tanto singolar miracolo. Vedesi etiandio in questa città il super-
bo palagio fatto da Urbano 5. Pontefice Rom. ne gli anni della salute del mondo 
1067. Essendo questa città molto copiosa di popolo, per le maladette fattioni de’ 
Muffati, et Marcolini ne’ tempi de’ nostri avoli, fu ridutta come dishabitata, es-
sendosi uccisi, et scacciati fra loro. Vero è, che totalmente spenti quelli a poco a 
poco s’è acchetata, et sono assai cresciuti così in moltitudine, come nelle ric-
chezze. Scendendo poi per la strabocchevole via alla pianura si giunge al fiume 
Paglia disopra nominato, da Catone Pelia detto (come è dimostrato) che mette 
capo nel Tevere sotto Oriveto. Vedesi poi vicino ad Oriveto monte Pelio così di-
mandato da i Pelii, che vennero quivi ad habitare del monte Pelione di Tessalia, 
ove habitò Chirone, et vi fu fatto il convivio di Teti madre d’Achille e di Peleo, da 
cui furono nominati gli antidetti Pelei. Et questi furono i Pelasgi Emonii, quali 
habitarono in questo monte, et così fu dimandato da quelli Pelio, et il fiume Pe-
lia, hora Paglia, come scrive Annio nel 6 e 7. libro de’ Comentari. Passata la Pa-
glia, et salendo ritrovasi la palude Chiana, da Plinio detto Glanis parlando del 
Tevere nel 3. libro, et da Appiano Alessandrino nel primo libro Glanius fluvius. 
È questa Chiana sì come un fiume lento e tardissimo in muoversi, che più tosto 
palude (come dicemmo) si dee chiamare, che fiume, secondo Boccaccio nel libro 
de fiumi, et il Landino sopra di Dante nel ca. 15. del Paradiso quando dice. 
Quanto di là dal mover de la Chiana. Si move il ciel, che tutti gli altri avanza. 
Molto nuoce a i vicini habitatori del paese per la cattiva aria che genera, essendo 
fangosa. Tiene occupato gran paese, et parte il Senese dal Perugino; ella è molto 
larga sotto Chiusi, Foiano, et in questi luoghi vicini, et doppo lungo corso, mette 
fine nella Paglia, secondo che dissi. Da Biondo è nominata Dana, ma io penso 
che sia corrotto la scrittura di esso, et in luogo di chi, vi sia stato posto D. Salen-
do alla destra di questa palude vedesi nello spatio fatto da essa, e dal Tevere, 
Garnaiole, monte Lione, Pieve, e più oltra Cortona, così nominata da Catone, 
Polibio nel 3. li. Dionisio Alicarn. nel 1. Mirsillo Lesbio, et da Silio nel 8. Sono 
anche ricordati i Cortonesi da Plin. nel 3. li. Vuole il Volaterrano che questa Cit-
tà, primieramente fosse detta Corito per le parole di Virgil. quando dice. 

Hinc illum Coriti Tyrrhena a sede profectum. 
Et altrove. 

Extremas Coriti penetravit ad urbes 
Lydorumque manus collectos armat agrestes, 

Et nel decimo. 
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Venerat antiquis Coriti de finibus Acron. 
Anche in altri luoghi memora Corito, col quale pare accordarsi Silio, quando di-
ce. 

Areti muros, Coriti nunc diruit arcem. 
Ma Annio ne’ Comentari sopra quelle parole di Catone, Crotona vocata a Croto-
ne Herculis socio, et etiandio nella 37. questione dice, che questa Crotona medi-
terranea fatta Colonia da i Romani ne’ tempi di Dionisio Alicarn. (com’egli [62v] 
dimostra nel 1. lib. dell’historie Rom.) dimandata da loro Cortonia, fu prima 
nominata Crotone da Crotono compagno di Ercole Egittio, come dimostra detto 
Catone, Dionisio, et altri nobili scrittori. Et soggiunge come per niun modo si 
deve tenere ch’ella fosse nominata Corito, né che havesse origine da quello, per-
ché fu così detta da i Romani Cortonia dopo 180. anni da che fu morto Corito. A 
quel che dice Vergilio, cioè che pare voglia ne’ detti versi che fosse Cortona Cori-
to, direi che non è vero che pigli così Corito per Cortona, di cui hora parliamo, 
ma che parlava di Corito seggio di Turrena, come chiaramente dimostra nel 
primo verso da me citato quando dice, Hinc illum Coriti Tyrrhena a sede profec-
tum. Ove si veggono insino ad hoggi le vestigie de gli antichi Lidi, et delle loro 
fortezze, et rocche, nominate di Corito. Fu similmente così detta Crotona innan-
zi Cesare, et non dall’antico Corito, Coritona (come dicono alcuni) et poi per sin-
copa Cortona. Et che primieramente fosse addimandata Crotone, lo dimostra 
Dionisio sopranominato in più luoghi nel 1. lib. et massimamente descrivendo il 
passaggio nell’Italia de i Pelasgi. Onde dice, che essendo habitati detti Pelasgi 
alquanto tempo insieme, et non bastandoli il poco paese, ove habitavano, per vi-
vere, chiedendo aiuto a gli Aborigeni, mossero guerra a gli Umbri, et il tolsero 
Crotone loro città molto grande, et fortunata. Et la fortificarono con forte mura, 
et la fornirono delle cose necessarie per mantenersi contra gli Umbri. Poscia più 
in giù narra qualmente ella conservò l’antica forma, avvenga che ella fosse stata 
soggiogata da i Tirreni, et che da poco tempo inanzi li fosse mutato il nome, et 
parimente gli habitori, essendo fatta Colonia de i Romani, essendoli posto nome 
da loro Cortonia. In vero dimostra Biondo col Volaterrano non haver veduto 
Dionisio Alicar. quando dice che questa città fu fatta da i Pelasgi, imperò che es-
so Dionisio scrive, ch’ella fu habitata da gli Umbri avanti che mai entrassero i 
Pelasgi nell’Italia, come è dimostrato. Ben è vero, che essa fu fortificata di mura 
da quelli. Onde se Biondo, et Volaterrano intenderanno di tal restoratione, sa-
ranno concordi con Dionisio. Furono poi quindi scacciati detti Pelasgi, da i Tir-
reni, i quali poscia quivi soggiornarono. Annovera questa città Livio nel 9. lib. 
(nominandola Cortonia) fra i capi d’Hetruria. Poscia dopo molto tempo fu pi-
gliata da gli Aretini, et rovinate le mura, et da loro molto mal trattata, et tenuta 
in gran soggettione. Vi fu consegnato il Vescovo da Giovanni 22. consignandoli 
per diocesi una parte della diocesi di Arezzo. Si insignorì di essa, anzi meglio di-
rò, se ne fece tiranno Uguzzone. Il quale per le sue mal aggradevoli opere, et 
massimamente per la sua sozza libidine, dal popolo fu ucciso. Il che fatto, si die-
rono i cittadini a Ladislao Re di Napoli, che vendé la città a’ Fiorentini, sotto 
quali insino ad oggi è riposata pacificamente. Ha illustrato questa città 
quest’anni passati Silvio cardinale della chiesa Romana fatto da Lione decimo, 
et Giacomo Vescovo di Perugia huomo virtuoso. Nel territorio di essa vedesi Pie-
tramala castello, di cui trasse origine la nobil famiglia di Pietramala in Arezzo, 
di cui poi scriverò. Ritrovasi poi Civitella da Guido Pietramala edificato. Cami-
nando più ad alto lungo le Chiane, alquanto però da quelle discosto, appar Ca-
stiglione nobile castello, et ben pieno di popolo, et [63] di huomini letterati, et di 
grand’ingegno, patria di Lapo huomo molto erudito di lettere Latine, et Greche, 
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come chiaramente dimostrano l’opere da lui lasciate, et massimamente alcune 
vite di Plutarco elegantemente tradotte di Greco in Latino. Hebbe altresì gran 
cognition delle leggi canoniche, et civili, come si vede ne’ libri da lui scritti. Sa-
lendo più oltre appare l’antica città d’AREZZO, Aretium da tutti gli antichi scrit-
tori nominato, sì come da Catone, Polibio, Strabone, Livio, Antonino, et Tolo-
meo, et da Plinio sono descritti gli Aruntini vecchi, Aruntini Fidentiori, et Areti-
ni Giuliesi. È annoverata questa città fra quelle prime 12. città d’Etruria, capi di 
essa. Et fu così nominata (secondo Annio ne’ comentari sopra i frammenti di 
Catone) Arezzo da Giano, dal cognome di Vesta sua moglie, ch’era detta Aretia, 
overo Terra, imperoché Aretia in Arameo, significa terra in latino. Soggiunge 
Annio, che grandemente s’ingannano quelli, che vogliono, che fosse dimandato 
Aretio, da Aris, o dall’aratura, overo dall’aridità, perché secondo Catone (com’è 
detto) fu così nominato da Aretia. Furon poi in progresso di tempo i cittadini di 
questo luogo appellati Aretini vecchi, et Aretini nuovi, sì come dice Lionardo A-
retino, haver veduto in una gran pietra di marmo nella chiesa di S. Maria di 
Gradi in Arezzo, ove erano alcune antiche lettere intagliate, di un decreto de gli 
Antichi Aretini. Et narrasi la cagion di questi diversi nomi così. Nel tempo della 
guerra de’ Marsi, overo sociale, congiungendosi gli Hetrusci con gl’inimici, et 
havendo con gran trionfo Lucio Silla vinto i Marsi e compagni, talmente divenne 
crudele contra i Fiesolani, et Aretini, che scacciò fuori d’Arezzo tutti i cittadini, 
et in loro luogo vi condusse nuovi habitatori. Et così da questa cosa, furono no-
minati i vecchi, e i nuovi Aretini, cioè vecchi quelli scacciati, et nuovi quei nuo-
vamente condutti. Sovente parla de gli Aretini Livio, et massimamente nel 27. 
lib. narrando che volse Varrone per ostaggi 120. de i primi cittadini d’Arezzo, 
acciò non ribellassero, et fece fermare le porte della città con nuove serrature, 
parendogli, che fossero gli Hetrusci inclinati a ribellarsi, et piegarsi ad Annibale, 
ch’era nell’Italia. Et nel 28. scrive gli Aretini dierono 30000. scudi, et altrettanti 
celadoni, con altre generationi d’arme a i Romani per armare l’armata di 40. ga-
lee, con 120000 moggia di frumento; la qual armata dovea condur Scipione 
nell’Africa contra i Cartaginesi. È posta questa honorata città in una bella, et va-
ga pianura, havendo buon territorio, che produce abondantemente formento, 
vino, et altri frutti. Ha patito gran travagli in diversi tempi (et passando quello 
che sostenne ne’ tempi di Silla) fu ella molto tribolata da’ Gotti, et Longobardi; 
conciò fosse cosa che da quelli fu rovinata, et rimase due anni senza mura. Ben è 
vero, che poi fu molto fortificata di buone mura da Guido Pietramala Vescovo 
sopranominato. Sovente furono i cittadini travagliati da Fiorentini, de i quali al-
cuna volta ne riportarono vittoria, et altre volte danno, et vergogna. Et così pas-
sarono insino al tempo di Federico 2. Imperatore, quando furono ridotti nella 
città i Tarlati, et Ubertini della fattione Gibellina, avanti scacciati dalla fattione 
Guelfa, che seguitava il popolo. Et tanto seppe far Guglielmo Ubertini Vescovo 
di essa, che si insignorì di quella. Costui sovente guerreggiò co’ Fiorentini, et al 
fine combattendo con [63v] quelli presso a Bibiena, essendo loro Capitano Gui-
do Feltrano huomo molto pratico di guerra, fu ucciso, essendone morti de i suoi 
3000. et fatti prigioni da 2000. a cui successe Guido Pietramala (nominato di 
sopra) così nel Vescovato, come etiandio nella Signoria, capo de’ Tarlati, cor-
rendo l’anno di Christo nostro Salvatore 1318. che fu anche lui poi superato da’ 
detti Fiorentini con aiuto di Roberto Re di Napoli. Vero è, che poi esso così si ac-
cordò con detto Re, che la città fosse a lui soggetta, et ch’egli fosse di quella go-
vernatore. Di poi non potendo tanto gagliardo animo riposare, soggiugò Città di 
Castello della chiesa Romana. Là onde fu privato del Vescovato da Giovanni 22. 
Pon. Ro. et fatto Vescovato Cortona, et consignatoli per Vescovo uno de gli U-
bertini. Il perché adirato Guido, rovinò le castella de gli Ubertini. Et acciò dimo-



 112 

strasse bene il mal animo c’haveva contra il Pontefice, senz’alcuna autorità, co-
ronò della corona di ferro in Milano, Lodovico Bavaro nemico del Papa. Il che 
fatto, ritornando alla patria, assaltato dalla febre, passò di questa vita presso a 
Negro Monte. Fu costui huomo più tosto da maneggiar armi, che da trattar le 
cose sagre, et ecclesiastice. Soggiugò Arezzo sua patria, Borgo S. Sepolcro, città 
di castello, Castiglione, Terra Nuova, et Civitella d’Arno, hora nominata del Ve-
scovo, perché da lui fu pigliata. Fece cingere di forte mura tutti detti luoghi, ove-
ro fortificarli. Drizzò etiandio tutte le vie correnti delle porte d’Arezzo, allargan-
dole, alzandole, et sbassandole, et facendogli i ponti, secondo il bisogno. Fece 
anche allargare la via da Anghiari al borgo, ove fu poi superato Niccolò Piccini-
no, dall’essercito del Pontefice, et de’ Fiorentini. Mancato Guido, pigliò la Signo-
ria Pietro detto Saccone suo fratello, il quale combattendo con gli Uberti, fu ca-
gione che i figliuoli d’Uguzzone della Fagiola perdessero le loro castella. Onde 
quelli adirati (rendendogli meritevol guiderdone) tanto s’affaticarono che li fu 
tolto Città di castello, et il Borgo. Le quai castella perdute, fu costretto 
d’accordarsi co’ Fiorentini, vendendogli Arezzo, riservandosi però alcune castel-
la. Al fine havendolo sospetto i Fiorentini, lo fecero pigliare, et missenlo in pri-
gione, privaronlo di tutto quello che teneva. Di poi essendo liberato della prigio-
ne fu ritornato alla pristina signoria da Gualtiero Duca di Atene di Fiorenza ti-
ranno, et quel da’ Fiorentini scacciato, costui fece guerra con detti Fiorentini, et 
Perugini, bruciandoli le castella di valle di Arno, et si ridusse a monte Varco. Po-
scia essendo scacciato da gli Aretini, andò a Carlo 4. Imperatore a chiedergli aiu-
to, ma indarno si affaticò. Et esssendo già d’anni 80. (benché vigoroso delle for-
ze del corpo, conciò fosse cosa che da se stesso s’armava, et saliva a cavallo tanto 
gagliardamente, quanto ciascun giovine) passò di questa vita a Bibiena suo ca-
stello. Di cui rimasero alcuni figliuoli, i quali poi furono privati di Bibiena, et di 
tutto il loro stato da’ Fiorentini. Scacciato Gualtiero sopradetto di Fiorenza gri-
darono gli Aretini libertà, creando 60. cittadini per governo della loro Rep. Et 
così alquanto tempo con gran pace si governarono. Poscia nascendo fra essi di-
scordia, furono introdotti i figliuoli di Saccone con gli Ubertini, et gli altri Gibel-
lini, et questi temendo di non potersi mantener nella città da se stessi, rivocaro-
no tutti gli altri fuor usciti della fattione Guelfa. Il che fatto, s’accordarono [64] 
insieme amendue le fattioni, et saccheggiarono la città. Et così la lasciarono. 
Doppo poco fu anche saccheggiato quel poco che v’era avanzato, da Engeranio 
capitano di Lodovico di Angioia con aiuto de i figliuoli di Saccone, scacciati 
d’Arezzo. Il qual assediando la Rocca, et intendendo esser morto il prefato Lo-
dovico, vendé la città a Fiorentini per 40000. fiorini d’oro. Passati pochi anni a 
suasione di Gregorio 11. Pontefice R. Giovanni Vescovo di essa, fece ribellare gli 
Aretini da i Fiorentini. Vero è, che subitamente armando i soldati i Fiorentini, vi 
mandarono l’essercito, et superarono il Vescovo, et ripigliarono la città. Et così 
rimasero sotto i Fiorentini, insino all’anno di Christo 1502. Nel qual a suasione 
di Vitellozzo di Castello capitano di militia di Alessandro 6. Pont. R. ribellarono, 
et fu pigliata la rocca col Maestrato de’ Fiorentini, che governava la città. Vero è, 
che poi poco acquietato questo rumore per opera di Lodovico Re di Franza, fu 
restituita la città a i Fiorentini. Là onde la maggior parte de’ cittadini, temendo i 
Fiorentini, fuggirono, lasciando la città come abbandonata. Et non ismentican-
dosi i Fiorentini la ribellione fatta da loro talmente l’hanno trattata, che ella è 
stata miserabile spettacolo a tutti quelli, che la vedeano. Et così rimase insino 
all’anno 1529. Nel quale mandando Carlo V. Impe. Filiberto prencipe d’Orangia 
con potente essercito contra Fiorentini, per sodisfare a’ voti di Clemente 7. Pont. 
R. diedero gli Aretini la città a Filiberto in nome dell’Imperatore. Onde poi ri-
dotta Fiorenza alla volontà di Carlo, fecero ogni cosa che poterono detti cittadini 
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per non ritornar sotto il durissimo giogo de’ Fiorentini. Soggiugata adunque 
Fiorenza da Carlo, fu costretto similmente Arezzo a ritornar sotto Alessandro de 
Medici Duca della città di Penna, costituito prior perpetuo di Fiorenza dal detto 
Imperadore, et poi Duca. Infelicemente ucciso Alessandro, et succedendo nel 
Ducato di Fiorenza Cosmo de’ Medici, è governato molto humanamente Arezzo 
da lui. Et così si sta. Ne’ tempi antichi erano in pretio i vasi Aretini fatti di terra, 
come dimostra Pli. nel cap. 11. del 30. libr. Et in tanta istimatione erano, che te-
nevano il primato sopra tutti gli altri vasi di terra d’Italia. De’ quali così dice 
Mart. 

Aretina nimis ne spernas vasa monemus 
Lautus erat Tuscis Porsena fictilibus, 

Et nel 1. de gli Epigramati. 
Sic aretinae violent chrystallina testae. 

Fu martirizato quivi S. Donato suo Vescovo ne’ tempi di Valentiniano Imperato-
re, che battezzò Zenobio Tributo avanti nominato, che poi dotò la chiesa di A-
rezzo, come si vede nelle antiche tavole di marmo in detta chiesa, secondo che di 
sopra è detto. Nelle quali sono nominate molte castella da lui fabricate, che hora 
sono soggette a i Sanesi. Uscirono di questa città molto nobili ingegni, et illustri 
huomini, de i quali furono S. Lorenzo, et Peregrino fratelli, uccisi per la fede di 
Christo nostro Signore ne’ tempi di Diocletiano, et quivi giaciono sepolti. Et Me-
cenate nacque qui, come dimostra Macrob. ne’ Saturnali, con autorità d’una epi-
stola d’Augusto, et similmente accenna Oratio con molti altri scrittori. Fu Areti-
no Guido musico, che ritrovò la consonanza del canto con sei note sopra gli arti-
coli della mano. Et parimente hebbe per patria questa città Leonardo Bruno or-
nato di lettere [64v] Grece, et Latine, come chiaramente si conosce dall’opere da 
lui scritte, et tradotte di Greco in Latino, passò di questa vita tant’huomo 
nell’anno della salute 1440. et di sua età 74. in Fiorenza, di cui lungamente era 
stato segretario. A cui successe in detto ufficio Carlo anche egli Aretino, huomo 
dotto in Greco, et in Latino, che tradusse alcune opere Greche in Latino. Fu Are-
tino Giov. Tortellio assai perito in Greco, et Latino, con Francesco, che convertì 
di Greco in latino l’epistole di Falari con alcune opere di S. Giovanni Grisosto-
mo. Diede etiandio gran nome a questa città con la scienza delle leggi, Angelo 
primo de’ Gambaglioni, lasciando dopo sé alcune opere degne da esser lodate. 
Illustrò questa patria il molto dotto Pietro Accolti Cardinale della Chiesa Roma-
na, che passò a miglior vita dell’anno 1532. in Roma molto vecchio, con grande 
giattura del Senato Apostolico. Vive hora il suo nipote Benedetto similmente 
Cardinale di Roma, huomo dotto. Vive al presente Pietro Aretino ornamento 
della volgare lingua, et severo tassatore de i Prencipi, et d’altre differenze di per-
sone, come dalle Epistole, et altre opere da lui fatte veder si può. Sono usciti al-
tri eccellenti huomini di questa città, che sarebbe cosa molto lunga la narratione 
mia, se tutti li volesi descrivere. Così dice Fac. di questa patria nel 9. Canto del 
3. li. 

Di là da Lambra Aurelia ci aspetta, 
Aurelia dico a la città di Rezzo 
Perché era anticamente così detta. 

Vero è, che questa mutò nome e vezzo, 
Quando Totila la prese, che poi 
Arar la fece poi a pezzo a pezzo. 

La gente, che là sono al dì d’ancoi 
Pur c’habbian di lor vita alcun sostegno 
Non curan di venir dal tu al voi. 
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E si son per natura d’un ingegno 
Tutto sottil, che a ciò, ch’a far si danno 
Passan de gli altri le più volte il segno. 

Per biada, e per vin buon terreno hanno 
L’Arno, la Chiusa, le Chiane, e Cersone 
Più presso a altrui fiumi, e ad essa vanno. 

Donato dal gran Drago è lor campione 
Godon da vagheggiarsi mura, e fossi, 
Come de la sua coda fa il Pavone. 

Non mi ricordo aver mai trovato in alcun luogo, che Arezzo fosse chiamato 
Aurelia, come dice Faccio, né che fosse da Totila rovinata; ben sempre ho ritro-
vato che fosse detto Aretium da tutti l’historici, et geografi (come ho dimostra-
to). Salendo oltre ad Arezzo ritrovasi il fiume Chiassa qual esce de i monti, ove è 
monte Aguto, et poi scorrendo fra quegli, al fine mette capo nell’Arno. Cami-
nando verso il Tevere a man destra, vedesi Citerna, et passato il fiume Sovara 
(che esce sotto monte Aguto, et sbocca poi nel Tevere quasi dirimpetto a città di 
castello, ch’è dall’altro lato del Tevere) appare Anghiari edificato di riscontro al 
borgo san Sepolcro, che è oltre al Tevere, della Regione dell’Umbria. Vedesi qui-
vi quella bella, et spatiosa via drizzata, et rassettata da Guido Pietramala Vesco-
vo (come avanti dimostrai) qual passa da Anghiari al Tevere, ove fu rotto 
l’essercito di Niccolò Piccinino dall’essercito di Eugenio 4. Pontefice Rom. et de’ 
Fiorentini (come è detto che scrive Biondo, et il Sabellico nelle loro historie col 
Platina). Ella è questa via di lunghezza (cominciando da Anghiari al Tevere) tre 
miglia. Salendo più oltra, vicino al Tevere, ritrovasi monte Doglio, et più alto S. 
Stefano, ove è il ponte da passare il Tevere, alla cui sinistra in quei monti scor-
gesi Caprese, ove morì Totila Re de’ Gotti, essendo quivi fuggito gravemente fe-
rito nella [65] battaglia fatta tra Caglio, et la Qualagna, fra lui, et Narsete eunuco 
Capitano di Giustiniano Imperatore, come narra Procopio nel 3. libro delle 
guerre de’ Gotti, nominandolo Capras. Della qual battaglia pienamente ne parle-
rò nella Marca Anconitana. Sono più in alto altri piccioli luoghi vicini alla fonta-
na del Tevere. Et perché sono di poco momento li lascierò senz’altra memoria. 
Scendendo a Citerna vedesi sotto quella il fiume Ctereone, il qual passato, sopra 
quei colli appare monte Santa Maria, et poi monte Albano, et Sorbello. Passato il 
fiume Necone, che sbocca nel Tevere dirimpetto alla Fratta, quale è oltre al Te-
vere, scorgesi sopra il colle Pieria, et più in giù, il Lago di Perugia, Lacus Trasi-
menus da tutti gli antichi scrittori detto. Fu così nominato da Trasimeno figliuo-
lo di Turreno, secondo Annio nel 16. libro de’ Comentari sopra Manetone, 
quando dice, che regnò presso il lago di Perugia Amno Faunigena, che fu prega-
to da Turreno, che volesse dare per moglie la ninfa Agilla al suo figliuolo Trasi-
meno. Et così da questo Trasimeno pigliò il nome il lago. Egli è certamente bel-
lo, et dilettevole Lago da vedere, di cui gran copia di buoni pesci si cavano, co-
minciando dalle calende di Novembre insino a Pasca della resurrettione del Sal-
vatore. Ben è vero, che passato quel giorno, non è lecito a pescare ad alcuno qui-
vi, acciò che ne i tempi agiati si possa ritrovare maggiore abbondanza di pesce. 
Sono molte contrade, et castella intorno ad esso, et fra gli altri luoghi, se ne vede 
uno nominato Ossaia, ove fu rovinato l’essercito de’ Romani da Annibale Carta-
ginese per il troppo ardire di G. Flaminio, onde fu egli ucciso con la maggior 
parte dell’essercito, come dimostra Polibio nel terzo libro, Livio nel 22. et Plutar. 
nella vita d’Annibale. Così fu adunque nominato questo luogo Ossaia per la mol-
titudine dell’ossa che quivi rimasero molto tempo de i soldati Romani. Di questa 
infelice battaglia così dice Silio nel quinto. 
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Nec minus Herminum primis obtruncat in armis 
Assuetum Trasimene tuos praedantibus hamis, 
Exhaurire Lacus. 

Appaiono in questo lago tre Isole habitate. Assai mi son maravigliato, che non 
ho potuto ritrovar memoria di questo lago presso i Cosmografi, et Geografi, es-
sendo egli però molto notabile, avvenga che presso gli historici sia rimembrato 
per la battaglia antidetta, secondo che è dimostrato. Scendendo lungo la destra 
riva del detto ritrovasi Bassignana, Borghetto, Castiglione, Chiusino, Pacciano, 
et ne i monti Panigale monte Alera, et ritornando al lago, monte Colonna, et più 
oltre verso Perugia, Corciano, et poi l’antichissima città di PERUGIA, detta Pe-
rusia da Strabone, Plinio, Livio, Appiano Alessandrino nel libro quinto in più 
luoghi, Procopio nel terzo libro delle guerre de’ Gotti, et da Tolomeo. Io non so 
onde sia stato ritrovato questo nome Perusium, dinotando questa Città, concio-
sia cosa che tutti detti scrittori con Cornelio Tacito nel decimo settimo libro 
dell’historie, così Perusio la nominano. Diverse sono le opinioni circa la edifica-
tione di essa. Et primieramente dicono alcuni, che la fu edificata da Perugio 
Troiano, et altri da Perseo, come par voler Faccio de gli Uberti nel decimo Canto 
del terzo libro quando dice. 
[65v] 

Carcare passamo, e Rode un fiumicello, 
E traversamo per veder Perugia, 
Che come il Monte, il sito è buon, e bello, 

Perso che quivi isbandito s’indugia 
Per li Romani dopo molta guerra 
La nominò s’alcun ancor non bugia. 

Il suo contado un ricco lago serra 
Il qual è sì fornito di buon pescie, 
Ch’assai ne manda fuor de la sua terra. 

Per fiume alcuno che mentre non crescie 
L’acqua n’è chiara come di fontana 
N’esce verde ancor onde là n’escie. 

Non so onde habbiano cavato costoro che fosse nominata Perugia da Perugio 
Troiano, overo da Perse. Et per tanto non mi dimostrando altri autori questo, 
non vi darò altrimenti fede. Altri dicono (de i quali è Trogo) che la fu edificata 
da gli Achei essendo loro capitano Vibio, come altresì dimostra una tavola di 
marmo posta nella detta città alla porta Martia, onde così si legge, vibia Colonia. 
Anche altri scrivono, et massimamente Appiano Alessandrino nel 5. libro delle 
guerre civili, che la hebbe principio da i Turreni, così (havendo narrato qual-
mente la fu abbruciata). Hunc finem Perusia habuit, vetustatis gloriam, et digni-
tatis in se continens, Quam ab Tyrrhenis iampridem in Italia conditam, inter 
duodecim primas Urbes fuisse memorant, et ob id Iunonem Tyrrheniorum more 
in ea coli solitam. Qui reliquias Urbis ex sorte delegerunt, Vulcanum Deum pa-
trium Iunonis loco statuere. Ma Mario Podiano nell’oratione che fece davanti 
Paolo 3. Pontefice Roma. essendo passato quivi a Perugia ne gli anni di Christo 
1535. così narra la edificatione di essa città, con autorità di Catone, Beroso Cal-
deo, Mirsillo Lesbio, et d’altri antichi scrittori. Et dice che essendo Noè (da gli 
antichi Giano dimandato) nell’Italia dopo il diluvio universale scenduto alla si-
nistra del Tevere, et havendo edificato dodici colonie, overo contrade in questi 
luoghi (Umbria nominata) fece poi una contrada di capanuzze sopra questi colli, 
secondo i costumi di quei tempi nominandola Turrena Augustale, overo princi-
pale, imponendo a ciascun Lucumune, o presidente di dette contrade, che a cer-
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to giorno della Luna nuova dovesse quivi venire ad honorarlo, et riverirlo sì co-
me loro capo, et Re. Questo luogo è quello, che hoggidì è nominato Burnea, così 
corrottamente detto in vece di Turnea, o sia Turrena. Et la valle soggetta fra 
questo colle, et un altro vicino, ove fu poi edificata l’altra parte della città (come 
dicemmo) fu nominata valle di Giano, da lui hora dimandata Valliiano, sì come 
valle di Giano. Et questo fu il principio di tanta città, nell’anno 261. doppo il di-
luvio universale. Poi passati 121. anno, da che era stato fatto questo edificio, fu 
aggrandito, et fatte molte habitationi sopra l’altro colle dirimpetto a quel primo, 
da gli Armenii Gianigeni, Griffonii, ove si dice Monte del Sole. I quali quivi pas-
sarono co’ figliu. et nipoti, dall’Armenia, et lietamente erano stati ricevuti da 
Armenio Gianigegna, et consegnato per loro habitatione detto colle, il quale poi 
edificato, lo nominarono Perugia, cioè Grifonia, che così vuole dire in lingua Sci-
thica, et gli habitatori Perugini, overo Grifoni dall’insegna del Grifone, che por-
tavano detti Gianigeni. La qual insegna insino ad hoggi l’hanno portata i Peru-
gini. Poi crescendo di habitationi detto luogo di mano in mano (passati 450. an-
ni dopo l’avenimento di questi Grifonii, et 840. da che fu il diluvio) furono in-
torniati questi due Colli insieme con la soggetta valle di mura, da Taraconte, et 
fatta Tetrapoli, per comandamento [66] di Turreno Meonio, come dice Appiano 
Alessandrino. Fu poi molto aumentata questa città da i Pelasgi, c’haveano pi-
gliato Cortona, come narra Dionisio Alicarnaseo. Et acciò che concordiamo Tro-
go con quest’altri autori, così si potrebbe dire, che quando dice che fu edificata 
Perugia da gli Achei, che intenda fosse ristorata overo aggrandita da quegli es-
sendo loro capitano C. Vibio. Conciosia cosa che sovente si piglia edificare per 
ristorare, et ampliare, come dimostrano gli scrittori. Già habbiamo detto qual-
mente passassero nell’Italia i Pelasgi, et altre generationi di Greci, et venissero 
ad habitare in questi luoghi, et accrescessero Perugia. Fu annoverata questa Cit-
tà fra quelle prime 12. Città capi d’Etruria, com’è detto nel principio di questa 
regione. Fanno memoria di essa tutti i nobili, et antichi scrittori, secondo che è 
dimostrato, et etiandio si dimostrerà, sì come da Silio nel sesto libro, quando 
narra che dopo la rovina fatta nell’essercito de’ Romani da Annibale al lago Tra-
simeno, fuggissero le reliquie de’ Romani quivi a Perugia. Noctis inter tacitum 
Perusina ferebat in arva. Et Livio sovente scrive di questa città, et massimamen-
te nel nono lib. narrando, che combattendo Fabio Massimo con le reliquie de gli 
Hetrusci a Perugia (che anch’ella havea rotto la fede) senza dubio havrebbe pi-
gliato la città essendo appresso le mura, se incontinente non fossero usciti fuori 
gli ambasciatori a presentarli le chiavi della città. Et nel decimo così dice. Ancor 
non era pacificata la Hetruria, perché essendo stato condotto l’essercito altrove 
dal Console, di consiglio de’ Perugini, si ribellarono gli altri Hetrusci. Onde sde-
gnato Fab. uccise 4500. Perugini, et ne imprigionò 1740. I quali poi furono ri-
scattati con trecento danari per ciascuno, et furono dati in preda tutti i loro beni. 
Et più in giù dimostra che chiedessero pace tre fortissime città di Hetruria, et 
capi di essa, cioè Volsini, Perugia, et Arezzo. Et nel ventesimo ottavo descriven-
do l’apparato dell’armata marinesca fatta da Scipione per passare nell’Africa ne’ 
tempi della seconda guerra de’ Cartaginesi, scrive, che i Perugini, Chiusini, et 
Russelani dessero a i Romani gli Abeti, et travi da fabricare le navi, con gran co-
pia di frumento. Et nel centesimo, et ventesimo, narra che Lucio Antonino Con-
sole fratello di M. Antonio, di consiglio di Fulvia pigliò la guerra contra Cesare 
Ottavio, et havendo accettato molti popoli per amici (i campi de i quali erano 
stati consegnati a gli antichi soldati della fattione di Cesare, fra i quali era il ter-
ritorio Perugino) et già rotto, et spezzato l’essercito di M. Lepido, quale era ri-
maso alla guardia di Roma, entrò nella città da nemico. Seguita poi nel seguente 
libro, che essendo Cesare di 24. anni, costrinse L. Antonio per la fame di far pat-
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ti seco essendo assediato in Perugia, benché havesse usato ogni industria da u-
scire, et assaltar Cesare, ma nulla vi era giovato. Vero è, che gli fu perdonato, et 
a i suoi soldati, ma Perugia da Cesare fu rovinata. Il che conferma L. Floro nella 
guerra Perugina, la qual così narra, Appiano Alessandrino nel quinto lib. delle 
guerre civili, dice che havendo in animo Cesare di far saccheggiare Perugia a i 
soldati, pur li perdonò, essendo molto humilmente pregato da i Perugini. Adun-
que havendogli perdonato, un Cestio più insolente de gli altri (che si faceva di-
mandar Macedonico, per essersi ritrovato nella battaglia Macedonica) accese il 
[66v] fuoco nella propria casa bruciando ciò che havea. In questo tempo levan-
dosi i venti, condussero il fuoco per tutta la città, et per ciò fu tutta abbruciata, 
eccetto il tempio di Vulcano. Vero è, che dopo poco tempo il prefato Cesare le ri-
fece le mura con le porte, che hora si veggono, et la fortificò, et volse che fossse 
nominata Perugia Augusta, come chiaramente dimostrano le lettere nelle dette 
porte intagliate, et similmente altre lettere così, Augusto Sacro Perusia Restitu-
ta. Fu poi sempre divota dell’Imperio Ro. insino a i tempi di Totila Re de i Gotti. 
Il quale havendola tenuta assediata sette anni (non potendosi più mantenere i 
Perugini) la pigliò, saccheggiò, abbruciò, et la rovinò con grande uccisione de’ 
cittadini, havendo crudelmente fatto uccidere S. Ercolano vescovo della città, 
ch’era Alamano, come dimostra S. Gregorio ne i libri de i Dialogi. Rimase poi 
così guasta sotto i Gotti, insino, che Narsete capitano valoroso di Giustiniano 
hebbe superato Totila presso Caglio, ove fu ferito, et fuggito a Caprese, ivi morì. 
Onde a Narsete fu data Perugia da Melidio, capitano de’ presidii de’ Gotti, come 
dimostra Procopio nel 3. libro delle guerre de’ Gotti. Mancato Narsete, et essen-
do discesi nell’Italia i Longobardi, fu da quelli pigliata. Et così sotto la loro Si-
gnoria rimase insino che fu pigliato Desiderio loro Re da Carlo Magno. Fu poi 
soggetta all’Imperio insino che fu divisa la Toscana da Lodovico Pio figliuolo di 
Carlo. Onde fu consegnata al Pontefice Romano con alquanti altri luoghi di To-
scana. Et così insino ad hoggi ha conosciuto la chiesa Romana per suo Signore. 
Et benché però sia stata pigliata da alquanti Prencipi, sì come da Giovan Galeaz-
zo Visconte 1. Duca di Milano, pur poi sempre ella è ritornata alla Chiesa, ove 
sono state molte fattioni di cittadini, da i quali ella sovente è stata travagliata. Et 
prima fu conturbata dalla fattione de’ Raspanti Gibellini, et da i gentilhuomini 
Guelfi. Questi furono scacciati da i Raspanti, ch’erano favoriti dalla nobiltà, et 
per tanto erano detti gentilhuomini, et quegli altri del popolo, de i quali era capo 
Biordo Mucheletto huomo molto prattico nell’armi. Rimasero i gentilhuomini 
fuorusciti venti quattro anni, insino che puoté Biordo. Il qual essendo divenuto 
tanto insolente, per il favore del popolo, che non potendo i cittadini sopportarlo, 
congiurando contra lui i Guidelotti, l’uccisero con tutta la sua famiglia, eccetto 
che Ceccolino suo fratello, il quale vedendo la crudele uccisione de i suoi, subi-
tamente salendo a cavallo con gli amici, cominciò a gridare non essere ucciso 
Biordo, ma esser vivo, et senz’alcuna lesione. Et così animosamente con gli ami-
ci (ancor seguitato da gran parte del popolo, et credendo vivere Biordo) passan-
do alla casa de i Guidellotti, tutti gli ammazzò, facendo la vendetta del fratello. 
Ben è vero, che poco tempo godé la tirannia, perché levando il capo Braccio da 
Montone, valoroso Capitano, lo scacciò, et dopo poco tempo lo pigliò nella bat-
taglia, et l’uccise. Là onde fu gridato Signore de Perugia Braccio da tutto il popo-
lo per le sue egregie virtuti. Il quale come huomo prudente, incontinente pacifi-
cò la città, riconciliando la nobilità col popolo. Della virtù, et eccellenza di que-
sto Braccio, ne parlerò, scrivendo di Montone. Seguitaro poi nel governo di essa 
Città Niccolò Piccinino, Niccolò Stella nipote di Braccio, Francesco, et Giacomo 
Piccinini figliuoli di Niccolò. Onde questi mancati, [67] si levarono due fattioni, 
cioè de gli Oddi, et Baglioni. I quali sovente combattendo per ottenere il primato 
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della città, al fine furono scacciati gli Oddi. De i quali essendo capo Fabritio fi-
gliuolo naturale di Simone, ch’era protonotario, entrando nella città armato con 
alquanti compagni, et ad alta voce cridando per eccitare gli amici contra i Ba-
glioni, et non movendosi alcuno, fu ucciso da i Baglioni, et i suoi compagni im-
piccati per la gola. Fu Oddo il primo da i Baglioni, che facesse testa, huomo mol-
to saggio, et prudente, quale lasciò due figliuoli, cioè Nello, et Malatesta. Pigliò il 
primato della città doppo la morte del padre, Nello, et molto prudentemente il 
tenne, et con gran riputatione appresso tutti i vicini popoli, rimase di lui Ridol-
fo. Di Malatesta, et di Giacoma sua consorte di Braccio da Montone nezza, nac-
que Braccio, Carlo, Sforza, Guido, et Ridolfo. Braccio antidetto seguitando più 
tosto Braccio da Montone col nome, che con la virtù, malvagiamente nel mezo 
della piazza uccise Ridolfo filiuolo di Nello suo cugino col suo figliuolo France-
sco. Ma poco si allegrò di tanto horrendo homicidio, con ciò fosse cosa che fra 
pochi giorni gli fu ucciso Grifone suo unico figliuolo, nel quale haveva riposto 
tutta la sua speranza. Seguitò poi Giovan Paolo figliuolo di Ridolfo, che scacciò 
di Perugia Carlo nato di Oddone figliuolo del primo Carlo. Il qual fu ritornato in 
Perugia da Cesare Duca di Valenza figliuolo d’Alessandro sesto Pontefice Roma-
no, havendone scacciato il detto Giovan Paolo. Mancato Alessandro Papa, in-
continente ritornò a Perugia Giovan Paolo, fuggendo Carlo. Et così visse in quel-
la città tenendo il primato di essa insino a i tempi di Papa Giulio II. che li prohi-
bì non entrasse in quella senza sua saputa, dandogli però honorevole stipendio. 
Morto Papa Giulio ritornò nella città, onde fu molto lietamente da tutto il popo-
lo ricevuto, come suo signore. Al fine chiamato a Roma da Papa Leone decimo, 
et quello essendovi andato sotto la fede di molti Cardinali, et Signori Romani, gli 
fu tagliato il capo per comandamento di detto Leone Papa. Governò lungo tem-
po Giovan Paolo questa città. Et essendo huomo molto sperto dell’armi, gli fu 
dato governo de’ Soldati da Papa Giulio, et da i Venetiani. Fu huomo di 
grand’animo, et di gran prodezza. Rimasero di lui due figliuoli, cioè Malatesta, 
et Oratio. Ucciso Giovan Paolo, ritornò a Perugia Carlo, et Gentile Baglioni. 
Questo Gentile governando la città, fu ucciso nella Valle di Ascisi malvagiamen-
te da Federico di Bozzulo, essendo assediato Clemente Papa VII. nel castello di 
S. Angelo, dall’essercito di Carlo V. Imperatore, et essendo detto Federico con 
Francesco Maria dalla Rovere Duca di Urbino Capitano de Venetiani, nel 1529. 
Là onde entrarono in Perugia Malatesta, et Oratio figliuoli di Giovan Paolo, che 
la governarono da due anni. Di poi essendo assediata Perugia da Filiberto Pren-
cipe di Orangia Capitano di Carlo Imperatore a petitione di Clemente Papa ha-
vendo capitolato con lui, si partirono della città, et da Filiberto vi fu introdutto 
Braccio Baglione. Di poi scacciato Braccio, n’entrò Alfonso figliuolo di Malate-
sta, ch’era mancato, che vi stette insino all’anno 1535. Nel qual entrò in essa cit-
tà Paolo III. Pontefice Romano, che fu ricevuto con grande honore, et pompa, 
come si può vedere in una operetta fatta molto elegantemente da Mario [67v] 
Podiano, nella quale descrive minutamente tutto l’ordine della pompa fatta per 
la recettione di tanto Pontefice. Poi quietamente così si mantenne sotto la chie-
sa, insino all’anno 1539. Nel quale essendogli imposto dall’antidetto Pontefice 
una gravezza per il sale, si ribellò. Ma onde dopo molti apparati di soldati 
dall’una parte, et dall’altra al fine non sperando soccorso da alcuno, ritornò con 
suo gravissimo danno, a divotione, et alla volontà del Pontefice. Il qual vi mandò 
governatore Bernardino da Casale Vescovo di Casale, huomo pratico, et animo-
so, che fece dar principio ad una forte Rocca, per poter mantenere detta città in 
divotione della chiesa; et così hora si riposa. Quanto al sito di essa; ella è posta 
sopra il colle dell’Apennino, havendo la maggior parte del suo territorio ameni, 
dilettevoli, et fruttiferi colli, da i quali si traevano buoni vini, olio, fichi, pomi, et 
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altri saporiti frutti. Sotto la città caminando verso Ascisi, et poi verso Todi pres-
so il Tevere, vedensi belle pianure, dalle quali cavasi assai frumento, et altre 
biade. Ella è questa città molto forte di sito, et ornata di belli, et vaghi edifici, co-
sì di cittadini, come etiandio di sacrati tempii. Evvi nel mezo una bella fontana, 
quale manda grande abondanza di chiare acque. Vi è assai, et animoso popolo, 
ornato d’alto ingegno, et nome, non men disposto alle lettere, che all’armi. Gia-
ceno in essa le ossa di S. Erculano martire, et Vescovo, con quelle del beato Be-
nedetto da Trevigio dell’ordine de’ predicatori, Papa XI. et della beata Colomba 
da Riete del terzo habito de’ frati predicatori. Sono usciti di questa città eccel-
lenti ingegni, che hanno non solamente illustrato essa, ma tutta Italia; sì come 
Sebastiano eccellente Teologo, et ingenioso Astrologo; et Niccolò Colombo 
huomo molto scientiato così nella filosofia, come nella teologia; amendue 
dell’ordine de’ predicatori, che passarono all’altra vita quest’anni passati. Il pri-
mo nel 1525. et l’altro due anni doppo quello. Hanno dato gran lume alle leggi 
civili, et canonice molti elevati ingegni (essendo quivi il studio generale) fra i 
quali è stato Paolo, che scrisse, oltra le collationi, un libro de gli Dei Greci, et La-
tini, dal quale, secondo che si dice, estrasse Boccaccio il suo libro delle genealo-
gie de gli Dii; et Baldo discepolo di Bartolo, et precettore di Gregorio Papa unde-
cimo. Passò tanto huomo di questa vita in Pavia nell’anno della salute mille, e 
quattrocento, lasciando dopo sé gran dichiarationi sopra le leggi. Lo seguitò An-
gelo suo figliuolo huomo non men scientiato del padre, et parimente fece Angelo 
suo nepote dimostrando la eccellenza del suo ingegno ne’ tempi di Sisto quarto 
Pontefice Romano. Il simile fece Pietro terzo fratello di Baldo, et di Angelo, con 
Matteo suo figliuolo, un altro Pietro, et un altro Baldo che lasciò dopo sé tre de-
gni figliuoli, cioè Niccolò auditore della Rota Apostolica, Matteo singolare dotto-
re, et Sigismondo magnifico cavaliere aurato. Seguitarono costoro Ivone, Salu-
stio, Giovanni Petruccio de i nobili di Monte Sperello, Niccolò d’Alessandro, ge-
nero di Bartolo, Matteo Feliciani, Benedetto, et Dionisio da Bargiani, Benedetto 
de’ Benedetti nominato Capra. Altri assai huomini scientiati nelle leggi sono u-
sciti di questa dignissima patria che sarei molto lungo in ricordarli; et altresì ho-
ra non vi mancano, tra i quali risplende Restauro Castaldo, huomo non sola-
mente letterato, come si conosce chiaramente per l’opere da lui [68] scritte, che 
da ogni lato impresse si veggono, ma etiandio prudente, et pratico in trattare le 
cose delle Republiche, et della corte Romana. Assai potrei scrivere delle singola-
ri virtuti di tant’huomo, ma per hora parmi di tacerle, acciò non fossi notato, o 
troppo affettionato, overo adulatore. Ha etiandio fatto nominare questa patria 
Giacomo Antiquario, per la eccellenza delle sue virtuti, che oltre la scienza delle 
lettere latine, et grece, che in esso si ritrovava, risplendeva in quello una certa 
candidezza d’animo, per la qual da tutti era riverito, et amato. Dimostrano la 
dottrina, et religiosità sua l’opere da lui lasciate, et massimamente l’Epistole. Fu 
in grande istimatione, et pretio appresso Lodovico Maria Sforza Duca di Milano; 
et passò all’altra vita nel 1512. Similmente Francesco Maturantio ha dato nome a 
questa sua patria con la sua dottrina. Ora illustrano essa Mario Podiano degno 
oratore, con Giovan Francesco Cameno. Il primo dimostrò l’ingegno, et elegan-
tia sua in quella operetta, che fece nella entrata di Paolo III. Papa in Perugia, ove 
(oltre la litteratura) dimostra gran pietà verso la patria, sforzandosi di honorarla 
quanto può; l’altro chiarisce di quanto ingegno sia dalla natura ornato, scriven-
do quella selva al detto Pontefice. Vive etiandio Vincenzo Ercolano, con Gu-
glielmo Pontano, singolari dottori con molti altri chiarissimi Giureconsulti, et in 
ogni altra dottrina scientiati, che per maggior brevità li lascio. Ha partorito que-
sta città molti valorosi capitani di militia, che l’hanno fatta molto nominare, sì 
come Biondo et Ceccolino Micheletti sopra nominati, Braccio secondo, Giovan 
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Paolo, Malatesta, Oratio, Carlo, Gentile, et Citolo, tutti della magnifica famiglia 
Bagliona. Vincenzo Colombo, che porta seco il testimonio della sua virtù, come 
portava Sertorio. Fu Perugino Pietro ecellente pittore (come dall’opere, da lui 
fatte ne’ giorni nostri si può giudicare) da annoverare con quei singulari pittori 
descritti da Plinio. Lasciaremo gli altri virtuosi huomini da descrivere, che han-
no illustrato questa patria, et altrisì la illustrano, per ritornare alla nostra de-
scrittione. Scendendo giù da Perugia fra i monti vedesi Cerqueto. Et passato il 
fiume Nestore, che sbocca nel Tevere, scorgesi monte Petriolo, Mercatello, mon-
te Veiano, et Campignano. Et più oltre verso il Tevere, Marciano. Et più in giù, 
Colle lungo, Ripa bella: et più a basso monte Castello, et Cervara. Vedesi poi il 
fiume Paglia, il quale passato, oltre Oriveto verso il Tevere, scopresi Castiglione, 
Civitella; et più avanti entrasi ne’ Falisci, de i quali parlerò incontinente. 

 
FALISCI. 

Havendo descritto i luoghi insino al fiume Paglia, hora entrerò ne’’ Falisci, 
passato detto fiume. Che popoli fossero detti lo dice Solino, che furono popoli, i 
quali si partirono della città di Fisca di Macedonia con Falerio Argine, et quivi 
venendo si fermarono. Ma Ovidio vuole, che fosse loro Capitano Aleso Argivo, 
quando dice. 

Venerat Atrides satis agitatus, Alesus 
A quo se dictam terra Phalisca putat. 

Et quivi questi Falisci fabricarono monte Fiscone, hora detto monte Fiascone 
per [68v] memoria della patria loro, onde erano partiti. Et non solamente die-
rono nome al detto luogo, ma a gran parte di questa Regione di Hetruria. Et così 
furono nominati questi luoghi da loro Falisci, et Falero. Abbracciava il lor terri-
torio dal monte Siratto (hora di S. Silvestro) et trascorrea al mare Tirreno (o sia 
Tosco) fra Piombino, et capo di Etruria, come dimostra Catone. Conteneasi in 
questo tratto, Monte Fiascone, Viterbo, et Falerio, con molti altri luoghi, come io 
posso divisare, et dimostrerò. Trassero poi i Falisci, o Felarii il cognome d’Ecqui 
da Ecquo, come chiaramente si vede in un’antica pietra di marmo, ritrovata 
presso Viterbo, come scrive Annio nel 13. libro de i Comentari. Furono in tanta 
riputatione questi Falisci, che non si sdegnarono i Romani d’accettare le leggi, et 
il supplimento dell’undici Tavole da quelli, secondo Servio. Sempre il territorio 
de i Falisci produsse gran copia di Lino, come nota Silio, quando dice, Induti sua 
lina Falisci. Dice Plinio, che nel paese de i Falisci evvi il fiume Clituno, della cui 
acqua bevendone i buoi, diventano bianchi. Io non so, ove sia questo fiume Cli-
tuno ne’ Falisci, né anche altro fiume in essi, di tal virtù. Ben è vero, che ritrovo 
essere il Clituno nell’Umbria (come dimostrerò) che ha tal possanza, come dice 
Pli. Là onde credo esser corrotto il libro di Plinio, quando dice ne’ Falisci, et che 
’l voglia dire ne gli Umbri. Livio in più luoghi fa memoria de’ Falisci, et fra gli al-
tri nel 6. lib. et 19. ove descrive la ribellione loro fatta da i Romani, et ch’essendo 
assediati, il sesto giorno ritornarono a divotione de’ detti. Havendo descritto in 
generale de’ detti Falisci, entrerò alla particolar descrittione, et comincierò di 
sotto verso il mare Tirreno, et salirò ad alto, et così di mano in mano descriverò 
quei luoghi, che pareranno a me potersi annoverare fra’ detti Falisci, insino al 
monte di S. Silvestro confine di questi Falisci, et de i Veienti. Et ciò ho fatto, di 
riporre detti luoghi fra i Falisci, secondo che ho potuto divisare per li termini a 
quelli posti da Catone, lasciando però quei luoghi descritti circa il lito. Et prima 
comincierò da Pitigliano nobile Castello, della illustre famiglia de gli Orsini Ro-
mani. È ornato questo castello della dignità del Contato. Di cui era Signore gli 
anni passati Niccolò Orsino valoroso Capitano della militia Venetiana. Ora ten-
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gono detto Castello, i suoi figliuoli. Vicino a questo castello evvi Farnese hono-
revole Castello, molto nobilitato dall’Illustrissima famiglia de’ Farnesi Romani. 
Da cui sono usciti tanti eccellenti huomini ornati di scienza militare, di dottrina, 
et d’altri gloriosi fatti. De i quali fu Pietro cognominato d’Ancarano (per esser 
Signore di quel Castello) che lungo tempo stipendiato da i Bolognesi per la sua 
scienza insegnò le leggi a gli studianti, ove passò a miglior vita, et fu sepolto nel-
la Chiesa di S. Domenico, come al presente si vede. Lasciò tanto huomo dopo sé 
molte opere dotte nelle leggi. Et edificò il collegio d’Ancarano per alquanti scola-
ri. Nell’arte militare vi fu Pietro Niccola già Capitano de’ Bolognesi, et poi de’ 
Fiorentini ne gli anni di Christo 1360. Vi furono etiandio due Ranuzzi valorosi 
capitani di militia. Vero è, che ha superato tutti gli altri huomini illustri, che so-
no usciti di questa nobilissima famiglia, Paolo 3. Papa, che con la sua dottrina, 
prudentia, et altre eminenti virtù, è pervenuto a tanto colmo di dignità. Et hora 
tanto saggiamente, et prudentemente governa la Chiesa, che ognun [69] ne ri-
mane maraviglioso. Altro non scrivo per hora di tanto Pontefice, riservando il 
tutto a miglior luogo. Gran cose si sperano de i suoi due nipoti Cardinali, cioè di 
Alessandro, et di Rinuzzo amendue giovani di grand’ingegno, se li sarà concedu-
to lunga vita. Li quali dimostrano di voler seguitare il suo honorandissimo Avolo 
in tutte le cose. Danno etiandio grande speranza ad ognuno Ottavio Duca di 
Camerino, et Oratio fratelli de’ detti Cardinali, di uscire huomini di grand’affare, 
vedendosi i belli, et odoriferi fiori proceder da quegli ancor giovani. Più in giù 
ritrovasi la città di CASTRO talmente da rupi, et caverne intorniata, che par a 
quelli che la veggono, più tosto d’entrare in una oscura spelonca da selvaggi a-
nimali habitata, che da domestici huomini. Diede gran nome a questa Città Pao-
lo singolar dottore di leggi ne’ tempi de i nostri padri. Veggonsi alcune opere so-
pra le leggi da lui lasciate. Salendo poi alla via, che conduce da Siena a Roma, di 
qua dal fiume Paglia, appare Acqua pendente, la qual vuole il Volterrano che sia, 
Aquula da Tolomeo dipinta, confermando questo con autorità di Plinio, che cita 
gli Aquaseses cognominati Taurini, ma non Aquuleses, come accenna il Volter-
rano. Seguitando detta via si arriva a S. Lorenzo vicino al Lago di Volsena, da 
Strabone, Locus Vulsiniensium detto. Non poco mi maraviglio del Volterrano, 
che scriva nel 5. lib. de’ Comentari Urbani non ritrovare memoria di questo La-
go appresso alcun autore antico, eccetto di Columnella; conciosia cosa che tanto 
chiaramente è nomato da Strabone nel 5. lib. quando dice haver la Etruria molti 
Laghi, de i quali si conducono assai cose al Tevere, et quindi a Roma, onde no-
mina il Lago Cimino, de gli Volsini, et di Chiusi. Vi è sopra questo Lago Bolsena 
assai honorevole Castello, et ben pieno di popolo, edificato sopra le roine 
dell’antica Città, nominata Urbs Vulsiniensium da gli antichi annoverata fra le 
prime dodici città d’Etruria, come è dimostrato. La nomina Catone Volsinia, To-
lomeo Volsinium, et Antonino, Volsinii. Et Plinio fa mentione de i Vulsinesi; si-
milmente Livio in più luoghi, et massimamente nel 9. et 10. libro, ove dice che 
Postumio Console havendo condotto l’essercito nell’Etruria, guastò primiera-
mente il territorio de i Vulsinesi, et poi combatté con quelli, che erano usciti del-
la Città, vicino alle mura per difendere le confine, de i quali ne furono uccisi 
2300. Et nell’undicesimo narra che fosse soggiogata questa potentissima Città 
fra tutte l’altre de gli Etrusci da i servi liberati da i loro padroni. Et chiedendo 
aiuto i cittadini a i Romani, vi mandarono Decio Murena, che gli liberò, et li re-
stituì alla loro libertà. Fa altresì memoria de i Volsinii Cornelio Tacito nel prin-
cipio del 4. libro dell’historie, così. Aelius Seianus genitus Vulsiniis parte Seio 
Strabone equite Romano. Scrive Plinio esser tanta la fertilità del territorio de’ 
Vulsinii, che producono gli olivi il frutto il primo anno da che sono piantati. Di 
questo paese si cavano buoni vini, et massimamente Moscatelli. Quivi è riverito 
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il corpo della Verginella S. Christina, le cui orme de i piedi insino ad oggi veg-
gonsi nell’antidetto Lago, essendovi stata gettata dentro per la fede di Christo, 
del quale senza lesione alcuna uscì fuori. A questo luogo occorse il maraviglioso 
miracolo dell’hostia consagrata, per vero, et fermo argomento della Catolica fede 
di Giesù Christo nostro servatore; che [69v] in cotal modo intervenne. Cele-
brando un prete la messa, et tenendo nelle mani l’hostia consacrata, et dubitan-
do se in quella veramente fosse il sacratissimo corpo di Giesù Christo sacramen-
talmente; ecco che incontinente cominciò ad uscire di detta hostia il vivo san-
gue, et bagnare il soggetto corporale fatto di lino bianco, tal che in più luoghi vi 
lasciò il segno del sangue. Poscia detta hostia stillando sangue in qua, et in là, 
volando sopra alcune pietre di marmo bianco tante quante ne toccava vi lasciava 
il segno del vivo sangue, sì come insino ad hoggi chiaramente veder si può, come 
io sovente ho veduto quindi passando per andare, o ritornare da Roma. Sono 
conservate dette pietre di marmo così segnate, nella Chiesa di detto luogo con 
gran veneratione, come si conviene. Et il sacrato Corporale tutto di detto sangue 
segnato, fu portato ad Oriveto, ove con gran riverenza è conservato nella mag-
gior chiesa. Quivi veggonsi alcuni pezzi di marmo molto antichi, per li quali si 
può conoscere l’antichità di questo luogo, leggendovi le lettere, intagliate. Et fra 
gli altri ve ne è uno nella facciata della chiesa, che dimostra che i Volsinii fossero 
molto antichi. Poscia a man destra del detto, si dimostra sopra quei colli (passa-
to però S. Lorenzo) Grotte, et Gradoli, et più avanti ne’ monti, Valentano, di-
mandato da Antonino, Varentanum, soggetto a gli Illustrissimi Farnesi. Piegan-
dosi al Lago, sopra la riva di quello, evvi Capo di Monte; dal quale non è molto 
discosto (nel Lago però) una picciola Isola molto fertile, et dilettevole, ove fu 
malvagiamente uccisa la molto prudente, et religiosa Reina Amalasiunta per 
comandamento di Teodate Re de gli Ostrogotti, essendo mancato Atalarico suo 
figliuolo, come scrive Procopio nel 1. lib. delle guerre de’ Gotti, contra quel che 
dice Biondo, che scrive ch’ella fosse uccisa dissimulando Atalarico suo figliuolo. 
Di questa Reina dice Cassiodoro che ella fu degna di tanta veneratione, che pa-
rea che chiunque la vedesse, fosse costretto ad honorarla, et ch’era cosa maravi-
gliosa ad udirla parlare in Greco, in Latino, et in Germano. Et perché ella segui-
tava il buon consiglio di Sofocle, d’esser sobria nel parlare (ch’è l’ornamento del-
la donna) tanto ella era più aggrado a tutti. Intendeva tutte le lingue, et favellari 
de i popoli soggetti, et confederati col Romano Imperio. Tanta era la gravità di 
quella, con la dolcezza meschiata nel suo parlare, che quegli, i quali erano con-
dannati alla morte per le loro cattive opere, udendola parlare talmente il loro a-
nimo era indolcito, che poco istimavano il supplicio della morte. È questa Isolet-
ta con altri luoghi, et contrade appresso a questo Lago dell’illustre famiglia Far-
nese. Traggonsi di esso Lago buoni pesci, et de i luoghi contorni buoni vini. Se-
guitando la riva del Lago alla bocca di quello, ove si scarica l’acqua, et principia 
il fiume Marta, vedesi Marta Castello, da cui ha pigliato il nome detto fiume. È 
nominato questo fiume da Antonino nell’Itinerario, Larthes amnis, cioè il fiume 
Larte secondo Annio, il qual soggiunge, essere hora detto di Marta essendoli 
cangiata la lettera L. in M. dal volgo. Etiandio da gli habitatori del paese hoggidì 
è nominata parte di detto fiume, la Caduta di Salumbrona. Parimente potremo 
dire del detto Castello, esser quello da Catone detto Lartes oppidum, che corrot-
tamente è dimandato Marta. Scende il prefato fiume Marta, e trascorrendo met-
te fine [70] nella Marina, come dimostrai ne i luoghi Littorali di questa Regione. 
Poscia a man destra del Lago, ne’ Mediterranei si dimostra il nobile Castello di 
Toscanella molto antico, sogetto alla Romana Chiesa. I cui habitatori da Plinio 
sono detti Tuscanienses. Fu fabricato esso castello, come vuole Annio, da Asca-
nio, rovinata Troia. Et fu fatto vicino a Tussa Nana, a differenza di Tussa Para, 



 123 

che dinota Prencipe coronata, et Tussa Nana, Tosca picciola. Onde vuol dire, che 
questa città fu fatta appresso alla picciola Tosca, et cognominata dal Cane, come 
dicono i cittadini di essa, confermandolo con un antico Epitafio, qual si vede nel 
marmo intagliato appo una porta del detto Castello, che così dice. 

INGREDITUR quis quis huius per limina portae, 
Ascanium norit, hanc urbem exaedificasse 
Consilio Martis, insomnis admonuit, 
Qui Troianum Aeneam, ut ubi catulum reperiret 
Una cum catulis bis binis conderet urbem. 
Turres quadrantur, tolluntur moenia sursum 
Sic fundata fuit, haec urbs, 
Et civitas dicta a Cane Tuscana dicta est 
Quam quoque Rex Tuscus processu temporis auxit. 

Avvenga che siano alcuni di questi versi corrotti, et mal misurati, come potrà 
conoscere il dotto lettore, nondimeno è paruto a me di così scriverli, come gli ho 
ritrovati. Soggiunge poi Annio nella 3. questione, che non havendo potuto edifi-
care questa città Enea, secondo il comandamento di Marte per esser di continuo 
occupato nella guerra, la fu poi edificata dal suo figliuolo, et talmente dimandata 
Toscana, dalla cagnuola qui ritrovata, et che in processo di tempo la fu partita in 
due città da Tosco giuniore, et al fine nominata Toscanella da Desiderio Re de i 
Longobardi. Di cui dice Faccio nel 10. canto del 3. lib. Dittamondo. 

E poi che di là su per noi si scese 
Vedemo Toscanella, ch’è antica 
Quanto alcun’altra di questo paese. 

Ne’ tempi di Catone era quivi vicino Olana castello, il quale hora è rovinato. Pas-
sando il fiume Marta, et salendo alla destra del Lago, et entrando nella via, che 
conduce da Bolsena a Viterbo, et caminando per essa, arrivasi al bosco di Monte 
fiascone, da gli antichi Lucus Vulsinensium nominato, et da Plinio Lucus Hetru-
riae. Io crederei, che fosse questo Bosco, quello, ove era sacrificato con tanta 
pompa et cerimonie a Giunone da gli antichi, come chiaramente dinota Ovidio 
nel 3. lib. delle Elegie parlando della festa di Giunone. 

Sint vetus, et densa prae nubibus arbore lucus 
Aspice, concedis numinis esse locum. 

Aspice Ara preces votivaque thura piorum 
Ara per antiquas facta sint arte manus. 

Seguita poi Ovidio descrivendo l’ordine, et le solenni cerimonie con la sontuosa 
pompa del sacrificio. Oltre alla detta selva scorgesi sopra l’alto colle Monte [70v] 
Fiascone, tante altre volte da i Tedeschi nominato, et desiderato per li soavi, et 
dolci vini moscateli bianchi, et vermigli. Diverse sono l’opinioni se questo sia 
quel luogo da Strabone detto Faliscum, et da Plinio Falisca Colonia ab Argis, ut 
auctor est Cato, cognominato Hetruscorum Lucus. Et prima dice Annio ne’ Co-
mentari sopra quelle parole di Catone, Soracte Phaliscorum mons Appollini sa-
cer, che sono in errore quelli, che credono esser monte Fiscone, o sia Monte Fia-
scone quel da Catone nominato Fiscone, et da gli altri monte de’ Falisci, imperò 
che questo Monte Fiscone, overo monte Fiascone, è fra la Città d’Etruria, e i 
Volsci, et quel fra Falari, et Flaviano, overo il primo è nell’Etruria, et l’altro ne’ 
Veienti. Biondo col Volaterrano, dice che per ogni modo si dee tenere, esser 
questo luogo, quel da Strabone detto Faliscum, et da Plinio Colonia Falisca ab 
Argis, et che fosse capo de i Falisci, essendo posta sopra il colle (com’è detto) 
conciosia cosa che altro castello non si ritrova giacere sopra il monte de i Falisci, 
fuori di questo. Etiandio sono io di tale opinione, essendo, come sforzato dalle 
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parole d’Ovidio nel 3. lib. delle Elegie della festa di Giunone, ove tanto chiara-
mente lo descrive così. 

Grande morae pretium ritus cognoscere quanvis 
Difficilis clivis huc via praebet iter. 

Et tanto maggiormente m’astringe a quest’opinione, la Selva quivi vicina, de i 
Volsini, o de gli Etrusci nominata, ove si sacrificava a Giunone, come è dimo-
strato, et altresì l’amenità del luogo, ove è posto; imperò che da ogni lato veg-
gonsi fruttiferi alberi, come detto Ovidio dimostra così. 

Cum mihi promiseris coniunx foret orta Phaliscis. 
Similmente si dee tenere esser questo il luogo, qual molto tempo fu assediato da 
Camillo, non lo potendo ispugnare per la fortezza del sito, ove era posto. Et per 
tanto il volse tradire il malvaggio maestro di Scola, dandogli nelle mani i figliuo-
li de i cittadini, come scrive Livio nel quinto lib. et dimostra Ovidio nel sopradet-
to luogo in tal guisa. 

Cum mihi promiseris coniunx foret orta Phaliscis. 
Moenia contigimus victa Camille tibi: 

Casta sacerdotes Iunoni festa parabant, 
Et celebres ludos, indigenamque bonem. 

Adunque per la dispositione del sito, et per l’altre conditioni, quivi ritrovate pare 
per ogni modo, che si debba tenere esser questo quel luogo da Strabone, et da 
Plinio descritto. Il quale secondo Ovidio fu edificato da Alesso Argivo quando 
scrive nella sopradetta Elegia. 

Argiva est pompae facies Agamennone caeso, 
Et scelus, et patrias fugit Halesus opes. 

Iamque per erratis profugus terraque marique 
Moenia felici condidit alta manu. 

Ille suos docuit Iunonia sacra Phaliscos. 
Fu altresì dimandata questa città, Mons Phiscon, et Arx Iti, come dinota Catone, 
dicendo, Mons Coriti in iugis Cyminiis, e regione Mons Phiscon, quae, et Arx Iti. 
[71] Ove dice Annio, che talmente fu nominato da i Phisconi antichi Pelasgi, che 
consacrarono il gran Tempio di Voltura, i quali erano quivi passati dalla città di 
Fisca de’ Pelasgi di Macedonia, da i quali derivò il nome di Fisco, et di Pelio nel 
territorio Vulturreno. Etiandio fu detta la Rocca di Ito, et di Giove Corito, impe-
rò che è l’istesso Giove, et Corito, come chiarisce Beroso, et Lattantio Firmiano 
nel primo libro delle divine institutioni. Et così, secondo Annio, sarebbe corrot-
tamente scritto Arx Ici in vece d’Arx Iti, nella vita di san Flaviano martire. Ha 
Monte Fiascone molto ameno, et bello territorio, ch’è di fruttiferi colli ornato. 
Da i quali traggono buoni, et soavi vini moscatelli (come è detto) con fichi, pomi, 
et altri simili frutti. Lasciando Monte Fiascone, et salendo fra’ colli dimostrasi 
Bagnarea, o sia Bagnareggio, da i letterati Balneoregium detto, et da Desiderio 
Re nell’editto, Roda, comandando che siano nominate Roda, et Cività con que-
sto nome Balneo Reggio. Questo è quel luogo da Plinio nominato Novem Pagi, 
avenga che dal Volaterrano sia scritto decem Pagi, per esser corrotto il libro, 
come io credo, havendo istratto lo scrittore, o stampatore, il numero I. davanti 
al num. 10. et così è rimaso il numero 10. senza la diminutione, et ha fatto dire 
X. Pare a me molto errare Paolo Giovio vescovo di Nuceria, huomo dotto, et ec-
cellente scrittore d’historie di nostra età, dicendo nella vita di Sforza, che quivi 
fosse il Luco di Feronia, con tal parole nel 32. capo. Quum tartalia, transvectis 
per Vulsinensium Lucum copiis suis Braccio se coniunxisset, qui ab Aurispam-
pano, et a Balneo Reggio (id Feroniae Lucos fuit) ad Montem Faliscum pervene-
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rat: conciosia cosa che quivi non fu il Luco, o sia selva di Feronia, ma appresso 
Monte Siratto (hora di San Silvestro) avenga che ne fosse un altro simile vicino 
al lito del mar Tosco, come ho dimostrato parlando di Pietra santa. Illustrò que-
sta patria S. Bonaventura Cardinale, et dignissimo dottore, dell’ordine de’ Mino-
ri con la sua dottrina, et santa vita. Poi più alto scopresi Grasignano, et più a 
basso Spiciano, con Viturchiano Castello di somma fedeltà al popolo Romano, 
come nel Palagio de’ Conservadori di Roma in Campidoglio scritto si vede. Ap-
pare similmente in questi luoghi contorni, Bomarzo, et presso al Tevere, Mu-
gnano, et più avanti, Bassano, et ove entra il fiume Negra nel Tevere, ove era ne’ 
nostri giorni un ponte di pietra che congiungeva amendue le rive del Tevere in-
sieme, che per le grandi illuvioni dell’acque rovinò, evvi la città di HORTI nomi-
nata da Plinio Hortanum. Avvenga che la sia molto antica, n’è però fatto poca 
memoria da gli antichi scrittori. Quivi è il fine di Toscana da questo lato, che 
confina co gli Umbri. Seguitando il corso del Tevere insino alla via Flaminia, si 
dimostrano i vestigi d’un gran ponte fatto da Augusto sopra il Tevere, che conti-
nova detta via. Presso cui dall’altra Riva, era la città d’Ocrea, come dimostrerò 
nell’Umbria. Era talmente di edifici ornata questa via Flaminia da Otriculo, che 
è di là dal Tevere, insino a Roma passando il Tevere, et in cotal guisa erano con-
tinovati, che pareva quivi cominciare la città di Roma, come dinota Ammiano 
Marcellino, descrivendo la venuta di Costanzo Imperatore da Costantinopoli a 
Roma, havendo in sua compagnia Ormisda Persiano, huomo molto sperto 
nell’Architettura. Così narra Ammiano nel 16. lib. Essendo [71v] arrivato Co-
stanzo ad Otriculo, nel passare del Ponte sopra il Tevere posto, impose a i suoi, 
che non facessero motto alcuno, ove fosse l’entrata di Roma. Et così caminando 
verso Roma per quella via tutta piena di edifici, et havendo alquanto caminato, 
interrogò Costanzo Ormisda, che gli parea de’ detti edifici, et quello, credendo 
essere entrato nella città, gli rispose essere una bella città. Hora di tali, et tanti 
edifici, quasi nessun vestigio si vede, avenga che appare parte della via silicata di 
selci. Da Horta tre miglia, vicino però al Tevere, nella bella pianura vedesi il La-
go di Bassanello, che credo sia il Lago di Vadimone. Di cui sono diverse opinioni 
qual si fosse, et in qual luogo. Vuole Biondo che fosse il Lago hora detto di Mon-
te Rose, et altri quel di Baccane, et altri, altri Laghi. Ma in vero, quanto io posso 
divisare, considerando le parole di Plinio giuniore nella Epistola dell’ultimo lib. 
scrivendo a Gallo, par per ogni modo, che si debba tenere sia questo detto Lago 
di Vadimone. La quale Epistola, così dice. Già fui pregato dal mio suocero, che 
dovessi vedere le sue possessioni, del territorio d’Ameria. Il che facendo, et pas-
seggiando per quelle, alzando gli occhi viddi il Lago di Vadimone giù nella pia-
nura, con altre cose maravigliose, le quali di quelle sono narrate. Là onde pian 
piano, passai ad esso, che così è fatto. Egli è figurato a simiglianza di una rota, 
che giace da ogni parte ugualmente, non havendo alcun seno, o curvatura; ma 
talmente si vede intorno uguale, che par che sia stato così condutto da gli artefi-
ci. Et il color dell’acqua più tosto bianco, che azurro, anzi par simile al color ver-
de scuro, havendo l’odore di zolfo. Vero è, ch’ella è molto pretiosa, et medicine-
vole, et massimamente da consolidar le rotture. Stringe esso Lago poco spatio, 
et vi soffiano in tal guisa i venti, che fanno gonfiar l’acqua, et grandemente on-
deggiare, calando, et crescendo secondo l’impeto de’ venti. Ben è vero, che quivi 
non sono navi per esser consagrato. Veggonsi in esso alcune Isolette coperte di 
verdeggianti herbette, di giunco, et di cannuzze, le quali notano sopra l’acqua. 
Crea questo Lago circa la estremità una bella Palude. Ha ciascuna di quelle Iso-
lette la propria figura, et il proprio modo da discorrere. Il margine delle quali è 
raso, perché spesse volte, o impongono nel lito, o fra se medesime, onde inter-
viene, che alcuna volta spezzano l’altre, o che sono da quelle spezzate. Sono tutte 
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di una medesima altezza, et leggierezza. Mancano dalla loro ripa pian piano in-
sino alle radici, talmente, che fingono il corpo, et fondo di una navicella. Vedesi 
da ogni lato questa, et quella Isoletta sopra l’acqua notare in tal maniera, che 
pare quasi in un medesimo tempo esser sopra l’acqua, et inghiottita da quella. 
Alcuna volta talmente sono insieme congiunte, che paiono terra ferma, et altre 
volte vedensi in tal modo da i venti spartite, et chi è spinta con gran furia in qua, 
et chi in là, che pare per ogni modo, che si debbano tutte somergere. Altresì veg-
gonsi le minori accostarsi alle maggiori, et così stare. Paiono queste, picciole 
corbelle da portare il vino, così ridutte a tal figura per la continova concussione, 
che fanno insieme. Sovente si vedono in tal maniera le maggiori con tanta furia 
da i venti condutte, incontrare le minori, et combattere con quelle che pare, che 
le debbano profondare, et altre volte tutte insieme raunate, talmente si accosta-
no alla riva, et poi dividersi, et chi in qua, et chi in là [72] trascorrere, et quella, 
che era alla destra, ritrovarsi alla sinistra, et parimente quella, che era alla sini-
stra, ritrovarsi alla destra, sì come da i venti sono cacciate, che ella è cosa di 
gran piacere a vederle insieme guerreggiare. Occorre alcuna volta, che essendo 
tutte cacciate da i venti alla riva, fermandosi, che pare terra ferma coperta di 
vezzose herbette, vi passano sopra le pecorelle tirate dal desiderio di dette her-
bette, istimando di essere in terra ferma, e così pascolando, essendo poi da i 
venti spartite dette Isolette, et portate nel mezo del Lago, tutte spaventate quivi 
rimangono insino un’altra volta, che sono cacciate quelle alla riva. Là onde es-
sendovi giunte, quanto più presto possono, con gran celerità saltano in terra, 
parendogli più tosto da passare per terra ferma, che d’Isola. Esce fuori del Lago 
un fiume, che come è uscito, dopo poco spatio, entra in una caverna, onde passa 
per alcuni cuniculi sotterranei altrove. Questa cosa, che io ho scritto, non meno 
a te, che a me secreta, credo poco esser conosciuta. Io so, che non meno a te, 
quanto a me aggradiscono l’opere secrete della natura. Sta sano. Così scrive Pli-
nio di questo Lago di Vadimone. Onde io volendo curiosamente intendere, ove 
fosse questo Lago così da Plinio descritto, feci intendere il mio desiderio a F. 
Vincentio Reggiano dell’ordine de’ Predicatori mio amico, et curioso investiga-
tore dell’antichitati, ritrovandosi in quei tempi in Viterbo, essendo lui molto di 
questi paesi pratico. Il qual diligentemente investigando le conditioni di questo 
Lago di Bassanello, ritrovò quello havere tutte le conditioni, quali scrive Plinio 
giuniore, et anco il suo zio Plinio maggiore, nel 96. c. del secondo lib. della Na-
turale historia, quando dice, che nel Lago di Vadimone nuotano l’Isole. Et mi 
scrisse, che havea inteso da i pastori, che quivi haveano cura delle pecorelle, et 
similmente da gli habitatori del paese, qualmente facevano tutti i movimenti 
quell’Isolette, come scrive Plinio. Et che vi era quel fiume da lui descritto (aven-
ga che si veda diviso uscire per molti ruscelletti) et che vi è il sito, secondo la 
scrittura di Plinio, essendo nella pianura non molto dal Tevere discosto, haven-
do al Mezo giorno Bassanello Castello di Horta, al Settentrione, oltre il Tevere, 
Castel Giove sopra il colle, et più oltra Ameria. È questa pianura senza albero al-
cuno, molto adagiata per armeggiare. Et essendo così scoperta, si può vedere 
questo Lago da Ameria. Vedonsi circa questo Lago i vestigi di molti antichi edi-
fici, et fra gli altri d’alcuni Tempii, ritrovandosi altresì quivi molte antichità, sì 
come medaglie, et altre simili cose. Et perché dice Plinio, che dalla possessione 
del suo suocero si vedea il Lago di Vadimone, havendo diligentemente conside-
rato, non si ritrova alcun Lago in questi paesi, che si possa scorgere da Ameria, o 
dal territorio di essa eccetto questo. Et così affermano gli Amerini, Bassanellesi, 
con tutti gli huomini curiosi di questi paesi (havendo veduto diligentemente le 
conditioni di questo Lago) essere esso il Lago di Vadimone. Soggiungeva poscia 
detto F. Vincentio, come credeva per alcune congietture, che quivi giurassero i 
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soldati fedeltà a i loro Capitani, et Signori bevendo di quest’acqua consacrata, 
quando erano scritti nella militia; dicendo Plinio esser consacrato, et etiandio, 
perché insino ad hoggi vedonsi circa esso alcuni edifici molto antichi formati a 
simiglianza di canaletti, da i quali pensava, che da [72v] quelli pigliassero 
l’acqua con le mani i soldati per gustare, come è detto. Et parimente io sono di 
opinione (come ho scritto) che sia questo Lago quello da Livio et Plinio diman-
dato Lacus Vadimonis, et non quel di Monte Rose, né altro, presso il quale furo-
no superati gli Hetrusci da i Romani l’anno quattrocento et settanta, dalla edifi-
catione di Roma, come dimostra Livio nel 6. lib. quando così dice. Havendo gli 
Hetrusci raunato l’essercito presso il Lago di Vadimone con l’ordine della legge 
sacrata, et havendo ciascun huomo menato un altro, talmente si azzuffarono co i 
Romani, et con tanta ostinatione amendue gli esserciti combatterono, quanto 
mai avanti haveano combattuto insieme. Narrato il modo della battaglia lunga-
mente Livio, soggiunge, che in quel giorno primieramente in tal maniera si ri-
volse la Fortuna contro gli Hetrusci, che rimasero molti uccisi de i loro più ardi-
ti, et animosi soldati, et furono spezzati, et rotti, et i loro padiglioni, bagaglie 
saccheggiate. Sì che pare a me, che per ogni modo si debbe tenere, che questo 
sia il detto Lago. A quel che dice Biondo del Lago di Monte Rose, risponde il 
Volterrano, et dice, che non può esser quello, perché non par cosa credibile, che 
essendo scacciati gli Hetrusci da Fabio della Selva Cimina (come narra Livio nel 
nono libro) che allhora più oltre, dovessero passare. Et similmente pare in erro-
re Biondo, perché il Lago di Monte Rose è oltra i gioghi Cimini, et questo di Va-
dimone è di qua da’ detti gioghi, come facilmente si può conoscere dalle parole 
di Livio, imperò che Fabio passò di qua fra’ detti Monti Cimini, et li Volsinii. Et 
maggiormente erra detto Biondo, perché non ha il Lago di Monte Rose le condi-
tioni descritte da Plinio, cioè l’acqua solforea, di colore tra bianco, et oscuro ver-
de, et spessa, né si veggono le glebe di giunco nuotare, et è senza pesce, et non 
quell’altre conditioni dal detto Plinio dichiarate. Il Volterrano lo descrive nel 
territorio di Viterbo a man destra della via, che conduce a Roma, ma non dimo-
stra altrimenti il luogo, né come si dimandi hora. Assai altri scritori si sono affa-
ticati a ritrovarlo. Alla destra di questo Lago sopra il Colle, appare Bassanello 
Castello, dal quale ha ottenuto il nome il detto Lago. Passato Bassanello si vede 
Gallese, da cui hebbe origine Niccolò Pontefice Romano. Ritrovansi poi in questi 
luoghi vicini Corchiano, Ignanello, et più oltre Valetano. Et presso al Tevere 
Borghetto di San Leonardo, ch’è una bella contrada soggetta all’hospedale di 
San spirito in Sassia di Roma. La quale nell’anno del Signore 1527. per maggior 
parte fu abbruciata da i Soldati de’ Venetiani, essendo Clemente VII. assediato 
nel Castel di S. Angelo. Seguitando il corso del Tevere tre miglia sopra la riva di 
quello, incontrasi in una molto antica torre, ove è il passagio del Tevere (nomi-
nato della Foglia) di riscontro a Magliano di Sabina, di cui nell’Umbria scriverò. 
Ritornando a dietro al Borghetto a i vestigi dell’antica via Flaminia, et salendo 
per quella (che in più luoghi silicata si vede) da otto miglia, scorgesi città 
CASTELLANA posta sopra l’alte rupi. Di cui diversamente n’è scritto da gli scrit-
tori, che cosa la fosse antichamente. Sono alcuni, che dicono che la fosse quella 
Città de i Veii dieci anni da i Romani tenuta assediata, attendendo al forte sito 
del luogo, ov’ella giace. Ma in vero se ben si consideraranno le parole di [73] 
Dionisio Alicarnaseo nel primo libro dell’historie, quando dice, che non era di-
scosto detta città più di 100. stadii da Roma, o fossero dodici miglia, et mezo, et 
parimente quello, che scrive Plinio nel sesto capo del terzo libro, dimostrando 
essere i veienti circa il Tevere, et la città di Veia lontano da Fidene, dal Vaticano, 
et dal Gianicolo tredici miglia, avvenga che fosse maggiore il territorio de’ 
Veienti, imperò che confinava co i gioghi Cimini (come si dimostrerà) si rimove-
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ranno da questa sua opinione (perché città castellana, non è meno di 20. miglia 
da Roma discosto) et diranno che non fosse quella, et maggiormente conside-
rando le parole di Livio descrivendo la via, la quale fecero i trecento Fabii armati 
uscendo di Roma per il Gianicolo, et caminando verso il lago Sabbatio (hora di 
Anguilare) contra i Veienti, che venivano contra di Roma. Onde si vede che non 
passavano verso il Tevere da quel lato, ove è città Castellana, ma dall’altro lato, 
onde venivano detti Veienti della città Veia, della quale poi si scriverà. Che cosa 
adunque fosse quivi, ove è città Castellana, pare a me dirittamente dimostrarlo 
Biondo, et Annio, col Volterrano, dicendo che vi fosse la città di Fescenia, così 
da Plinio nominata, et Fescenium da Catone, et da Strabone, edificato da gli Ar-
givi, come vuole Solino, così dall’insegna del Cavaliere armato dimandato, come 
dice Annio nella trentesima settima questione Annia, de gli habitatori della qua-
le dice Vergilio nel settimo libro dell’Eneida. 

Hi Phescenninas acies, equosque Faliscos. 
Il che dichiarando Servio, dice essere Fescenio uno castello di campagna. Onde 
assai mi maraviglio di lui, che dica tal cosa, conciosia cosa che Verg. quivi anno-
vera i popoli di questi luoghi, come chiaramente si può conoscere per quel, che 
seguita. 

Hi Soractis habent arces, Flaviniaque arva, 
Et Cymini cum monte Lacum, Lucosque Capenos. 

Et non parla de i popoli di Campagna. Egli è ben vero, che peraventura s’è in-
gannato Servio, perché un altro castello nominato Fescenio in campagna si ri-
trova, et non havendo forse notitia di questo de i Felisci, disse di quel di campa-
gna. Si dee adunque tenere, che quivi fosse la città di Fescenia annoverata fra i 
Falisci, o Falerii (come è detto). Questa città è posta sopra un alto colle intornia-
ta da altissime rupi, dalla quale non molto discosto (nel territorio però de’ 
Veienti) erano Aremuzze, da Catone Arae Mutiae nominate, et parimente da 
Plinio nel capo 98. del secondo libro quando dice Ad Aras Mutias, in Veiente, et 
apud Thusculanum, et in sylva Cyminia, loca sunt in quibus terrae depacta non 
extrahuntur. Questa città appareva sopra la sommità d’un monte. Etiandio quivi 
in questi luoghi contorni veggonsi i vestigi Umbrica da Catone Umbricum no-
minato, talmente dimandata da gli antichi Umbri. Vedesi poi il fiume Triglia, 
che scende da Nepi, et passa sotto città Castellana, et sempre scendendo, al fine 
mette capo nel Tevere sotto il Ponte della Foglia. Seguitando il corso del Tevere 
si dimostra il monte di S. Silvestro, Mons Soracte dimandato da Catone, Strabo-
ne, Vergilio, Ovidio, et da Vibio Sequestro cognominato de i Falisci, imperò che 
quivi cominciavano, et per traverso di [73v] questi paesi passavano al mare Tir-
reno, come è dimostrato. Era questo Monte da gli antichi ad Apolline consacra-
to. Di cui dice Vergilio. 

Hi Soractis habent arces Flaviniaque arva, 
Et Oratio. 

Vides ut alta stet nive candidum Soracte. 
Et Silio nel 8. 

Haud procul, et sacrum Phoebo Soracte frequentant. 
Fu poi nominato di S. Silvestro, perché quivi stava nascosto S. Silvestro Papa 
per la persecutione di Costantino Imperatore. Era sopra questo monte (come 
narra Pli. con autorità di Varone) una fontana larga quattro piedi, la cui acqua 
talmente si movea nell’apparire del sole, che parea bollire, della quale gustan-
done gli uccelli, incontinente cascavano morti. Il che conferma Biondo nella sua 
Italia, dicendo ciò non dee parere impossibile, havendo lui veduto simile caso 
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intervenire nelle Selve d’Antio, ove è una picciola fontana posta fra le gran rovi-
ne de gli edifici, appresso cui vide due augelletti, che allora allora parevano esser 
di vita spenti, havendo gustato detta acqua. Parimente fa tal effetto un’altra fon-
tana del territorio di Monte Pulciano di Toscana, come a me è stato affermato. 
Vero è, che havendo bevuto gli uccelli di detta acqua, et parendo haver spirato il 
fiato, se incontinente saranno di quindi altrove portati, paiono ritornare a primi 
sentimenti. Sotto questo monte (ne’ tempi di Strabone) era FERONIA Città, così 
nominata dalla dea Feronia, quivi da gli habitatori del paese molto riverita. A 
cui era dedicato un superbo Tempio. I cui servitori con aiuto del Demonio cami-
navano con gli ignudi piedi sopra l’affoccate bragie, sì come haverebbero cami-
nato sopra la fresca terra, come scrive Strabone, Plinio, et G. Solino dimandan-
do tal persone Arpie. Et ciò facevano con aiuto del Demonio (come dissi) per in-
gannare gli huomini, et in tal guisa si facesse adorare. Là onde ad ogni lato era 
quivi gran concorso de’ popoli non solo per adorare la Dea, ma altresì per vedere 
tanto maraviglioso spettacolo. Come io posso imaginarmi era questa Città di Fe-
ronia, ove al presente si vede il Castello di S. Silvestro. Non molto da questo luo-
go discosto eravi il Luco di Feronia, o vogliamo dire il bosco, o selva dedicata a 
Feronia, come dimostra etiandio il Volaterrano nel 5. libro de’ Comentari Urba-
ni, di cui scrissi che non fosse, ove è Bagnarea. Poscia caminando alquanto, et 
discostandosi da questo monte (pur però ne’ Falisci) appareno Flaviano, da Ca-
tone Flavianum detto. Di cui vestigio nisun si vede, del cui territorio ne favella 
Vergilio nel 7. annoverandolo ne’ Falisci. 

Hi Pheseninas acies, equosque Faliscos 
Hi Soractis habent arces, Flaviniaque arva. 

Et Silio Italico nel 8. 
Quique tuos Flavinia focos. 

Passando la via Flaminia, et lasciando i Veienti, et seguitando il paese de i Fali-
sci, et piegandosi alquanto a man dritta di detta via, al Mezo giorno scopresi 
FALARE da Catone nominato Falaris, da Tolomeo Falirum, et da Dionisio Ali-
carn. Faleria, annoverata fra le prime dodici Città d’Etruria. Sono detti gli habi-
tatori di essa Città da Strabone, Falerii, et Falisci, per esser ne’ Falisci. Et per 
tanto non si dee tenere contrario Servio a Macrobio ne’ Saturnali, scrivendo so-
pra il 7. libro della Eneida, quando dice che fosse portato a Roma da i Falisci 
Giano di [74] quattro fronte, havendo detto Macrobio, che vi fu portato da’ Fala-
ri, essendo l’istesso dire Falisci, et Falari, pigliando l’uno per l’altro. Anticamen-
te habitarono in questa Città, in Fescenio, et ne i luoghi vicini (hora città Castel-
lana) i Siculi, come vuole Dionisio Alicar. nel 1. lib. et Epigeno nell’Apologetico, 
o sia defensione contra gli Italiani. Al presente di questa città pochi vestigi appa-
reno. Pur vi sono alcune poche habitationi, più tosto nuove che antiche. Più a-
vanti caminando scopronsi alcuni vestigi di Ferentino. Fu città molto antica 
questa, Ferentia da Catone, et da Tolomeo nominata, da Plinio Ferentium, et da 
Strabone, et Tacito nel 15. lib. dell’historie Ferentenum, quando così scrive nar-
rando la congiura contra Nerone fatta da Scevino. Primas partes sibi expostu-
lant Scevino, qui pugionem Tempio salutis in Etruriae, sive (ut alii tradidere) 
fortunae, Ferenteno oppido detraxerat, gestabatque veluti magni operis sacrum. 
Si dee sapere avanti, che si passi più avanti, come (oltre questo Ferentio) ci sono 
due altre città molto di nome simili a questa; il perché sovente ritrovasi confu-
sione fra quelli che non lo sanno leggendo qualche historia. Vi è nel Latio fra gli 
Ernici Ferentino, così nominato Ferentium da Strabone, et da gli altri Geografi, 
come al suo luogo dimostrerò: poscia il terzo si descrive ne’ Sanniti vicino a Te-
ano di Puglia; et fu detto Frentenum hora Frenteno. Da questo di Toscana (di 
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cui hora parliamo) furono nominati gli habitatori Ferentinates; da quel de gli 
Ernici, Ferentini; et Ferentani da quel de i Sanniti. De i primi scrive Dionisio A-
licarnaseo nel terzo lib. dei secondi, ne fa mentione Annio col Volaterrano, de i 
terzi ne parlerò ne’ Sanniti, avenga che spesse volte questi nomi confusamente 
descritti l’uno per l’altro si leggono, come si vede appresso Plinio, nominati 
quelli di Ferentine, Ferentinates, et etiandio posta una città per l’altra, sì come 
Frentano in vece di Ferentio, et ciò è occorso per la molta conformità de i nomi 
che hanno. Ma senza alcuna contrarierà devesi tenere, che per ogni modo nomi-
nare si dee questa città (di cui al presente scrivemo) Ferentia, o Ferentium. Et 
avenga che ancora ella sia dimandata Ferentanum, et quella del Latio Ferenti-
num; et quella de i Sanniti, Frentanum, insurge dell’affinità di questi tre nomi, 
una gran dubitatione, cioè se Ottone Imperatore annoverato da Svetonio fra i 
dodici Cesari, traesse origine da questo Ferentio, o da uno di quegli altri due, 
conciosia cosa che Biondo col Volaterrano vogliono, che derivasse da quello, che 
è ne gli Ernici; et Filippo Beroaldo ne’ Comentari sopra Svetonio scrive ch’egli 
nascesse in quello de i Sanniti; et Annio afferma che uscisse di questo di Etruria. 
In vero (sì come a me pare) se ben vogliamo considerare le parole di Svetonio, di 
Tacito, et di Sesto Aurelio, saremo costretti a dire che havesse la sua origine qui-
vi a Ferentino di Toscana. Così dice Svetonio nella vita di detto Ottone; Maiores 
Othonis sunt orti oppido Ferentino, familea veteri, et honorata, atque ex princi-
pibus Etruriae. Et Tacito nel 7. lib. dell’historie. Othonis origo ex municipio Fe-
rentino, pater Consularis, Avus praetorius, maternum genus impar. Et Sesto Au-
relio; Sylvius Otho splendidissimis maioribus ex oppido Ferentino. Et come ho 
detto pare a me, che senza dubitatione alcuna si debbe tenere, che detto Ottone 
havesse origine da questo luogo; benché dicono alcuni de i [74v] detti scrittori, 
da Ferentino; et ciò interviene per la gran conformità del nome de’ detti luoghi, 
come è dimostrato, et dimostra Annio. Ritornando alla città, dico, che secondo 
detto Annio nella ottava questione Annia, fu Ferentio Metropoli, overo capo de i 
Trossani, che erano da Viterbo cinque miglia discosti. Poscia fu totalmente rovi-
nata da i Viterbesi nel 1074. come scrive Gottifredi ne i suoi annali. Così adun-
que narra la cagione di tal rovina. Essendo divenuti i Ferentini tanto pazzi, et di 
se stessi fuori, che dicevano, che non fosse in Christo l’anima creata, ma in luogo 
di quella la Divinità, et che essendo in Croce, non morì, imperò che non fu mai 
abbandonato quel corpo dalla Divinità, et così sempre vivo fu conservato. Et vo-
lendo isprimere questa sua pazzia, fecero dipingere Giesù Christo sopra la Croce 
con gli occhi aperti, come al presente in alcuni luoghi di Viterbo si vedono al-
quante Tavole che furono quivi portate dopo la rovina della città. Ora essendo 
stati spesse volte i popoli di essa città ripresi di tale heresia, et ammoniti dal Ve-
scovo di Viterbo, che dovessero ritornare alla fede della Chiesa, et quei menan-
dosi beffa, et perseverando nella loro ostinatione, ad esortatione del Vescovo pi-
gliando l’armi il popolo Viterbese, vi passarono ad assediarli, et havendoli dato 
più volte la battaglia, et vedendo talmente di non poterla ispugnare, deliberaro-
no con astutia di ottenere il loro desiderio. Onde mandarono molte squadre 
d’armati da un lato della città, parendo che tutti fossero quivi raunati a dargli la 
battaglia per entrarvi per forza, havendo lasciato dopo loro altre squadre, che 
come li fosse dato segno dovessero dall’altro lato fare forza di entrare, essendo 
priva di difensori. Il che gli venne fatto. Et talmente entrati nella città tanti ne 
uccisero, quanti ne ritrovarono; et poi saccheggiarono la città, et l’abbruciarono, 
et transferirono a Viterbo (con licentia del Papa) tutte le dignità, et benefici di 
essa, tra i quali fu la propositura di S. Stefano vicina alla fontana della piazza. Et 
così giace totalmente desolata, che appena ne apparono i vestigi. Vedeasi poi la 
città di Trossulo in questi contorni vicina a Volsena 9. miglia, talmente nomina-
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ta Trossulum da Catone et da Plinio. Di cui dice haver tratto il nome i cavalieri 
Trossuli, avanti nominati Celeri ne’ tempi di Romolo, et de i Romani insino a i 
giorni di G. Gracco; poscia furono dimandati Flessumini, et poi altresì Trossuli 
(come è detto) et al fine cavalieri. Ottennero detti cavalieri il prefato nome di 
Trossuli, come dimostra Plinio nel cap. 2. del 33. libro, per essere stato pigliato 
detto castello da quelli senza aiuto de i pedoni. Il quale fu poi rovinato da i Ro-
mani con Meone, illustrato da S. Anselmo. Da Meone acquistò il nome la pianu-
ra di Meana, in vece di Meone castello, di cui appareno al presente alcuni vesti-
gi. Era etiandio in questi luoghi Turrena Meonia, della quale ne parla Ovidio nel 
3. lib. delle Trasformationi (o Metamorfoseos) nella favola de i Turreni Delfini. 
Secondo alcuni, era questo luogo, ove al presente si dice Moniano in vece di Me-
oniano, appresso al Tevere. Scopronsi in questi contorni alquante picciole ca-
stelle, sì come Celino, Fabrica, Caprarola, et poi NEPE città, da Strabone Nepita 
detta; da Catone, et Plinio, Nepe; et da Livio et Tolomeo, Nepere. Vero è, che il 
Volaterrano ne i suoi Comentari Urbani scrive, che si dee dire Nepet: havendo 
egli ritrovato [75] talmente scritto in alcune Tavole di pietra a Sutrio; avvenga 
che sovente si ritrova corrottamente scritto appresso buoni autori, Nepe, et Ne-
pete. Et per tanto secondo detto Volaterrano sarebbe corrotto il lib. di Plinio, di 
Strabone, di Livio, et di Tolomeo, nominandolo, Nepita, et Mepete. In vero pare 
a me, che sia cosa assai disconvenevole a dire, che tanti libri di tanti autori siano 
stati tutti vitiati, et voler dar maggior fede ad una tavola di pietra, ch’a detti libri. 
Io credo che in tutti quei modi si possa scrivere il nome di essa Città. Acquistò 
essa tal nome (secondo Festo) dall’insegna, quale il popolo d’essa portava del 
Scorpione. In più luoghi parla di essa Livio, et massimamente nel 6. lib. ove di-
mostra, ch’ella fu pigliata da Valerio, et perdonato i Nepesini, eccetto che a quel-
li, ch’erano stati capi della ribellione. Et nel 20. scrive che ella fosse una di quel-
le dodici città, che non volsero pigliar l’armi per li Romani ne’ tempi che guer-
reggiavano con Annibale. Et nel 28. narra, come ella insieme con quell’altre, do-
po sei anni pagarono il doppio. Parla di questa città anche Silio nell’ottavo lib. 
così. Nepesina Cohors. Lasciando a dietro Nepe, et ritornando alla larga, et pia-
cevole pianura si rappresenta VITERBO, di cui diverse sono l’opinioni del suo 
principio. Et prima dice Biondo esser detta città nuovamente fatta; et a ciò dice 
essere indutto per non ritrovare alcuna memoria d’essa appresso gli antichi. Al-
tri scriveno, che il nome d’essa è nuovo, ma che gli edifici d’essa sono antichis-
simi; fra i quali è Giovanni Annio Viterbese nella terza Institutione de gli Equi-
voci, narrando che essendo passato nell’Italia Turrenno co i Lidi, e vedendo 
questo luogo, et aggradendogli, quivi si fermò, et nominò la città Etruria Regale, 
et la fece capo di quattro città, già fabricate da Giano, et da i suoi compagni, le 
quali erano queste, Longhola Tussa, Vetulonia, Turrena Vulturena, et Arbano. 
Assai s’affatica in provare queste cose nella sesta decima, et vigesima questione; 
et che detta Volturnia fosse la città Augustale, ove deveansi raunare i capi delle 
dodici città, et Colonie, di Etruria a certi giorni della Luna nuova a far riverenza 
a Giano, contra quello, che dice il Podiano di Perugia; et che poi furono tre di 
quelle città, cioè Longhola Tussa, Vetulonia, et Turrena Volturna, circondate di 
una muraglia dal Re Desiderio, come egli dimostra nel suo Editto, qual si vede 
scritto in una Tavola di Alabastro in Viterbo, et da lui fu nominato Viterbo. Così 
dice lo Editto; REVOCAMUS statuta Regis Aistulphi contra Vitulones edita, ne 
lacus non Tyrensium, sed Vetulonum sit; qui lacus magnus Italiae dictus est. 
Quia ager eorum prius est Italia dictus ab ibi sede tali decreta, et ut suam Lon-
gholam non Longobardulam, sed cognomine sui ampliatoris Turreni terebum 
vocent, et ut sub uno muro cingant tria oppida Longholam, Vituloniam, et Tur-
rehenam Volturnam, dictam Etruriam totam Q. Urbem nostra adiectione Viter-
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bum pronuntiant, ut Rhoda et Civita Balneoregium dici iussimus. Permittimus 
pecuniis imprimi saul, sed ammoveri Herculem, et poni sanctum Laurentium 
sicut facit Roma, et Bononia. Etiandio assai altri scrittori dicono, che questa cit-
tà fu primieramente nominata Veiuzza, et poi Viterbo, come dimostra Faccio de 
gli Uberti nel can. 10 del 3. lib. Dittamondo così. 
[75v] 

Seguita hora che di Viterbo io dico, 
Che nel principio Veiuzza fu detto, 
E fu infin che Roma i fo nemico. 

Ma unita poi a i Romani diletta 
Tanto per buon’acque, e dolce sito, 
Che la vita Erbo lo nome tragetta. 

Molte altre opinioni ritrovo del principio di questa città, che sarei lunghissimo 
in discriverle. Vero è, che io mi accosterei al presente, alla opinione di Annio 
(però quanto si contiene nell’Editto di Re Desiderio) che quivi fossero quelle 
quattro Città, et poi intorniate tutte insieme di mura, et nominate Viterbo. Et 
che in questo luogo fossero dette città, in parte il conferma il Volterrano ne’ suoi 
comentari Urbani, et in parte il Sabellico. Et dice il Volterrano, che quivi era 
Longhola della quale ne scrive Livio nel 1. et 9. lib. Ma si dee avvertire, che que-
sta Longhola si scrive con la h, a differenza di quell’altra Longhola de i Volsci vi-
cina a Terracina. Et che questa Longhola fosse quivi, si chiarisce da Livio nel 9. 
lib. quando dice, che havendo passato Papirio Dittatore con tutto l’essercito la 
selva Ciminia, condusse esso essercito a Longhola per dar maggior spavento a i 
nemici. La fu così nominata Longhola, sì come hastata. Imperò che da i Greci è 
detta la lanza lonche, overo longoche, che significa lungo, et hasta, et quell’altra 
dal Latio trasse tal nome dalla lunghezza. Il Sabellico nel 7. lib. della 9. Enneade, 
scrive che fosse in questo luogho la città Vetulonia, per opinione però d’alcuni; 
et parimente dice il Volterrano, avvenga che poi soggiunga esser in errore quelli 
che vogliono che fosse Vetulonia, vicina a Longhola; conciosia cosa che Tolomeo 
altrove la dipinga; et etiandio perché non par verisimile che fossero due città 
tanto vicine. Così si può rispondere al Volterrano, che questa Vetulonia non è 
quel luogo corrottamente nominato da Tolomeo, ma Vitulonio, come dimostrai 
ne’ luoghi posti al lito del mare di questa Regione. Et ivi dissi che quel si do-
mandava Vitulonio, et questa città (di chi hora parliamo) Vetulonia. Quanto alla 
vicinità di dette città, si risponde, che in quei primi tempi quando cominciarono 
gli huomini ad habitare i paesi (come scrive Dionisio Alicarn. nel 1. lib. 
dell’historie di Roma) facevano picciole città a simiglianza delle contrade, et vil-
le, che hora si veggono. Et per tanto non dee parer cosa strana, né disconvene-
vole, che si fabricassero vicine l’una all’altra tanto per loro sicurezza, che da gli 
animali selvaggi non fossero assaltati, quanto per loro difensione da i rei huo-
mini. Furono altresì alquanti che dissero esser Viterbo quel luogo da Tolomeo 
nominato Vicus Elbii; che quanto siano questi tali lunghi dalla verità, facilmente 
si può conoscere, che detto Vicus Elbii è dipinto di là da i monti Cimini (come io 
dimostrerò) et Viterbo di qua, come si vede. È adunque Viterbo quanto al suo 
principio antichissima città, ma quanto al compimento, o sia quanto alla edifica-
tione delle mura, ove è posto, di nuovo nome. Et per tanto da Biondo è scritto 
esser nuovo. Per qual cagione Viterbo fosse così da Desiderio nominato, diversi 
si dimostrano di diverse opinioni. Imperò che alcuni dicono che fosse così detto 
sì come Currule Torebe, altri vita de gli Heroi, o Baroni, o Vitrium Urbium, Vita 
Urbium, Vita Haerbum, Vita inermium, vi Thermarum, con molte altre simili 
cose, secondo Annio. Io m’accosterei all’opinione del Vescovo Arcade, che dice, 
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che così Viterbo la nominasse Desiderio, sì come una chiusura di [76] tre città, 
overo una muraglia contenente tre città dentro incluse. Assai altre cose potrei 
scrivere di queste città, antiche, che quivi erano, che per maggior brevità io le la-
scio per non esser fastidioso al lettore. Vero è, che se si ritrovasse alcun curioso 
di vederle, legga la terza, sestadecima, et vigesima questione Annia di Giovanni 
Annio Viterbese, et il tutto ritroverà con mille interpretationi, distintioni, et de-
rivationi. Fu fatta città Viterbo, secondo il costume della chiesa Romana, da Ce-
lestino Papa 3. dandogli il Vescovo, come scrive Platina nella vita di detto Ponte-
fice. Quanto al sito della città, ella è posta in un bello, et spatioso luogo, havendo 
dietro le spalle i gioghi, et monti Cimini (hora il monte di Viterbo detto) et è or-
nata di assai buoni edifici, fra i quali vi è quella vaga fontana, che getta 
grand’abondanza d’acqua, dando gran piacere a i risguardanti. Sono usciti di es-
sa Città molti ingeniosi huomini, i quali per lo suo grand’ingegno hanno tenuto 
il primato di quella. Et primieramente furono i Vicchi, che lungamente tennero 
il primato di essa, i quali furono scacciati da Egidio Carila Cardinale Legato del-
la chiesa Romana, che dimorava in Francia. Poi mancato detto Cardinale, ritor-
nando in essa detti Vicchi, si mantennero nella tirannia insino a i tempi 
d’Eugenio IIII. Pontefice Romano. Nel qual tempo fu ucciso Francesco prefetto 
di Roma dal Patriarca Vitellesco capitano dell’essercito del Papa, et Legato. A 
cui successe nel primato di Viterbo Giovanni Gatto, et a lui, Princivale suo fi-
gliuolo, il qual ritornando a Viterbo ne’ tempi di Niccolò 5. Pontefice Romano, 
fu ucciso da’ suoi nemici. Poscia dopo poco tempo (essendo Pontefice Calisto) fu 
ammazzato nella propria casa Guglielmo, ch’era successo nella Signoria a Prin-
civale. Per la cui morte levandosi la città in tumulto,seguitarono molte uccisioni, 
et rovine d’edifici. Pure acchetandosi il popolo, pigliò il primato Giovanni Gatto 
2. il qual correndo l’anno 1496. dalla nattività del Salvator nostro, essendo Pon-
tefice Alessandro 6. vivendo quietamente la città, fu ucciso, per la cui morte en-
trando i Colonnesi nella città, uccisero de’ Magancesi, de i detti Gatti nemici, et 
rovinarono molti edifici, saccheggiando molte case. Ben è vero, che dopo tre an-
ni scacciati i Gatti da gli Orsini, che favorivano i Magancesi, fecero tanti mali, et 
tante uccisioni della fattione Gattesca, non havendo rispetto né a età, né a sesso, 
et bruciando tanti edificii, che forse da’ Turchi peggio non sarebbe stato fatto. 
Poscia entrando i Gatti dentro la città, non meno crudeltà usarono verso la fat-
tione Magancesca, che quegli haveano usato verso loro. Et talmente più volte 
hanno fatto, che hormai è meza rovinata essa città. Questi sono i frutti, che pro-
ducono le malvagie fattioni. Sono usciti di essa città eccellenti ingegni 
d’huomini, che gli hanno dato gran nome. De i quali fu Pietro Antonio Vescovo 
di Segna singolar teologo, et Giovanni Annio amendue dell’ordine de’ Predicato-
ri. Ma questo Annio fu maestro del sacro palagio, huomo molto dotto non sola-
mente in teologia, et nelle lettere latine, ma etiandio grece, hebree, aramee, et 
caldee, et diligentissimo investigatore delle antichità, come chiaramente si vede 
dall’opere da lui scritte, et massimamente da i comentari fatti sopra Catone, Fa-
bio pittore, Mirsillo Lesbio, Archileo de’ tempi, [76v] Senofonte de gli Equivoci, 
Filone Giudeo, Metastene Persa, Beroso Caldeo, parte dell’Itinerario 
d’Antonino, l’Editto di Desiderio Re de’ Longobardi, il Vertuniano nel 4. libro 
dell’Elegie di Propertio, sopra l’Apocalissi di S. Giovanni, con molte curiose que-
stioni, et institutioni, et con altre scritture; certamente fu huomo di grande, et 
curioso ingegno. Avvenga che da alcuni sia calunniato, dicendo lui haver finto 
quei frammenti di Catone, con quegli altri libri sotto nome di tali autori, non 
havendo veduto gli antichi libri de’ detti autori, come io già essendo molto gio-
vane viddi. Là onde non dubito che se gli havessero veduti, non tassarebbono 
tant’huomo di tal cosa. Passò di questa vita in Roma ne’ tempi di Alessandro 6. 
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Pont. R. et fu sepolto nella chiesa della Minerva, ove similmente giace Pietro 
Antonio sopra scritto. Nacque quivi in Viterbo Faccio Santore Cardinale della 
Chiesa R. ne’ nostri giorni. Assai altri huomini scientiati, et ornati di dignità Ec-
clesiastica sono usciti di questa patria, che per hora li passeremo, non havendo 
particolar memoria di essi. Ha questa Città buono, et fertile territorio, che co-
piosamente produce le cose necessarie per il viver de i mortali, cioè formento, 
vino, olio, con altre biade, et frutti. Sono in questo territorio molti fiumi, da i 
quali se ne cavano buoni, et saporiti pesci, sì come Eccalido, Egelido, Ri Oscuro, 
Ri Orcerio, Alcione, Rozzeno, Ri Allao, Albiano, Vezzano, Catenaca, et Vie, con 
altri simili piccioli fiumi di chiarissime acque. Non vi mancano fontane, et sor-
givi d’acque calde, delle quali sono i bagni di Caie, che sono medicinevoli sopra 
tutte l’altre acque, secondo Strabone, de i quali così dice Faccio nel canto 10. del 
3. libro. 

Io no ’l credea perché t’havesse udito, 
Senza provare il Bolicane fosse 
Acceso d’un bollor tanto infinito. 

Ma gittavi un Monton dentro si cosse 
In men che l’huomo andasse un quarto miglio, 
Ch’altro non si vedea, che proprio l’osse, 

Un bagno v’è, che passa ogni consiglio 
Contra ’l mal de la pietra, però ch’esse 
La trita, e rompe, come gran di miglio. 

Questi bagni da gli antichi di Caie detti, hora del Bolicano sono nominati, che 
sono di maravigliosa virtù. Volendo più chiaramente, et minutamente descrivere 
il territorio di questa città, ove assai cose notabili da scrivere si ritrovano, il par-
tirò in due parti, cioè nella parte Soprana, et Sottana, come il partisce Annio nel 
settimo libro della seconda Institutione. Comincia adunque la prima parte a Vi-
terbo, et trascorre insino al Tevere in lunghezza, et in larghezza comincia al 
monte Cimino, hora detto di Viterbo, et procede insino a monte Fiascone, et a 
Ferentia, si parte similmente in due questa parte. La prima parte è nominata 
Trometina, et l’altra Trossana. Fu così detta la prima parte Trometina dal campo 
Trometo, ch’è vicino a Volturna, oggidì chiamato piano Trometore da Troma vo-
cabolo Pelasgico, che significa paura overo horrore, et Toreo, che vuol dire tra-
sfigere. Si estende questa parte da Viterbo al Vado Trossano, non molto da Fe-
rentio discosto. Poi da questo Vado Trossano insino alla parte del Tevere, che 
appartiene a i Viterbesi, s’estende la regione Trossana, ove i Lidi co i Meonesi si 
mescolarono insieme così co i coniugii, come etiandio con le stirpi, con gli Ita-
liani, et con l’origini del sagrato seggio dell’antico Corito, come dimostra Beroso 
Caldeo, [77] nel secondo, et quinto libro dell’antiquitati, et Silio Italico nel quar-
to libro. Onde insino ad oggi si ritrovano i nomi de gli antichi castelli rovinati, 
de i Turreni, sì come di Meono, et di Mionia, che hora si dice il piano Meoniano, 
col castello. Vero è, che fu totalmente destrutto Trossulo, com’è detto. Ritrovasi 
similmente in questa parte Celino, detto in vece di Celeno castello, già della fi-
gliuola di Atlante; et altresì Sangnena, al presente Saiena detto. Vedesi hora una 
tavola di marmo, nella quale è scritto qualmente fosse fabricata una villa ne i 
Trossuli da Sabatio, che fu questa Sangnana; da cui fu detto il paese Sangninaia 
Trometina; dalla quale ha tratto il nome Santa Maria Sagninaia. Trascorre nella 
lunghezza questo paese di Sangninaia dalla prefata chiesa di S. Maria, insino al 
castel di Sangninaia, hora rovinata, vicino a Celino, secondo ch’è detto, ne fa 
memoria Catone di questi Sangninini. Seguita poi la regione Sabatia, al presente 
nominata di Anguillara, et Braccena, li cui confini è il fiume Sangninaia, non 
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molto da Ceri lontano. Da questa Sabatia dice Silio nell’ottavo libro. Sabatia 
quique stagna tenet. Questo paese di Sabatia co i confini antidetti di Sangninaia 
fu così nominato da Sabatio Sanga, padre di Sabo, come dimostra Catone, et Be-
roso. Dal qual trassero il nome i Sabini, e i Sabelli da i Latini dimandati Sanniti, 
et da’ Greci Sauniti, secondo Plinio nel terzo libro. Fu costui nominato in lingua 
Sabina, et Etrusca Sabatio Sangne, et Sabatio Saga, che risponde in latino, Sa-
turnus, Sanctus filius, Semipater. Et fu questo Saturno, o sia Sabatio Caspio, et 
non Greco; et fu subregulo, o sia Signore nel Latio posto da Giano; dal quale fu 
dimandata Saturnia Capitolina, et il Latio da lui, come dimostra Varrone della 
lingua latina. Et similmente fu così nominata da lui Sabatia questa parte 
d’Etruria, et dal suo cognome Sangninaia Trometina, con la città di Saturnia, già 
da i Sanesi ristorata (come dicemmo) et poi altresì così fu nominata parte di To-
scana, come è scritto. In questa regione di Sabatia, vedesi il lago di Bracciano, 
così hora nominato per il nobil castello di Bracciano, quale giace alla destra di 
esso. Fu chiamato questo lago primieramente da gli antichi lacus Sabbatinus, 
dalla regione Sabbatia antidetta; che è contenuta fra il mar Tirreno, et il Tevere, 
da Strabone nominata Sabbata, di cui dice Silio nell’ottavo libro Sutrium, et 
Sabbatia quique stagna colunt. Quindi fu condotta a Roma l’acqua Sabbatina. 
Della quale oggidì si vede nel mezo del lago una fontana (come scrive il Volater-
rano). Fu etiandio nominata detta acqua, secondo l’antidetto Volaterrano, Alsie-
tina, sì come è stato ritrovato scritto, nelle forme, et canali, per li quali trascor-
reva a Roma, sì come dicessimo in parte ne’ luoghi littorali, et la cagione perché 
fu detta così Alsietina. Era etiandio detto questo lago di Tarquinia, dalla città 
TARQUINIA, che era lì vicina, da Viterbo quindici miglia discosto. I cui vestigi 
si veggono hora, nominati di Tarquente, verso il mare. Fu edificata questa città 
da Taraconte, che fece quelle 12. prime città d’Etruria, et la domandò da sé Ta-
racona, essendo posto presidente sopra quei luoghi da Turreno figliuolo di Atis 
(come dice Strab.). Della quale dice Silio nell’8. lib. Taracona Taracontis superbi 
domus. Vero è, che Trogo nel 20. lib. dice che la fu edificata da i Tessali, et Spi-
nambri [77v] Greci. Era molto picciola nel principio, dipoi essendo molto accre-
sciuta (sì come dimostrano le grandi rovine de gli edifici) fu nominata da i Ro-
mani Tarquiniae in plurali. Quivi edificò Demarato Corinto un sontuoso palagio, 
come scrive Dionisio Alicarn. nel 3. libro et similmente Strabone. Nacque di co-
stui Lucumone, il qual hebbe per figliuolo Tarquinio Prisco. Magnifica molto 
questa città Dionisio. Par che sia gran differenza tra gli scrittori del sito di essa, 
conciosia cosa che Silio nell’ottavo libro, et con lui Biondo, et Volaterrano vo-
gliono che la fosse poco dal Mar lontana, et molto appresso a Castel Nuovo, ove-
ro a Corneto; et che fosse accresciuto Corneto per la rovina di quella, et Tolomeo 
la mette così nelle tavole, come nella pittura de’ Mediterranei, et alquanto disco-
sto da Castel Nuovo, con cui pare concordarsi Plin. nel 3. et Antonino nell’Itin. 
descrivendo il viaggio Aureliano, et Claudiano per li Mediterranei. Io sarei di 
questa ultima opinione, cioè, che quella fosse ne’ Mediterranei, ove insino ad 
oggi si veggono i vestigi di essa. Hebbe origine quivi (oltre a Tarquinio Prisco) il 
Superbo, ultimo Re di Roma. In più luoghi parla Livio di questa città, et massi-
mamente nel 7. et nel 27. lib. ove scrive, che nacque quivi un porco con la bocca 
humana. Et nel 28. dimostra che i Tarquinesi liberalissimamente proferissino a 
i Romani le lenzuola per far le vele d’armare l’armata di mare di Scipione, che 
passava contra i Carthaginesi. Essendo in questo paese di Sabbatia, descriverò 
alquanti luoghi, che sono vicini, sì come Bieda da Catone, Plinio, et Tolomeo 
Blera detta; ove anche oggidì si veggono vestigi de gli antichi edifici, dieci miglia 
da Viterbo discosto. Et dice Annio nel settimo libro de’ Comentari, che trasse 
questo nome da Flere, conciosia cosa, che i Latini usano la lettera f, ove gli Etru-
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sci pongono la lettera b. Et perciò Blere egli è Flere, et Flere, è Fluere, overo sca-
turire, et gettare acqua o lagrime. Là onde di quindi fu dimandato questo castel-
lo Blere, perché da esso non molto lontano, scaturiscono due fiumi, cioè il Mi-
nione, et il Blerano, o sia Biedano, come hora si dice. Caminando poi più in giù 
verso il Mare, appare Barberano, Viano, et più oltre, Tolfa Nuova, Forum Clau-
dii detto da Strabone, Plinio, Antonino, et da Tolomeo. Ove ne’ tempi di Pio II. 
Pontefice Ro. fu ritrovata la minera dell’alume da Giovanni da Castro Lombar-
do, huomo di grand’ingegno, come scrive il Volaterrano. Quindi a Roma anno-
veransi 28 miglia. Era etiandio in questi paesi vicini, la prefettura di Claudio, 
con la via Claudia, talmente da Antonino nell’Itinerario descritta, come dice An-
nio ne’ comintari sopra l’Itinerario di detto Antonino, et il Volaterrano. Sono in 
questi luoghi similmente i bagni Ceretani da Antonino nell’Itinerario posti nel 
viaggio, Aureliano, et Claudiano, et nominate Terme Stigiane; et altresì Balnea 
Sabatina dalla Regione Sabatia, nella quale sono posti, dal lago Sabatino (com’è 
dimostrato nella parte Littorale di questa Regione). Salendo poi al lago Sabati-
no, o sia di Tarquine, si scorge Bracciano detto da i letterati, Bracianum, Brace-
num, Braceanum, et Brignanum (come dimostra Annio) che fu primieramente 
nominato Arcena, et Arcenum da Catone, et da Antonino nell’Itinerario, et viag-
gio Cassiano, et posto ne i confini de gli Veienti, et de i Ceretani. Fu rovinato 
questo castello da Romani, secondo Livio nel fine del 4. lib. Più oltre seguitando 
il [78] lago presso la riva di quello, appare Anguillara nobil castello, dal quale ha 
riportato questo lago il cognome di Anguillara. Vero è, che si dee dire Annilara, 
et non Anguilara (secondo Annio nel 7. lib. de’ comentari sopra Catone) per il 
fiume Larone che quivi vicino esce fuori di detto lago Sabatino, sì come Amnis 
Larus, che vuol dir fiume Larone. Ma altrimenti dice Platina nella vita di Adria-
no 1. Papa; cioè, che si deve nominare Angulare da i tre angoli, o cantoni, che e-
gli dimostra, et non di Anguillare. Sono queste castella della nobile famiglia de 
gli Orsini Romani. Più oltre salendo presso il lago vedesi il fiume Arone così cor-
rottamente detto in vece di Larone, che esce fuori del lago, come è scritto. Et più 
oltre appare Travigliano castello anch’egli sopra la riva del lago. Vedesi poscia in 
questi luoghi vicini, Viccarello castello, già detto Vicus Aurelii secondo il Vola-
terrano, ma secondo altri, Biracellum, descritto da Tolomeo. Finita questa parte, 
ho da ritornare alla parte sottana di Viterbo, la quale si istende in lungo da Vi-
terbo insino al fiume Biedano (già di Tarquinesi), da 10 miglia. Et stringe in lar-
ghezza ciò che si contiene fra il monte di Viterbo insino al fiume Marta, et al la-
go di Bolsena. Sarà similmente questa parte in due divisa, cioè nella Toscaniese, 
et Veia. Comincia la Toscaniese a Viterbo, et trascorre al Vado Toscaniese, oggi-
dì con tal nome dimandato, di spatio di 5. miglia. Veggonsi in questo spatio so-
pra i monti alquante castella rovinate, cioè Dardanio, monte Italiano, la Regione 
Giasinella co i bagni. Et presso Viterbo un miglio erano gli Arunti Vecchi co-
gnominati Camillari, non molto discosto da gli antidetti Bagni Giasinelli, come 
dimostra Catone, et Antonino, ove sovente si ritrovano molte antiquitati, secon-
do Annio nel 7. lib. de’ Comentari. Fu dimandato il principio di questa contrada 
Camillare, insieme col ponte; et hora si dice il fine di quella, monte Arune. Per 
sodisfattione de’ curiosi ingegni dirò due parole, che cosa erano quegli Arunti 
vecchi Camillari. Erano segretarii, et cancellieri de i Lucumoni, conciosia cosa 
che Camillo in lingua Etrusca significa propriamente quel servitore da noi detto 
cameriero, et segretario de gli Dei, secondo Macrobio, et Servio. Il che conferma 
Statio Tulliano nel libro de i vocaboli delle cose, dicendo che Callimaco dinota in 
lingua Etrusca Camillo, Mercurio. Là onde per tal vocabolo s’intende il ministro 
de gli Dei. Et per tanto scrive Vergilio, che fosse nominata da Metabone la sua 
figliuola Camilla, cioè ministra, et servitrice di Diana, come scrive Macrobio nel 
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terzo libro de’ Saturnali. Et soggiunge, che parlando Pacunio di Medea, così di-
ceva, Caelitum Camilla expectata advenis salve hospita. Parimente i Romani 
dimandavano i nobili fanciulli, et fanciulle co i ministri, et servitori dei flammi-
ni, et sacerdoti, Camilli, et Camille. Furono altresì detti Arunti questi habitatori, 
cioè municipi, et famigliari, perché participavano de gli honori de i cittadini de i 
luoghi. De i quali dice Verg. nel 7. lib. dell’Eneida. Aruncos ita ferre senes. Il che 
dichiarando Servio dice, che era consuetudine presso gli antichi di esser narrate 
le cose passate da i vecchi a i giovani. De i quali scrive Lucano ad Anteo. Cognita 
per multos docuit rudis incola patres. Erano adunque questi Aruntini vecchi 
(come scrive Plin.) vero Arunti come dice Verg. o Aruntii Camillari, secondo Ca-
tone, et Antonino, presidenti, et soprastanti a i Comentari, o siano [78v] histo-
rie, che si scriveano di mano in mano delle cose occorrenti de gli Hetrusci. Et 
pertanto erano segretari, et referendarii dell’antiche historie, come scrive Ver. 
nel 7. 

His ortus ut agris Dardanus Ideas Phrigiae penetrabit ad urbes, 
Threiciamque Samum, quae nunc Samothracia fertur. 
Hinc illum Coriti Tyrrhena ab sede profectum, 
Aurea nunc solio stellantis regia coeli 
Accipit et numerum Divorum altaribus auget. 

Seguita poi il fiume Caldano, Ecalidus da gli antichi detto, onde si cavano assai 
pesci. Del qual dice Annio, che è questo quel fiume, da Pli. descritto, quando di-
ce, che nell’acque calde presso Vetulonia nascono i pesci. Io dissi ne i paesi litto-
rali, parlando di Vitulonio, la mia opinione circa questa cosa. Evvi anche in que-
sto paese il territorio Saissanto, et S. Apoito, molto illustre del trionfo di Osiride, 
secondo Annio. Vedesi poi nella soggetta valle il picciolo fiume Freddano, da gli 
antichi Egelidum nominato, molto famoso, per il colloquio quivi fatto fra Enea, 
et Venere, quando Enea passava alla selva, et tempio di Volturna a i Lucumoni, 
poi c’hebbe passato il Minione ivi vicino, termine de i Ceretani, dalla fontana di 
Egelido dieci miglia discosto, come narrano i Poeti, et fra gli altri Vergilio 
nell’ottavo lib. Fu dimandata così Toscanese, da Para Tussa, overo Coronata To-
sca, ch’era una delle parti di Etruria città Regale. Da questo Vado Toscaniese 
cinque miglia s’istende la parte del territorio Volturreno, detto Veia insino a To-
scanella. Nella quale parte sono fiume, et campi lavorati insino ad hoggi detti 
Veia Cibelaia, Catenace, Cimella, et Orchia. Et sotto questi Tussimani, et Tosca-
nelli nel territorio di Tarquinia, ove è Carcarin, cioè castello della Luceria. De-
scritti tutti questi luoghi da questo lato di Viterbo, passerò al monte Ciminio 
(hora monte di Viterbo detto). Vero è, che avanti che entri alla descrittione di 
esso, voglio dimostrare, ove fosse la città di ETRURIA, della quale ne fa mentio-
ne Catone, Mirsillo Lesbio, et Dionisio Alicarnaseo con molti altri scrittori. Non 
è dubbio, che era una città così nominata Etruria senza aspiratione avanti, per-
ché (come nel principio di questa regione dissi) quando si scrive Hetruria così 
con la lettera H, avanti, si dee intendere la regione, ma quando così Etruria sen-
za h, si dee intendere una città. Sono diverse opinioni circa il luogo, ove fosse 
posta; imperò che il Volaterrano ne’ suoi comentari Urbani vuole, che la fosse, 
ove sono i Vadi Volterrani, et hora evvi il Tussinato, presso al lito del mare, co-
me scrissi ivi, et dimostrai non poter essere stata in quel luogo. Altri scrivono, 
che fosse di qua da i monti Ciminii, de i quali è Catone, che così dice, Gens tertia 
Tusciae Transapennina, a Cyminiis diffunditur ad Pistorium. In his Volturrena 
sub radicib. Cyminiis iacens cognomine Etruria, a qua tres gentes Hetruriae ap-
pellantur Hetrusci, ut a communi Metropoli. Così dice, si allarga la terza genera-
tione di Toscana Transciminia da i gioghi Ciminii insino a Pistoia. In questo 
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spatio giace sotto le radici de i gioghi Ciminii Volturrena cognominata Etruria, 
dalla quale sono dimandate tre generationi di Hetruria Hetrusci dal comun vo-
cabolo della Metropoli. Il che conferma Dionisio Alicarn. nel primo libro 
dell’historie, dicendo, che i Romani appellavano gli [79] Hetrusci dal luogo della 
Regione, chiamato Etruria, da quegli habitata. Parimente dice Mirsillo nel lib. 
dell’origini d’Italia, seguitando Dionisio, cioè, che edificasse Giano Etruria Te-
trapoli, o sia capo di quattro città, con le sue parti, che furono Boltursena, Betu-
lonia, Tussa, et Harbano, cognominato Colombo dalla selva. Così nomina Etursa 
in vece d’Etruria, come scrivevano gli antichi, sovente scrivendo la lettera s, in 
luogo della r, come dimostra Quintiliano; sì come Fusii, in vece di Furii, et Vale-
sio per Valerio, et simili altri nomi, soggiunge Mirsillo così. Ipsi quoque Romani 
fatentur Hetruscos esse vetustissimos, et aureo seculo natos. A quibus aras, ri-
tus, divinationes, colonias, et disciplinas habuit Prisca Italia, initio sumpto a 
prima eorum Tetrapoli dicta Etruria, a qua illos Romani Hetruscos cognomina-
runt. Così dice in volgare. Confermano anche i Romani essere antichissimi gli 
Hetrusci, et esser nati ne’ tempi dell’aureo secolo. Da i quali hebbe l’antica Italia 
i tempii, cerimonie, costumi, divinationi, colonie, et ammaestramenti, havendo 
pigliato il principio dalla loro Tetrapole detta Etruria, dalla quale dimandarono i 
Romani Hetrusci. Anche Catone similmente dice, che fosse una città così Etruria 
nominata in tal modo; Turrenus, patre Elbio Volturreno, et Regum Hetrusco-
rum ultimo, ad lacum Vadimonis caeso. Equidem ad reddendam urbem Etru-
riam, anno secundo Olympiadis centesimae vigesimae quartae allici potuit, sed 
ad recipiendas latinas literas, nunquam persuaderi potuit. Essendo ucciso Elbio 
Volturreno padre di Turreno ultimo de i Re de gli Hetrusci al lago di Vadimone, 
gli fu suaso, che dovesse dare Etruria città nell’anno secondo della 124. Olim-
piade, ma non fu mai però possibile, che volesse imparare le lettere latine. E così 
chiaramente si può vedere per detti scrittori, come fosse una città nominata E-
truria. Ben è vero, che Annio in più luoghi de’ suoi Comentari, et nelle sue Que-
stioni, si affatica di voler confermare questa cosa con alquante autoritati di Li-
vio, di Spartiano, et d’altri scrittori, che in parte non sono al proposito; perché 
eglino in quei luoghi citando Hetruria intendono della Regione, et non di una 
città, come chiaramente potrà considerare l’ingenioso Lettore. Egli è ben vero, 
che detto Livio in alcuni luoghi apertamente nomina questa città, sì come nel 
decimo libro, ove così dice. Alii duo exercitus haud procul Urbe Hetruriae oppo-
siti, unus in Falisco, alter in Vaticano agro. C. Fulvius, et L. Posthumius Megil-
lus Propraetores ambo stativa in eis locis habere iussi. Et così in questo luogo 
pare che parli di questa città, dimostrando le confine, quando dice che erano 
stati posti i detti Propretori co i Soldati, uno nel territorio Falisco, et l’altro nel 
Vaticano, che sono amendue questi luoghi confini a detta città; anzi è riposto ne’ 
Falisci Viterbo, com’è detto. Per hora ci basta haver ritrovato che fosse una città 
Etruria nominata. Bisogna al presente ritrovare il luogo ove ella fosse posta. Ve-
ro è, che se noi ben consideraremo le parole di Catone, chiaramente ritrovaremo 
il luogo d’essa. Dice adunque Catone, che la terza generatione di Toscana Tran-
sciminia trascorre insino a Pistoia. Nella quale giace sotto le radici Ciminie Vol-
turrena cognominata Etruria, dalla quale sono nominate tre genti dell’Etruria, 
Etrusci, dal commun vocabolo. Pare adunque per queste parole, che fosse detta 
città [79v] presso le radici del monte, hora detto di Viterbo. Là onde dirò insie-
me con Annio, che ella fosse ove hora è Viterbo, et che fosse quella capo di quat-
tro città, delle quali ho scritto parlando di Viterbo, che fu nominata in diversi 
modi, et massimamente da i Poeti. Conciosia cosa, che alcuna volta la dimanda-
no Turrena, et altre volte sotto il nome di qualche Laerte, come fa Vergilio, 
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nell’ottavo libro nominandola l’antico seggio di Mezentio Agillino, et nel setti-
mo, Turrena seggio di Corito dal Re padre di Dardano quando dice. 

Hinc illum Coriti Turrhena a sede profectum. 
Et Silio nel quarto libro, la nomina sagrato seggio di Prisco Corito, quando dice. 

Ergo agit, arreptis praeceps exercitus armis, 
Lydorum populos, fedemque ab origine Prisci 
Sacratam Coriti. 

Similmente alcuna volta ella è nominata del tutto, overo parte di Volturna, sì 
come da Livio, quando fa memoria del fano, et tempio di Volturna. Et etiandio 
Pli. cita i Volturreni cognominati Etrusci, che sono nella parte de i Volsinesi. In 
questo luogo di Pli. bene avertisca il curioso Lettore, perché è corrotto il testo 
dicendo Volaterrani, imperò che vuol dire Volturreni; perché i Volaterrani non 
sono circa le parti de’ Volsinesi, ma sì bene i Volturreni, come dimostrato. Altri 
nominano questa patria Vetulonia dalla parte di essa, come fa Sillo nell’ottavo 
libro dicendo, Moeoniaeque decus quondam Vetulonia gentis. Anche sovente el-
la è dimandata dalla parte Tussa, Thosca, et gli habitatori Toschi, come dimo-
stra Propertio nella Vertuniana, quando scrive. 

Tuscus ego, Tuscis orior, nec poenitet inter 
Praelia Volsinos deseruisse focos. 

Et Ovidio nel 4. lib. delle Trasformationi di Libraca. Qui Tusca pulsus ab urbe 
Exilium dira poenam pro caede luebat. Ben però è vero, che per la maggior parte 
ella è stata nominata Etruria dal proprio nome, come è detto. Habbiamo adun-
que chiaramente dimostrato (secondo Annio) che Etruria città fosse in questo 
luogo, ove è Viterbo, overo molto presso a quello, di qua però da i monti Ciminii, 
et non ove dice il Volterrano, cioè a i Vadi Volaterrani. Passato Viterbo (o fosse 
anticamente Volturrena, et Etruria, o quegli altri luoghi, et cittadi inchiuse dal 
Re Desiderio, come è scritto) vedesi il monte di Viterbo, alle cui radici vi è Viter-
bo. Questo monte da tutti gli scrittori è nominato mons Cyminus, come dimo-
stra Catone, Livio, Antonino, et Vergilio con molti altri, sopra il quale vi è il ca-
stello di Canapina alla sinistra della via, per la quale al presente si passa per an-
dare a Roma circa un miglio. Furono da gli antichi nominati gli habitatori Cape-
nates, et da Catone, detto castello è dimandato Capina; dal quale sono detti Ca-
pinates. Di questi Capenati sovente Livio ne fa memoria, et massimamente nel 
5. li. narrando che Q. Servilio sentendo la ribellione de’ Capenati, vi passò, et gli 
saccheggiò il paese. La qual cosa vedendo detti Capenati, et temendo, chiedero-
no la pace, che gli fu conceduta. Et nel 6. dice, In civitatem accepti, qui Veien-
tium, Capenatiumque ac Faliscorum per ea bella trasfugerent ad Romanos, a-
gerque iis novis civibus assignatus. Era altresì sopra [80] questo monte, secondo 
Catone, Corito castello edificato sopra monte Corito, così nominato da Corito Re 
di Toscana. Del quale oggidì si veggono i vestigi; da gli antichi detto in lingua 
Hetrusca Coritnienta, che vuol dire in lingua latina, come ispone Servio, Corito 
monte fortificato con una rocca, et con un castello. Era similmente sopra questo 
monte ne’ tempi antichi una folta, et molto paventosa selva, per la quale non ar-
diva alcuno di passare, così scrivendo Livio nel 9. lib. Essendo assediato Sutrio 
da gli Hetrusci, rivoltò Fabio Console le squadre de i soldati per i colli de i monti 
(Erano detti luoghi molto asperi, et le vie sassose). Giunto che fu a Sutrio, con 
tanto impeto assaltò gli nimici, che non lo potendo sostenere, con gran pressa, 
rivoltandosi a dietro, fuggivano per diverse vie per ricoverarsi a i loro alloggia-
menti; i quali seguitando i Romani per quei traversi, et campi, etiandio per la 
selva Ciminia, tanti quanti ne aggiungevano tutti gli uccidevano. Seguitando pur 
la vittoria, pigliarono i loro alloggiamenti, onde ne riportarono gran guadagno. 
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Non era in quei tempi alcuna via nell’antidetta selva Ciminia, né per essa passa-
vano i mercatanti, per esser molto paventosa, et tanto era paventosa, che supe-
rava gli horrendi, et paventosi passi de i monti di Germania. Là onde non era al-
cun mercatante, o altro tanto animoso huomo, che havesse havuto ardire 
d’entrare in quegli oscuri luoghi, et meno di portare per essi cosa alcuna eccetto 
il detto capitano, però con l’essercito. Il che conferma L. Floro nelle breviature 
della guerra Hetrusca, et de i Sanniti, dicendo che quella era senza via, sì come 
la selva Calidonia, overo Hircina. Ben è vero, che al presente ella è talmente ras-
settata con la via, et tagliati gli alberi, che non meno sicuramente per quella si 
passa, quanto altre volte per la via Cassia da Vetrala a Roma. Passato questo alto 
Monte, vedesi alle radici di esso al Mezo giorno, il lago di Vicco da gli antichi 
detto lacus Cyminus, et massimamente da Catone, et da Verg. nel 7. lib. 
dell’Eneida quando nomina il monte, et la selva Capina così. Et Cymini cum 
monte Lacum, Lucosque Capenos. Et da Silio nel lib. 8. Cyminique lacus. Di-
chiarando Servio il verso di Verg. soprascritto, narra una favola, in qual modo fu 
fatto questo lago, et dice, che passando Ercole ad Evandro, et essendo giunto a i 
popoli Cimini per far riverenza a i Lucumoni di Etruria, fu da loro grandemente 
pregato, che volesse fare isperienza delle sue gran forze. Onde Ercole gratiosa-
mente volendo sodisfarli, piantò in terra la mazza di ferro, la qual sempre seco 
portava. Il che fatto, gli disse, che la dovessero istirpare. Ma quelli, benché fos-
sero gagliardi, non la potendo cavare, per sodisfare i loro voti, egli la istirpò, la 
quale istirpata cominciò a sorgere dal pertugio fatto da quella grand’abondanza 
d’acqua. La qual crescendo di mano in mano ne uscì questo lago. Dipoi soggiun-
ge, che avvenga che questa sia favola, nondimeno è però la verità, che essendo in 
questi luoghi bassi fatto un pertugio in terra, subitamente sorgono l’acque, u-
scendo fuori di esso, et ciò dice intervenire per la grande raunanza dell’acque 
quivi fatta, sì come in una conca, che sono poco sotto terra nascoste. Trasse que-
sto nome di Cimino dal sopra nominato monte, sì come la selva, et la circon-
stante Regione. Fu poi nominato Lago di Elbio, da Elbio ultimo Laerte, padre di 
Turreno. Onde da Antonino nell’Itinerario è dimandato lacus Elbii, et hora lago 
di Vicco, com’è [80v] detto. Era ne’ tempi di Tolomeo sopra questo lago, Vicus 
Elbii, onde chiaramente si vede esser in errore quelli, che dicono, esser Viterbo, 
quel nominato Vicco di Elbio: imperò che Viterbo è oltra il monte Cimino, et 
questo luogo da Tolomeo designato, è di qua dal prefato monte. Pare etiandio 
che ’l detto lago ritenga parte del nome di esso luogo, nominandosi Lago di Vic-
co con la contrada al presente chiamata Vicco, perciò che forse ella è posta nel 
luogo ove era detto castel di Elbio. Da detta contrada di Vicco, crederei io, che 
fossero derivati i Vicchi honorata famiglia di Viterbo, la quale lungo tempo ten-
ne il primato di Viterbo, come dimostra Biondo, Sabellico, et Giovanni Genesio 
Spagnuolo nell’historie di Egidio Carila Cardinale. Poi sopra la via Cassia avanti 
nominata, lungo il monte Cimino, o di Viterbo, appare castel Soriano, ove è una 
fortissima rocca da paragonar con gli altri luoghi forti d’Italia, già edificata da 
Niccolò III. Pontefice Ro. della nobilissima famiglia Orsina, la qual fatta, donò a 
gli Orsini, come dimostra il Volterrano. Onde poi, essendo la corte Romana in 
Vignone, entrandovi i Brittoni condotti in Italia dal Cardinal di Ginevra Legato 
di Gregorio Papa XI. (secondo Platina, et Biondo) non fu mai possibile di quindi 
scacciargli, avvenga che di tutti i luoghi d’Italia fossero stati scacciati da Alberico 
da Cunio amatore della libertà Italica, insino al felice passaggio nella Italia di 
Martino V. Pontefice R. dell’illustre famiglia Colonnese. Il qual tanto con inge-
gno, quanto con danari, al fine gli estrasse quindi et così ricoverò la fortezza, 
come scrive Biondo, et il Volterrano col Sabellico. Ben è vero, che poi ne’ nostri 
giorni Alessandro 6. Pontefice la consignò a gli Orsini, et poi da quelli la tolse. 
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Caminando pur lungo alla detta via Cassia per passare a Roma, quale era sotto 
Viterbo, vedeansi gli infrascritti loggi, cominciando dalla Gallia Cisalpina, et ve-
nendo verso Roma, secondo Antonino nell’Itinerario, Caferoniano, Lucca Foce-
si, Sena Colonia, monte Ombrone, Varentano, ch’è al lago de’ Volsinesi. Di tutti 
questi luoghi havemo scritto. Seguita poi per la detta via Muderno, da Antonino 
Tudernum dimandato, et da Tolomeo Sudernum. Forse che è stato posto la let-
tera S, in luogo di T, et così hanno scritto Sudernum, dovendo scrivere Tuder-
num, come scrive Antonino. Anche hora Muderno, o Maderno è nominato. Era-
no etiandio in questa via gli Arunti Camillari, vicini a Viterbo un miglio (come è 
dimostrato). Poi ritrovasi Vetralla, secondo alcuni così detta, sì come veteris au-
la, cioè vecchia aula, o vecchia stanza, da Antonino nominata forum Cassii, da 
Cassio, dal qual pigliò il nome questa via Cassia, da lui rassettata, come scrive 
Annio nell’8. lib. de’ Comentari. Et in memoria di ciò, oggidì vi è la chiesa di S. 
Maria Forcassi, in vece del foro di Cassio. Di questa via Cassia ne fa memoria 
Cicerone nelle Filippice dicendo detta via partire la Hetruria. Piegandosi alla si-
nistra verso Sutrio, appaiono molti collicelli nominati la Montagnola, ove sono 
alcuni Castelli. Seguitando poi la via, per la quale si camina a Roma, incontrasi 
in Roncilione, sotto cui evvi Capranica, della quale dice Annio nel 15. lib. de’ 
Comentari sopra Beroso Caldeo, che la si deve nominar Cupranica, già Colonia 
di Oceano fratello di Teti. Al cui fiume fu imposto nome capo Oceano. Alla de-
stra di Capranica appar Bassano. Salendo alla cominciata via del viaggio Tiberi-
no, et Cimino [81] secondo Antonino ritrovasi l’antichissima città di SUTRI, 
nominata da tutti gli antichi scrittori; la quale fu edificata da i Pelasgi, secondo 
Catone, et fu così dimandata dal formento; conciosia cosa che (secondo Annio 
nel lib. 8. de’ Comentari) ella fu detta da Suto, che significa formento, et a tri-
bus, cioè dal formento triplicato, overo da tre spiche di formento, ch’ella usa per 
insegna. Et soggiunge essere in errore quelli, che dicono, che questa città fosse 
edificata da Saturno; imperò che la fu edificata da i Pelasgi Greci avanti Saturno, 
come dice Catone. Ella è così Sutrium nominata da Strabone, Silio Italico nel lib. 
8. Tolomeo, Antonino, et da Livio. Della quale egli sovente parla nelle sue histo-
rie, et massimamente quando dice esser essa il chiostro d’Hetruria, per la buona 
qualità del luogo, ove ella è posta, per guerreggiare contra gli Hetrusci. Et più ol-
tra narra, che havendo inteso Camillo la ribellione de’ Sutrini (acciò più presto 
vi passasse contra) comandò a i soldati, che portassero con loro vettovaglia per 
tre giorni sofficiente, acciò non fossero ritardati nel viaggio. Là onde ne fu ritro-
vato per proverbio Plautino, che quando alcun porta seco vettovaglia per qual-
che giorno si dice; par che colui vadi a Sutrio. Et nel 6. lib. descrive la celerità di 
Camillo, il quale nel medesimo giorno ricoverò Sutrio, nel quale era stato piglia-
to da gli Hetrusci, et rimesse nella città i Sutrini scacciati da quelli. Et nel 9. de-
scrive la battaglia fatta fra Romani, Hetrusci, et Umbri, presso di questa città, 
nella quale tra uccisi, et fatti prigioni, ne mancarono fra Hetrusci, et Umbri da 
60000. Et Silio nell’ottavo memora questa città dicendo, Ciminique lacu, qui 
Sutria tecta. Ora ella è mal habitata, et intorniata di caverne fatte nel Tuffo, so-
pra il quale ella è posta. Sono altri luoghi in questi paesi attenenti a i Falisci (se-
condo il mio parere) quali perché sono di poco momento li lascierò, et entrarò 
alla descrittion de’ Veienti, che sono l’ultima parte di questa regione di Toscana. 

 
VEIENTI. 

Furono così detti questi popoli Veienti (secondo Beroso Caldeo nel 5. li. 
dell’antiquitati) da i Carri, co i quali portavano le loro robbe, et con quelli tal-
mente si fortificavano, che pareano essere in una città di mura intorniata, se-
condo l’usanza de gli Sciti. Et così da Carri (che da gli detti Sciti, sono dimandati 
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Vei a vehendo, cioè da portar le cose) furono nominati Vei, overo Veientes. Così 
dice l’antidetto Beroso. Anno 3. Iovis belli filii Saturni, Comerus more Scythico 
(unde venerat) docuit suos Italos urbem curribus componere. Et ideo Vei appel-
lati sunt, vocabulo Sago, qui Veias plaustrum appellant, et urbem ex his compo-
sitam (si parva sit) Veitulam (si magna) Ulurdum (si Metropolis) Cyocholam. Ad 
haec quoque tempora Scythae plaustris, et curru pro domibus utuntur. Et sub 
solario quidem, Stabulum, supra vero habent officinas domus. Così dice vol-
garmente. Nel terzo anno di Giove bello figliuolo di Saturno. Comero all’usanza 
Scitica (onde era venuto) insegnò a’ suoi Italiani di comporre le città co i carri. 
Et per tanto sono nominati Veii in lingua Saga, conciosia cosa che chiamano le 
carra, veie, et una picciola città fatta con dette carra, veitula, et una grande, u-
lurdo, et la metropoli, et capo dell’altre, ciocola. Et così insino ad hoggi usano in 
tal modo le carra, havendo sotto quelle la stalla, et sopra l’officile della casa. Et 
questi popoli furono i primi [81v] da Comero ammaestrati ad usare le carra in 
tal guisa, et perciò Vei, overo Veienti furono nominati. I termini de i quali, se-
condo Livio nel 5. lib. erano da Roma insino a i Falisci di spatio poco più di 20. 
miglia, avvenga che dicono alcuni, che s’istendeano dal Gianicolo insino alle ra-
dici del monte Cimino, che non può essere, secondo Livio, perché scorrerebbe 
oltre di trenta miglia. Così le disegnerò adunque i termini dal Gianicolo al lago 
d’Anguillara a monte Rose, et quindi al Regnano, alle radici del monte Sirrato, 
et sempre seguitando il Tevere insino al Gianicolo. In questo spatio habitarono i 
Veienti, de i quali n’è fatta assai memoria da gli antichi scrittori, et massima-
mente da Dionisio Alicar. da Catone, et da Livio in più luoghi, et fra gli altri nel 
1. 3. et 5. lib. ove dimostra, che sovente combattessero co i Rom. et che al fine 
fossero da loro soggiugati. Et Silio nel 7. lib. parlando dell’uccisione de’ trecento 
Fabii, dice. Veientum popoli violata pace negabant acceptare iugum. Seguitando 
adunque il viaggio da Sutrio per passare a Roma, si vede monte Rose, da Sutrio 
4. miglia discosto, et parimente da Nepi, di cui avanti dicessimo. Questo luogo 
da Antonino è detto Rosulum, a cui è vicino il lago nominato di monte Rose, di 
poca grandezza, ma molto d’acqua cupo. Vuole Biondo (come è dimostrato) che 
sia questo il lago di Vadimone, ma io ho descritto, ove fosse quello, ritrovasi poi 
Baccano. Scrive Annio nel lib. 8. de’ Comentari, che così fosse addimandato da 
Campagnano, quindi discosto due miglia, et che fosse così detto Campagnano, sì 
come ultimo Paniano, perché Pan in Latino vuol dir Bacco. Onde Campagnano 
significa il castel di Baccano, dal qual era dimandato tutto il paese vicino con la 
selva già Campagnana, hora Baccana. Avanti che si arrivi alla contrada, hora 
detta Baccano, si vede un piccol lago, di Baccano nominato, di cui esce un pic-
ciol fiume d’acqua, che, scendendo mette fine nel Tevere presso di Valca. Et 
benché sia picciolo, nondimeno è molto nominato nell’historie, come dimostre-
rò, descritto il bosco di Baccano. Passata detta contrada di Baccano (che sono 
tutte taverne d’alloggiare i viandanti) entrasi in una folta selva, bosco di Bacca-
no detto, molto nominata per le gran ladronarie, et homicidii, che si facevano in 
quella da i ladroni. Questa selva era nominata da gli antichi selva Mesia, da un 
castello quivi vicino, ov’è la contrada di Baccano, detto Mesium da Catone. Della 
qual selva ne parla Livio nel lib. 1. dicendo qualmente fosse tolta la selva Mesia 
de’ Toscani. Et nella battaglia de’ Veienti co’ Fabii, scrive fosse udita una voce 
uscir della selva Mesia. Era altre volte molto pericolosa via a passar per detta 
selva, ma hora così per essere stata abbruciata per maggior parte, come per la 
gran diligenza de’ molti Pontefici, et massimamente di Giulio 2. Lione 10. Cle-
mente 7. et di Paolo 3. talmente ella è assicurata, che da ogni tempo senza paura 
si può passare. Ritornando a quel picciolo fiume qual esce del picciolo lago di 
Baccano, dico esser quello il fiume Cremera, presso cui furono uccisi 306. Fabii 
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con 5000. de suoi servitori da Veienti, come scrive Livio nel 2. li. et Dionisio Ali-
car. nel 9. ove dimostra fosse questo fiumicello poco discosto dalla città di Veii 
così. Essendo i Fabii vicini al fiume Cremera (qual non è molto discosto da gli 
Veii) fecero un castello sopra una molto precipitosa rupe dalle altre spacata, et 
poi la fortificarono molto bene, intorniandola di due profonde fosse, per [82] di-
fensione del loro essercito. Et vi edificarono alquante Torri per maggior sicurez-
za del luogo, addimandandolo Cremera dal detto fiumicello, presso a cui era fa-
bricato. Soggiunge poi Dionisio (dapoi che ha narrato la crudel battaglia fatta fra 
i Fabii, et Veienti, et la uccisione de i Fabii) come fu pigliato da i Veienti esso ca-
stello. Ben è vero, che detti Fabii con la loro compagnia, non furono tutti uccisi 
presso al detto fiume, ma chi in qua, et chi in là per quelle vallicelle, colli, et sel-
ve. Ne fa memoria di questa cosa Ovidio nel secondo libro de’ Fasti così. 

Ut cederi passu Cremeram tetigere rapacem 
(Turbidus hybernis ille fluebat aquis) 

Castra loco ponunt, discretis ensibus ipsi 
Tyrrhenum valido Marte per agmen eunt. 

Et più in giù. 
Fraude perit virtus, in epertos undique campos 

Prosiliunt hostes, et latus omne tenent. 
Caminando alla destra, et scendendo, appare Cesano, Formello, et Gallera an-
noverata da Antonino nel viaggio Tiberino, overo Cimino. Di cui dice Annio es-
ser detto nome Arameo, et Hetrusco, essendo così detta Gallera da gli antichi 
Galli, cioè inondanti. Et per tanto dice Senofonte, che i Babilonici appellano le 
navi, quali trascorrono per il mare, Galere, gli Hetrusci, Galee et gli Scithi Sagge. 
È soggetto questo castello alla generosa famiglia de gli Orsini. Poi poco discosto 
da Gallera per il viaggio Tiberino, o sia Ciminio (secondo Annio) vedesi Marthe-
niano, che hora è nella via da Roma all’Anguillare da Catone, et Antonino nomi-
nato Larthenianum, tredici miglia da Roma discosto. Del qual dice Catone, co-
me era la seconda generatione de i Toscani fra il Tevere, i gioghi Ciminii diman-
data da essi Larteniana, cioè Metropole Eniana. Imperò che Larte significa il 
maggiore de i Re, et Eniano la città fabricata da gli Eniani; overo Enetani Pela-
sgi, i quali allargarono i Veii Hetrusci, havendo scacciato i Pelasgi. Là onde così 
la dimandaron dal Principato della provincia Larteniano, et da gli antichi edifi-
catore, che significa Prencipe, et Metropole Eniana. Vero è, che poi i Romani la 
nominarono VEIENTE dalla generatione del popolo, qual quivi habitava. Ma 
Annio scrive di questa città nel 16. lib. de’ Comentari sopra Manetone, essere 
sentenza di Diodoro Siculo, che havendo i Vetuloniesi scacciato fuori d’Italia 
Glauco co i Pelasgi, et pigliato il fortissimo castello di Enoto non molto da Roma 
discosto, ivi fabricarono una città per habitarvi, la quale nominarono da sé, et 
dall’origine del luogo, et da i popoli Veiente, come scrive Epigine, onde Plutarco 
nella vita di Camillo dice fossero prima detti questi popoli Enotani, et poi da 
Romulo, Sardiniani, per haver havuto origine da gli Veii, Hetrusci, ch’erano po-
sti fra le confini di Hetruria. Et questi Veii furono Coloni Sardiniani, così detti 
per essere stati i primi habitatori di Sardegna insieme con Forco loro Re (secon-
do Strabone, nel quinto libro) ma non perché fossero passati nell’Hetruria di 
Sardegna. Questa è quella città edificata sopra il giogo del monte (havendo in-
torno intagliate le alte rupi) la qual era di tanta grandezza (come scrive Dionisio 
Alicar. nel 2. lib.) quanta era Atene nella Grecia, avvenga, che secondo detto non 
fossero, le città in quei [82v] tempi di tanta grandezza, quanto in più luoghi og-
gidì si veggono, imperò che in quei tempi antichi (come ho detto) fabricavano la 
Città a simiglianza di contrade, et le facevano presso l’una all’altra per più ri-
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spetti. Là onde niuno si maraviglia se Dionisio dice fosse questa città di Marti-
niano, così grande come Atene, perché Atene non era tanto grande nel principio, 
come dipoi, ma era picciola etiandio ne’ tempi di detto Dionisio, et poi fu am-
pliata, et aggrandita. Ella è questa città (come è dimostrato) quella, la qual fu 
dieci Estati assediata da i Romani, et al fine soggiugata da Camillo; della quale 
ne condussero a Roma i Romani tanta robba, et tante ricchezze, quante avanti 
avesse mai veduto portare a Roma in 350. anni il popolo Rom. Et ella era posta 
in tanto bello, et vago sito, et in tanto sana, et temperata aria, che essendo pi-
gliata, et saccheggiata Roma da i Galli fecero consiglio i Romani di abbandonare 
Roma, et passare quivi ad habitare, come scrive Livio nel 5. lib. Onde fu scritto 
quel verso. Roma domus fiet, Veios migrate quirites. Ben è vero, che più oltra 
non successe il consiglio, perché Camillo il contradisse. Et che questo sia il luogo 
di detta città, et non città Castellana, facilmente si può conoscere, così per il sito 
onde era fabricato, come etiandio per le confini descritte da’ buoni autori, et al-
tresì per lo spatio, che si ritrovava fra essa, et Roma. Quanto al sito ella è posta 
sopra l’alto colle (come dice Dionisio nel 2. lib. et avanti l’ho dimostrato) et ha 
per suoi confini il Gianicolo, et è da Roma discosto detto luogo, da cento stadii 
(come vuole Dionisio) o siano poco più di 12. miglia. Là onde pare a me, che per 
ogni modo sia questo luogo, ove è Martiniano, quello, ove era la detta città de 
Veii, capo di Veienti. Lasciando a dietro Martiniano, et per traverso salendo ver-
so monte di S. Silvestro vedesi Magliano, poi Manzano, Stagia, et alle radici di 
detto monte, Arignano da Catone Arinianum nominato, quando dice Ianus po-
suit duas Colonias ad ripas Tyberinas, Ianiculum, et Arin Ianum, cioè la subli-
mità di Giano. Il che par confermar Biondo nella Italia, dicendo, che fosse Aria-
no detto questo luogo dall’Aria di Giano, ch’era quivi vicina. Et soggiunge, che fu 
edificato questo castello, che al presente si vede nella possessione della illustre 
Signora Teodora Ro. ne’ tempi di S. Gregorio Papa, Platina lo nomina Arigna-
num, nella vita di Adriano 4. Pontefice R. ov’egli passò all’altra vita. Poi si giun-
ge alla riva del Tevere, la quale seguitando, appare Ponzano, et più oltre Flacia-
no. Quivi comincia il Tevere a piegarsi al Mezzo giorno, verso Roma, caminando 
pur lungo il corso del Tevere si scuopre Turita, et più in giù Nazano, Fiano illu-
strato da Francesco eccellente historico, et Poeta rimembrato da Biondo. Alla 
destra del quale vedesi Civitella ne’ Mediterranei, et Limprignano, et più oltre 
Morlupo, et nella via Flaminia castel Nuovo, Castrum Novum nominato da An-
tonino riposto nel viaggio Flaminio. Vedesi poi Ariano, ritornando alla via Fla-
minia da Castel Nuovo caminando verso Ro. si giunge a prima Porta, ove si vede 
parte della via Silicata con alcuni vestigi d’antichi edifici. Perché così si diman-
dano detti rovinati edifici. Prima Porta non l’ho ritrovato. Seguitando poi il cor-
so del Tevere, arrivasi a ponte Molle, pons Milvius da gli scrittori detto, che è un 
ponte, che congiunge la via Flaminia sopra il Tevere. Et per questo Ponte entrasi 
nel Latio, [83] et ne’ Borghi della trionfante città di R. Ma seguitando il corso 
del Tevere s’arriva al Gianicolo, presso cui fu dato principio a questa regione, et 
all’Italia. Et così siamo giunti al fine de’ Veienti. Nel territorio de i quali, dice 
Plin. del 10. ca. del 30. lib. essere una pietra nominata Veientana, molto pretio-
sa, così scrive, Veientana Italica gemma est in Veiis reperta nigram materiam 
distinguente limite albo. Del Gianicolo ne farò memoria nella descrittione di 
Roma, per esser parte di quella. Seguitando il Tevere, vedesi Magliano presso 
quel luogo molto bello, et dilettevole a pigliar piacere i Pontefici Rom. miglia 5. 
discosto da Roma, et al fine si giunge alla città del porto Rom. della quale ne i 
luoghi littorali di questa Regione, n’è scritto. Siamo adunque giunti alle foci del 
Tevere, onde mette capo nel mar Tirreno. Et così è finita la descrittione di que-
sta nobilissima Regione. Ben è vero, avanti ch’io passi alla Regione seguente 



 145 

(che sarà de gli Umbri) voglio scriver del nobilissimo fiume Tevere tanto nomi-
nato da gli antichi scrittori. 

 
TEVERE FIUME. 

Egli è questo fiume da gli antichi scrittori sotto diversi nomi chiamato. Et 
primieramente è dimandato Albula da Livio, Verg. Silio Italico nel lib. 8. quando 
dice. Sed patre ingenti medius illabitur amne, Albula. Diverse sono le opinioni, 
perché fosse Albula detto. Et prima dice Annio nell’8. lib. de’ Comentari sopra 
Catone, che traesse detto nome dall’Alba di Giano, fondandosi sopra le parole 
d’Ovidio nel 6. lib. de’ Fasti, introducendo Giano che parla così. 

Sic fatus spinam, qua tristes pellere posset 
A fortibus noxas, haec era Alba, dedit. 

Et più in giù, 
Virgaque canalis de spina sumitur Alba. 

Et poscia induce l’autorità di Beroso Caldeo nel 5. libro dell’Antichitati dicendo, 
come Giano creò la sua figliuola Crana Reina de gli Aborigini, et le consignò il 
Scettro con l’Alba. Là onde vuole che fosse così nominato questo fiume Albula 
da i Gianigeri, o sia dall’Alba di Giano, cioè del Fasce delle verghe, nel quale era 
legata la manaruola di ferro, il Flagello, col scetro Regale. Il qual fasce era detto 
da i Latini il fasce dell’Imperio, et da gli Aramei Alba. Fu primieramente usato 
questo fasce dell’Imperio da Giano, in questi luoghi, secondo l’usanza de gli Sci-
thi per dar pavento a i cattivi huomini, acciò non isturbassero la pace, et quiete 
dell’Aureo secolo. Et perciò era questo fasce di verghe, et eravi il flagello per fla-
gellare i rei huomini, et la manaretta per uccidergli, et lo scettro per dimostrare 
l’autorità. Vuole adunque Annio per li detti Autori fosse così dal fascio Alba, di-
mandato questo fiume Alba, o Albula, soggiungendo che perciò fu nominato, 
perché Giano quivi habitava dimostrando tal possanza. Poi riprova l’opinione di 
quelli, dicono ottenesse detto nome di Albula esso fiume, dal color bianco 
dell’acqua, conciosia cosa, che ella non è bianca, ma flava, over gialla, come di-
mostra Verg. nel 7. libro quando dice. Et multa flavus harena. Et Horatio. Vidi-
mus flavum Tiberini retortis littor Etrusco. Et Ovidio nel 14. lib. delle Trasfor-
mationi. In mare confulva prorumpit Tybris harena. Et Silio Italico nel nono. 
Addam etiam flava Tybris, quis irrigat nuda. Io sarei d’altra opinione con Gio-
van Antonio Flaminio [83v] Imolese, et con molti altri scrittori, cioè che fosse 
primieramente questo fiume dimandato Albula dal color bianco dell’acqua, che 
così appar molto simile al bianco. Et ciò non è contra i sopra nominati autori, 
per esser il colore d’esso fiume bianco, sì come sono le spiche mature del for-
mento, quale dicemmo essere bianche, avvenga che siano gialle per esser così la 
loro natura di esser talmente colorate, et parimente diremo dell’acqua di esso 
fiume, essendo così nominata da gli antidetti auttori. Fu poi detto Tibro da Ti-
bro Re de’ Toscani, overo (secondo altri) de gli Aborigeni, che fu ucciso circa 
questo fiume da Glauco figliuolo di Minos. Altri dicono (come dimostra Servio 
sopra quei versi di Vergilio dell’8. Tum reges asperque immani corpore Thybris) 
che ’l trasse detto nome dal prefato Re, qual rubbava, et mal trattava tutti quei 
che passavano vicino ad esso. Et per tanto fu così nominato Tibro, come Imbro, 
che significa ingiuria. Non mancano altri di dire, che tal nome acquistasse da al-
cuni, i quali passarono di Sicilia in questi luoghi, così dimandandolo a simi-
glianza della fossa Siracusana fatta da gli Africani, et Ateniesi presso la città per 
loro dispregio. Sia come si voglia così dicono costoro. Al fine fu nominato Tibe-
rio da Tiberio Silvio Re de gli Albani, qual pericolò in esso fiume, d’anni 163. a-
vanti che fosse quadrata Roma da Romulo, secondo Eusebio, et Giovanni Luci-



 146 

do. Di detto caso ne fa memoria Livio nel primo lib. et Ovidio nel secondo de’ 
Fasti, quando dice Albula, quem Tyberim mersus Tyberinus in undas, Reddidit. 
Et nel 14. delle Trasformationi. Ante fuit regnum Tyberinus ab illis, coepit, et in 
Thusci demersus Fluminis undas. Nomina fecit aquae. Onde da tutti gli antichi 
scrittori è nominato Tyberis, sì come da Catone, Sempronio, Fabio pittore, Stra-
bone, Plinio, Dionisio Alicarnaseo, Dionisio Afro, Pomponio Mela, Antonino, 
Livio, Vergilio, Sillio Italico, Ovidio, Oratio, Tolomeo, et così da tutti gli altri, che 
ne fanno memoria di esso. Di cui così dice Vergilio nel 8. libro. 

Tum seges, asperque immani corpore Thybris 
A quo post Itali Fluvium cognomine Thybrim 
Diximus, amisit verum vetus Albula nomen. 

Ben è vero, che sovente da i poeti è stato nominato sotto diversi nomi, per peri-
phrasim, o sia circonlocutione, sì come Lido, Tasco, Volturno, et Turreno da i 
popoli di Toscana. Et prima fu detto Lido da i Lidi, huomini molto arditi nella 
battaglia, i quali passando nell’Italia, quivi circa questo fiume fermaronsi, co-
minciando dalla fontana di esso insino al fine della metà Settentrionale, ove 
Turrhena Meone pose 12. colonie, cioè vi fece 12. contrade, et vi messe i Lidi ad 
habitare come dimostra Erodoto, Mirsillo, et Dionisio Alicarnaseo nel primo lib. 
Là onde detto fiume fu detto da i Lidi, Lido, che quivi habitarono avanti la edifi-
catione di Troia. Et così è nominato alcuna volta Lido da i poeti da quei Lidi. E-
gli è anche dimandato Tosco. Et da i poeti molto più è usato questo nome, che 
non è Lido. Onde sovente è così nominato da Vergilio, Ovidio, Sillio Italico 
quando dice nel 8. lib. Quique Ostia Thusci Amnis, amne, et Martiale nel 4. de 
gli Epigrammati, Hesperias Tusco lavit in amne boves. Pare che alcuni vogliano, 
che talmente sia nominato da i poeti, perché nasce nella Toscana, se così fosse, 
pare a me, che parimente si dovrebbono [84] dire gli altri fiumi, che in quella 
nascono Toschi, sì come il Serchio, Arno, Ombrone, et altri fiumi. Vero è, che 
Fabio pittore dimostra la cagion del detto nome. Et dice, che essendo il Tevere 
termine dell’Imperio Volturreno fra l’antico, et Saturno, che fu detto Volturno 
per sincopa dalla città Volturrena capo di esso Imperio et perciò fu detto Tosco, 
et non latino. Là onde furono imposti due cognomi al Tevere della Regale Vol-
turreno, o sia antica Turrena, cioè Volturno per sincopa, et Turreno senza sin-
copa, et Tosco. Et per tanto dice Varrone nel 1. lib. della lingua latina Tyberis, ut 
quod caput extra Latium Volturnus, non spectat ad linguam latinam, etiam si 
transit in usum Latinae linguae. Furono adunque tali nomi imposti a questo 
fiume (come dice Annio) et primieramente Volturreno, et per sincopa Volturno 
della città Regale, sotto Giano, et Saturno, circa il fine dell’Aureo secolo. Poi To-
sco da Tosco Re, figliuolo di Ercole Egittio, et Albula dall’Alba di Giano, et Lido 
da i Lidi, sotto Turreno Meonio, et Tibro da Tibro Re ladrone, et ultimamente 
Tibere da Tiberino decimo Re de gli Albani. Così dice Annio. Vero è, che io direi 
(come avanti ho scritto) che questi nomi Lido, et Tosco, fossero stati usati da i 
poeti per circonlocutione. Pigli hora ciascun quel che più gli aggradisce. Esce 
questo tanto nobile fiume (secondo Strab. et Plin. et come si vede) da i monti 
dell’Appennino, quasi nel mezo della sua lunghezza, ne’ confini de gli Aretini, 
quasi da quel medesimo lato, onde nasce Arno sopra Arezzo. Et come dice Dio-
nisio Alicarnaseo nel 1. lib. dell’historie, ha il suo principio dalle dette radici 
dell’Apennino, sì come il Garigliano, benché siano amendue questi fiumi l’uno 
dall’altro discosto, ove mettono capo nel mare Tireno da 800. stadii, o siano 
100. miglia. Ben è vero, che ’l Tevere è dal Settentrione, et il Garigliano dal Mezo 
giorno. Egli è molto picciolo il Tevere nel principio a simiglianza d’un ruscelletto 
d’acqua. Et così scendendo alquanto spatio, pigliando poco accrescimento, per-



 147 

ché non vi entrano acque di molta importanza (avenga che vi entrano alcune 
fontanelle) alquanto scese, comincia di aumentarsi per li fiumi che in esso si 
scargano. Et così diviene grosso di mano, in mano, talché poi si può navigare. 
Giunto a Roma tanto è ingrossato che (come dice Dionisio Alicarnaseo) non si 
può passare eccetto con le barche, overo sopra i ponti. Sboccano in esso 42. fra 
fiumi, et Torrenti nel spatio di 150. miglia (che tanta è la distantia dal principio 
di esso al fine) ove mette capo nel mare, ad Ostia. De i qual fiumi sono li mag-
giori, la Negra, il Teverone, le Chiane, con il Tino, hora Chiazzo. Ben è vero, che 
alcuni dicono essere il Tino Asin da Propertio nominato, di cui scriverò 
nell’Umbria. Entrano adunque detti fiumi (secondo Plinio) col Topino, nel Teve-
re, et tanto lo aggrandirono che ne’ tempi di Dionisio, era di larghezza di quattro 
giugeri. Scende esso (come è detto) dalle radici de’ detti monti, et trascorre per 
la Toscana non molto lontano da città di Castello, da Perugia, et da Otricolo, et 
partisce la Toscana dall’Umbria, et da i Sabini. Poi di qua da Roma circa 13. mi-
glia, partisce il territorio Veiente da i Crustumini, et da i Fidenati, et il Latio dal 
Vaticano. Egli è (come scrive Plinio) piacevolissimo mercatante da portare tutte 
le cose necessarie per il vivere de i mortali a Roma da ogni [84v] parte del mon-
do con le Navi conciosia cosa che da Ostia sono condotte le robbe per le navi 
contro il corso dell’acqua, o co i remi, o con le funi. Presso il quale sono molte 
Città, Castelli, et contrade, et massimamente Roma, la qual partisse in due parti 
(come dimostrerò nel Latio). Onde venne habitare Giano, o sia Noa, overo Noe, 
come dice Catone. Et quivi fu il principio dell’Italia, et poi vi habitarono i Ro-
mani, quali pigliarono la Monarchia, et Signoria quasi di tutto ’l Mondo. Ritor-
nando al Tevere, dice Plinio, che non si ritrova alcun fiume, che meno combatte 
di uscir fuori del suo letto quanto esso. Avenga ch’essendo accresciuto subita-
mente dall’acque non fa però maggior male ad alcun luogo quanto alla Città di 
Roma. Là onde per certo si tiene, che quando egli esce fuori del suo letto, et i-
nunda Roma, esser più tosto verace, et religioso vate, et indovino, che crudel 
nuncio de i mali, et infortunii, quali deveno occorrere presto alla Città di Roma. 
Et che questo sia vero, l’isperienza sovente l’ha certificato. Et chiaramente è sta-
to veduto, non mai egli uscire fuori del suo letto, et inondare Roma, che non se-
guita qualche gran rovina a quella, o di guerra, o di pestilentia, o di carestia o 
d’altri simili mali. De i quali io narrerò alcune di quelle de’ nostri tempi. Ne’ 
tempi di Aless. 6. Pont. talmente accrescé, che salì nella città insino ad un certo 
segno posto nel frontespicio della Chiesa della Minerva, quale ancor si vede, et 
inondò tutta la città piana, onde doppo poco entrò Carlo ottavo Re di Francia 
nell’Italia, et trascorse insino a Napoli, con grand’essercito, et seguitarono tante 
rovine di città, et di popoli, come dimostra il Sabellico nell’ultima parte 
dell’historie. Dipoi ne’ tempi di Clemente 7. etiandio uscì del suo letto, et tanto 
inondò Roma, che salì sopra tutti i segni, quali erano stato posti per memoria 
delle passate inondationi secondo che si vede in più luoghi per Roma, onde se-
guitò doppo poco la rovina della città, imperò che nell’anno di nostra salute 
1527. fu saccheggiata Roma dall’essercito di Carlo V. Imper. et assediato Cle-
mente nel Castello di S. Angelo (come io dimostro nelle mie Effemeridi Latine). 
Similmente, pur sotto di detto Pontefice, nel 1530. del mese d’Ottobre, entrando 
nella città tanto accrescé, che trapassò tutti gli altri segni avanti posti delle altre 
inondationi, et che fece tanta rovina, et tanta uccisione di huomini et d’animali, 
et tanta dissipatione di robbe, et rovine d’edificii, così fuori la città, come den-
tro, et parimente ne i luoghi vicini, che ella è certamente cosa lagrimosa da ri-
membrare. Alla qual rovina seguitò tanta carestia delle cose necessarie, non so-
lamente in Roma, ma per tutta Italia, come ciascuno che allora si ritrovava, ren-
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dere ne può certo testimonio. Basta hora quanto al Tevere. Del qual così dice 
Faccio nel 9. canto del 3. libro. 

Poi mira in ver la destra come riesce 
Il Tevere passando la Massa Trebara 
Per l’acque molte che dentro vi mescie. 

E guarda come porta la sua chiara 
Dal Borgo a san Sepolcro inver Castello 
Dov’entra il Pibico, e la Soara. 

E guarda come è grosso, et fatto bello 
Presso a Perugia, e come a Todi china 
Dove è acqua fredda, e ’l Ghiezua con ello 

E guarda come per terra Sabina 
Ragolo 
Per Roma, e viene ad Ostia a la marina 

E nota quando di Levante lassa 
Sie fuor di Toscana onde ’l Ducato 
In tutto, come vedi, se non cassa. 
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DUCATO DI SPOLETTO 
TERZA REGIONE DELLA ITALIA, 

di F. Leandro Alberti Bolognese. 
Al fine di Toscana essendo pervenuto, hora voglio entrare nell’Ombria terza 

Regione d’Italia, oggidì per maggior parte Ducato di Spoleto dimandato. Ben ve-
ro è, che dovendo seguitare il cominciato ordine da me, dovea prima descrivere 
il Latio, overo Campagna di Roma, ma considerando, che a dietro rimaneva 
questa Regione posta tutta ne i Mediteranei (secondo che hora si nomina Om-
bria) mi è paruto di riporla qui, et poi ritornare al lito del mare, et seguitare la 
inanzi principiata descrittione. Ella è molto antica questa Regione, et hebbero 
gli Ombri molto antico principio, come dimostra Plinio nel 3. libro dicendo esser 
quella di tanta antichità, che gli Ombri da i Greci furono nominati, sì come Im-
bri, per esser quelli solamente rimasi vivi sopra la terra ne i tempi del diluvio 
universale. Il che conferma Catone nelle origini, dicendo qualmente passasse nel 
continente della Terra (hora Italia detto) della Scithia Giano con Dirino, overo 
Atlante (secondo i Greci da gli Hetrusci Atlano nomato) co i Galli primogeniti de 
gli Ombri. Erano questi Galli antichi inondanti, cioè quelli che rimasero sopra 
l’onde dell’acque, come narra Senofonte ne gli Equivoci, quando scrive fosse 
Oggige attavo di Nino da i Babiloni dimandato Gallo, perché egli solamente re-
stò vivo con alquanti altri in tanta rovina, et inondatione delle acque. Il qual ge-
nerò molti figliuoli. Parimente dice G. Solino con autorità di M. Antonio. Sono 
adunque gli Umbri detti, come Imbri. De i quali gli avoli furono gli antichissimi 
Gianigeni, che rimasero salvi fra tante procelose onde del Diluvio universale, 
come dimostra Catone. Et per tanto vogliono costoro, che così Umbri siano no-
minati de gli Imbri, overo dall’acque dell’universal Diluvio, sopra le quali con 
l’Arca navigarono, cioè Noè, et gli figliuoli, come chiaramente ramenta Beroso 
Caldeo nel 1. libro dell’antichitati, quando dice, che Noè fabricò una nave coper-
ta, nella quale entrò con tre figliuoli cioè Samo, Giapette, et Chem, et con loro 
moglie, cioè Titea magna, Pandora, Noela, et Neoglasse. Et che doppo il diluvio 
passò Giano con i Galli antidetti in questo paese detto Umbria. Altri dicono fos-
se così nominata questa regione Umbria, da gli Imbri, perché non fu sommersa 
dall’acque del Diluvio ne’ tempi di Noè, come fingono i Poeti. Et in vero questa è 
una favola. Conciosia cosa, che da tutti gli antichi scrittori (oltre la Sacra Scrit-
tura) ne è fatto memoria di questo universal Diluvio ne’ tempi di Noè, come fu 
sommersa tutta la terra. Al fine è conchiuso da tutti insieme con Plinio, Catone, 
Xenofonte, et Beroso, che traesse tal nome d’Umbria questo paese de i primi 
habitatori quali quivi passarono, ch’erano rimasi salvi in tanta inondatione 
d’acqua. Egli è ben vero che si dee sapere come furono due generationi d’Umbri, 
cioè gli Antichi, et Nuovi secondo Annio nel 6. libro de’ Comentari sopra quelle 
parole di Mirsilo Lesbio, quin etiam si quid tradit de bello Pelasgico Xantus, af-
ferens Pelasgos antiquiores Atu aggressos bello Tusciam, quae quondam [85v] 
Umbria dicta est, cioè la prima Umbria significa, paterna, et antica. Et questa è 
quella nominata da Antonino nell’Itinerario Saleumprona, così parimente oggidì 
addimandata, posta nel territorio Volturreno, come dimostra detto Mirsillo. Là 
onde insino al presente sono dette le confini di quella, la Caduta di Sale Umbro-
ne, onde si vede il luogo, ove passò Turreno Meono ad habitare con questi Um-
bri, secondo Erodotto, et fu creato cittadino di questa città, come dimostra Be-
roso Caldeo, et anche Sillio Italico nel 8. lib. quando dice. Meoniaeque decus 
quondam Vetulonia gentis. Et per tanto questa parte fu nomata Umbria prisca, 
overo antica, come par dire Plinio con Mirsilio, et non meno ella è così detta 
Umbria da Xanto, et da Dionisio Alicarnaseo descrivendo le guerre de i Pelasgi, 
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imperò che così Umbria questo paese fu nominato innanzi i Pelasgi. Et furono 
poi da i primi figliuoli de gli antichi inondanti (cioè di Noè, et de i suoi figliuoli, 
c’habitarono in Saleumbrona) nominati i Nuovi Umbri. I quali poscia moltipli-
cando, et allargandosi fra i colli dell’Apennino, et per la Toscana, furono nomi-
nati così Umbri dal cognome de i loro padri, et non per cosa alcuna che eglino 
facessero. Et per tanto quando dice Isidoro nel 13. libro delle Etimologie, esser 
la Toscana parte d’Italia, et l’Umbria parte di Toscana (cioè dell’antica Saleum-
brona) parla della nuova Umbria. Havendo scritto l’origine di questo nome Um-
bria, hora vi disegnerò i confini. Furono primieramente molto lunghi i termini 
d’essa, conciosia cosa che Strabone nel 5. lib. vi consegna per termine il Monte 
Apennino, et il mare Adriatico dall’altro lato, includendo in questo ambito Ca-
merino, il fiume Esio, Benogallia, il fiume Metro, Fano di fortuna, Sentino fiu-
me, Monte Ciguno, Rimine, Sarsina, et Ravenna. Era poi la sua lunghezza se-
condo altri scrittori da Ravenna ad Otriculo, overo al Tevere, caminando lungo 
la via Flaminia. Annoveransi da Ravenna al Tevere per detta via stadij mille sei-
cento, et cinquanta, che risultano al numero di miglia 207. et mezo, così misu-
rando a parte a parte, cioè da Ravenna, a Rimini stadij 300. o siano miglia 37. et 
mezo, da Rimini ad Otricolo, et al Tevere stadij 1250. che danno miglia 170. i 
quali raunati insieme corrispondono alle dette miglia 207. et mezo. Non rispon-
de poi la larghezza ugualmente alla lunghezza, nella quale sono compresi i Sabi-
ni. Vero è, che Plinio molto più ristringe questa regione, che non fa Strabone, 
perché non annovera Ravenna, né Rimini, né i Sabini in essa, ma li dà principio 
il fine del territorio di Rimini, et trascorre solamente insino ad Ancona lungo il 
lito del mare Adriatico, stringendo dentro tutto quel paese, che si ritrova nel 
Monte Apennino insino ad Ameria. Tolomeo vi constituisce per termine il Teve-
re dal Mezo giorno, il fiume Aniene (hora Teverone detto) dall’Oriente, il Monte 
Apennino dal Settentrione, nominando tutti i popoli, che si ritrovano in questi 
luoghi Vilumbri; et poi dall’Occidente vi nomina gli Umbri che hanno dal Mezo 
giorno l’Hetruria, dall’Oriente gli Vilumbri, dal Settentrione i Senoni, et 
dall’Occidente la Gallia Togata. Et così io seguitando Tolomeo, dimostrerò que-
ste due parti sotto il nome di Umbria. Et darolle principio alla fontana del Teve-
re, et così descriverò tutto quel paese, che si ritroverà fra il Monte Appennino, et 
il Tevere, insino al fiume Teverone, cioè [86] alla sinistra di quello appresso di 
Roma, ove sbocca nel Tevere. N’è fatto memoria de gli Umbri da Dionisio Ali-
carnaseo in più luoghi, et massimamente nel primo lib. ove dice essere stata 
questa generatione fra tutte l’altre, grande, et antica, et haver habitato in molti 
luoghi d’Italia. Et Plinio narra, che furono discacciati i Siculi, et Liburi, del terri-
torio Palmese da gli Umbri, et anche del paese Percutino, et Adriano, et che poi 
anco eglino furono scacciati da gli Hetrusci, et questi da i Galli. Il che conferma 
Catone. Dipoi soggiunge Plinio, come fossero gli Umbri antichissimi, et poten-
tissimi per cotal modo, che furono loro tolte da i Toscani 300. Castella. Egli è 
ben vero, che Plinio intende de gli Umbri nuovi, che scesero da i primi, che ven-
nero di Scithia, dopo l’universale Diluvio, come è detto. Parimente intende Dio-
nisio Alicarn. con gli altri scrittori, de gli Umbri, quali habitavano per quei luo-
ghi sopranominati insino a Ravenna, et a Spinetico, per essere anche Spina città 
annoverata fra gli Umbri da Trogo. Sovente Livio memora gli Umbri, et massi-
mamente nel 9. et 15. lib. narrando qualmente si dierono ai Romani, et altrove 
scrivendo delle minaccie, che facevano di volere assediar Roma. Et Silio Italico 
nell’ottavo lib. così rimembra questi popoli. Deteriore cavis venientes ventibus 
Umbri. Circa la bontà, et fertilità del territorio di questi Umbri, et parimente 
della fecondità delle donne d’essi, amplamente ne scrive Stefano de Urbibus con 
autorità d’Aristotile, dicendo esser di tanta fertilità parte di quello (oltre 
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l’abondanza delle cose necessarie, che produce) che si ritrovano etiandio tre vol-
te l’anno partorire gli annimali, et gli alberi due volte produrre i frutti, et anche 
sovente vedonsi le donne partorire in un parto due figliuoli. Molte altre cose po-
trei scrivere della bontà, et fertilità di questa regione, le quali riservo a i luoghi 
particolari d’essa. Al presente per maggiore parte ella è dimandata Ducato di 
Spoleto. Per qual cagione adunque così fosse nominata, brevemente lo descrive-
rò. Essendo richiamato fuori d’Italia Narsete valoroso Capitano, da Giustino 
Imperatore, et mandato da lui Longino 1. Essarco d’Italia in luogo di esso, giun-
to a Ravenna, non volendo quindi partirsi, ordinò di governare Italia per alcuni 
huomini, nominandoli Duchi. Là onde primieramente ne mandò uno a Roma 
dimandandolo Duca di Roma, et parimente ne mandò uno per ciascuna città. Et 
per tanto nella venuta di detto Longino mancò il Maestrato de’ Consoli 
nell’Italia insieme col Senato di Roma, ch’era durato insino a questi tempi. Et 
perciò furono gli ultimi consoli di Roma Narsete, et Basilio, secondo Biondo nel 
lib. ottavo dell’historie, avvenga che altrimenti alcuni scrittori dicano, come al-
trove dimostrerò. Fu adunque cominciato questo Maestrato de’ Duchi da detto 
Longino imperando Giustino 2. et tenendo il seggio di Pietro in Roma Benedetto 
Pontefice nell’anno dal principio della inclinatione del Rom. Imperio 166. se-
condo Biondo nel detto libro. Quindi poi da i Longobardi fu nominata parte di 
questa regione Ducato di Spoleto, essendo già introdutto questo nome di Ducato 
per quei Duchi primieramente creati da detto Longino, et altresì fu nominato 
Ducato il denaro d’oro, che si batteva a Roma, come vogliono alcuni. Ben è vero, 
che prima di Longino ritrovasi il nome di Duca in Livio, et in altri nobili [86v] 
historici, ma non con questa significatione, ma solamente dinotando un capita-
no di soldati, overo conduttore di qualche impresa, et non per governatore di 
città, o di popolo. Fu adunque Longino il primo, che introducesse questo nome 
nella Italia per significare governatori, et presidenti della città. Divenne poi in 
tanta riverenza detto nome di Duca, che dopo la dignità Regale ha ottenuto il 
primo luogo, come hora vediamo. Et sì come havemo narrato, da questi Duchi 
instituiti da Longino, poi da i Longobardi (secondo che altrove dimostrerò) fu-
rono dimandati Quattro Ducati di quattro regioni. Il primo di Benevento, di Tu-
rino, di Frioli, et di Spoleto, di cui hora havemo da parlare. Abbracciava questo 
Ducato ne’ tempi de’ Longobardi (secondo Biondo nell’undecimo lib. delle sue 
historie) tutto quel paese contenuto fra il Tevere, et il monte Apennino, che par-
tisce la Flaminia, overo l’Essarcato di Ravenna, dal Piceno, o sia Marca, hora 
d’Ancona nominata. Pigliava etiandio i Forconesi (al presente Aquilani detti) i 
Peligni (nominati Valvesi) i Penesi, et Ferentani (oggidì dimandati Apruzzesi) i 
Marsi, Reatini, et Interrani. Vero è, che hora non stringe tanto paese, come 
stringea in quei tempi antichi, ma solamente contiene ciò che si ritrova fra il Te-
vere, cominciando dal luogo, ove esce, et seguitando insino, ove v’entra il Teve-
rone, vicino a Roma, et fra il sopradetto monte Apennino, fra l’antidetto Teve-
rone. Et così io descriverò i luoghi di questa regione posti fra i detti Termini. Et 
prima, scendendo dal principio del Tevere, vedesi Pratolino Castello, et più in 
giù lungo la riva del Tevere, però un miglio discosto, borgo S. Sepolcro bella, et 
forte, città, così fortificata da Guido Pietramala Vescovo, et signor d’Arezzo. Dice 
Biondo non ritrovar quivi cosa alcuna antica, né etiandio alcuno scrittore, che 
facci memoria di questo luogo, eccetto se non fosse quel da Plin. Giuniore de-
scritto in un’epistola, ov’era la sua villa vicina alle radici dell’Apennino presso il 
Tevere, ove si vedeva uno spettacolo fatto da i monti a simiglianza d’un teatro. 
Onde peraventura per la detta descrittione (la quale pare esser talmente fatta da’ 
detti luoghi, che così giaciono) si potrebbe dire, che fosse edificata questa città 
nella villa del detto Plinio, secondo esso Biondo. Avvenga ch’altri siano d’altra 
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opinione, parendo a loro non vi esser quelle conditioni da Plinio descritte. Non 
mancano alquanti di scrivere esser questo quel luogo fra le città Meditterranee 
di Toscana riposto da Tolomeo nominato Biturgia. Sia come si voglia, per hora 
non pare a me di dar sentenza di questa cosa. Fu essa città lungamente soggetta 
alla Romana chiesa, insino che Eugenio 4. Pontefice Massimo la impegnò a i 
Fiorentini per 12. mila ducati. Illustrò questa città Malatesta Cataneo eccellente 
Dottore di leggi già Vescovo di Camarino. Poi dal lato di sotto al Tevere vi è Città 
di Castello, Tifernum da Catone, Plinio, et Tolomeo nominata. Dimostra Catone, 
che havendo i Galli scacciati gli Hetrusci, et havendo soggiugato gli Umbri, mai 
poterono soggiugare Tiferno. Così è scritto nel lib. delle Coloniae. Ager Tifernas 
in Centurijs fuit adsignatus, postea iussu Imper. Tyberij Caesaris, quis prout oc-
cupabat miles, deficientibus his, alijs paucioribus est assignatus. Termini pleri-
que, quod ratione observationis tantum ascendunt quantum rectura limitum. 
Diede grand’ornamento a questa città Gregorio huomo molto [87] perito di let-
tere Greche, et Latine, come facilmente conoscere si può dall’opere da lui tradot-
te di Greco in Latino, et massimamente dall’Asia di Strabone. Lasciò dopo sé Le-
lio suo discepolo, et conterraneo ben letterato, che trasferì in Latino Filone Giu-
deo. Lungo tempo tenne il primato di essa città la illustre famiglia de i Vitelli; il 
primo de i quali fu Niccolò valoroso Cavaliero, huomo et di lettere, et di buoni 
costumi ornato. Et per le virtù, che tanto in lui risplendevano, meritevolmente 
fu amato da Eugenio Papa quarto. Lasciò tanto huomo alquanti figliuoli, et fra 
essi Camillo, Paolo, et Vitellozzo, i quali con gran lode trattarono la militia, co-
me chiaramente si può vedere nell’historie moderne. Sono anche usciti di questa 
stirpe Chiapino conduttiere di cavalli de’ Venetiani, Giovanni similmente Capi-
tano de’ cavalli di Papa Giulio, et Vitellio de’ Fiorentini. Ora tratta l’armi con 
gran gloria Alessandro. Di quanto ingegno, et prodezza egli sia, l’ha dimostrato 
gli anni passati nella Città di Fiorenza dopo la morte di Alessandro de’ Medici 
Duca, mantenendola in divotione di Carlo V. Imperatore, etiandio conducendo 
armati sotto di Ferdinando Re de i Romani contra Solimano Signor de’ Turchi in 
Ungheria, et poi sotto di Carlo V. Imperatore nella guerra contra il Duca di Sas-
sonia, et l’Angravio d’Assia. Nelle quali sempre valorosamente si è diportato. 
Veramente pare a me che questa famiglia sia tale, quale dice Livio che fosse 
quella de gli Scipioni, cioè fatale di guerra, et folgore di battaglia; della quale so-
no usciti in poco tempo tali, et tanti huomini esperti nella guerra, che ella è cosa 
molto maravigliosa. Par che escano questi huomini fuori del materno ventre con 
l’arte dell’armeggiare. Come dice Plinio vicino a Tiferno si comincia a navigare il 
Tevere con le picciole barche, et così si naviga insino a Roma. Similmente quivi 
comincia il Tevere a discostarsi a poco a poco dal monte Apennino, et in tal mo-
do si dilunga, che quanto più si avicina a Roma, tanto maggiormente si lontana 
dal detto monte. Et così di continovo si allarga la Regione, ch’è fra il Tevere, et 
l’Apennino. Da città di Castello partendosi, et caminando venti miglia, ritrovasi 
EUGUBIO alle radici dell’Apennino edificato, havendo avanti una vaga, et bella 
pianura. Vogliono alcuni che sia questa città quella da Plinio Inginium nomina-
ta, contro i quali è il Volterrano, dicendo non esser quella, perché è nominato 
Eugubio da Pli. trattando de i lini, ove fa memoria del lino Eugubino. Altri dico-
no essere Isuvium da Tolomeo ne i Mediterranei de gli Umbri sopra i Toscani 
descritto. Io direi che fosse Inginium da Plinio descritto, et da Silio rimembrato 
nell’ottavo libro quando dice. Et in sestum nebulis humentibus olim Inginum. A 
quel che dice il Volterrano, così risponderei. Benché egli haveva nominato Eu-
gubio scrivendo de i lini, non però ha negato che ancor non fosse così Inginio 
addimandato. Egli è ben vero, che Strabone dice esser Inginio un monte. Et pe-
raventura questo monte è quello, alle cui radici è posto Eugubio, ove è fabricato 
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il sacrato tempio di S. Ubaldo, da cui trasse la Città in quei tempi il detto nome. 
Ella è molto antica, di cui insino ad hoggi vedonsi molte antichitati nel luogo, 
ove era la prima fabricata, quale è alquanto da questa (che oggidì in piedi si ve-
de) discosto nella pianura. Veggonsi adunque ivi alcune parti de gli antichi tem-
pij, del teatro, le cui mura [87v] sono fatte tutte a reti con gran magisterio, ove 
hora sono i vestigi d’un monasterio di Monache rovinato da Leone 10. Pontefice 
Romano per edificarvi una fortezza, havendone scacciato Francesco Maria della 
Rovere Duca d’Urbino, et postovi per Signore Lorenzino de’ Medici suo nipote. 
Vero è, che non puoté compire i suoi disegni, interponendosi la morte. Dimo-
strano altresì l’antichità di questo luogo, alcune tavole di metallo, parte di loro 
scritte a lettere Hetrusce, et parte a’ Caratteri Latini, ma non si può intendere la 
sentenza di quelli, avenga che si leggano. Furono ritrovate dette tavole nel luo-
go, ove era l’antica Città già poco tempo fa. Occorrendo a me quindi passare ca-
valcando a Roma l’anno 1530. mi furono mostrate sette di dette tavole da i Prio-
ri della città con molta gentilezza (che sono con gran rispetto nel Palagio della 
città conservate) fra le quali erano alcune di circa due piedi lunghe, et larghe 
uno, et altre meno. Non è dubio che sono molto antiche; ne mancano due altre, 
al riporto di quei Signori. Là onde acciò sodisfacessi a i curiosi ingegni, fece ogni 
forza per havere la copia da riporla quivi, et così poi mi fu mandata. Ma quelle 
havendo gli Caratteri diversi per maggior parte da i Latini, et non intendendosi 
la loro sentenza, ho lasciato di descriverle qui. Ritornando alla nostra descrit-
tione, dico che così per dette tavole, come etiandio per altri antichi vestigi quivi 
apparenti, facilmente si può conoscere che fosse antica questa città d’Eugubio, 
intendendo della prima. Et sono di opinione (secondo ho detto) che ella sia 
quella da Plinio Inginium nominata, et da Silio Italico, overo Isunium da Tolo-
meo descritto, la qual fu rovinata da i Gotti (come dicono gli habitatori) et poi 
da i cittadini, ch’erano fuggiti, passata la rabbia de i Gotti, edificata questa città, 
che ora si vede, alle radici del monte, sopra cui evvi edificato il tempio dedicato 
a S. Ubaldo per maggior sicurezza, et poscia di mano in mano accrescendo 
d’edifici, ella è risultata alla grandezza quale hora si vede. Et così fu lasciata ab-
bandonata la prima, come hoggidì si ritruova. In questa nuova città, fra gli altri 
nobili edifici, si vede il Palagio, ove dimorano i Priori, fabricato con 
grand’artificio, nel quale, oltre all’altre singolari opere che in esso se ritrovano, 
evvi una fontana, che salisce sopra tutti gli edifici d’esso, et getta abbondanti, et 
chiare acque nel mezo d’una larga sala, con gran piacere de’ riguardanti. Et è 
condutta etiandio l’acqua di detta fontana per tutte le stanze del detto palagio. È 
questa città hora molto piena di popolo industrioso, et dedito alla mercatantia, 
et massimamente de’ panni di lana. Ha buon paese parte in piano, et parte ne’ 
colli, da cui ne cava abbondantemente formento, vino, et altre cose necessarie 
per il vivere de gli huomini. Fu lungo tempo ella soggetta alla Romana Chiesa, et 
poi se ne insignorì d’essa Antonio da Montefeltro, et lui mancato, rimase sotto 
di Federico, et poi sotto di Guidobaldo ultimo di detta nobilissima famiglia. 
Morto Guidobaldo successe Francesco Maria della Rovere nella Signoria. Et es-
sendo scacciato da Lione X. Pontefice, et riposto in suo luogo Lorenzino de’ Me-
dici da lui, et quello mancato, ritornò Francesco Maria nel Ducato d’Urbino, et 
fu lietamente da tutti i popoli di quello ricevuto. Possedé la Signoria di questi 
luoghi pacificamente insino che [88] visse, et dopo lui Guidobaldo suo figliuolo. 
Et così hora si riposa sotto l’ombra del detto. Illustrò questa città S. Ubaldo suo 
cittadino, et vescovo. Il cui sacrato corpo insino ad hoggi intiero si vede nella 
Chiesa posta sopra la cima del Monte, alle radici del quale giace la città (come è 
detto.) Fiorì tanto huomo ne’ tempi d’Alessandro terzo Pontefice Massimo. Di 
cui dice così Dante nell’undecimo Canto del Paradiso. 
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Intra Tupino, et l’acqua che discende 
Del Colle eletto dal beato Ubaldo, 
Fertile monte d’alta costa pende. 

Egli è in tanta veneratione questo santo appresso i vicini popoli, che ogn’anno 
del mese di Maggio nel giorno della sua festa, vi concorrono da ogni lato tante 
persone, che alcuna volta ritrovaronsi da 50000. in detto giorno, come ho vedu-
to ritrovandomi quivi passando a Roma. Poi sopra Eugubio si vede Branca, et la 
Schiezza nella via Flaminia, per la quale si passa a Roma. Vicino alla Schiezza ri-
trovasi quasi sopra dell’Apennino la Chiesa di S. Pedrinzano, appo la quale evvi 
una fontana, la cui acqua in due parti si divide, et con una parte fa un rusceletto, 
che dà principio al fiume Chieso, hora Chiazzo detto, et con l’altra parte princi-
pia il fiume Esio. Il qual poi scendendo fra i colli dell’Apennino trascorre per la 
Marca d’Ancona, come poi diremo. Per questo traverso dalla Schiezza, è agiato 
passaggio per la via Flaminia, dall’Apennino nella Romagna. Poi partendosi dal-
la Schiezza, et caminando lungo la costa dell’Apennino, vedesi Costaciaro Ca-
stello del territorio d’Eugubio; et più oltre Sigello de’ Perugini; fra queste due 
castelle continovamente crescendo il fiume Chieso, et correndo fra i Monti di 
Eugubio, et d’Ascisi, entra poi sotto Cannaria castello nel fiume Topino, da 
Strabone Tenea nominato, et da Pli. Tinna, nel 5. cap. del 3. lib. et da Silio Itali-
co nell’ottavo Tinia, quando dice. Tiniaeque inglorius humor. Sopra cui dice Pie-
tro Marso, esser nominato da Silio questo fiume senza gloria per non esser navi-
gabile, et esser più tosto un ruscello d’acque che fiume. Altri vogliono che questo 
Tinia sia il fiume Chiazzo. Seguitando la via Flaminia, passato Sigello, sopra 
l’alto colle dell’Appennino scorgesi Fossato castello, et più oltre lungo 
l’Apennino circa quattro miglia pur sopra il colle, Gualdo, secondo Biondo edifi-
cato da i Longobardi in luogo di Vallido città inanzi rovinata, ch’era quivi vicina. 
Entra nel Chieso un picciolo ruscelletto d’acqua, che scende da Gualdo per poco 
spatio. Il cui letto passano quelli, che vengono d’Ancona, et della Marca 
d’Ancona, a Fossato et Gualdo per passare a Perugia, havendo prima passato 
l’Apennino. Vero è, che si ritrova nel mezo del viaggio Casa Calda castello, posto 
nell’aspro monte sopra di Chiese. Dipoi evvi la continovata via per Pianello con-
trada vicina alle campagne insino alla villa de’ Patulli, o di valle Cippo, o di Gio-
vanni, ove si passa il Tevere. Passato Gualdo cominciano le castelle 
dell’Apennino a discostarsi. Più oltra caminando appare la città di NOCERA, 
anche ella posta sopra la costa dell’Apennino; Nuceria da Strabone detta, ove si 
facevano belli vasi di legno (come egli dice) parimente ella è così nominata da 
Tolomeo, et da Plinio sono detti i Nucerini Favonesi. [88v] Fu altresì cognomi-
nata questa città Alfatenia secondo Biondo. Et credo, che così fosse detta Alfate-
nia a differenza dell’altre Nucere, cioè di quella di campagna Felice, et di Puglia. 
Benché quella di Puglia si dee nominare Luceria, et differenza di questa Alfate-
nia, et di quella di campagna, et d’un’altra posta sopra l’Apennino nel territorio 
di Modena, come dice il Volterrano. Il qual vuole che fosse Alfatenia un’altra cit-
tà dell’Umbria da questa distinta, che fosse totalmente rovinata. Non havrei per 
inconveniente, che fosse questa Nuceria quell’Alfatenia, overo che fosse stata la 
detta Alfatenia in questi contorni, vicina al luogo, ove hora si vede questa città, 
et che rovinata quella, rimanesse il cognome a questa nominandosi Nuceria Al-
fatenia a differenza di quell’altre, com’è detto. Di Alfatenia in più luoghi ne fa 
memoria Livio, et massimamente quando dimostra, che venisse Livio Console 
ad assediarla, et che costringesse il popolo di quella a ritornare ad ubidienza del 
popolo Romano. Poi alle radici del monte, sopra il quale è posta detta città, si 
vede nella soggetta valle correre il fiume Topino, la quale è valle Topina nomata 
da lui insino a Fuligno. Lungo detto fiume alle ripe, in più luoghi scorgonsi le 
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gran rovine de gli edifici, et de i fondamenti fatta da i Romani per mantenere la 
via Flaminia, acciò che per esse da ogni stagione si potesse caminare. Caminasi 
per questa via lungo le rive del detto fiume circa 12. miglia, nel qual tratto ritro-
vasi Ponte Centesimo vicino a Fuligno 5. miglia, ove appaiono alcuni vestigi 
d’edifici antiqui. Penso, che così fosse nominato questo luogo, perché doveano 
annoverarsi di quindi a Roma cento miglia. Vero è, che hora tanti non si anno-
verano per esser differenza delle misure de’ miragli de i nostri tempi da quelle 
de gli antichi. Conciosia cosa che secondo la misura, che usa Antonino nel suo 
Itinerario pare, che fossero gli antichi più brevi, che non sono i moderni, come 
chiaramente può vedere il curioso ingegno. Vedesi poi nella bella, et vaga pianu-
ra la città di FULIGNO, la qual spacca il Topino in due parti. Ella è nomata da 
Catone Fulgineum, et da Appiano Aless. nel 5. lib. è detta Fulcinium, quando di-
ce. Fulcinium 160. stadijs distans a Perusia; et da Silio Italico nel 8. lib. Fulgi-
niae, scrivendo così. Parvuloque iacens sine moenibus arvo, Fulginia. Dichia-
rando Pietro Marso le parole di Silio dice, che questa città ne’ tempi di Silio, era 
spogliata di mura, ma che poi fu cinta di belle, et forti muraglie. Fa anche me-
moria de i Fulignati Plin. nella 6. regione. Fu edificata questa città appresso il 
luogo, ove era Forum Flaminij, di cui fa memoria Antonino nell’itinerario, il 
qual fu rovinato da i Longobardi, et fu fabricato da i Fulignati, che si partirono 
dalla loro habitatione, che era vicino a Todi, et vennero quivi ad habitare, et pe-
rò gli fu posto nome Fuligno da i detti Fulignati, così dice Biondo. Se così fosse 
stato, non havrebbono fatto memoria di questa città gli antidetti autori, perché 
non era in quei tempi, ma bisognerebbe dire, che havessero parlato di quelli Fu-
lignati, quali habitavano appresso Todi, che passarono quivi ad habitare, dopo la 
rovina del Foro Flaminio, fatta da i Longobardi. Ben è vero, che i Fulignati dico-
no esser molto antica essa città, et che è quella di cui fanno memoria Catone, 
Strab. Plin. et Silio, et che ella era avanti che i Longobardi passassero nell’Italia; 
et che la fu assediata da i [89] detti Longobardi, ma fu molto arditamente da i 
cittadini difesa, inducendo per loro testimonio quella porta fatta di pietre qua-
drata, la qual si vede nell’entrare della città verso Nocera; dicendo essere stata 
ne’ tempi de’ Longobardi, et anche davanti. Sia come si voglia, io mi accostarei 
all’opinione di Biondo, et del Volaterrano, i quali dicono (come ho dimostrato di 
sopra) che vicino al luogo, ove era il foro di Flaminia, essendo quello rovinato, 
ella fosse fabricata da i Fulignati, che habitavano appresso Todi; et così si verifi-
carebbe l’opinione d’alcuni, che dicono, che fosse edificata da Todini, intenden-
do detti Todini, per questi Fulignati vicini di Todi. Fanno etiandio memoria di 
Fuligno altri autori. Et Faccio de gli Uberti nel 10. canto del 3. libro Dittamondo 
così. 

I vidi Todi, Asisi, Fuligno, e Rieti, 
Narni, Terrani, e ’l Lago cader bello, 
Che tien la Lionessa co i suoi geti. 

Sostenne questa città grande assedio da i Perugini; et dopo molte battaglie fu 
per forza pigliata da essi, et saccheggiata, et poi rovinata nel 1281. (come scrive 
Biondo nel 18 lib. dell’hist.) per la qual cosa adirato Martino Papa V. iscommu-
nicò, et interdisse i Perugini, et mai non gli volse assolvere insino che non sodi-
sfacessero a i danni de i cittadini, et facessero rifare le mura di quella. Da quei 
tempi in qua ha avuto Fuligno assai buona fortuna, et è molto accresciuto in ric-
chezze. Quivi ogn’anno a certo tempo si raunano assai mercatanti quasi d’ogni 
lato d’Italia per loro traffichi. Hanno i Fulignati il nome da far quelli minuti con-
fetti di zuccaro sopra tutti gli altri popoli, nominati Fulignata. Diede gran nome 
a questa Città con la sua dottrina ne’ giorni de’ nostri avoli, Gentile eccellente 
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Medico, che lasciò dopo sé dignissime opere in medicina, nobile testimonio del 
suo alto ingegno. Passato Fuligno, seguita per la via Flaminia, la vaga pianura, 
che trascorre da Fuligno insino a Spoleto di lunghezza di dodici miglia, et circa 
di quattro in larghezza. Veggonsi da ogni lato della via Flaminia, per questa bel-
la pianura fruttiferi campi ornati di diversi ordini d’alberi, dalle viti accompa-
gnati con molti ruscelleti di chiare acque. Et non meno scorgesi gran moltitudi-
ne di mandorli, et d’olivi, ove ne’ tempi del verno gran numero di Tordi si pi-
gliano, che scendono da i monti a cercare l’olive per loro cibo. Produce questa 
amena pianura, grano, et altre biade, et se ne cavano buoni vini, et altri frutti. 
Certamente così per la bellezza, come etiandio per la fertilità sua, ella si può an-
noverare fra i belli, et fruttiferi luoghi d’Italia. Et non solamente trascorre que-
sta campagna da Fuligno a Spoleto, ma anco di qua da Fuligno si vede passare 
sotto Spello, Castello sopra la costa del colle dell’Apennino posto alla destra di 
Fuligno 5. miglia discosto, detto da Catone Hyspellum, da Stra. Antoni. et Silio; 
ma da Plinio, Hyspellium. Tengono la signoria di questo castello i Perugini; il 
quale fu saccheggiato da Filiberto Prencipe d’Orangia Capitano di Carlo V. Im-
peratore nel 1529. volendo scacciare di Perugia Malatesta Baglione ad instanza 
di Clemente VII. Papa. Fu etiandio ispogliato di mura l’anno 1536. per coman-
damento di Paolo III. Papa. Là onde così mal trattato hora si giace. Seguitando 
lungo quella pianura da Fuligno in qua, dopo 5. [89v] miglia da Spello scorgesi 
sopra il monte la città di ASISI, da Tolomeo, et Procopio nel 3. lib. dell’hist. de’ 
Gotti Assisium detto (et da Plinio sono nominati gli habitatori d’esso Asisinate; 
ma da Catone è detto Esisium. Così dice Dante nel 11. Canto del Paradiso, di 
questa città. 

Non dica Ascesi, che direbbe corto 
Ma Oriente, se proprio dir vuole. 

Ella è questa città quasi rovinata per le fattioni, et civili discordie. Onde più to-
sto par città con le mura, che con la moltitudine del popolo. Illustrò essa il glo-
rioso Serafico Francesco con la sua santissima vita, ornato de i santi segni di 
Giesu Christo (singolare essempio a tutto ’l mondo) dignissimo fondatore 
dell’ordine de’ frati minori. Le cui eccellentissime opere, lascierò narrare ad altri 
per non esser troppo lungo. Passò tanto glorioso padre a miglior vita alla Chiesa 
di S. Maria de gli Angeli fabricata nell’antidetta pianura, et fu sepolto nella città, 
ove fu edificato un singolarissimo tempio, sì come hora si vede. Ornò altresì 
questa città con la singolare santità, la preclara vergine beata Chiara del detto S. 
Francesco devotissima discepola, la quale fu ottimo essempio di pudicitia a tutte 
le vergini. Sopra Asisio vedesi il monte nomato Asi, dal qual trasse il nome la 
città Asisi. Sotto detta città 3. miglia, nella pianura passa il fiume Asi, così detto 
da i monti Asimi, come par dimostrar Propertio. Ora nominasi detto fiume 
Chiazzo, o Chiuso, come scrive Landino sopra quel verso del canto 11. del Para-
diso di Dante. 

Intra Topino, e l’acqua che discende 
Del colle eletto del beato Ubaldo. 

Seguitando poi il nostro viaggio; congiunto ch’è il fiume Topino col Chiazzo a 
Canara lascia il suo nome, et nominasi Chiazzo. Et lasciando alla sinistra Beto-
nio (nobile castello) et discendendo, al fine mette capo nel Tevere appresso di 
Torsano castello. Non entra nel Tevere maggior fiume di questo, eccetto la Ne-
gra, et il Teverone. Questo è quel fiume, di cui dice Pli. nel 5. c. del 3. lib. che la 
Tinna, et le Chiane entrano nel Tevere. Già abbiamo detto esser nominato il To-
pino da Strabone Tenea, et Tinna, et da Sillio Italico Tinia. Il qual (come è detto) 
congiunto col Chiazzo, perdendo il suo nome, Chiazzo è nomato. Ritrovansi in 



 157 

questi contorni molte castelle del territorio Perugino, cioè Fratta, vicino al Teve-
re, et dietro Montone, molto nominato castello per gli eccellenti capitani di mili-
tia, che ha produtto, et fra molti Braccio. Il quale fu capitano quasi di tutti i si-
gnori d’Italia, et maneggiò l’armi sempre con gran gloria, et mancò del numero 
de’ viventi nel 1424. da cui trasse origine la fattione Bracesca. Lasciò doppo sé 
Oddo suo figliuolo, che essendo capitano de’ soldati Fiorentini, fu ucciso nella 
valle di Lamone. Chi vuol chiaramente intendere l’eccellenti opere del valoroso 
Braccio legga l’hist. di Biondo, Linardo Aretino, Poggio, Giovan Antonio Cam-
pano, la Sfortiade, et altri scrittori de’ nostri tempi, ove sono copiosamente de-
scritte. Certamente fu questo capitano da paragonare con quei valorosi, et eccel-
lenti capitani de’ Romani, et de’ Greci. Per hora più non dirò di tanto buono. 
Trasse origine da questo castello Niccolò Stella, o sia Forte braccio, nato di Stel-
la sorella di Braccio, et [90] Carlo figliuol di Braccio, et Niccolò Piccinino egre-
gio capitano, che fece gran prove del suo ingegno in trattar l’armi. Passò di que-
sta vita tanto singulare huomo d’anni 94. nella villa di Corsica vicino a Milano 5. 
miglia capitano di Filippo Maria Vesconte Duca di Milano, nel 1444. lasciando 
due figliuoli heredi delle sue virtù, cioè Giacomo, et Francesco, che trattarono 
anche eglino l’armi con gran lode, come dimostrano gli scrittori. Ritornando a 
dietro a Fuligno, et passando oltre a quello, si vede alla sinistra lungo la costa de 
gli alti monti dell’Appennino Trevi. Secondo Biondo pare, che sia questo quel 
luogo detto Mutisce, seguitando Servio sopra quelle parole di Verg. nel 7. lib. 
Ereti manus omnes oliviferaeque Mutiscae. Et vuole che così Mutisce fosse pri-
mieramente detto, et poi Trebia (hora Trebula) appresso cui Annibale superò i 
Romani, inducendo quel verso di Lucano. Quod impunita nati tempora tinna-
rum, Trebiaeque inventur. In vero pare a me errare gravemente Servio dicendo 
esser questa città Trebia, ove Annibale diede la rotta ai Rom. conciosia cosa, che 
quella Trebia è un fiume nella Gallia Togata oltre a Piacenza (come dimostra Li-
vio) et questo luogo di Mutisce, secondo le parole di Verg. è quivi ne gli Ombri 
vicino a i Sabini, et crede che ’l sia Trevi poi nominato Mutisce, et altresì Trebula 
(come parimente scrive il Landino, et Plinio nella 4. regione al capo 11. del 3. lib. 
ove afferma gli Trebulani esser dimandati Mutisce, et Suffenati. Et Dionisio Ali-
carn. nel 1. lib. dimostra esser Trebula vicino alla via Quincia, da Riete discosto 
60. stadij, et siano 7. miglia, et mezo posta sopra d’un picciolo colle. Et ella è 
annoverata fra i Sabini da Strab. Plin. et Tolomeo. Et per tanto il sito, et simil-
mente parte del nome, assai dimostrano doversi tenere fosse Trevi, Mutisce, et 
Trebula, conciosia cosa, che è il territorio di quella molto abondante d’olivi, co-
me dice Vergilio, et ella è posta a gli confini de’ Sabini, tale che altre volte si po-
neva fra essi, secondo gli scrittori sopranominati, et etiandio il nome di Trevi as-
sai si conferma con Trebula. Et perché habbiamo detto, che Dionisio scrive esser 
questa città vicina alla via Quintia, et hora si vede lungo la via Flaminia, così di-
rei, come ne’ tempi di Varrone, da cui ha istratto queste cose Dionisio secondo 
ch’egli dice, era nominata questa via Quintia, et che poi in successione di tempo, 
essendo rassettata da Flaminio (come dimostrerò a luogo suo) fu dimandata 
Flaminia. Ne fa memoria Livio de gli Trebulani nel 20. lib. scrivendo, che fosse-
ro fra i cittadini R. Et Mar. così dice del cascio Trebolano. 

Trebula nos genuit, commendat gratia duplex 
Sive levi Flama, sive domamur aqua. 

Et altrove. 
Humida, qua gelidas submittit Trebula vales, 
Et virdis Cancri mensibus alger ager. 
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Poi all’incontro di Trevi sopra gli ameni colli scorgesi Monte Falco Castello di 
nuovo nome, come scrive Biondo, et il Volaterrano, ma di popolo molto pieno, 
onde ebbe origine la vergine B. Chiara dell’ordine de gli Eremitani. Nel cui cuo-
re, essendo passata ella a miglior diporto, furono ritrovati scolpiti tutti li misteri 
della sacrata passione di Christo, con la croce, et con tre picciole pietre tutte di 
un medesimo peso, dinotando in quanta veneratione haveva havuto il profon-
dissimo [90v] misterio della santissima Trinità. Poi alle radici di quel colle nella 
già via Flaminia, vi è Bevagna da Catone, Strabone, Tolomeo, et Cor. Tac. nel 9. 
lib. Mevania detta. Sono anche ricordati i Mevaniati da Plin. et altresì Mevania 
la nomina nel 13. cap. del 35 lib. quando dice. In Italia quoque lateritijs murus 
Accaeti, et Mevaniae est. Et Strab. soggiunge come passa il fiume Tenea, overo 
Tinno fuori di Mevania, per il quale con le barchette si portano al Tevere gli frut-
ti. Ne fa etiandio mentione di Mevania Livio nel 9. lib. descrivendo il viaggio 
molto affrettato del Consolo per ritrovar l’essercito de gli Umbri a Mevania. Et 
Lucan. nel 1. 

Et qui taurifferis, ubi se Mevania campis. 
Explorat, audaces ruere in certamina turmas. 

E Silio nel 8. libro. Et latis Mevania pratis. Illustrò questa città Propertio Aure-
lio. Il quale di se medesimo scrivendo a Tullo nel 1. lib. Monobilos, sia delle Ele-
gie, come dice Nonio Marcello, così scrive. 

Proxima supraposito contingens Umbria campo 
Me genuit terris fertilis uberibus. 

Et nel 4. 
Umbria ne notis antiqua penatibus edit. 

Mentior, an patriae tangitur ora tuae 
Qua nebulosa cavo irrorat Mevania campo, 

Et lacus aestivis intepet umber aquis 
Scandentisque axis. 

Fa anche memoria di Callimaco nel detto libro, dimostrando che ’l fosse nato in 
Ombria, ma non dice però in qual luogo. 

Ut nostris tumefacta superbiat Umbria libris 
Umbria Romani patria Callimachi. 

Similmente diè grand’ornamento a questa Città il Beato Giacomo de’ Bianconi 
dell’ordine de’ Predicatori con l’opere sue santissime, et co i miracoli fatti da Id-
dio per li suoi meriti, sì come ampiamente si può vedere nella vita sua riposta ne 
i libri de Viris Illustribus ordinis Predicatorum. Seguitando il camino per la gra-
tiosa pianura, ove dicessimo esser Fuligno, et Trevi, alla sinistra di quella, nel 
fine d’essa pianura evvi la città di SPOLETO, da cui ha tratto il cognome questa 
regione d’Umbria Ducato di Spoleto, come innanzi è detto, per esser ella stata 
seggio del Duca de’ Longobardi, c’haveva cura, et governo di tutta questa Regio-
ne. Di cui fu primieramente Duca designato da’ detti Longobardi Farola, secon-
do Paolo Diacono nel 3. lib. dell’historie de’ Longobardi. Ella è così nominata 
Spoletum da Catone, Strab. Livio, Tolomeo, Svet. nella vita di Vespasiano, Pro-
copio nel 3. lib. delle guerre de’ Gotti, Appiano Aless. nel 1. lib. et da Plin. sono 
annoverati gli Spoletini nella 6. Regione, et Livio li nomina Colonia de’ Romani 
nel 20. lib. et Antonino la descrive nel viaggio della via Flaminia, et Annio dice 
esser questa città primaria, et antichissimo capo de gli Vilumbri, et che fu così 
Spoleto nominato da Polo capitano, overo dall’augello Spolo; che volava sopra 
questo luogo, essendo cominciata la fabrica di essa città. Et così dall’augurio del 
detto la nominaro. Et soggiunge esser favola recitata, che trahesse tal nome dal 
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vocabolo expoliando, [91] conciosia cosa, che questo è vocabolo Latino, et non 
fu nominata dal detto vocabolo, ma dal vocabolo Hetrusco, o sia dal detto Capi-
tano Toscano Polo, o dall’augello Spolo, come è narrato. Ella è riposta nella Vi-
lumbria, cioè nell’antica prole de gli Umbri (come dimostra Catone) imperò che 
Veia significa prole, et Umbra antica. Et è annoverata fra le prime città di detta 
Vilumbria, come anche dimostra Tolomeo. Così si ritrova scritto di Spoleto nel 
lib. delle Colonie, Ager spoletanus in iugeribus, et limitibus intercessivi est adsi-
gnatus, ubi cultura est. Caeterum insolutus est montibus, vel sublitius, quae 
reip. alli Cessa censita sunt. Nam et multa loca haereditaria accepit eius popu-
lus. Memora questa città Livio in più luoghi, et massimamente nel 22. lib. de-
scrivendo, che Annibale doppo la rotta data da lui ai Ro. al Lago di Perugia, pas-
sò a Spoletto rubbando tutto il paese, et quella assediò, ma non fece verun pro-
fitto, perché fu di quindi scacciato da i Spoletini con grande occisione, et rovina 
de i suoi soldati. Là onde vedendo Annibale la virtù, et ardire de’ Spoletini quin-
di partendosi, senza verun profitto, piegosse con tutto l’essercito nel Piceno (ho-
ra Marca nomato.) Et nel 24. descrivendo i prodigij apparuti in un medesimo 
tempo, dice, doventasse a Spoleto una Femina maschio. Et nel 27. annovera i 
Spoletini fra quelle colonie, quali dierono aiuto a i Romani tempi travagliosi 
d’Annibale. Tanto aggradiva questa città, a Teodorico Re de’ Gotti, che vi edificò 
un molto superbo Palagio. Egli è ben vero, che doppo Teodorico fu rovinato da’ 
detti Gotti insieme con la città, ma poi fu ristorata da Narsè Eunuco, valoroso 
capitano di Giustiniano, secondo Biondo nel 12. lib. dell’hist. col Sabellico. Fu 
anco rovinato un Teatro, che quivi si ritrovava molto sontuoso. Doppo molti an-
ni, ch’era stata ristorata da Narsè. Fu parimente guasta da Federico Barbarossa 
per essere i cittadini favorevoli ad Alesandro Papa 3. Onde fu usata tanta crudel-
tà, che par cosa da non credere. Conciò fosse cosa, che oltre agli altri mali, quali 
sogliono esser fatti da i soldati nel pigliare per forza un luogo, per comandamen-
to d’esso, furono sforzate, et violate tutte le sacrate vergini de’ Monasteri a Dio 
dedicate. Poi essendo alquanto ristorata, non puoté riposare, perché fu da i Pe-
rugini bruciata, essendo nascostamente entrati nella città, che fu del 1324. se-
condo Bernardo Corio nella terza parte delle sue volgari historie. Vero è, che poi 
da quel tempo in qua, ella è molto accresciuta così dal popolo come d’honorevoli 
edifici, et tanto di riputatione quanto di ricchezza. Ella è situata parte sopra il 
colle, et parte nella pianura havendo una fortissima Rocca sopra il colle da ri-
porre fra le forti d’Italia (quale fu fabricata d’uno anfiteatro antico) ch’era nella 
città (come scrive Biondo nel 6. lib. della prima Deca dell’hist. alla quale si passa 
dalla città per un artificioso Ponte di pietra sostentato da 24. grossi pilloni con 
gran magisterio disposti. Congiunge questo Ponte parte della città posta sopra il 
colle con detta Rocca fabricata sopra d’un altro colle, spartiti da una picciola val-
le. Di detto ponte così scrive Faccio nel 10. Canto del 3. lib. Dittamondo. Il ponte 
di Spoleto ancor mi piace. Ella è molto abondante città delle cose necessarie al 
vivere de’ mortali, conciosia cosa, che quivi ritrovansi copiosamente grano, vino, 
oglio, mandorle, et altri frutti. Onde Martiale lodando i vini Spoletini talmente 
dice. 
[91v] 

De Spoletinis, quae sunt cariosa lagonis, 
Malueris, quam si musta falerna bibas. 

Ha dato grand’ornamento a questa città, P. Cornuto eccellente oratore, come 
racconta Cicerone de Claris oratoribus, et anche C. Melisso grammatico, secon-
do Tranquillo, et Eusebio. Quivi furono martirizati S. Carpofore prete Toscano, 
Abondio Diacono, Savino vescovo di essa città, Essuperantio, Marcellino Diaco-
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no, Venasiano huomo molto nobile con la moglie, et figliuoli, Gregorio con molti 
altri chierici, et cittadini, ne’ tempi di Diocletiano Imperadore. Dà hora fama, et 
nome a questa città Giovann’Antonio Aronio molto dotto, che quest’anni passati 
per la sua dottrina fu condutto a Bologna con buon salario per auditore della 
ruota, s’affatica ancor Mario Favonio giovane di grand’ingegno, et di tenacissi-
ma memoria di dar ornamento a questa sua patria, occupandosi ne gli studij 
delle lettere. Ricevé etiandio grand’ornamento da Fabio Vigil vescovo d’essa, 
huomo molto dotto hora Segretario del Papa. Assai altri preclari, et eccellenti 
huomini al presente illustrano questa nobile patria, che lungo sarei in rimem-
brarli. Ritornando alla descrittione de’ luoghi. Veggonsi molti alti i Monti, quali 
sono sopra Nuceria, et del fiume Topino, che corre alle radici del colle, sopra cui 
giace essa città (come dimostrai) supra Fuligno, Trevi, et Spoleto. Vero è, che fra 
sé sono partiti dalle vallete, et fiumicelli in tal maniera, che dalla pianura, valle 
di Spoleto dimandata (di cui dicessimo, esser tanto fruttifera, et dilettevole) ri-
trovansi gran spatio, et instanza insino all’Apennino. Nel qual spatio appareno 
molti castelli, ville, et contrade d’antico nome. Là onde quasi si potrebbe dire es-
ser questo largo spatio un’altra Regione da se stesa, ma molto montuosa. Egli è 
adunque il primo castello, fra questi monti sopra Fuligno, che primieramente 
occorre Capo di Acqua, così nominato da una fontana (che quivi esce) di chiaris-
sima acqua. Dalla quale ha principio un fiume, che doppo poco scendendo entra 
nel Topino. Poi più alto, evvi col Fiorido castello appresso un picciolo Lago no-
minato il Lago Fiorido dal detto castello, di cui esce un ruscelletto, che anch’egli 
sbocca nel Topino appresso Foligno. Sono intorno a questo lago d’ogni lato altis-
simi monti, fra i quasi si vede S. Anatolia, assai nominato castello soggetto a 
Camerino. Poi si passa per Col Fiorido al Castello di Seravalle (così nominato, 
perché quivi sono le strettissime foci dell’Apennino.) Et per tanto per questo 
stretto luogo bisogna passare a quelli che vogliono ire a Camerino della Marca, 
et (come scrive Biondo) ha la prima habitatione di Seravallesi il coperto, et di 
cui la prima parte piove ne gli Ombri, et l’altra parte di dietro, piove ne i Mar-
chiani. Dipoi sotto il colle (ove dicessimo esser Trevi) vedesi una fontana di 
chiarissima acqua, quale ne getta tanta abondanza, che fra spatio d’uno stadio, 
produce un fiume, che mette poi capo nel Topino sotto Fuligno. Egli è questo 
fiume il Clitunno ramentato da Verg. nel 2. lib. della Georgica, quando scrive. 

Hinc albi Clitunne greges et maxima taurus, 
Victima saepe tuo, perfusi flumine sacro. 
Romanos ad Templa deum duxere triumphos. 

Et Sillio nel 8. 
[92] 

Et lavit ingentem perfundens flumine sacro 
Clitumnus taurum. 

Dice Servio sopra i versi antidetti di Vergilio esser il fiume Clitunno vicino a 
Mevania, et ivi nascere i buoi bianchi bevendo dell’acqua del detto, le matri 
d’essi, dei quali poi ne era fatto sagrificio da i trionfatori in Roma prima lavati 
con l’acqua di esso fiume. Et Pietro Marso dichiarando i versi sopra posti di Sil-
lio, parimente scrive, sì come Servio. Vero è, che Plinio nel capo 106. del terzo 
libro dice haver tal virtù l’acqua di questo fiume, che bevendone i buoi doventa-
no bianchi, soggiunge che detto fiume è ne’ Falisci. Assai mi sono maravigliato 
di questa cosa, conciosia che se esso fiume fosse ne’ Falisci non sarebbe quello 
ch’è vicino a Mevania, perché è molto discosto da i Falisci. Et ancor perché i Fa-
lisci sono nell’Hetruria oltre il Tevere (come havemo dimostrato.) Là onde ha-
vendo io molto sottilmente rivoltato gl’interpreti di Virgil. et di Sillio, ho ritrova-
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to essere il Clitunno un fiume vicino di Mevania, ch’è parte dell’Ombria, et parte 
di Toscana. Sì che par non possa esser ne’ Falisci, come pare dir Plinio. Et per 
tanto credo che sia corrotto il testo di Plinio, perché non si ritrova fiume alcuno 
ne’ Falisci nominato Clitunno, né altresì talmente confina questa patria co i Fa-
lisci, che per la vicinità si possa dire esser quasi parte d’essi, imperò che è gran 
distanza di quindi a Falisci. Nondimeno si dee tenere che sia questo fiume Cli-
tunno nell’Ombria come dimostra Lucano, Propertio, et Servio con molti altri 
scrittori. Et pur se alcuno dicesse che Plin. altrove dice esser lo Clitunno ne’ Fa-
lisci, costantemente risponderei esser falso, parlando però di questo Clitunno. 
Ma in vero io non ho ritrovato alcun fiume ne’ Falisci di tal nome, et c’habbia la 
virtù di far nascere i buoi bianchi, overo che nati bevendo della detta acqua di-
ventano bianchi. Sono altresì fra Trevi, et Spoleto molti castelli de gli Spoletini. 
Ritrovasi fra quegli asperi, et alti monti Cereto castel di nuovo nome, et molto 
pieno di popolo. Da cui sono nominati i Ceretani, i quali discorrono per tutta I-
talia simulando santità con diversi modi, et sotto diversi colori per trarne dana-
ri. Et per tanto da loro è stato tratto il vocabolo, che quando importunamente, et 
senza vergogna qualch’uno chiede alcuna cosa, overo colora le sue parole con 
nuovi modi, et fittioni acciò la ottenga di così esser buon Ceretano. Dicono alcu-
ni che fossero i fabricatori di questo castello alcuni Francesi scacciati di Francia, 
che andarono al Papa a chiedergli un luogo per habitare, et che lui li concedesse 
questo, dandogli molti privilegij, acciò che potessero ritrovare limosine per loro 
vivere insino a tanto che havessero drizzato detto luogo, ove agiatamente potes-
sero habitare co i figliuoli. Et perciò cominciarono chiedere limosine con questi 
privilegij, et havendosi bene assettati, et già havendo gustato la dolcezza della 
furfantaria, non parveli di lasciarla. Et così rimanendo nella sua opinione, poi 
con diversi modi si sforzano d’istraere limosine (anzi dirò di rubbare, et ingan-
nare i popoli.) Egli è ben vero, che horamai parte sono scorti per ingannatori, et 
simulatori, et perciò poca fede è data alle loro fittioni, et inganni. Sotto di Cereto 
vedesi Ponte Castello edificato da i Ceretani. Di cui trasse origine Lodovico ec-
cellente dottore di leggi; con Paolo degno Giureconsulto, che fu avocato [92v] 
concistoriale. Ma più ornò questo luogo Giovanni, cognominato Pontano, Segre-
tario prima d’Alfonso d’Aragona Re di Napoli, che scrisse molte opere facendo 
isperienza del suo nobilissimo ingegno così ne’ versi, come nella prosa. Onde di-
venne in tale istimatione appresso tutti i dotti huomini che ’l fu, et anche hora è 
riputato fra i primi litterati, che sono stati nella nostra età, secondo che le sue 
opere chiaramente dimostrano. Passato Ponte castello antidetto, così nominato 
dal Ponte, che congiunge amendue le ripe del fiume Negra, appresso cui è fabri-
cato, caminando 6. miglia incontrasi nel castel di Cassia nuovo di nome, secon-
do Biondo, ma secondo Rafael Volaterrano antico, dicendo quello esser Carsuli 
nominato da Strab. et gli habitatori detti Carsulani da Pli. Similmente io penso 
che ’l sia Carsula citato da Dionisio Alicar. nel 1. lib. dell’historie. Et ciò credo 
perché egli dice fosse Carsula vicina al monte Corito, hora detto al Monte Corvo. 
Di Carsuli anche ne fa memoria Cornel. Tac. nel 19. lib. dell’hist. Hora questo 
castello è molto pieno di popolo, et lungo tempo ha conservato la sua libertà. E-
gli è bagnato dal fiume Corvo, qual esce dalle radici di Monte Corvo, ch’è un de’ 
più alti Monti, che si ritrovino in questi paesi. Scendendo poi detto fiume da 
Cassia trascorre insino al fiume Negra, et in quello entra appresso il castello de’ 
tre ponti. Già fu gran guerra fra Spoletini, et Norsini per la giurisdittione di que-
sto castello, conciò fosse cosa, che ciascuno d’essi pretendeva haverli giurisdit-
tione. Là onde ne seguitarono grand’occisioni d’huomini fra l’una, et l’altra par-
te, con tanta crudelità, che horrenda cosa sarebbe ad udirla narrare, come scrive 
Biondo. Partendosi da Cassia, et passando 7. miglia pur fra altissimi monti l’uno 
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dall’altro, però partito d’alcune piane, et fruttifere Valette, vedesi l’antica città di 
NORSA riposta nella 4. regione da Pli. et nomata Nursia, et gli habitatori Nursi-
ni, et da Tolomeo ella è descritta ne’ Sabini, che sono più orientali de i Vilumbri. 
Ne è fatto mentione da Livio nel 28. li. quando dice. Umbriae populi, et praeter 
hos, Nursini, et Reatini, et Amiternini, Sabinusque ager omnes milites polliciti 
sunt. Et nel 38. dimostra come il popolo di Norsa mandò soldati a Scipione per 
armare le navi, le quali egli condusse nell’Africa. Et Verg. in più luoghi memora 
Nursia, et massimamente nel 7. lib. della Eneida, quando dice. 

Qui Tybrim, Fabarimque bibant quos frigida misit. 
Nursia. 

Et più in giù. 
Et te monte se misere in praelia Nursae. 

Scrive Servio sopra questi versi esser Norsa città del Piceno, hora Marca, et in 
verità potersi dir fredda, et velenosa, et nuocevole, onde i Gracchi in ogni suo 
parlare dimandavano i Norsini scelerati. Dipoi sopra dell’altro verso ispone es-
ser Norsa posta fra i monti. Egli è ben vero, che quando scrive esser Norsa nel 
Piceno, lo dice per seguitar Plinio, che la ripone nella quarta regione, ma gli altri 
scrittori l’annoverano fra gli Umbri, et Sabini, et vi è poca differentia ad esser 
riposta o in quella Regione, overo in quest’altra per la propinquità di dette Re-
gioni, che sono contermini. Havendo veduto Biondo di Servio la ispositione di 
quel verso. Qui Tybrim, dice non esser detta fredda Norsa da Verg. per significa-
re essere scelerati i Norsini (come diceano i Gracchi) ma perché in verità ella è 
molto fredda per [93] essere intorniata d’altissimi monti, sopra i quali la mag-
gior parte dell’anno veggonsi le agghiacciate nevi, dalle quali ne risultano gran 
freddi a Norsa, et alla circostante Regione. Assai io mi sono maravigliato di Ser-
vio, che ha ritrovato quella istorta ispositione, conciosia cosa, che Vergilio chia-
ramente (come si conosce) parla della reale freddezza, volendo dimostrare il sito 
della città, et la intemperie dell’aria, che vi è, et egli cerca i Gracchi, che parlano 
de i Norsini, secondo la lor fantasia. Similmente nomina Norsa Sillio Italico 
nell’8. libro, quando dice. 

Nursia, et a Tetrica comitantur cohortes. 
Et Mart. lodando le rapi. 

Nursinas poteris parcius esse rapas. 
Delle quai rapi scrivendo Plin. nel 13. cap. del 18. lib. dice tenere le rapi Norsine 
la palma, et il primo luogo in grandezza sopra tutte le altre rapi. Conciosia cosa 
che se ne ritrovavano di quelle che pesavano per ciascuna molte libre. Di questa 
città così parla Faccio de gli Uberti nel 10. Canto del 3. libro. 

Io viddi a Norsa ancor un fiumicello. 
Questo sette anni sotto terra giace, 
e sette va di sopra grosso, e bello. 

Hanno tratto origine molti eccellenti huomini da essa, de i quali fu Sertorio va-
loroso capitano de’ Romani come scrive Livio, con Plutarco. Et anche partorì el-
la il santissimo Benedetto padre di Monachi, la cui vita descrisse elegantissi-
mamente S. Gregorio Papa ne’ suoi Dialogi. Vi fu etiandio Benedetto Riguardato 
huomo molto letterato della nobile stirpe di detto S. Benedetto. Fu parimente 
Norsina Vespasia Polla madre di Vespasiano Imperatore, secondo che narra 
Svetonio nella vita di Vespasiano. Sono usciti altri huomini di questa città che 
l’hanno illustrata con lettere, et altre virtuti, che lungo sarei in racontarli. Ora 
ella è mal condotta per le discordie de’ cittadini. Vedesi poi sopra di Cassia 10. 
miglia Conissa castello di nuovo nome fra i montuosi luoghi edificato, molto 
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pien di popolo. Sono queste castella in quella parte de’ Monti, che ella è verso 
Spoleto. Essendo giunto al fiume Negra, ove cominciano i Sabini, avvenga che 
Norsica, et Cassina con alcuni altri di questi luoghi fossero anticamente annove-
rati fra essi Sabini (com’è detto) per hora più oltre da questo lato non seguitarò 
la descrittione, ma passerò a Spoleto alla via Flaminia, et così descriverò i luoghi 
oltra il fiume Negra, et poi ritornerò a Vissa, et al principio della Negra, notando 
tutto il paese de gli antichi Sabini, et moderni. Da Spoleto adunque caminando 
lungo la via Flaminia entrasi nella Valle di Strettura tutta sassosa posta fra altis-
sime rupi. Nel cui fine vicino a Terno da 4. miglia ritrovasi selve d’olivi, con vi-
gne, et altri fruttiferi alberi, et al fine la città di TERANI posta fra due fiumi, cioè 
fra un cupo canale istratto della Negra, et il detto fiume, et per ciò Interrannia 
da gli antichi ella è stata nominata, sì come da Tolomeo, Strabone, et da Plinio 
sono riposti gli Interramnates nella quarta regione, et parimente è fatto memo-
ria d’essi da Cornelio Tacito nel primo libro delle sue divinali attioni, scrivendo 
qualmente detti Interrannati andassero a Roma a pregare il Senato, che non vo-
lesse far chiuder le bocche de i fiumi, che non entrassero nel Tevere, acciò non 
fossero sommersi i fecondissimi campi d’Italia, et [93v] massimamente non si 
otturassero le foci del fiume Nare (hora Negra) perché ogni cosa intorno a quella 
sarebbe bagnata, et somersa. Quivi congiunge le rive del detto fiume un ponte di 
pietra. Già fu ella maggiore città di quello, che hora si vede, come chiaramente 
dimostrano le rovine de gli antichi edifici, che sono fuori d’essa. Ella è molto a-
bondante delle cose necessarie per il vivere de gli huomini, et de gli animali, et è 
molto piena di popolo; benché habbia patito assai travagli ne’ tempi passati per 
le discordie cittadinesche. Pur hora vivono quietamente i cittadini. Da Livio so-
vente n’è celebrato la memoria d’essa, et massimamente nel 27. lib. dimostran-
do, che fosse anch’ella una di quelle 18. colonie, che non volsero pigliar l’armi 
per sussidio de i Romani, né similmente dargli danari, ne’ tempi, che tanto gra-
vemente li travagliava Annibale. Hanno illustrato questa città assai nobili inge-
gni, de i quali è stato Giovanni Mancinello già auditore della Camera Apostolica, 
huomo molto dotto, et prudente. Vedesi poi il territorio di questa città così di 
qua dal fiume Negra, come di là, molto fertile per l’abbondanza dell’acqua, con-
ciosia cosa che da ogni lato trascorrono i ruscelleti in qua, et in là, con gran pia-
cere di chi li vede. Et tanto è fertile questo paese, che chiaramente hora si cono-
sce esser vero quel che dice Plinio d’esso, cioè che i prati, i quali si possono a-
dacquar quivi, si segano quattro volte l’anno, et gli altri tre. Et questo interviene 
per la vicinità del fiume antidetto, il qual trascorre per mezo di esso. Produce al-
tresì detto paese, o sia di piano, o de’ colli buoni, et saporiti frutti con vino 
d’ogni maniera, cioè vernaccie, moscatelli austeri, et mediocri, con grande a-
bondanza d’oglio. Si traeno dal circonstante paese al fiume, cavoli, et rapi da 
ragguagliare in grandezza a qualunque altre rape si ritrovano nell’Italia. Là onde 
meritano di esser lodate non meno di quelle da Plinio rammentate; imperò che 
se ne veggono alcune di tanta grandezza, che pesano libre trentatré per ciascu-
na. Et secondo il riporto de gli habitatori, tanto pesano, che appena un asino 
può portar sette di quelle. Sono ancora in gran pretio i Colombi di questa città, 
così per la loro smisurata grandezza, come etiandio per la loro delicatezza. Et 
perché havemo lasciato a dietro alcuni luoghi da descrivere di qua dal fiume Ne-
gra, voglio hora passare alla riva del Tevere, termine di questa regione. Onde 
prima gli raccontarò tutti, avanti che passi a i Sabini. Scendendo adunque alla 
riva del Tevere vedesi Druida castello pieno di popolo, posto alla costa del colle 
sopra il Tevere, dapoi che il Chiazzo è entrato nel Tevere, et s’è passato il ponte 
di Pietra posto sopra il Tevere, per cui si passa da Perugia a questi luoghi. Si dice 
in latino questo castello (secondo alcuni) Diruta. Non ritrovando memoria di 
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detto luogo appresso d’antico scrittore, credo che sia nuovo. Sono molto nomati 
i vasi di terra cotta quivi fatti, per esser talmente lavorati, che paiono dorati. Et 
anche tanto sottilmente sono condotti, che insino ad hora non si ritrova alcun 
artefice nell’Italia, che se li possa agguagliare; benché assai sovente habbiano i-
sperimentato, et tentato di farne di simili. Sono dimandati questi vasi di maiori-
ca, perché primieramente fu ritrovata quest’arte nell’isola di Maiorica, et quivi 
portata. Seguitando la via da Perugia a Narnia (di cui poi diremo) incontrasi nel-
la città di TODI posta sopra il colle, molto antica, nomata da Cat. Strab. Pli. [94] 
Procopio nel 2. lib. delle guerre de’ Gotti, et da Anto. nell’Itin. Tuder, ma da To-
lomeo Tudernum. Ella è ancora nominata da Strab. molto honoratamente. Se-
condo Annio nel lib. 8. de’ Comentari, ella è posta ne gli Umbri, et have origine 
da i Veij Hetrusci Tuderni, de i quali dice Silio nel lib. 8. Et haud parti Martem 
coluisse Tudertes. Pare a me, che sia questa città quella da Dionisio Alicarn. nel 
li. 1. dell’hist. dimandata Tiora, et Matiera, discosto da Riete 300. stadij, o siano 
miglia 37. et mezo, ch’era sopra la via Latina; che credo fosse quella da Antonino 
nell’Itin. detta via Flaminia, nella quale vi mette similmente Tuder, hoggi Todi 
detto. Era anticamente quivi sacrificato a Marte, ove si vedea un bel tempio, se-
condo Silio Italico, come dicemmo. Et narra Dionisio Alicarn. descrivendo, che 
fosse data risposta per un augello nominato Pico sopra una colonna di legno a 
gli Aborigeni, sì come facea l’oracolo di Dodena sopra le quercie; et era tal ora-
colo di Marte a Tiora. Giace questa città sopra l’ameno colle (com’è detto) orna-
to di olivi, fichi, viti, et altri fruttiferi alberi. Vero è, che hora ella è quasi rovina-
ta per le partialità, et discordie fra cittadini. Cominciò gli anni passati la quasi 
total rovina d’essa per cagione d’Altobello suo indegno cittadino, huomo crude-
lissimo, non solamente a gli stranieri, et forestieri, ma etiandio a i suoi. Là onde 
per maggior parte disfece questa sua città uccidendo le persone senza verun ri-
spetto, et bruciando gli edifici della contraria parte, et facendo altre crudeltà, 
che sarei molto lungo in raccontarle. Havendo adunque costui ottenuta la vitto-
ria della contraria parte de’ suoi cittadini, ancor non satio del sangue humano, 
cominciò a trascorrere per li luoghi vicini, il tutto a sangue, et fuoco conducen-
do, havendo in sua compagnia da 200. huomini simiglianti a lui, crudeli, san-
guinolenti, et bestiali. Alli quali poi mancandogli i luoghi vicini, acciò potessero 
seguitare la loro crudeltà, cominciarono di rubbare, et uccidere i viandanti in tal 
modo, che non potea passar per questi contorni alcuna persona, che non espe-
rimentasse parte delle loro malvagie opere. La qual cosa intendendo Cesare 
Borgia Duca di Valenza, figliuolo di Papa Alessandro, vi mandò Vitellozzo da 
Castello eccellente capitano con buone bande d’armati, acciò che lo spengesse 
con tutta la compagnia. Il quale molto prodamente procedendo, talmente operò, 
che lo costrinse a fuggire in Acqua Sparta Castello non molto da Todi lontano. 
Ma egli vedendosi così stretto, et da ogni lato pigliati i passi, essendosi quivi 
molto fortemente assediato, et avvertendo di non haver modo da fuggire, si na-
scose in casa d’una vedova. Al fin ritrovato, fu spoliato, et ignudo posto sopra 
una tavola legato, nel mezo della piazza, acciò che ogn’uno da lui offeso, a suo 
piacere, ne facesse vendetta. (Odi cosa crudele, et bestiale) furono vedute le me-
schine matri da lui de i figliuoli private, sì come fiere arrabbiate, per sodisfare a i 
proprij inhumani, et bestiali appetiti, istirpare co i denti la carne dal corpo di 
quello, et altre donne da lui de i mariti vedovate morderlo da ogni lato, sforzan-
dosi di usare ogni crudeltà quanto a loro fosse possibile. Anche non meno 
s’affaticavano gli huomini di far vendetta contra lui de loro parenti uccisi, et chi 
de’ figliuoli, et chi de i padri, et altri de i fratelli, facendo ogni loro forza di con-
ficcarli gli stiletti nel cuore, et altri ne gli occhi, et altri in altre parti del corpo 
[94v] secondo che potevano. Et in questi, et altri simili modi ognun s’affaticava 
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per vendicarsi dell’ingiurie da lui ricevute. Vero è, che tanto egli era fiero, et be-
stiale, che parea non curarsi di tanti martorij, che gli erano dati, anzi costante-
mente diceva, havere già molto tempo antiveduto questa cosa, et perciò non cu-
rava di quanti mali li facessero. Et così fu crudelmente lacerato, et di vita spen-
to, sì come meritava la sua crudeltà. Era molto giovane, et per la sua crudeltà 
non gli fu conceduto il viver lungamente, verificandosi in lui le parole di David 
profeta quando dice. Non giungeranno gli huomini sanguinolenti, et dolosi alla 
metà de’ suoi giorni. (Odi ancor cosa più bestiale della prima,) dopo che fu così 
crudelmente ucciso, non satij quelli petti ferini della tanto crudel vendetta fatta 
contra lui vivo, che anco esercitarono nel corpo morto opere non humane, ma 
più che bestiali. Conciò fosse cosa che spezzarono l’infelice corpo in molti pezzi, 
sì come si spezza la carne delle bestie nel macello, vendendolo a peso a chi ne 
voleva comprare. Cosa certamente horrenda da udire, ma molto maggior da ve-
dere, che fosse la carne humana da gli huomini talmente comprata, et poi man-
giata. Ho voluto tanta horrenda cosa scrivere, acciò che sia essempio a gli huo-
mini crudeli, che leggendola possano conoscere, che chi usa crudeltà ad altri, al-
tresì a lui li sarà usata. Illustrò questa città Martino 1. Pontefice R. secondo Pla-
tina, et il Petrarca ne’ suoi Pontefici, benché dica Biondo, che fosse il terzo. Fu 
questo santissimo Pontefice confinato nell’Isola di Cersona da Constantino 3. 
Imperatore, ove divotamente passò a vita eterna per la fede di Christo. Diede 
anche grande ornamento ad essa Antonino huomo molto letterato così nel Lati-
no, come nel Greco, come chiaramente si può vedere nell’opere da lui scritte, et 
trasferite di Greco in Latino, et massimamente in alcune vite di Plutarco. Ritro-
vansi poi fra i contorni monti al Tevere, molti castelletti, ne i quali si scorge so-
pra d’un collicello non molto dal Tevere discosto, Alviano bella, et forte Rocca 
edificata da N. Abbate fratello di Bartolomeo eccellente capitano della militia 
Venetiana, ne’ nostri giorni. Dice Annio nel 7. lib. de’ Comentari sopra Catone, 
che fu nominato tutto quel paese, che si ritrova fra Ferente (di cui havemo par-
lato nell’Hetruria) insino al Tevere, Albiana, et il fiume, che sbocca nel Tevere di 
questo paese parimente addimandato Albiano, sì come etiandio al presente si 
dimanda, con quella pianura, che si vede posta appresso il Tevere, ch’è parte 
dell’Umbria, cioè Imperio di Giano; conciosia cosa che fu detto paese del prefato 
Giano. Là onde son d’opinione, che questo luogo di Albiano (hora Alviano detto) 
sia quello così nominato da Annio. Dierono nome, et fama a questo luogo quelli 
due fratelli sopranominati. Il primo con le sue virtuti, che era un Mecenate de’ 
virtuosi huomini, l’altro con la scienza militare. Il qual essendo Capitano de’ Ve-
netiani, dopo molte valorose opere, c’havea fatto, havendo riportato gloriosa vit-
toria de gli Helvetij insieme con Francesco 1. Re di Francia a Melignane l’anno 
di Christo 1515. passò di questa vita gloriosamente, lasciando un figliuolo. Dop-
po si scorgono in qua, et in là per quelli colli altri castelletti, che sarei molto lun-
go in descriverli, i quali sono di poco momento. Si giunge poi lungo la riva del 
Tevere, ad Herta, ove si congiunge il fiume Negra col Tevere, come dimostrai 
nella Toscana. [95] Vedesi nel mezo di questi due fiumi l’antica città di AMELIA 
sopra il colle edificata, Ameria da Stra. et Tolomeo nominata. Di cui dice Catone 
che fu da i Veij Hetrusci ristorata innanzi la guerra di Perseo, essendo loro capi-
tano Ameroe figliuolo d’Atlante, et di Pleiona figliuola d’Italo. Ma Plin. scrive 
nel 3. lib. nella sesta regione, come la fosse fabricata inanzi la guerra di Perseo 
d’anni 964. Et così pare che non si concordi Plinio con Catone, l’uno dicendo 
ch’ella fosse ristorata in quei tempi, et l’altro edificata. Onde così risponderei, sì 
come risponde Annio nel 7. lib. de’ Comentari, che Pli. dice ch’ella fosse edifica-
ta, secondo il comun parlare de gli scrittori, i quali sovente scrivono fosse fabri-
cata una città quando primieramente fu fondata, o finita, o ampliata, o ristorata, 
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sì come leggiamo di Roma, et di Cartagine, che furono edificate da diverse per-
sone, et massimamente Roma, come dimostra Dionisio Alicar. nel 1. lib. 
dell’historie. Fu adunque Amelia così edificata secondo Plin. et ristorata secon-
do Catone. Quanto al tempo non sarebbe Plinio contra Catone, perché anche Ca-
tone dice ch’ella fosse edificata innanzi la guerra di Perseo d’anni 964. Così è 
scritto nel libro delle Colonie di Ameria, Ager Amerinus lege Augusti est desi-
gnatus, et veteranis est quidem adiudicatus, et pro extimo libertatis legem sunt 
secuti. Ubi termini ambiguum nunquam circa ipsum oppidum sed extra tertium 
milliarium, Lex Caesariana operta est, in absoluto termini siti sunt, idest SS. P. 
S. DE. D. CCC. P.S. XII. Veggonsi etiandio al presente molti vestigi delle antichi-
tati di essa, cioè parte delle mura fatte di lunghe, et larghe pietre quadrate, con 
altri fondamenti d’edifici. Ella ha buono, et fertile territorio posto sopra gli a-
meni colli, ornati di viti, et di fruttiferi alberi. Si cava di detto paese grano, vino, 
olio, et altre cose necessarie per il viver de i mortali. Fa memoria Verg. nel 1. lib. 
della Georgica di questa città, quando dice. Atque Amerina parat lentae retina-
cula viti. Il qual verso dichiarando Servio dice esser questi retinacoli, o siano le-
gami, alcune vergelle, con che sono legate le viti, delle quali se ne ritrova gran 
copia nel territorio di Amelia. Et Plinio Giuniore memora anche egli Ameria in 
quella epistola, ove descrive il lago di Vadimone, come dimostrai nella Toscana. 
Nacque in questa città Roscio, che fu difeso da Cicerone dalle forze di Silla, es-
sendo accusato falsamente havere ucciso il padre, che era stato di nascosto da 
alcuni rei huomini morto. Et così per la prudenza, et eloquenza di Cicerone fu 
assolto dalla falsa calonnia a lui data. Onde divenne tanto eccellente nell’arte hi-
strionica, che non si isdegnò Cicerone con molti altri letterati huomini di udirlo 
sovente recitare le sue inventioni. Lasciò esso Roscio dopo sé un libro, ove fa 
comparatione fra l’arte histrionica et la eloquenza. Altri eleganti ingegni hanno 
dato splendore a questa patria con le loro virtù, che sarei lungo in ramentarli. 
Tra i quali è stato Cesare Nacci Vescovo di essa, che passò all’altra vita in Bolo-
gna vice Legato del Cardinale Orsino ne tempi di Alessandro Papa 6. et honora-
tamente si vede sepolto nella chiesa di S. Petronio. Entrando alla via che passa 
da Todi a Narnia veggonsi in qua, et in là per quei monti alquante castellette pe-
rò di poca istimatione, et nel mezo di essa via evvi castel Todino picciolo luogo, 
et più oltra S. Gemini, già honorato castello, et ben di [95v] popolo pieno, che fu 
molto mal trattato dallo essercito de’ Venetiani (essendo loro Capitano France-
sco Maria dalla Rovere Duca d’Urbino) essendo arrivati quivi, dimostrando di 
voler passare a Roma in aiuto di Clemente 7. Papa assediato nel Castello di S. 
Angelo dall’essercito di Carlo quinto Imperadore, nel 1527. Onde lo saccheggia-
rono, et parte ne abbruciarono in tal maniera, che rimase totalmente abandona-
to, et quasi tutto rovinato, come io vidi passando a Roma, de lì a tre anni. Et ciò 
anche vi occorse per la gran pestilentia che quivi seguitò. Egli è il circonstante 
paese molto bello, et vago da vedere, che sono tutti colli, pieni di viti, Olivi, Fi-
chi, et d’altri frutti. Et fra gli altri frutti se ne trae grande abondanza di uva di 
grani piccioli senza granella dentro, da i paesani nominata passerina, la quale è 
molto dilettevole da mangiare, et non solamente fresca, ma etiandio secca, et el-
la, è molto in pretio a Roma, et non è molto differente dalla passerina di Napoli 
di Romania, eccetto che quella è nera, et questa bianca. Seguitando per questa 
via, da Antonino Flaminia detta, appare alle radici dell’alto monte Chiesa castel-
lo, la cui Rocca scorgesi sopra l’alto monte posta. Più oltra lungo le radici di 
questa montagna vi è Acqua Sparta castello, ove nacque Matteo dell’ordine de’ 
Minori già Cardinale di Roma, huomo letterato, come da i comentarij da lui fatti 
sopra le sentenze conoscere si può. Quivi comincia una bella pianura, fra questi 
Monti, et il fiume Negra, la qual produce grano con altre biade, havendo begli 
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ordini d’alberi dalle viti accompagnati, onde se ne cavano buoni vini. Poscia al 
fine dell’antidetta via Flaminia, appare un ponte di matoni cotti, che congiunge 
amendue le rive del fiume Negra per passare a Narnia. Et quindi poco discosto 
pur sopra il detto fiume dimostransi alquanti arconi sostenuti da grossissimi pi-
loni d’un antico, et superbo ponte fatto di grandissimi pietre quadrate con gran 
magisterio, che faceva la via dalle radici del colle di qua dal detto fiume sopra di 
quello all’altro colle, ove è posto Narnia. In vero un grandissimo edificio, come 
da quella parte che in piedi si vede si può dar giudicio, del qual dice Martiale nel 
6. lib. 

Sed iam, parce mihi, nec abutar Narnia quinto 
Perpetuo liceat sic tibi Ponte frui. 

Ne fa etiandio memoria di esso Procopio nel primo lib. delle guerre de i Gotti, 
dicendo non haver mai veduto le più alte volte d’alcun ponte di quelle di questo. 
Dicono gli Narnesi che ’l fu fatto da Augusto delle spoglie de i Cimbri. Egli have-
va quattro larghi Archi, ma uno più largo de gli altri per metà, et fu fatto con 
tanto arteficio che sotto l’acque del fiume da un lato all’altro passare si poteva, 
come si può giudicare. Egli è rovinato per essersi renduto il fondamento di uno 
de’ pilloni. Da questo lato, avanti che si passi il fiume antidetto (seguitando la 
riva di quello appresso le radici del monte) si veggono molte scaturagini 
d’acque, fra le quali ve n’è una ritrovata nell’anno del mille cinquecento sette, 
che essendo bevuta da gli infermi pareano essere sanati da qualunque infermità 
fossero tenuti. Là onde vi cominciò concorrere da ogni lato gran moltitudine 
d’ammalati ch’erano restituiti alla sanità, havendo bevuto di quella. Et perciò i 
Narnesi volendo farvi alcune habitationi per quelli, che quivi venivano, fecero 
cavar la terra, et [96] ritrovarono fondamenti d’antichi edifici, da i quali, si co-
nobbe che altre volte fosse stato in pretio detta acqua. Più avanti caminando, al-
tre sorgivi d’acque si ritrovano. Tra le quali ve n’è una che mai si vede uscire, ec-
cetto l’anno avanti che dee esser carestia, sì come intervenne nell’anno mille 
cinquecento cinque, nel quale fu grandissima carestia per tutta Italia. Come ho 
detto altre assai sorgivi d’acque si ritrovano seguitando la riva della Negra alle 
radici del monte insino ad Horta, che peraventura hanno gran virtù, ma non so-
no conosciute. Et non dubito che escano da diverse minere di metalli, sì come fu 
ritrovato di quella, che sanava tante infermità, da i medici di Narni, che proce-
deva dalla minera del ferro havendola fatto distillare. Poscia si ritrova Horta, 
appresso cui sbocca la Negra nel Tevere. Siamo giunti al fine di questa Regione 
de gli Ombri da questo lato, ne i quali sono costretti tutti quei luoghi, che si ri-
trovano fra la fontana del Tevere, et il fiume Negra, ove Tiferno, hora Città di 
Castello, Amelia, et Todi, parte delle quali etiandio vi era Spoleto, et Menania, 
come vuol Catone, et Sempronio. Che popoli fossero i Vilumbri già è dimostrato. 
Havendo descritto il paese de’ detti Vilumbri, entrerò alla descrittione de i Sabi-
ni, anche eglino posti negli Ombri, come è detto. 

 
SAVINA. 

Dovendo scrivere de i Sabini, seguiterò l’ordine osservato nella descrittione delle 
Regioni precedenti, cioè di narrar l’origine di quelli, et poi costituire termini ad 
essi, et poscia entrare alla descrittion particolare. Dell’origine de i Sabini, ritrovo 
diverse opinioni. Et prima vuol Catone, et Sempronio, c’havessero principio da 
Sabo figliuolo di Sabbatio nato di Sagni, o sia Caspio, cioè di Sabo Sagni, che nel 
parlar Romano vuol dire santo, o sacerdote, et puro. Il qual essendo scacciato da 
Saturno Caspio, o Giove bello, anzi da Nino, detto da gli Assirij Giove (come dice 
Beroso, et Senofonte) passò nell’Italia da Giano, dal quale lietamente fu ricevu-
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to, et accarezzato ancor pigliandolo in compagnia al governo del suo reame. Et 
havendolo ritrovato molto virtuoso, et con quanta sapienza haveva ammaestrato 
gli Aborigeni, gli diede il governo de i popoli, che habitavano nella Toscana di là 
dal Tevere, dal quale poi tutto quel paese fu nominato Sabbatia, di cui ne parla 
Strabone nel 5. lib. Onde per questi scrittori trassero il detto nome i Sabini da 
Sabo antidetto. Il che par confermare Sillio nell’8. lib. così. 

Ibant, et laeti pars sanctum voce canebant 
Auctorem gentis, pars laudes ore ferebant 
Sabe tuas, qui de patrio cognomine primus 
Dixisti populos magna ditione Sabinos. 

Così dicono questi scrittori dell’origine de i Sabini. Ma Plinio altrimenti scrive 
seguitando altri autori, et dice che acquistarono questi popoli tal nome dalla re-
ligione, et coltura de gli Dei, et così furono detti Sabini, come Savini. Strab. vuo-
le che havessero principio dal Tevere, et dalla Toscana. Et Zenodoro Troezenio 
historico dice che passarono alcuni forastieri da gli Umbri nel territorio di Riete, 
[96v] et havendovi alquanto dimorato, al fine ne furono scacciati quindi da i Pe-
lasgi. Onde si ricoverarono in questo paese, detto Sabina. Et per questo furono 
poi nominati Sabini da tutti. Vero è, che non piace tal opinione a Dion. Alic. 
com’egli dimostra nel secondo lib. anzi s’accosta all’opinione di Portio Catone, 
che fossero detti popoli Sabini nominati da Sabo sagno (da alcuni chiamato Pi-
struno) et che fu la loro prima habitatione nella contrada Testruna appresso 
Amiterno, et che poi quindi partendosi, passassero nel territorio di Riete, et ha-
bitassero con gli Aborigeni, et poscia per forza si insignorissero della nobil città 
di Cotila, et anche scacciassero i Reatini fuori del loro paese, et edificassero al-
cune forte città, fra le quali fu Cure. Et che poi divennero tanto potenti, che ot-
tennero la signoria di tutto ’l paese che si ritrova, di quindi al mare Adriatico di 
240. stadij, o sia di 32. miglia, et di lunghezza poco meno di mille stadij, o siano 
125. miglia, il qual paese etiandio possedevano ne’ suoi tempi. Parimente scrive 
Strab. Il che facilmente si potrà conoscere che così fosse, quando gli disegnerò le 
confine. Sono queste l’opinioni dell’origine de’ Sabini. Quanto al mio parere, 
crederei havessero tratto principio da Sabo, come è detto. Quanto a i termini, 
hanno havuti diversi confini. Era prima il loro termine (secondo Catone, et 
Sempronio) dal fiume Negra al fiume Teverone insino a gli Equicoli, (avvenga 
che il corrotto lib. dica, al fiume Silare, che non può esser perché il Silare è fine 
di Campagna felice, et principio della Basilicata) onde tutto questo paese de i 
monti era de’ Sabini, nel quale vi è Norsa, Riete, Terni, et Narnia con molti altri 
luoghi, come dimostrerò dipinger Tolomeo. Vero è, che Plinio vi aggiunge gli 
Amiternini, Curesi, il foro di Decio, il foro Nuovo, Fidenati, Nomentani, Trebu-
lani, cognominati Mutisce, et anche Suffinati, Tiburti, et Farinati, Strab. scrive 
esser il territorio di essi Sabini molto stretto, ma assai lungo, istendendolo in 
lungezza del Tevere a Nomento (hora Lamentana detto) di stadij mille, che dan-
no poco più di 125. miglia intorno a i Vestini. Poscia soggiunge, che ne suoi 
tempi era tanto rovinato questo paese per le continove guerre, che si vedevano 
poche città, et quelle anche picciole, et mal trattate. Descrive etiandio in questo 
paese insieme con Plinio Trebula, et Amiterno con alquanti altri popoli. Volendo 
io seguitare gli antidetti scrittori con Dioni. Alicar. talmente li disegnerò i ter-
mini. Et prima vi consegnerò da un lato per termine il fiume Negra, dall’altro il 
monte Apennino, dal terzo il Tevere, et dall’ultimo il Teverone, che partisse i 
Sabini da gli Equicoli. Et così credo sia questo fiume quel nominato Silare dal 
corrotto libro di Sempronio, come ho detto. In cotal guisa adunque li constituirò 
i termini dal mezo giorno parte del Tevere, et parte della Negra, dall’Occidente, 
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l’altra parte di esso fiume con parte de i monti, dal Settentrione, l’Apennino, et 
dall’Oriente, il Teverono. O così, dall’Oriente, il Latio, dal mezo giorno l’Ombria, 
dall’Occidente, et Settentrione i Piceni, con parte del Sannio. Habitarono adun-
que i Sabini in questo paese fra i monti. Vero è, che hora si nomina Savina tutto 
quel paese, che è posto fra il lago di Pie di Luco, Rieti, il Tevere, la Negra, et il 
Teverono. Io comincierò dalla fontana del fiume Negra, et trascorrerò lungo det-
to fiume insino al Tevere, et insino alla bocca [97] del Teverono, per la quale en-
tra nel Tevere, et quindi passando all’Apennino, seguiterò quello insino alla fon-
tana della Negra, descrivendo i luoghi di qualche conditione, che hora quivi si 
ritrovano, et anche quelli antichi descritti da i buoni autori (quanto sarà a me 
possibile) avvenga che sarà gran fatica a raunar tanti luoghi de i monti insieme 
con quei delle valli, et delle pianure, i quali ancor non sono ben conosciuti da gli 
habitatori del paese che cosa fossero, et come si nominassero. De i quali mag-
gior parte (come dimostra Dionisio Alicarn. Strabone, et Plinio) erano talmente 
ne’ loro tempi rovinati, che non si poteva conoscere ove fossero posti, non appa-
rendo alcun vestigio, né similmente ritrovando memoria appresso gli habitatori 
essendo sovente mutati i luoghi. Et per questo interviene spesse volte che alcun 
di curioso ingegno leggendo qualche historia, o altro libro, et ritrovando nomi-
nato un luogo in questi paesi, et cercando non lo ritrovando, tutto amaricato se 
ne rimane. Non è dubbio che anticamente fosse molto bene habitata la Sabina, 
come facilmente si può conoscere da gli antichi scrittori. Et perciò non è mara-
viglia se Romolo facesse ogni cosa per haver gli amici, et parenti, et anche com-
pagni nell’amministratione della Republi. Romana conoscendoli prudenti, et 
saggi, et arditi, et ben disposti ad ogni fattione. De i Sabini honorevolmente ne 
parlarono gli antichi scrittori oltre a i nominati, tra i quali è Cornelio Tacito 
nell’undecimo libro dell’historie. Descritti i termini de’ detti Sabini, entrerò alla 
descrittione de i particolari luoghi d’essi, et comincierò all’origine, et fontana del 
fiume Negra, come ho detto. Ritornando a dietro, ove lasciai Conissa, posta fra 
l’alte montagne verso Spoleto, di qua dall’antidetto fiume si dimostra Visso ca-
stello molto antico, luogo (secondo Biondo) da Cereto discosto venti miglia. Egli 
è questo Castello quasi sotto i gioghi dell’Apennino, il qual bagna la Negra. Così 
è nominato Negra detto fiume pel contrario, conciosia cosa che ella ha l’acqua 
bianca. Egli è dimandato da gli antichi esso fiume Nar, di cui dice Vergilio nel 
settimo della Eneida. Sulphurea Nar albus aqua. Il che dichiarando Servio, dice 
peraventura esser così dimandato d’acqua di zolfo da Vergilio, o dal sapore, o 
dal colore di zolfo. Parimente è così nominato da Strabone, Plinio, Catone, Cor-
nelio Tacito nel primo lib. et anche nel terzo dell’historie, et da Sillio nell’ottavo 
quando dice. Narque albescentibus undis, In Tyberim properans, et Lucano nel 
primo. Et qua Nar Tyberino illabitur amni. Esce esso fiume dall’alto giogo 
dell’Apennino (monte Fiscello nominato, come scrive Plinio) da due fontane che 
paiono due orifici molto simili alle narise del naso, o vogliamo dire a i buchi del 
naso d’un animale fatti nel sasso dalla Natura. Et per questo tanto artificio (co-
me dirò) dagli antichi fu dimandato esso fiume Nare, sì come cosa che esce dalle 
narise del sassoso monte. Quindi scendendo appresso le selve di Vacuna (secon-
do Pli.) trascorre per la soggetta valle, et di mano in mano scendendo, al fine en-
tra nel Tevere, come dicemmo. Essendo adunque sceso dall’antidetta rupe, et 
passato per la predetta valle, da Ceredo, et dal ponte, arriva appresso di Schizzi-
no castello vicino a Spoleto sei miglia, ove v’è un ponte di legno, che congiunge 
amendue le rive di quello per poter passare da Spoleto a Monte Lione, a Cassia, 
et a [97v] Lionessa Castelli. Da quest’ultimo trasse origine Gentile detto di Lio-
nessa, valoroso Capitano di militia ne i tempi de i nostri avoli, come dimostra 
Biondo, Corio, et Sabellico nelle loro historie. Et da questa via si camina a otto 
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castella, et ad altri luoghi del contado di Fiorentillo, posseduto già da Francesco 
Cibo conte dell’Anguillara; poi dal Sig. Lorenzo suo figliuolo Marchese di Massa, 
et hoggi dal Sig. Alberico Cibo Malaspina pur Marchese di Massa. Seguitando 
pur la Negra, ritrovasi un altro ponte di pietra, sopra detto fiume vicino ad Ha-
rone Castello, per il quale da una all’altra riva si passa. Accresce molto esso fiu-
me sotto questo castello, l’acqua, che cade in grandissima abondanza, et con 
gran furia dal lago di Pie di Luco. Là onde per la gran furia di quella pare a quel-
li, che sono nella soggetta valle, alzando gli occhi di vedere sempre nell’aria 
l’Arco celeste, da i latini Iris dimandato, per la continova elevatione de gli acquei 
vapori, cagionati dalla gran concussione dell’acqua, che strabocchevolmente ca-
de sopra i soggetti sassi. In vero è cosa molto maravigliosa da vedere precipito-
samente scendere tanta abondanza d’acqua da così alto luogo, che sarebbe ba-
stevole da se istessa a produrre un gran fiume. Egli è tanto grande il suono, et 
strepito della concussione dell’acqua antidetta sopra quelli sassi, che dieci mi-
glia di quindi è udito il rimbombo. Poscia ch’egli è tanto accresciuta la Negra, et 
alquanto scorsa, esce di quella dalla destra un ramo d’acqua molto grande, da gli 
habitatori del paese nominato Sersimone, il quale scendendo passa sopra Terni, 
et così correndo ritorna poi alla Negra, la quale bagnando di sotto Terni, et par-
tendo la pianura, et passando sotto Narni, al fine (come dissi) ad Horta sbocca 
nel Tevere. Lasciando la Negra, et salendo a man destra di quella sopra le mon-
tagne vedesi il fiume Velino, che nasce da due fontane. Delle quali, la prima è 
molto discosto da questo luogo, perch’ella è vicina a città Reale, l’altra appresso 
Interdico castello. Poscia, che sono raunate insieme dette acque, esce questo 
fiume, et correndo arriva a RIETE città, et la divide in due parti. Nomina Reate 
questa città Strab. Dionisio Alicar. Antonino, Corn. Tacito nel 1. lib. dell’historie, 
Sveton. nella vita di Vespas. et Plinio riponendola nella quarta Regione, e Silio 
nell’ottavo quando dice. 

Casperula hunc Foruli, magnaeque Reate dicatum, 
Caelicolum matri nec hoc habitata patinis. 

Dichiarando questi versi Pietro Marso, dice che fu dedicato Riete a Cibelle. È 
Reate sovente ramentato da Livio, et massimamente nel 26. lib. ove narra come 
quivi partorì una Mula: et nel 31. descrivendo il viaggio di Annibale a Roma, di-
mostra qualmente Celio scrittore chiarisse detto viaggio, che fece da Riete, et da 
Clutille, hora Contigliano nominato. Ha partorito questa antica città alquanti 
nobili ingegni, fra i quali fu la santa virginella Colomba del terzo ordine de’ Pre-
dicatori, la quale passò a miglior vita in Perugia nel 1500. ove Iddio per li suoi 
meriti diede molte gratie a i mortali, come chiaramente si può vedere nella vita 
sua composta da F. Sebastiano Perugino degno Teologo, et da Giovan’Antonio 
Flaminio oratore prestante. Anche diede al mondo questa città Tomaso Morono, 
huomo dotto, et eloquente, et similmente di gran memoria, come scrive [98] 
Biondo. Da Falacrina contrada di Riete, trasse origine Vespasiano Imp. co i fi-
gliuoli Tito, et Domitiano, secondo Svetonio nella vita di detto Vesp. che così di-
ce. Vespasianus natus est in Samnijs, ultra Reate, vico modico, cui nomen est 
Phalacrinae, quintodecimo Cal. Decembris, vesperique Q. Sulpitio Camarino, C. 
Poppaeo Sabino. Coss. quinquennio antequam Augustus excederet, educatus 
sub paterna avia Tertulla in Praedijs Cosanis. Non si dee maravigliare alcuno 
che Svetonio dica esser nato Vespasiano nel Sannio, conciosia cosa, che pari-
mente Plin. annovera i Reatini nella quarta Regione d’Italia fra i Sanniti: et ciò 
interviene per la vicinità de i luoghi de i Sabini co i Sanniti, i quali trassero ori-
gine da i prefati Sabini, come dimostrerò nel Sannio, hora detto Abruzzo. Ne fa 
mentione altresì di detta contrada Falacrina Antonino. Etiandio nel territorio di 
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Riete era nel tempo di Plinio (come egli scrive nel capo 100. del secondo libro) la 
fontana Nemina, la qual si dimostrava hora in un luogo, et altre volte altrove. 
Onde per detta varietà dinotava la mutatione, et varietà dell’abondanza, et della 
carestia del formento. Fuori poi da Riete per poco spatio, si vede il fiume Velino 
con molti sorgivi d’acqua dar principio al Lago di Pie di Luco, Lacus Velinus da 
gli antichi nominato, come anche lo nomina Cornelio Tacito nel primo libro 
dell’historie, narrando qualmente i Reatini andassero a Roma, havendo inteso 
essere stato trattato nel Senato Romano di chiudere le bocche de i fiumi, acciò 
che non entrassero nel Tevere, per non inondar Roma. Così adunque dice. Nec 
Reatini silebant, Velinun Lacum, qua in Narem effunditur obstrui recusantes. 
Quippe in adiacentia erupturum. Optime rebus mortalium consuluisse naturam, 
quae sua ora fluminibus, suos cursus atque originem ita fines dederit. Evvi fra 
detti sorgivi, et fontane d’acque sopranominate la fontana di Nettuno da Plinio 
descritta. Ben è vero, che innanzi siano tante acque di quelle scaturigini, insieme 
raunate per crear questo lago, prima fanno una palude, et poi di detta palude 
uscendo, danno principio al detto lago. Fa memoria di questa palude Cicerone 
nelle cose maravigliose, dicendo che dimorando i giumenti in essa per alquanto 
spatio di tempo se gli induriscono le loro ungie. Crescerono poi l’acque in tanta 
abbondanza in questo lago, così per il continuo flusso del fiume Velino, come e-
tiandio dell’acque de gli antidetti sorgivi, che fu necessario di dargli esito, acciò 
non sommergessero i luoghi vicini. Et così vi fu dato da un Console Romano, fa-
cendo tagliare, et aprire il sasso, per la qual bocca scendono tanto precipitosa-
mente dette acque, et con tanto strepito, et straboccano da tanto alto luogo so-
pra i sassi (che sono nella profonda valle, per la qual corre la Negra) ch’è udito 
tanto strepito da 10. miglia, come dicemmo. Et altresì veggonsi per sei miglia di-
costo salire in alto le scintille dell’acqua per la gran concussione, che fa sopra gli 
antidetti sassi, sì come spuma, che par quasi di continuo quindi elevarsi alcune 
nuvole, et a quelli, che vi sono vicini, par di veder sopra la valle, l’arco celeste, 
com’è detto. Egli è questo Lago il mezo d’Italia, secondo Plinio con auttorità di 
Varrone. Il che conferma Pietro Marso nella dichiaratione di quel verso di Silio 
Italico nel lib. 8. Casperula hunc Foruli, magnaeque Reate dicatum. Dicendo 
quivi essere l’umbilico d’Italia, sì come l’umbilico di tutto il [98v] mondo a Del-
fo. Ora è dimandato questo Lago di Pie di Luco, dal Castel Pie di Luco, posto alla 
sinistra riva di quello. Egli è questo Lago sopra l’alto monte, havendo da ogni la-
to altresì colli continovi, et l’acqua chiara, nondimeno ella sempre compone il 
sasso, per cotal guisa che bisogna a certi tempi col ferro tenere aperto il vado, 
per il qual si scarica nella soggeta valle, altrimenti sommergerebbe i vicini paesi. 
Vedesi intorno ad esso le legna piantate nell’acque coperte di sasso, come ho ve-
duto. E mi dicevano gli habitatori del paese, che essendovi piantato il legno 
nell’acqua d’esso, fra pochi giorni ritrovasi circondato di sasso. Genera buoni 
pesci, da i quali sono le Trute, et Tinche, che non hanno alcuna spina, eccetto la 
corporatura. Intorno d’esso sono castelli, et contra, et si naviga con le barchette, 
per portare i frutti da luogo a luogo. Havendo veduto le condittioni di questi 
luoghi, et havendole ben considerate, pare a me che sia quel da Vergilio descrit-
to nel 7. lib. dell’Eneida quando dice. 

Est locus Italiae in medio sub montibus altis, 
Nobilis, et fama multis memoratus in oris, 
Ansanctis valles, densis hunc frontibus atrum 
Urget utrinque latus nemoris, medioque fragosus 
Dat sonitum saxis, et toto vertice torrens. 
Hic specus horrendum, et saevi spiracula Ditis 
Monstrantur, ruptoque ingens Acheronte vorago 
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Pestiferas aperit fauces, quis condita Erynnis 
Invisum numen, terras, coelumque levabat. 

Quivi adunque è il mezo d’Italia, come dice Plinio con auttorità di Varrone, et vi 
si veggono gli alti monti, che circondano i campi intorno detto lago, ancor si ve-
de la spaventevole caduta dell’acque del Lago, che escono per il guado tagliato; 
la qual caduta dimostra la simiglianza de i sospiri, et stridore dell’horrendo, et 
spaventoso inferno con quell’altre cose narrate da Vergilio. Ben è vero, che al-
trimenti dice Servio con Donato nell’interpretatione di questi versi di Vergilio, 
così. Dicono i Cosmografi esser il mezo d’Italia vicino a Tenosa, ove sono gli Ir-
pini nelle parti di Campagna, et di Puglia; quivi sono l’acque sulfuree, et puzzo-
lenti, per esser quelle intorniate dall’ombrose selve; et per tanto dicesi essere in 
questi luoghi la via, et entrata dell’inferno, essendo talmente uccisi quei, che vo-
glion sacrificare, dal puzzolente odore, qual esce dalle nocevoli acque. Donato 
vuol che sia detto luogo a Canosa circa il fiume Calore. Veramente pare a me che 
questi scrittori fortemente s’ingannano dicendo esser il detto luogo nella Puglia; 
imperoché ivi non è il mezo d’Italia, ma quivi al Lago di Pie di Luco (come ha-
vemo dimostrato) né anche in Puglia si ritrovano i monti, né le Valli descritte da 
Vergilio, eccetto (come dice Biondo) se non si volesse intendere essere quelli 
luoghi Valli a comparatione di tutti i monti d’Italia, che sarebbe una istorta ispo-
sitione; perché intende il Poeta descrivere un luogo particolare, et non per ri-
spetto a tutta Italia. Etiandio non si ritrovano quei campi fertili da produrre 
(quando dice Ansancti Valles) come si ritrovano circa questo Lago; et più si ri-
trovavano ne’ tempi antichi, [99] quando fu fatto il guado da scaricarsi nel fiume 
Negra. Benché siano fertili i campi di Puglia circa Venosa, et Canosa, non però 
sono di tanta fertilità quanto questi, che sono circa questo Lago. Conciosia cosa, 
che furono prima nominati questi campi il territorio Roscellano, di cui dice Ser-
vio sopra quelle parole di Verg. Roscida rura Velini, come questo Lago è vicino 
al territorio Roscellano. La cui fertilità era tanta (secondo Varrone) che trattan-
do una causa Cesare Vopisco con li Censori, disse essere i campi di Roscia (che 
sono il summe, overo grassezzo d’Italia) di tanta fertilità, che essendo tagliata la 
gramigna il giorno, tanto cresceva la notte, che la mattina seguente vedeansi co-
perte le pertiche, le quali in essa giacevano, come anche scrive Plin. nel 4. cap. 
del 17. lib. Sì che pare sia in errore Servio, et Donato isponendo Verg. in questo 
luogo. Onde per ogni modo si dee tenere esser questo Lago di Pie di Luco, quel 
luogo descritto da Verg. ritrovandovisi tutte quelle conditioni poste da lui. Ne fa 
altresì buon argomento, che questi siano quelli Campi da Verg. detti Ansancti, il 
nome di essi, hoggidì tal luogo detto Nesanto, in vece d’Ansanto, cioè da ogni la-
to Santi, et producevoli. Ritornando a Riete secondo Dionisi Alicarn. nel 1. libro 
erano ne’ tempi antichi intorno di esso, et ne i luoghi vicini molte città, et castel-
li, de i quali, pochi sono nominati da gli altri scrittori, forse per esser rovinati ne’ 
loro tempi, i quali descriverò secondo che scrive Dionisio, per sodisfattione de i 
curiosi ingegni, avvenga, che non potrò servar l’ordine incominciato per non ri-
trovarsi hora alcun vestigio d’essi. Vero è, che userò ogni diligenza per pingerli 
avanti gli occhi del curioso Lettore, quando sarà possibile. Dice adunque Dioni-
sio qualmente erano nel territorio di Riete, non molto dall’Apennino discosto, 
vicino a Roma circa una giornata (inducendo per suo testimonio Terentio Var-
rone nel libro dell’antiquitati, che dice volerlo seguitare) alquante nobili città, 
ove primieramente habitarono gli Aborigeni nell’Umbria. Et prima eravi Pala-
gio, da Riete lontano 25. stadij, overo tre miglia, et poco più, il quale era habita-
to etiandio ne’ tempi di detto Dionisio. Poi discosto da Riete 60. stadij, o siano 7. 
miglia et mezo, et sopra un picciolo colle appresso la Via Quintia vedevasi Tre-
bula, di cui dissi che fosse, ove ora è Trevi. Lontano poi da questo luogo otto mi-
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glia, scorgesi Vesbola, vicina a i Cerauni Monti. Più oltre quaranta stadij, overo 
5. miglia appareva la eccellente città di SIMA, ove era un molto antico tempio a 
Marte dedicato, et quindi lontano trenta stadij, cioè miglia quattro, ritrovavasi 
Mesilla, i cui vestigi appena ne’ tempi di Dionisio appareano. Poi nel spatio di 
40. stadij, ch’erano poco meno di cinque mig. scorgevasi Orvino, appresso del 
quale per li grandi vestigi, che si vedevano, si potea giudicare ivi già fossero 
grandi, et magnifici edificij, et sontuose sepolture, delle quali anche ne’ tempi di 
Dionisio alquante in piedi si vedevano. Era quivi sopra un picciolo colle ne i 
tempi antichi, un tempio consecrato a Pallade. Caminando poi per la via Giugna 
quindi discosto 80. stadij, o siano dieci miglia, vedevasi la città di CURSULA, 
ne’ tempi di Strabone rovinata, ch’era vicina a monte Corito, che credo fosse nel 
luogo, ove hora si vede Cassia, come dicemmo. Anche sono d’opinione, che detto 
monte Corito sia il monte hora nominato Monte Corvo, che supera tutti gli altri 
[99v] monti di questa Regione. Ella è Cassia vicina al detto Monte, e per tanto 
credere si può esser così, come ho narrato. Era poi ne i circostanti luoghi l’Isola 
Issa posta nel mezo d’un Lago, nella quale già habitarono gli Aborigeni senza al-
tre mura fortificati, per essere intorniati da ogni lato dall’acqua come dimostra 
Dionisio. Vicino ad Issa pur nel detto Lago vedeasi Massimo, dalle Sette Acque 
discosto 40. stadij, overo 5. miglia. Entrando nella via Latina 30. stadij, cioè cir-
ca 4. mig. eravi Vatia, et dopo 300. stadij che sono 37. miglia, et mezo, incontra-
vasi in Tiora anche nominata Matiera, ove si vedea l’antichissimo Oracolo di 
Marte, che dava risposta per l’augello Pico a gli Aborigeni, da Greci dimandato 
Driocolapte, overo Ariocolapte, che era loro Dio. Dava adunque questo suo Dio a 
lor risposta per detto augello, che si fermava sopra una colonna di legno. Era 
molto conforme questa cosa al modo dell’oracolo di Dodona. Vero è, che quel di 
Dodona dava risposta sotto una Quercia, et questo augello sopra la colonna di 
legno, come è narrato. Io penso che questa città sia TODI, attendendo a tutte le 
condittioni del luogo, cioè alla distanza, al sito, et al tempio di Marte, che quivi 
si ritrovava, come dimostrai scrivendo di Todi. Ritornando a Riete da tre miglia 
vicino a quello, eravi la città di LISIA, Metropoli, et capo de gli Aborigeni, la 
quale pigliarono i Sabini una notte ritornando ad Amiterno, essendo i Listini 
senza alcuna sospettione d’essi, che gli dovessero usar tanta frode. Là onde ve-
dendo i Listini esser entrati i Sabini nella città come nemici, al meglio che pote-
rono fuggirono a Riete, ove da i Reatini furono molto gratiosamente ricevuti. 
Havendo poi fatto forza di ritornar alla patria, et non potendo, consacrarono 
detta città a gli Dei, sì come cosa sua, pregando volessero maledire i Sabini habi-
tatori di quella talmente, che non potessero mai trarre alcun frutto d’essa. Po-
scia oltra di Riete 70. stadij, overo da 9. miglia appresso i monti, vedeasi 
l’eccellente città di COTILA, di cui ne fa similmente memoria Plinio nella 4. Re-
gione d’Italia nel terzo libro. Quindi a poco spatio, vedevasi un cupo Lago di 4. 
iugeri sempre pieno d’acqua, dal quale continovamente uscivano l’acque, non-
dimeno mai si vedevano in punto mancare, et ciò intervenia per li sorgivi, 
ch’erano in quello, che gettavano nuove acque. Credevano gli antichi esser quivi 
qualche cosa divina, et esser consecrato alla Vittoria. Là onde con gran venera-
tione l’osservavano, ancor mantenendovi sofficienti guardie, et havendovi fatto 
un argine, con una cupa fossa intorno, accioché non vi potesse passare alcuno, 
eccetto ne’ tempi de consueti sacrificij, nel qual tempo vi andavano solamente i 
primi della città. Ai quali era lecito entrare in una picciola Isola d’ambito di 50. 
piedi, che di continuo notava circa un piede, et mezo sopra l’acqua sempre in 
qua, et in là passando, sì come era da’ venti condotta. Era detta isoletta ornata di 
verdeggianti herbette con molt’altri cespugli. Et fra l’altre herbette, et cespugli, 
eravene una molto simigliante al bitume, overo allo spin bianco. Maravigliosa 
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cosa pareva questa a quelli, che non haveano isperienza, et conoscenza delle for-
ze et virtù della gran maestra Natura. Imperò che egli riputavano questa cosa 
esser più tosto miracolosa che naturale, pensando non potersi ritrovar maggior 
miracolo di questo. Et (sì come sopra dissi) era [100] comune opinione, che qui-
vi, et in questi luoghi circonstanti primieramente habitassero gli Aborigeni, ha-
vendone scacciati gli Umbri. Ne fa memoria similmente di questa isoletta Pli. 
nel c. 95. del 2. lib. scrivendo come nuota in detto lago. Soggiunge altresì Dioni-
sio, come erano assai altre città, et castelli in questi luoghi, ma abbandonati, et 
quasi rovinati per la malvagità de’ tempi. Io credo che hora sia impossibile di 
poter ritrovare, non dico i vestigi d’esse città, et castelli, ma i luoghi particolari, 
ove fossero fabricati. Parimente direi dell’altre cose maravigliose, che erano in 
questo paese, che sarebbe cosa difficile da indovinare, ove si ritrovavano, per es-
ser mutati di luogo in luogo, o peraventura totalmente perdute, così per la negli-
genza de gli huomini, come etiandio per le rovine, che sono occorse quivi, et per 
tutta Italia da i tempi di Dionisio in qua. Avvenga che creda non siano però 
mancate per maggior parte nelle sue origini, ma solamente a noi siano nascoste. 
Et così interviene, che noi non lo sappiamo, eccetto, che alcune menome, overo 
tanto maravigliose, che non ha potuto pericolare la total memoria, et cognition 
di quelle, sì come dall’accrescimento del sasso nel sboccare dell’acque del lago di 
Pie di Luco, di cui ne fa memoria Plinio nel 2. lib. come dissi. Et parimente 
dall’altre simili cose grandi, che mai non sono potuto essere istinte per la loro 
perseveranza. Et per tanto non sono mancate di ricordanza. Pare a me esser 
molto vagato per questi paesi intorno di Riete, secondo la descrittione di Dioni-
sio, et perciò hora passerò alla narratione del paese, che ci rimane de i Sabini. 
Scendendo poscia alla via Flaminia, et caminando lungo quella, et dapoi che 
l’acqua del Lago di Pie di Luco caduta giù, è entrata nella Negra, alla sinistra di 
detta via, di qua da Terni, passato il ponte, che congiunge amendue le rive del 
fiume Negra, vedesi sopra il colle il Castello di colle di Scipio, da i letterati collis 
Scipionis dimandato. Di cui dicono alcuni, che fosse edificato da Scipione. Egli è 
habitato da molto popolo, et è buono, et abondante castello. Diede assai fama al 
detto ne’ nostri giorni Vincenzo dell’ordine de’ Predicatori huomo dotto. En-
trando più a i monti, ritrovasi monte Buono, et Tarano castelli, i quali sono ap-
presso ad un picciolo fiume hora da gli habitatori non conosciuto (come nota 
Biondo) che è Himella. Il quale esce da i monti, de i quali più in giù ne scriverò, 
narrando di Casperia, et di Foroli, che sono sopra la caduta del Velino nella Ne-
gra. Sbocca questo fiume Himella nel Tevere fra Otriculo, et Magliano. Comin-
ciano i Monti (da onde ha principio detto fiume) appresso Pie di Luco, i quali la-
sciando alla sinistra Riete, et continovando verso il mezo giorno, et di mano in 
mano sempre accrescendo, et molto discostandosi dall’Apennino, et accostan-
dosi a i monti de gli Equicoli, hoggidì nominato Tagliacozzo, seguitano insino a i 
Tivoli. Ne i quali monti (come dice Biondo) habitarono gli Arcadi della progenie 
di Palante, c’haveano accompagnato Evandro nell’Italia. Ritornando pur alla via 
Flaminia: Passato Colle di Scipio, alzando gli occhi si scopre su l’alto, aspro, et 
sassoso monte l’antica città di NARNI, da Strabone, et da tutti gli altri scrittori 
Narnia detta, fra i quali vi è Antonino, Cornelio Tacito nel terzo libro 
dell’historie, et nel 19. Procopio nel 3. lib. dell’historie de i Gotti, et da Plinio so-
no nominati i Narnesi, [100v] et da Silio nel lib. 8. quando dice, et duro Monti 
per saxa recumbens, Narnia; et da Martiale in cotal modo. 

Narnia sulphureo, quam gurgite candidus amnis 
Citant, ancipiti vix adeunda iugo. 
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Ben è vero, che Plinio, Antonino, et Livio nel 10. lib. dell’hist. scrivono, che fosse 
prima dimandata Nequinum. La cagione di tal nome scrivono diversi variamen-
te. Et prima dicono alcuni, che traesse detto nome dall’asprezza, et difficultà del 
luogo, ove ella è posta, sì come iniquo, et malvagio. Altri scrivono, come gli fu 
posto tal nome, perché essendo assediata da’ nemici, et conoscendo i cittadini 
esser necessario, o di morir di fame, o di cader nelle loro mani, conclusero non 
voler pericolar di fame, né similmente darsi a i nemici, et così prima uccisero i 
figliuoli, moglie, matri, et sorelle, et poi se stessi. Onde per tale, et tanta iniquità 
gli fu posto tal nome, cioè Nequino, sì come iniquo. Così io ritrovai in un antico 
libro scritto, essendo in questa città. Fu poi nominata Narnia dal fiume Nare se-
condo Livio, come dimostrerò, il quale in più luoghi fa memoria di essa, et mas-
simamente nel 10. lib. quando dice. Essendo andato Apuleio Console a Nequino 
castel dell’Umbria, l’assediò. Era questo castello sopra un aspero monte, haven-
do un lato molto precipitoso, ove hora si vede Narnia. Et per tanto non era pos-
sibile soggiugarlo per forza di battaglia. Et più in giù scrive, come ritornasse Ne-
quino sotto i Rom. Onde vi furono mandati nuovi habitatori contra gli Umbri, et 
poi fu nomata Narnia dal fiume Nare. Et più avanti riferisce, che fosse questa 
città una di quelle colonie, che rifiutarono di pagar danari, over di mandar sol-
dati a i R. ne’ travagliosi tempi, quando Annibale guerreggiava con loro 
nell’Italia. Ella è situata questa città sopra la schiena dell’altissimo, et precipito-
so, et sassoso monte, come è detto, havendo dal mezo giorno una precipitosis-
sima rupe. Alle cui radici passa il fiume Negra con tanto strepito, per l’acque che 
impingono ne’ grossi sassi, de’ quali è pieno quasi tutto il letto d’essa, ch’è cosa 
molto fastidiosa da udire a quelli, che non vi sono consueti, et più fastidiosa è el-
la per il continuo rimbombo, che risulta dallo strepito per l’altissime rupi. Ha 
belli, et ameni colli dal Settentrione ornati di viti, olivi, fichi, et altri fruttiferi al-
beri. Patì gran rovina ne’ tempi passati per le civili discordie per la pestilenza, et 
ultimamente, per li soldati de’ Venetiani, che quivi si fermarono nel tempo che 
Clemente 7. era assediato in castel S. Angelo dall’essercito di Carlo 5. Imperato-
re come dicemmo, scrivendo di S. Gem. Et talmente patì, che rimase priva 
d’habitatori, sì come io veridicamente narrar posso, che passando di quindi 
l’anno di Christo Salvatore 1530. a pena vedevansi alcune taverne da potere al-
loggiare i viandanti. Et vidi tutta la città abbandonata insieme col palagio de’ 
priori (così chiamano il loro Maestrato.) Vero è, che pur si vedevano da due, o 
tre botteghe aperte nella piazza, più tosto per bisogno de’ viandanti, che per uso 
della città. Certamente io non havrei mai creduto a chi me l’havesse narrato, che 
ella fosse rimasa in tanta desolatione, havendola prima veduta tanto piena di ci-
vil popolo. Vero è, che dopo alquanto tempo di quindi passando ritornando da 
Roma vidi esser, quella un poco ristorata così d’edifici, come di popolo. Ha buon 
territorio così ne’ colli, come nella pianura lungo amendue le [101] rive della 
Negra. Ritrovasi in questo paese della terra, che col secco diventa luto, et con la 
pioggia, polvere, come scrive Cicer. nelle cose maravigliose. Alle radici delle pre-
cipitose rupi (sopra delle quali è posta la città) appresso la Negra veggonsi molti 
sorgivi, et fontane d’acque, che hanno diverse virtù; fra le quali da una n’esce 
l’acqua in tanta abondanza d’una caverna, che incontinente potrebbe rivolgere 
ogni grand’artificio da macinare il grano. Vero è, ch’ella è di tanta freddezza, che 
appena si può toccarla con le mani. Ritornando alla città. Ella ha generato molti 
nobili ingegni, et virtuosi huomini. Et prima Giovanni 13. Pont. R. come dimo-
stra Petrar. ne’ suoi Pontefici, con molti altri scrittori; avvenga che dica Platina 
che fosse Romano; essendo prima Vescovo di Narni. Uscirono anche d’essa Ber-
nardo Card. della Chiesa Ro. con Paolo di Ciesa similmente Card. huomo dotto, 
et amator dell’antichitati, come si poteva veder nel palagio, ove habitava in Ro-
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ma, che da ogni lato belle, vaghe, et antiche statue, avelli, apitafi, et altre simili 
cose si vedeano. Passò tant’uomo con mestitia di tutti virtuosi all’altra vita in 
Roma, nel 1537. Vive hora Federico fratello di detto Paolo di Ciesa, fatto Cardi-
nale da Paolo 3. Papa per le sue buone qualità, et virtù. Furono cittadini d’essa 
città Bernardo Cardulo Vescovo, con Angelo, et Ottaviano di Ciesa, amendue 
Vescovi, cioè il padre, et il figliuolo. Nacque in questa città Francesco Cardulo 
huomo di grande ingegno, et letterato, il quale havea tanta apprensione, et me-
moria, che udendo leggere due gran pagine d’un libro, non più da lui vedute, 
una volta, il tutto ispeditamente recitava, sì come havesse il libro davanti, et es-
sendoli replicato, cominciando dall’ultima parola adietro ritornando insino alla 
prima con non meno facilità recitava il tutto, sì come havea avanti recitato. As-
sai isperienze della sua apprensione, et memoria fece, che lungo sarei in descri-
verle. Fu molto ben dotato dalla Natura così de’ beni del corpo, come etiandio 
dell’animo, conciosia cosa, che era di magnifico aspetto, et molto eloquente. Et 
per tanto fu molto apprezzato nella corte di Roma, et da molti Prencipi della 
Cristianità. Li rimase Marco suo fratello, anch’egli huomo dotto, buono, et di 
gran memoria. Et essendo mio domestico, assai isperienza, della sua apprensio-
ne, et memoria vidi farli. Produsse anche Narni Galeoto dignissimo Oratore, et 
Filosofo, come vedere si può in quei libri i quali scrisse dell’huomo interiore, o 
sia dell’anima, et delle potentie di quella, et anche del corpo. Et perché volse 
dimostrare sapere oltre a quello li conveniva, fu notato in alcuni luoghi partirsi 
dalla fede Ortodossa. Hanno illustrato anche questa città Massimo Arcano 
huomo letterato, et costumato. Et hora illustrano questa Michel Angelo Atrono 
huomo dotto, et virtuoso, che lungo tempo fu segretario di assai sua città. Assai 
potrebbe dimorare nella narratione delle virtuti di esso, se non pensasse esser 
riputato troppo affettionato a lui, per la gran dimestichezza già lungo tempo 
perseverata fra noi. Et Pierdomenico Scotto, con Fabio Cardulo, amendue vir-
tuosi huomini. Diede grande ornamento a questa città Gattamelata valoroso ca-
pitano de’ soldati de Venetiani. Il quale acquistò Padova a quelli, per la cui me-
moria vi fece porre una statua di metallo il Senato Venetiano nella città di Pado-
va, che insino ad oggi si vede. Assai altri virtuosi huomini hanno avuto origine 
[101v] da Narni, che sarei molto lungo in rimembrarli. Uscendo fuori della città, 
et seguitando la via Flaminia, incontinente vedesi il sassoso monte col ferro ta-
gliato per poter passare fra le precipitose rupi del fiume Negra, et l’alto monte 
dalla sinistra. Veramente ella è cosa maravigliosa a considerare sfaldato il sasso 
in alto da 30. piedi, et da 15. in largo, et anche più. Vedesi alla destra uno spa-
ventevole precipitio, al cui fine passano con grande strepito per li sassi l’acque 
della Negra. Più oltra caminando fra i monti in qua, et in là sopra gli ameni colli, 
scorgonsi alquanti castelletti. Sono questi vaghi colli per maggior parte ornati di 
viti, olivi, fichi, et d’altri alberi producevoli di frutti. Anche quivi vegonsi alcune 
topie dalle quali pendono ne’ tempi idonei l’uva passarina (così dagli habitatori 
del paese nominata quella uva picciola di granelle senza accino) la qual seccata 
molto artificiosamente, ella è portata a Roma, et è istimata assai pretiosamente, 
tanto quanto quella ch’è condotta di Napoli di Romania. Vero è, che quella è ne-
gra, et questa bianca. Seguitando pur la via antidetta, fra quei colli, talmente di 
fruttiferi alberi addobbati, si giunge ad Otriculo da Strabone Ocriculum nomina-
to, et parimente da Antonino, et da Tolomeo nel testo nuovo, non essendo 
nell’antico memorato, ma da Corn. Tacito nel 19. dell’historie, è detto Otricu-
lum, et da Plinio nella sesta Regione sono nominati gli Otriculani. Egli è questo 
Castello posto sopra un colle circa un miglio vicino al Tevere. Ne fa memoria de 
gli Otriculani Liv. nel 9. lib. dicendo come furono ricevuti gli Otriculani 
nell’amicitia da’ Ro. con buone promissioni. Et nel 22. narra che passando Fabio 
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Massimo contro il Console per la via Flaminia, et vedendo da lungi una squadra 
di soldati circa Otriculo vicino al Tevere, mandò uno de gli ufficiali al console di-
cendo che dovesse venire al Dittatore senza i lettori, non essendo lecito talmente 
appresentarsi davanti a lui. Poco più avanti, appresso il Tevere nella valle ve-
densi i vestigi dell’antica Città di OCREA da Antonino Interocrea dimandata. Fu 
ella già dignissima città de’ Sabini (come scrive Annio nell’8. lib. de’ Coment.) 
quivi edificata di qua dal Tevere di rincontro a Galese, ch’è di là in Toscana (co-
me scrissi.) Vegonsi insino ad oggi quivi molte rovine de edifici, sì come di Torri, 
et parte di un Anfiteatro, con altre simili fabriche, chi parte, et chi mezo derro-
cate. Soggiunge Annio, come trasse il nome Otricolo da questa città, ma par a 
me sia in errore, perché tanto antico si ritrova il nome di questo Otricolo quanto 
di questo Ocrea. Poi si giunge al Tevere, ove si dimostrano alquanti Piloni, di 
smisurata grossezza nel detto. Sopra i quali già eravi fabricato un di quelli quat-
tro superbi Ponti da Augusto. Et questo ponte congiungeva amendue le rive del 
Tevere, et la via Flaminia (come nella Toscana Mediterranea dissi.) Ora si passa 
quivi detto Tevere con le barche. Ritornando a dietro, et salendo a i Monti ap-
presso Rieti, et trascorrendo per quelli (hora Savina nominata da gli habitatori) 
sopra i quali si vede Maliano, di cui poi scriverò ritrovasi primieramente Monte 
di S. Giovanni, Monte Severo, et Monte Negro. Sono cotesti Monti nominati da 
Verg. nel 7. lib. della Eneida, quando dice. Qui Tetricae horrentes rupes. Il qual 
verso interpretando Servio dice esser questo un molto aspero monte de Sabini, 
così dal Poeta nominato Tetrico, cioè aspero. Et per [102] tanto sono dimandati 
gli huomini tristi, et maninconiosi Tetrici, cioè asperi. Ne fa anche memoria di 
questo Monte Silio nell’8. così. Nursia, et a Tetrica comitantur rupe cohortes. 
Seguita poi Monte Severo, così detto da Vergilio, quando soggiunge Montemque 
Severum. Di cui dice Servio esser questo il proprio nome del detto Monte. Già 
questi monti furono habitatione de gli Arcadi, come scrive Biondo. Poi vedesi 
Casperia, di cui parla Vergilio, seguitando così, Casperiamque colunt. Era questa 
una città secondo Servio. Di cui dice Annio nel 9. lib. de’ Comentari, come ritro-
vavansi due molto antiche città ne’ Sabini, cioè Cure, di cui poi scriverò, et Ca-
sperula edificata da i Battriani Caspij, essendo lor Re, Pontefice Sabbatio Sago 
padre di Sabo, overo di Saturno, come dice Beroso, et dimostra Silio Italico 
nell’8. lib. dicendo. Hinc Amitterna cohors, et Battris nomina ducens, Casperu-
la. Là onde da detto Sabbatio Laga Battrina in lingua Cuspia fu nominata Caspe-
rula. Vero è, che Pietro Marso ne’ Comentari che fa sopra Sillio vuole che traesse 
questo nome Casperula detta città ab astris, alludendo alle porte Caspie, che so-
no nell’Oriente, ove è la Regione Battriana con i chiostri del Reame di Parchi, 
che sono altresì dimandate caucase da i Monti caucasi. Et per tanto dice fingere 
il Poeta per il nome della Regione Sabina, che ha una certa simiglianza con Saba 
capo dell’Arabia, dal quale era portato l’incenso per sacrificare. Et però furono 
Sabini nominati questi popoli, come dinota Plinio dalla religione del Sacrificare. 
Così dice il Marso. Ma io ho dimostrato da cui questi popoli traessero il nome 
de’ Sabini, et per tanto non altrimenti quivi lo replicarò, né risponderò al Marso. 
Seguita poi Foruli come nota Verg. dicendo, Forulosque, et Sillio anche egli 
nell’8. Casperula, hunc Foruli magnaeque Reate dicatum. Dice Strabone di Fo-
ruli, esser più tosto Pietre, et luoghi da ribellare, che da habitare, perché sono 
cave fatte nelle pietre. Vi è poi il fiume Himella (secondo Vergilio) in questi luo-
ghi, et però soggiunge, et Flumen Hymellae. Havemo così succintamente narra-
to i luoghi di questi vicini paesi secondo gli antichi, ma hora voglio dimostrare 
quegli a parte a parte sì come al presente si ritrovano, al meglio che potrò. Co-
minciando adunque dalla caduta dell’acqua del Lago di Pie di Luco nella Negra, 
et caminando per li luoghi hora Savina nominati, prima ritrovasi colle di Scipio 
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(di cui havemo avanti parlato.) Et quindi poi entrando de i monti scorgesi mon-
te Buono, et Tarani vicini al fiume Himella, da cui ha tratto origine Paolo Ra-
nuzzi uomo dotto, et di gran consiglio col suo fratello Sisto, huomo saggio, et 
letterato, al presente auditore del Cardinal di Monte, Legato dal sacro concilio 
Bolognese, et di Bologna. Ha il suo principio Himella de gli monti sopra nomi-
nati, che sono circa la uscita dell’acque del Lago di Pie di Luco, et quindi scen-
dendo, et correndo per Savina, entra nel Tevere fra Otriculo, et Magliano, se-
condo che è detto. Hanno origine questi Monti al nascimento del detto fiume 
appresso di Pie di Luco. I quali, lasciando alla sinistra Riete, continovando verso 
Mezo giorno, et di continuo accrescendo, et ogni fiata più lontanandosi 
dall’Apennino, et appropinquandosi a i monti de gli Ecquicoli, giungono insino a 
Tivoli. Habitarono già in questi monti gli Arcadi della generatione di [102v] Pa-
lante, come fu detto di sopra. Ora questi monti, già dimandati le Horrende Te-
trice, sono nominati Monte di San Giovanni, Monte Severo, et Monte Negro, se-
condo, che ho dimostrato avanti. Alla destra de gli antidetti Monti, ritrovasi ca-
po di Farfaro, picciolo castello, così nominato, perché quivi ha il suo principio il 
fiume Farfaro, da Verg. nel 7. Fabaris chiamato quando dice, Qui Tyarim Faba-
rimque bibunt. Le quai parole isponendo Servio, dice essere li Fabari quel fiume 
hoggidì detto Farfaro, che trascorre per li Sabini, di cui dice Plauto. Dissipabo te 
tanquam folia Farfari. Et Ovidio. Et amoenae Farfaris umbrae. Et ciò dice Plauto 
(secondo detto Servio) per la grande abondanza de gli alberi, che sono intorno 
questo fiume, per li quali ne risultano dolci, et soavi ombre, et così diceva inten-
dendo delle foglie di quelli. Et parimente con dette parole dimostrava Ovidio 
l’amenità dell’ombre de gl’antidetti alberi. Partisse in due parti questo fiume tut-
to il paese, hora nomato Savina. Dalla sinistra poi appresso al fiume Himella, 
giace Vacunna, già honorevole contrada, di cui parla Oratio scrivendo ad Aristio. 
Haec tibi dictabam post fanum putrae Vacunnae, le quali parole isponendo A-
crone, dice fosse Vacunna honorata, et riverita da i Sabini, et secondo alcuni 
fosse Minerva, et secondo altri Diana, o Venere. Vero è, che Varrone nel 1. lib. 
delle cose divine vuole fosse la Vittoria, perché grandemente si rallegrano quelli, 
che s’affaticano per acquistar la sapientia, et fanno festa per haverla acquistata, 
sì come haver reportato vittoria dell’ignoranza. Sopra Himella alla destra in ci-
ma dell’alto monte alle rive del Tevere, scorgesi Magliano prima città di questa 
Savina al presente. La qual è molto piena di popolo, et civile, scendendo poi 
dell’aspro monte, ove è posto Migliano, et calando a i Mediterranei di Savina, 
vedesi una assai larga valle (come universalmente si suole ritrovare fra i monti.) 
Nella quale appresso il fiume Himella è la chiesa di S. Maria, et di S. Eutimio 
soggetta al Vescovado di Sabina. Alla cui destra giace Turre hora così nominata 
in vece di Curri, già patria di Tatio, et di Numa Pompilio Re de’ Ro. Sono diverse 
opinioni, da cui fosse edificata questa città, come narra Dionisio Alicarn. nel 2. 
lib. dell’histo. Et dice che l’historie de i Reatini raccontano come in quei tempi, 
ne i quali habitavano in questi luoghi gli Aborigeni, entrò una molto nobile gio-
vinetta vergine forestiera nel tempio d’Enialo, o sia di Querino (così nomato da 
Romani, overo di Marte, o sia d’altro dio sovrastante alle Battaglie) et quivi se-
condo i riti, et costumi del paese, facendosi festa, et saltandosi, questa Donzella 
si fece capo, et guida a quelli che festeggiavano, cantavano, et sollazziavano. La 
qual cosa facendo, doppo alquanto, ecco che incontinente mutandosi di propo-
sto, divenne come una cosa divina, et lasciando i canti, balli, et giuochi, in gran 
fretta corse al luogo secreto, ove era questo Dio, da cui fu subitamente gravidata. 
Et così al tempo debito partorì un figliuolo maschio nominandolo Modio co-
gnominato Labidio, il quale essendo divenuto huomo, tali erano i suoi costumi, 
che più tosto era riputato divino che humano. Et fra l’altre cose dimostrava tan-
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ta fortezza, et tanta scientia nell’arte militare, che superava ognuno nelle batta-
glie. Doppo molte prodezze, c’haveva fatte, parveli di fabricare una città a perpe-
tua memoria di lui. Et così raunando [103] gran moltitudine de i vicini popoli 
fra poco tempo edificò questa città, nominandola Curre dal nome di quel Dio, di 
cui credea esser figliuolo, come scrivono alcuni, ma secondo altri, così la diman-
dò dall’haste, conciosia cosa, che i Sabini dicono Curre l’haste. Et perché dice 
Dionisio fosse nomato costui Modio Fabidio, par corrotto il libro, et vuole dir 
Medio Fidio, come ben scrive il Marso sopra quel verso di Sillio Italico del 8. lib. 
Et laeti pars sanctum voce canebant etc. Et dice, che narra Varrone 
nell’antichitati de’ Sabini, che fosse il fabricatore di Curre, Medio Fidio, et esser 
falso il testo di Dionisio dicendo Modio Fabidio. Altrimente scrive Annio ne i 
Comentari sopra di Sempronio, et di Beroso, perché cagione fosse Curre questa 
città detta. Et dice, che così fu dimandata da Curre padre di Sabatio, c’habbe Sa-
bo, che fu constituto Prencipe sopra i Sabini, et Aborrigeni nell’anno 22. della 
Regina Semirami. Così si potrebbono accozzare insieme queste due opinioni, 
che primeramente fosse principiata questa città da Saturno, o sia Sabatio per 
memoria di Curre suo padre, overo da Sabo, per il nome del suo avolo (come 
dimostra Sempronio, et Beroso) et che poi fosse aggrandita, overo di mura in-
torniata da Medio Fidio, come dice Dionisio con autorità di Varrone. Sia come si 
voglia, così dicono costoro del nome di questa città. La qual fu grande ne’ tempi 
antichi, come scrive Strabone, ma poi divenne sì come una picciola contrada, 
come era ne’ suoi tempi. Sono alcuni che dicono traessero i Quiriti Romani que-
sto nome da Curre, in vece di Curreti. Vero è, che Annio nel 15. lib. de’ Coment. 
sopra Beroso dice, che significano i Quiriti Giovihastati, et coronati, et Governa-
tori della Rep. imperò che i Re innanzi Romolo usavano l’hasta, et il Scettro in 
luogo della Corona, come dimostra Trogo nel 44. lib. Et per tanto vuole Annio 
fossero nominati Quiriti dell’haste, con cui ritrovo molti scrittori concordarsi. 
Da Curre hebbero origine quei due Re de’ Romani, de i quali n’è fatto memoria 
da Livio nel 1. lib. et da Plutarco nella vita di Romolo, et di Numa. De i curresi 
similmente parla Plinio nella quarta Regione; et S. Gregorio nel Registro scri-
vendo a Gratioso Vescovo di Nomento, dice haverli proveduto, comettendogli il 
governo della Chiesa di Santo Euthimio di Curri posta nel territorio de’ Sabini. 
Ritrovasi poi Lamentana da Strabone Nomentum detto nel 5. libro, parlando del 
Latio; et da Plinio sono annoverati i Nomentani nella Quarta Regione. Fu dedut-
ta Colonia questa città, o sia introdutti nuovi habitatori, da gli Albani (come nar-
ra Dionisio Alicarnaseo nel secondo libro) in quel tempo che furono fatte Colo-
nie Fidena, et Crostumeria, da tre fratelli. Scrive poi Dionisio nel 3. lib. chiara-
mente le correrie, et sacchegij fatti da Nomentani nel paese di Roma, et come 
furono da Tarquinio talmente scacciati, et incalzati, che furono costretti di ren-
dersi a patti. Et Livio sovente fa memoria di questa città, et particolarmente nel 
1. lib. ove dimostra, che fosse soggiugata da Tarquinio insieme con Corniculo, 
Ficulnea, Cameria, Crustumerio, Ameriola, et Medullia de gli antichi latini. Così 
scrive di Nomento Martiale, havendo quivi una possessione. 

Nomentana meum tibi dat vindemia Bacchum, 
Si te Quintus emat, commodiora bibes. 

[103v] Et nel primo de gli Epigrammati scrivendo ad Ovidio. 
In Nomentanis, Ovidi, quod nascitur agris, 

Accepit quoties tempora longa merum. 
Et nel 9. li. scrivendo della rosa. 

Seu tu Pestanis genita est, seu Tyburis arvis. 
Seu rubuit tellus Thuscula flore tuo, 
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Seu Praenestino te villica legit in horto, 
Seu modo Campani gloria ruris eris 

Pulchrior, ut nostro videare corona Sabino, 
De Nomentano te putet esse meo. 

Parimente Vergilio memora questa città nel 6. lib. et nel 7. dicendo. Qui Nomen-
tum Urbem. Nacque in questo luogo Crescentio non meno d’animo grande, 
quanto gagliardo di forze del corpo. Il quale essendo huomo di grand’ingegno, 
hebbe ardire, dopo la rovina della maestà del Romano Imperio tanti anni perse-
verata, di apporre la mano per ristorarla. Et per tanto rinovò il nome de’ Conso-
li, et fortificossi nella Mole d’Adriano, da cui fu poi nominato Castello di Cre-
scentio da lui. È uscita da questo animoso huomo la nobile famiglia de’ Crescen-
tij in Roma. Della quale sono stati molti virtuosi huomini, et anche hora ne sono 
che danno gran splendore a Roma. De i quali vi è Marcello Cardinale della chie-
sa Romana, et Giacomo, huomo ornato di molte virtù. Sopra di Curre ne’ monti 
alla sinistra, evvi Stroncono castello assai habitato; poi Monte Calvo, et San Pie-
tro. Di sotto a man destra vedesi Cotanello, Rocca Antica, et Aspera appresso al 
corso del torrente Calentino. Il qual dopo poco spatio, sbocca nel Tevere. Sopra 
Cotanello, et Rocca antica, veggonsi aspri colli, oltra de i quali è Buccignano col 
Castello di S. Pietro. Poi fra Calentino, et Magliano scorgesi col vecchio castello, 
et Stermiliano, Furano, et Sabiniano. Passato Gallentino, vedesi Poggio Mirteto 
nel colle. A cui è vicino un picciolo torrente, Rivo del sole dimandato. Secondo 
Biondo pare sia questo quel torrente, di cui scrive Oratio nel 1. lib. dell’Epistole 
così. 

Me quoties reficit gelidus Digentia rivus, 
Quem Mandella bibit, rugosus frigore pagus 
Quid sentire putas, quid credis amice precari. 

I quali versi interpretando Acrone dice essere Mandella una contrada ne i Sabi-
ni, ove vedesi Rivo del sole, detto dal poeta Digentia. Sopra questo picciolo tor-
rente appare alla sinistra Montopoli castello, et Publica. La cui arena istrugge il 
duro sasso di colore di ferro. Illustrò questo Castello col suo ingegno Pietro Odo 
singolare grammatico, che assai simigliante ne’ versi si dimostrò ad Ovidio, et a 
Flacco. Si giunge poi alla bocca del fiume Farfaro, ove sbocca nel Tevere. Lascia-
to che ha questo fiume il monte, lungamente trascorre per una molto bella, et 
vaga pianura, havendo da ogni lato i frondosi alberi, per li quali è coperto da 
una soave ombra, verificandosi il verso d’Ovidio. Et amoenae Farfaris umbrae. 
Alla destra d’esso fiume vedesi il monasterio di Farfa sontuosamente già fabrica-
to sopra un bel colle. Alla cui destra (non però molto discosto) giace il nobile Ca-
stello Naerula, et sopra esso la città di Scandiglia, Topia, Monte di S. Maria, 
Frasso, Poggio, Donadeo, [104] patria di Francesco Florido huomo ornato di let-
tere greche, et latine, et di grande humanità, et di costumi, che ha scritte molte 
dignissime opere, fra le quali evvi un’apologia contra i calonniatori di Plauto, et 
de gli altri scrittori della lingua latina, de gli interpreti delle leggi civili; tre libri 
della eccellentia di Giulio Cesare; tre libri delle Lettioni successive, con altri libri 
di diverse cose, ove dimostrò la eleganza del suo ingegno essendo ancora molto 
giovane. Alquanto tempo dimorò, gli anni passati in Bologna, facendo isperienza 
della sua dottrina. Poscia dell’anno 1547. passò all’altra vita in Francia, lascian-
do doppo sé le sue fatiche testimonio del suo ingegno. Seguita poi Salisano con 
Poggio Magliano. Questa è una bella valle tanto ben piena di castelli, et contra-
de, per la quale corre il fiume Farfaro, ove haveva Oratio il suo vago podere, co-
me dimostra Biondo. Partisce essa valle i Monti, che cominciano a Pie di Luco, 
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et trascorrono a Tivoli. Della quale scrivendo Oratio a Quintio, così isprime i 
luoghi dilettevoli di essa. 

Scribentur tibi forma loquaciter, et finis agri 
Continui montes, ni dissocientur opaca 
Valle, sed ut veniens dextrum latus aspiciat sol 
Laevum descendens curru fugiente vaporet, 
Temperiem laudes, quid si rubicunda benigna 
Corna, vepres, et pruna ferant, et quercus, et ilex 
Multa fruge, pecus, multa dominum iuvet umbra. 

Et nel primo così anche scrive di essa villa. 
Velox amoenum saepe Lucretilem 
Mutat lycaeo Faunus, et igneam 
Defendit aestatem, capellis 
Usque meis, pluviososque ventus. 

Egli è il monte Lucretile, del quale dice Oratio, circa questi luoghi. Et perché era 
il vino di essa valle in poco pretio, sì come sono quelli, che sono produtti ne’ 
luoghi freddi, mandandone detto Oratio alquando di esso a Mecenate, 
l’accompagnò con questi versi. 

Vile potabis modicis Sabinum 
Cantaris, Graeca, quod ego ipse testa 
Conditum levi, datus in teatro. 
Cum tibi plausus. 

Et essendo quivi circa la villa una bella selva, così d’essa ne fa mentione nel pri-
mo lib. de i versi. 

Nanque me sylva lupus in Sabina 
Dum mecum canto Lalangen, et ultra 
Terminum curis angor expeditus 
Fugit inermem. 

Et nel lib. 3. pur de’ versi dimostra molto essergli aggrado questo luogo così. 
Cur vallem permutem Sabina divitias operosiores. Et più in giù lodando la 

Fontana di questa Villa scrive talmente. 
[104v] 

O fons Blandusiae splendidior vitro 
Dulci digne mero non sine floribus 
Cras donaberis haedo. 

Et più oltra. 
Te flagrantis atrox hora Caniculae 

Nescit tangere ni frigus amabile 
Fessis vomere tauris 
Praebes, et pecori vago. 

Fies nobilium tu quoque fontium 
Me dicente cavis impositum ilicem 
Saxis, unde loquaces 
Lymphae desiliunt tuae. 

Lasciando la villa antidetta con la valle, si arriva al Tevere, ove si ritrova la foce 
del fiume Curese, per la quale si scarica nel detto, di cui dice Biondo esser que-
sto il fiume Allia. Della qual opinione altresì è Rafael Volaterrano ne’ suoi Co-
mentari Urbani. Ma paiono a me essere amendue in errore, secondo che mi di-
ceva Francesco Florido di sopra nominato, nato in questi luoghi. Et ciò probava 
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dicendo essere Alia fiume, solamente da 14. miglia da Roma discosto (secondo 
gli historici) et Curese da 20. miglia. Et soggiungeva esser detto fiume Alia il 
fiume Caminate, così dimandato da Caminate Castello poco sopra il colle, alle 
cui radici passa esso fiume. Et è discosto da Roma questo Castello 16. miglia. 
Scende poi il fiume antidetto in giù, et alla fine sbocca nel Tevere appresso al 
Porto di Monte ritondo, da Roma lontano tredici miglia, o poco più. Etiandio da 
molti è nominato questo fiume, Rio di mosso in vece di Rio di Morte. Imperò 
che quivi fu fatta quella sanguinolente battaglia fra Brenno Capitano de i Galli, 
et i Romani a i 15. delle Cal. d’Agosto. Ove furono rotti i Romani, et dopo tre 
giorni pigliata Roma da i Galli, et tutta saccheggiata, eccetto Campidoglio, come 
molto seriosamente dimostra Livio nel 5. lib. et Plutarco nella vita di Camillo. Là 
onde per detta miserabile rovina fu detto il prefato giorno Alliese, et molto os-
servato da i Romani, et descritto fra gli infelici, non facendo cosa alcuna atte-
nente alla giustitia i Maestrati. Già era questo fiume termine fra i Sabini, et Cru-
stumini. 

 
CRUSTUMINI. 

Passato adunque il fiume Allia, o sia hora Rio di Mosso, entrasi ne i Crustumini 
16. miglia da Roma discosto, come dice Plinio erano i Crustumini partiti da i 
Veienti dal Tevere, essendo l’uno di riscontro all’altro, come dissi nella Toscana. 
Avenga che fossero altri popoli i Crustumini, nondimeno erano però parte de i 
Sabini, come dimostra Plinio annoverandogli fra essi nella quarta regione. Fu 
loro principal città Crustumeno Colonia de gli Albani, che vi menarono nuovi 
habitatori in quel tempo che li condussero a Fidena, et a Nomento. Et furono i 
conduttori quei tre fratelli Albani, come scrissi nella Toscana narrare Dionisio 
Alicar. nel 2. lib. Vi furono menati quelli habitatori, come è detto, di molto tem-
po avanti la edificatione di Roma, fatta da Romolo, secondo l’antidetto Dionis. 
nel 3. libro [105] essendo prima Colonia de’ Latini. Poi fatto Romolo Re, si con-
federarono con lui i Crustumerini, et così perseverava insino che pigliò la corona 
di Roma Tarquinio, onde i detti si collegarono co i Latini, et dipoi anche ritorna-
rono a divotione de i Romani, secondo che dimostra etiandio Livio nel 1. lib. Il 
quale in più luoghi fa ancora memoria di essi Crustumerini, et massimamente 
nel 41. lib. ove dice che apparesse un uccello, Sanguale nominato, ne’ Crustumi-
ni, che col becco spezzò la pietra sacra, ne’ tempi del consolato di C. Claudio. Et 
per tanto fu ordinato dal Senato che si facessero le supplicationi un giorno in 
quel luogo. Annoveransi fra’ Chrustumini Monte Ritondo, Eretum da gli antichi 
nominato, come nota Strab. et Verg. nel 7. lib. Ereti manus omnis: Che fu così 
nominato Ereto, secondo Servio, da Giunone Era, che qui era riverita, similmen-
te da Antonino è dimandato Eretum, et da Dionisio Neretum; ma credo sia can-
giata la lettera H in N, et penso che detto Dioniso scrivesse detto nome con 
l’aspiratione avanti così, Heretum, et ponendovi la N, dice Neretum. Erano que-
sta città con Trebula ne’ tempi di Strab. picciole contrade, avvenga che ne’ tempi 
antichi, fossero state ben piene di popoli, come egli testifica. Et erano i loro ter-
ritori ornati di viti, olivi, et di querze, et massimamente quel di questa città, ove 
si cavavano assai giande. Et perciò gli Eretini havevano gran cura di pascere le 
greggie, et mandre de gli animali, de i quali gran guadagno ne traevano. Di que-
sto luogo hora ne sono Signori i nobili Orsini patricij Romani. De i quali abban-
donò i mortali nel 1529. Mario valoroso capitano de’ soldati Fiorentini, in Fio-
renza, huomo prode, et virtuoso. Vedesi poi Palombra de i nobili Savelli, anche 
eglino Patricij Romani. Poscia più in giù verso Roma fra Monte ritondo, il fiume 
Teverone, et il Tevere, quaranta stadij, cioè da cinque miglia (secondo Dionisio 
nel secondo, et terzo libro) vicino a Roma, ritrovavasi la città di Fidena. 
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FIDENATI. 

Era adunque la città di FIDENA, vicino a Roma da cinque miglia, fra monte Ri-
tondo, il Tevere, et Teverone, ove furono condotti nuovi habitatori de tre fratelli 
Albani (come avanti dimostrai) et dal maggiore di quegli fu ristorata; et che era 
vicina al Tevere, et al Teverone, ove insieme si congiungono, secondo Dionisio, 
et rimaneva divisa dal Vaticano dal Tevere, sì come i Veienti da i Crustumini, 
così dice Plinio. Primieramente fu ella soggiugata da Romolo per tal cagione, 
che essendo adirati i Fidenati contra i Romani perché guerreggiavano con i 
Veienti suoi attenenti, senza verun rispetto uccisero gli ambasciatori Romani (a 
i quali poi i Romani posero le statue ne i Rostri ad eterna memoria, essendo sta-
ti uccisi per la Republica.) Il che fatto, grandemente isdegnati i Romani passa-
rono con grande essercito a Fidena, et per forza la pigliarono, et uccisero tutti 
quei, che havevano havuto parte in tanta sceleratezza, et poi vi condussero nuovi 
habitatori, i quali parimente da i Fidenati essendo stati uccisi, un’altra volta ri-
bellarono da i Romani, il perché creato dittatore da i Romani M. Emilio, vi passò 
con grand’essercito, et tanto s’adoperò che per forza la pigliò, et la [105v] sac-
cheggiò, et poscia totalmente la rovinò. Talmente scrive Livio con Dionisio Ali-
car. De i quali Fidenati questi autori in più luoghi ne parlano, con Cornelio Taci-
to nel 19. dell’historie. Et Svetonio nella vita di Tiberio Cesare dimostra, che pe-
ricolassero a Fidena da venti milia huomini per la rovina del Teatro. La qual co-
sa intendendo, Nerone desiderava di vedere un simile horrendo, et crudele spet-
tacolo d’huomini. Questa città è annoverata nella quarta Regione d’Italia fra i 
Sabini, da Plinio nel terzo libro. Scrive anche esso nel 29. cap. del 10. lib. che le 
Cicogne non fanno nido, né li figliuolini nel territorio Fidenato. Et più avanti 
dimostra come fossero portate a Roma molte pietre de i Fidenati per fabricare i 
sontuosi, et magnifici edifici di quella. Similmente Vergilio rammenta questa 
città nel 6. lib. Hi tibi Nomentum, et Gabios Urbemque Fidenam. Al presente di 
questa città non si ritrova vestigio, né di molte altre anticamente fatte in questi 
contorni, che in vero erano molte, come scrive Strabone nel 5. lib. Delle quali 
era Collatia, ove fu stuprata la pudica, et honesta Lucretia da Sesto Tarquinio 
(come dimostra Dionisio Alicarnaseo con Livio.) Eravi etiandio Antenna, et Ce-
nenina memorate da Fabio Pittore nel libro del secolo d’oro, da Dionisio, Livio, 
et Vergilio nel 7. Ardea Crustemerumque, et Turrigenae Antennae. Erano queste 
castella poco da Roma discosto, cioè fra il quinto, et sesto lapide, overo fra cin-
que, et sei miglia, secondo Strabone. In cotal guisa disegnavano i Romani le mi-
glia, piantandovi un’alta pietra in fine di ciascun migliare. Et così poi dicevano a 
tante pietre, volendo significare le miglia. Soggiunge Strabone come ne’ suoi 
giorni erano divenuti quei luoghi tanto male habitati, che parevano picciole con-
trade insieme con Lavinio. Egli è ben vero (come ho detto) che talmente sono 
mancate, che oggidì non si vede vestigio, ove certamente fossero. Oltre delle so-
pra nominate città, che sono totalmente mancate, ne erano altresì di molte altre 
fra i Sabini, che giacevano rovinate ne’ tempi di Dionisio, di Strabone, et di Pli-
nio, come eglino scrivono; fra le quali era Cotiscole vicino a Riete, ove erano 
l’acque fredde per sententia di Strabone, poi Caletrano vicino ai Crustumerij, 
con molti altri luoghi, che non si può conoscere il certo luogo ove fossero. La-
sciando a dietro il Paese de i Sabini, et de i Crustumini con Monte Ritondo, 
s’arriva alla bocca del Teverone, ove entra nel Tevere vicino a Roma tre miglia. 
Del qual fiume ne parlerò nella seguente Regione del Latio, o sia di Campagna di 
Roma. Sarà avvertito il lettore, come ho descritto in questa Regione alcuni luo-
ghi altresì annoverati fra i Latini, come dimostrerò, i quali altre fiate furono de-
scritti in questa Regione de i Sabini per conchiuderli di qua dal Teverone. Et per 
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tanto non parerà al curioso lettore questa cosa disconvenevole, per essere etian-
dio riposti da gli altri scrittori fra que Sabini. 
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CAMPAGNA DI ROMA 
QUARTA REGIONE DELL’ITALIA, 

di F. Leandro Alberti Bolognese. 
Nel principio di questa Regione (già Latio detta, hora campagna di Roma ap-

pellata) entrando, seguiterò l’ordine insino a qui nelle precedenti Regioni usato. 
Si concordano molti scrittori con G. Solino, che fosse nominata questa Regione 
LATIO da Saturno, che quivi si ritirò fuggendo dalla patria. Ma a fine, che me-
glio siano intesi que’ versi di Vergilio nell’8. libro de’ fatti d’Enea, i quali da me 
poco appresso recitati saranno, conviemmi raccontare un’historia, sì come parti-
tamente è scritta da Beroso Caldeo nel 5. libro dell’antichità, ove dice. Essendo 
fatto Re di Babilonia Giove Belo figliuolo di Saturno secondo Re, et havendo si-
gnoreggiato 62. anni, et alzato i fondamenti di Babilonia dal suo padre prima di-
segnati, et etiandio havendo molto allargata, et magnificata questa città, si deli-
berò d’istendere le forze fuori del paterno Regno. Ma vedendo ch’altro contrasto 
non poteva havere eccetto, che Sabbatio Saga Pontefice Massimo, et Re di tutti i 
Saggi (il quale teneva l’Imperio d’Armenia insino a i Sarmati d’Europa) pensò di 
darli la morte secretamente. Il che avertendo Sabbatio, o sia Saturno (come dir 
vogliamo) et considerando non poter schifare lungamente (dimorando in questi 
paesi) l’insidie di detto Giove, passò a i Saggi Caspij, ove si nascose. Dopo molto 
tempo, sentendosi morire Giove antidetto, impose Nino suo figliuolo, che pro-
cacciasse di fare uccidere Saturno, acciò potesse ottennere l’Imperio di tutto il 
mondo. Del tutto avisato Saturno, che dimorava fra i Battriani Saggio, o siano 
Sacerdoti, aspettando opportunità di ritornare sicuramente nella sua signoria, o 
di fuggire altrove, parveli di passare a luogo, ove fosse sicuro. Onde nel primo 
anno dell’Imperio di Nino, quindi partendosi passò nell’Italia, et andò da Giano 
suo padre, ove teneva il scettro. Dal quale fu molto lietamente ricevuto, et creato 
Corito, overo Giove bastato, et Prencipe sopra gli Aborigeni, et sopra il paese, 
poi Latio dimandato, come scrive Fabio Pittore. Et costui ammaestrò i popoli 
dandogli i modi, per li quali civilmente dovessero insieme vivere, et riverire, et 
honorare i Dij. Et anche insegnò in che modo dovessero lavorare la terra. Et per 
tanto dice Vergilio nell’ottavo. 

Primus ab aethereo venit Saturnus Olympo 
Arma Iovis fugiens, et regnis exul ademptis. 
Is genus indocile, et dispersum montibus altis 
Composuit, legesque dedit. 

Dichiarando Servio questi versi, dice esser stato Saturno Re di Creti scacciato da 
Giove suo figliuolo, quello di cui parla Vergilio, che insegnò il modo di piantar le 
vigne, et fece far falci da mietere il grano, et le biade, et fece una città dando le 
leggi a quei popoli, ch’erano senza leggi, eccetto della natura. Et volse che fosse 
nominato questo paese più tosto Latio, che Saturnio, perché quivi stette nasco-
sto. Onde Vergilio soggiunge. Latiumque vocari maluit, his quoniam latuisset 
[106v] tutus in oris. A me par che si sia ingannato Cervio scrivendo essere stato 
Saturno Re di Creti, imperò che non fu questo quel descritto da Verg. ma 
quell’altro Caspio, secondo Beroso, et Fabio, come ho dimostrato. Perché questo 
fu circa il fine del secolo d’oro, et nel cominciamento dell’argenteo, et quel di 
Creti, dopo detto secolo forse da 700. anni, se ben divisaremo le supputationi 
de’ tempi, secondo Eusebio, annoverando da Nino insino al già detto Saturno. 
Etiandio chiaramente puossi conoscere non esser quello, perché nel tempo del 
Caspio erano gli huomini rozi di costumi, senza leggi, et senz’arte alcuna di lavo-
rare la terra, ne’ giorni del Cretese, erano le leggi, et altresì gli uomini ammae-



 186 

strati a coltivar la terra. Il Caspio fu huomo giusto, et humano, come dimostra 
Trogo, et questo Cretese fu scelerato, et fece castrare il padre, uccise i figliuoli, 
combatté co i Titani suoi nipoti, et turbò tutto il Reame di Creta. Dal primo fu 
nominata Italia Saturnia secondo Macrobio nel primo de i Saturnali; ma re-
gnando quest’altro, già era mancato detto nome, et era dimandata Italia. Conciò 
fosse cosa che questo secondo meno di 30. anni fu avanti la fuga di Dardano, et 
la edificatione di Dardania. Il che facilmente si può conoscere, computando i 
tempi secondo Beroso così. Prima regnò Giasio, et innanzi lui Corito suo padre, 
genero d’Italo, et di Elettra figliuola di Atlante, madre di Giasio. Et avanti Cori-
to, Morgette cognato di Corito figliuolo di Elettra sua sorella, et innanzi del fi-
gliuolo Morgette, Italo Atlante, da cui fu nominata Italia. Tenne la signoria 
d’Italia avanti Italo, Api, dal qual trasse il nome Italia, di Apina, et di Taurina, 
secondo alcuni; innanzi Api, o sia Tauro era detta Italia Saturnia. Et per tanto 
facilmente si può vedere, che Saturno, il quale fuggì a Giano, non fu quel di Cre-
ti, ma il Caspio, di cui intende Ver. descrivendo qualmente fossero ne’ tempi di 
esso i rozi costumi de gli huomini già essendo finito il secolo d’oro; che era co-
minciato incontinente dopo l’universal diluvio, essendo durato 240. anni, o fos-
sero 49. insino a i tempi dell’Imperio di Nino, secondo Fab. Pit. et Senofonte. Di 
cui, così ne parla Verg. seguitando i sopradetti versi. 

Aureaque (ut perhibent) illo sub rege fuere 
Saecula, sic placida populos in pace regebat: 
Deterior donec, paulatim ac decolor aetas, 
Et belli rabies, et amor successit habendi. 

Et perché ne’ versi descritti di sopra dice, Primus ab aetereo venit Saturnus Ol-
ympo, potrebbe alcun dubitare del detto monte Olimpo, non ritrovandosi monte 
nella Scithia nominato Olimpo, et dire, come adunque passò Saturno nell’Italia, 
dal monte Olimpo, secondo Verg. A cui così si può rispondere, che volendo il 
poeta descrivere l’altezza de i monti Caspij, donde si partì Saturno, et venne 
nell’Italia, sotto certa simiglianza disse lui venire dal monte Olimpo, sforzandosi 
di dimostrare la smisurata altezza di quei monti, quali avanzano tutte l’altre 
montagne di quella Regione, tenuta la più alta parte habitabile del mondo. Con-
ciosia cosa che tanto sono alte dette Montagne, che paiono con la loro cima toc-
care il Cielo. Laonde disse il poeta, che venisse Saturno dall’Olimpo, sì come di-
cesse, venne egli da quell’altissime montagne, le quali si possono agguagliare al 
monte Olimpo, overo [107] (seguitando i Greci, che dimandano i più alti monti 
de i paesi Olimpi, come scrive Senofonte ne gli Equivoci, quando dice; Omnis 
mons Regionis altior, Olympus a Graecis dicitur, Unde, et Plures Olympi dicti 
quasi Lymipidi) così Olimpo disse. Egli è ben vero, che propriamente non si ri-
trovano monti Olimpi, eccetto che quattro, i quali sono altissimi, cioè uno in 
Macedonia, l’altro nel Peleponese (hora Morrea) il terzo nell’Asia, et l’ultimo 
nell’Egitto. Adunque (come è detto) fu nominata questa Regione Latio, da Sab-
batio Saga, o sia Saturno Pontefice, il quale passò in questo luogo fuggendo da-
vanti di Semiramisse, et quivi stette nascosto. Di cui dice Ovidio nel 1. lib. de i 
Fasti facendo parlare Giano del passaggio di Saturno, et come da lui fu raccolto 
così. 

Causa ratis superest Thuscum rate venit ad amnem 
Ante pererrato Falcifer orbe Deus. 

Hac ego Saturnum memini tellure receptum, 
Caelitibus regnis a Iove pulsus erat. 

Inde diu genti mansit Saturnia nomen, 
Dicta fuit Latium terra latente Deo. 
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At bona prosperitas puppim formavit in aere, 
Hospitis adventum testificata Deo. 

Ipse solum coluit, cuius placidissima laevum 
Radit harenosi Tybridis unda latus. 

Par però che Varrone voglia che fosse questo paese talmente Latio detto per es-
ser tenuto nascosto da i precipitij, et strabocchevoli balzi dell’Alpi 
dell’Apennino, dal mare, dal Tevere, et dal Gargliano. Io sarei della opinione de i 
primi scrittori, perché se così fosse nominato per esser costretto fra i detti mon-
ti, mare, et fiumi, parimente molte altre Regioni d’Italia (et massimamente 
l’Umbria conclusa da molte montagne) si potrebono dimandare Latio. Sarà però 
in libertà del giuditioso lettore di accostarsi a qual opinione più gli aggradirà. 
Quanto al nome, col quale hora è nominato questo paese, cioè di campagna di 
Roma, io non lo ritrovo, né in qual tempo gli fosse imposto; avvenga che forse si 
potrebbe dire che fosse così detta a differenza di Campagna Felice. Furono i 
termini dell’antico Latio (secondo Strab. et Plin.) il Tevere da un lato, et 
dall’altro i Monti Circei, (hora monte Circelo) di spatio di 50. miglia in lunghez-
za. Vero è, che ne’ tempi di Strabone vi era maggior longhezza, misurando però 
lungo il lito del mare, da Roma ad Ostia, et quindi a Sinuessa, essendo poco più 
ne’ mediterranei, imperò che cominciava a confini de’ Sabini, et abbracciava tut-
to il paese, che si ritrovava dal detto luogo insino alla detta città di Sinuessa. Vi 
fu posto il termine al Garigliano, come dinota Pli. et C. Solino. Al fine vi furono 
designati termini a quello, insino a Campagna Felice, et all’Abruzzo, ove era il 
Sannio, Peligni, et altri habitatori dell’Apennino, come dimostrerò. Volendo a-
dunque seguitare i sopranominati scrittori, così li darò i termini. Et prima co-
mincierò dalla Foce del Tevere (ove sbocca nel mare Tirreno ad Ostia, et ove la-
sciai la Toscana) et seguiterò lungo il Lito del mare insino dove parimente il Ga-
rigliano entra nel mare, et assegnerò il termine [107v] questo fiume dall’uno de’ 
lati, et dall’altro, il Tevere col Teverone, et da questi due fiumi seguitando 
dall’altra parte il Monte Apennino, di modo che dall’Oriente haverà il Gariglia-
no, dal mezo giorno il mar Tirreno, dall’Occidente il Tevere col Teverone, et dal 
Settentrione, l’Apennino. Et così haverà doppia lunghezza di quello, che havea 
ne’ tempi antichi, et sarà di cento miglia; che tanti se ne veggono numerati fra 
questi termini. Habitarono già in questo paese diversi popoli, come scrive Dion. 
Alicarn. Strab. Catone, Plinio, et Trogo, con molti altri scrittori, fra’ quali furono 
gli Aborigeni, Arcadi, Pelasgi, Ardeati, Siculi, Auronci, Rutuli, et oltre il monte 
Circelo, Volsci, Osci, et Ausoni, secondo che poi dimostrerò. È questa nobil Re-
gione abondante, et fertile molto, fuor che in alcun luogo presso al lito del mare; 
perciò che questi sono Paludi, et hanno l’aria malvaggia, et corrotta, sì come là 
dove già habitarono gli Ardeati, et in quella parte ch’è fra Antio, et Lavinio insi-
no a Pometia, col paese de i Setini, et circa Terracina, et il monte Circelo, quali 
sono luoghi aspri, et sassosi. Tuttavia benché siano così fatti, non sono però to-
talmente inutili; conciosia cosa che vi si veggono bei pascoli, et selve ripiene 
d’Alberi, onde si cava molta utilità, et guadagno, non meno che si faccia di quelle 
paludi, come scrive Strabone. Vero è, che fino al dì d’oggi, sono gli habitatori di 
quella Regione, la più parte rozi, et di costumi selvaggi, et non meno arditi 
d’animo, et di corpo prodi, et valorosi, sì come ne’ tempi antichi. Furono già 
nominati tutti questi popoli Latini da Latio, et non il Latio da Latino loro Re, 
come dissero alcuni, avenga che altrimenti dica Orfeo, cioè che traessero questo 
nome di Latini da Latino uno de gli Argonauti, che quivi arrivò, i cui figliuoli si 
trovarono alla guerra di Troia. Ma io m’accosterei alla prima opinione. Poscia i 
Latini lungo tempo fecero guerra con Romani, per esser feroci d’animo. 
All’ultimo essendosi pacificati con essi, gli dierono grand’aiuto nelle loro guerre, 
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come largamente scrive Livio nell’historie, et Dionisio Alicarnaseo; il qual molto 
minutamente descrive le loro opere, città, et luoghi. Onde si può chiaramente 
conoscere tanto per historie de’ detti Autori quanto per la scrittura di Strabone, 
et di Plinio, quanti popoli, città, et castella sono venute meno in questa antichis-
sima Regione. Et talmente sono venute meno, che non solamente non se ne veg-
gono l’orme, ma ancor non si sanno partitamente discernere i luoghi dove fosse-
ro edificati, et etiandio di quelle, delle quali spesse volte parla Livio. Di qui si 
può comprendere le gran rovine che ha sostenute questa nobile Regione, di cui 
parimente ne fa memoria Cornelio Tacito in più luoghi delle sue historie, et 
massimamente nel 11. libro, et Dionisio Afro nel 1. lib. del sito del mondo in tal 
modo. Latini gloriosum hominum genus, solique ubertate ac ingeniorum excel-
lentia foecundum. Ispedito tanto quanto apparteneva al nome, et termini di 
questa regione, par che fosse cosa convenevole di descrivere le lodi ch’ella meri-
ta, per essere stato quivi il principio d’Italia, et per haver produtto tanti eccel-
lenti huomini, c’hanno signoreggiato quasi tutto il mondo, ma parendo a me più 
tosto di tacere, che poco parlarne in questo luogo, ho voluto riservarlo a i luoghi 
particolari, et principalmente nella descrittione della già potentissima Roma 
Reina del mondo. Dalla quale [108] comincierò la particolar descritione di essa 
Regione, sì come da principal capo; di cui tanto honoratamente hanno scritto 
molti scrittori non solamente Latini, ma etiandio Greci. I quali, per le gran cose 
fatte dentro, et fuori di quella da i suoi illustri cittadini, tutti più tosto sonsi 
straccati in volerle dimostrare (come chiaramente si vede nell’opere loro) che 
pienamente haver sodisfatto a’ suoi desideri. 

 
ROMA DEL MONDO IMPERATRICE. 

Roma già del mondo Signora, et Imperatrice, fu edificata in questa regione 
presso al Tevere, dal mar Tirreno lontana cento, et venti stadij, che sono quindi-
ci miglia. Onde havesse principio, varie sono l’opinioni de gli scrittori. Et prima 
dicono i Greci, et tra gli altri Ceffalono Gergithio molto antico scrittore, come 
narra Dionisio Alicarnaseo, nel primo libro dell’origini, et historie di Roma, che 
fu edificata questa città da Ascanio, Eurilante, Romolo, et Remo nipoti d’Enea, 
nella seconda età dopo la rovina di Troia, i quali havendola fabricata vi condus-
sero habitatori, et questa opinione conferma Demagora, et Agatillo con molti al-
tri scrittori Greci. Ma altrimenti dice lo scrittore de i sacerdoti d’Argo, et 
dell’opere da loro fatte di tempo in tempo, cioè, che fu il primo edificatore d’essa 
Enea, che passò nell’Italia da i Molossi dopo Ulisse; et che la nominò Roma de 
gli Iliensi; et che la fece per essergli stato abbruciate le navi dalle femine Troia-
ne, acciò che una volta ponesse fine a così lungo errore; et è etiandio di tal opi-
nione Domasto Sigeo con altri scrittori Greci. Vero è, che Aristotile vuole che 
fossero gli Achivi edificatori di essa; i quali dopo la rovina di Troia passando da 
Malea, et havendo patito molti pericoli nel tempo del verno, al fine essendo tra-
sportati dalle procellose onde del mare a Latino, luogo de gli Opici, presso il lito 
del mar Tirreno, quivi con grand’allegrezza scesero in terra per dare alquanto di 
ristoro alle membra afflitte, et allo affannato animo, con deliberatione di segui-
tare poi il lor viaggio al tempo della primavera; ma poi essendo state abbruciate 
le navi dalle femine, a fine che più navigare non potessero, privati di speranza di 
poter navigare detti Achivi, quivi fermandosi, edificarono questa città. Nondi-
meno Calia altrimenti scrive nell’opere fatte d’Agatocle, ove dice che passando 
Roma donna Troiana nell’Italia insieme co i Troiani, et maritandosi a Latino Re 
de gli Aborigeni, ne hebbe due figliuoli, cioè Remo, et Romolo, da i quali fu poi 
edificata questa città, et dal nome della madre Roma nominata. Xenagora histo-
rico dice Ulisse haver rilevato Romo, Antio, et Ardea tutti tre di Circe. Da i quali 
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furono edificate tre città dandogli il nome loro, cioè Roma, Antio, et Ardea. Af-
ferma Dionisio Calcidese (però secondo l’opinione d’altri) che primieramente fu 
fatta Roma dal figliuolo d’Ascanio; dipoi soggiunge che dissero alquanti scritto-
ri, che fosse figliuolo d’Ematio, et altri il figliuolo di Roma nato d’Italo, et di 
Leutra figliuola di Latino. Tante sono l’opinioni, et per sì fatta maniera sono di-
versi gli scrittori l’uno dall’altro in narrare il principio di questa città ch’è cosa 
maravigliosa. Conciosia cosa che tante [108v] sono l’opinioni quanto gli scritto-
ri. Ma tralasciando l’opinioni de gli scrittori Greci, passerò a i Latini. Et prima 
narrerò quel che scrive Dionisio Alicarn. delle opinioni de i latini (benché egli 
scrivesse in Greco essendo Greco, pur come egli dice, fu nutrito in Roma, et de-
scrisse le cose di Roma) sì come haveva ritrovato in essa città. Dice adunque 
ch’essendo in Roma, tenevasi per certo da i letterati, et similmente dal volgo, 
che fosse stato dato principio a Roma da Romolo, et Remo nati d’Enea, i quali 
(morto il loro padre) fecero detta città, et etiandio dicevano altri, che questi due 
fratelli non fossero figliuoli d’Enea, ma nipoti, nati da una sua figlia, i quali pri-
ma erano stati da Enea dati stadichi al Re Latino, quando si fece la confedera-
tione tra loro. Le cui maniere tanto aggradirono al Re Latino, che venendo a 
morte senza figliuoli volle instituirli heredi universali. Altri dicono, che (passato 
Enea di questa vita) succedendo Ascanio nel Reame del Re Latino lo partì in tre 
parti. Una delle quali ritenne per sé, ove fabricò Alba con alcuni castelli, l’altra 
diede a Remo, che vi fece Capua così dimandandola da Capi padre dell’avolo 
suo, et la terza consegnò a Romolo, ov’egli edificò una città per memoria 
d’Anchise suo avolo, che poi fu detta Gianicolo, et al fine da sé nominata Roma. 
Le quali di mano in mano essendo poi abbandonata, passando quivi Romolo et 
Remo con molt’altri compagni mandati da gli Albani per habitarvi, da loro fu ri-
storata. Et per tanto (dicevano i Romani) due volte fu edificata, l’uno dopo la ro-
vina di Troia, l’altra 15. etati dapoi. Vero è, che se da lungi vorremo investigare, 
ritrovaremo etiandio la fabrica della terza Roma, molto più antica di quelle due 
disopra ramentate, la quale fu edificata molti anni avanti che Enea co’ Troiani 
passasse in Italia, come chiaramente dimostra Antico Siracusano antichissimo 
scrittore, quando dice, che essendo Italo molto vecchio, il qual tenea l’Imperio 
d’Italia (i cui confini erano in quei tempi, da Taranto a Nettunia città maritima) 
pigliò il governo del Reame Morgetto (come parimente riferisce Beroso Caldeo 
nel 5. lib. dell’Antichitati.) Havendo adunque pigliato il governo del Reame 
Morgetto, vi venne da lui un huomo detto Siculo, che habitava in Roma. Là onde 
(se ad Antioco crediamo) chiaramente si vede essere stata un’altra Roma molto 
più antica di quell’altre due. Ma ciò, che si fosse quella, et in qual luogo posta, 
non lo dice Antioco. Havendo adunque proposto l’opinioni de gli antichi del 
principio di Roma, hora narrerò come fu principiata, et quadrata da Romolo, et 
poi di mano, in mano fabricata, secondo Dionisio Alicar. nel 2. lib. dell’historie. 
Così adunque dice. Nel luogo ove hora si vede Roma, parimente habitava la gen-
te Barbara de i Siculi, che tenevano la Signoria dell’antica Italia: cui termini era-
no dall’un de’ lati Taranto, et dall’altro Nettunia Maritima (come dicemmo,) i 
quali furono scacciati quindi da gli Aborigeni, che vi habitarono poi. Passando 
quietamente questi i suoi giorni, passarono quivi i Pelasgi scacciati da Emonia 
(poi detta Tessaglia) i quali furono molto gratiosamente ricevuti da gli Aborigeni 
in compagnia. Talmente succedendo le cose, partendosi Evandro con molti 
compagni dalla città di Pallantio d’Arcadia, passò nell’Italia. Et vedendo questo 
luogo, ove habitavano gli Aborigeni co i Pelasgi, molto gli piacque. Et quivi fer-
mossi sopra uno de’ sette colli, [109] ch’erano in questo luogo, et vi fece una cit-
tà, nominandola Pallantio per memoria della città, ove era nato. Mancato Evan-
dro dopo molto tempo entrando Ercole con potente essercito nell’Italia, che ve-
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niva da Erithia, et giungendo a questo luogo, et aggradendogli il sito, piacquegli 
parimente di drizzarvi alcuno edificio, dove al suo ritorno potesse agiatamente 
ripatriarsi. Onde lasciandovi parte de i suoi compagni, impose loro che dovesse-
ro edificare una bella città sopra l’uno de’ colli vicino a Pallantio. Il che fecero, et 
il nominarono Saturnio, il qual fu poi detto Capitolino. Furono per maggior par-
te gli edificatori di questo luogo Epij scacciati da Elide per la rovina di quel pae-
se fatta da Ercole. Quivi adunque in somma pace, et tranquillità si stettero insi-
no alla fine della guerra Troiana, la quale fornita nella 16. età, essendo presso, 
che del tutto abbandonati gli due colli già detti Pallantio et Saturnio, et conside-
rando gli Albani la bontà, et amenità di quei luoghi, et piacendogli, cominciaro-
no a fabricarvi Tugurij, Capanne, case pastorali, ancor cingendole intorno di 
mura per loro maggior sicurezza, et etiandio de gli armenti. Quivi molto conten-
ti dimoravano con la gregge, et con gli armenti, per le vezzose, et tenere herbet-
te, che per ogni stagione vi si vedeano, per l’abondanza dell’acque, che da tutte 
le parti discorrevano per quei campi. Pare (secondo Dion.) che la città di Satur-
nio fosse edificata da i compagni d’Ercole, ma secondo Catone, Fabio Pittore, et 
Sempronio, da Saturno Caspio, che passò a Giano fuggendo dalla Scithia, come 
già è detto. Vero è, che potremo ridurre in concordia queste due opinioni diver-
se, dicendo che primieramente fosse fatta questa città dal detto Saturno, ma poi 
in successione di tempo rovinata, da i compagni di Ercole fosse ristorata. Et per 
tanto chiaramente si vederebbe essere stato il principio di Roma nel Monte Ca-
pitolino, ove primieramente fu fabricata Saturnia; et poi nel Palatino, Pallantia, 
come è scritto; et dopo alcun tempo da i compagni di Ercole ristorata Saturnia; 
et appresso fu in altro tempo da gli Albani rifatta, et ripiena di popolo. Qui si 
veggono i sette colli, sotto i quali evvi una pianura, che confina col Tevere. Et 
ben considerando, si vede esser molto simile da un’Arco teso con la fune, in co-
tal guisa. Appare il Tevere a simiglianza della corda dell’arco, le cui corna l’uno 
verso l’Oriente, et l’Aventino, et l’altro dall’Occidente, la rupe Capitolina. Nel 
mezo Tevere, et i già detti due colli, scorgesi Pallantia sopra il colle Pallatino ad 
incontro del Tevere congiungendosi dalla sinistra col Celio, et dalla destra con 
l’Esquilio. Ha il Colle Aventino di rincontro il Tevere, et alla destra Capena col 
Celio, et Viminiale, et avanti riguarda il Tevere, et la porta Carmentale, et con-
giungesi col Quirinale. Erano addimandate da gli antichi queste rupi, Sette Colli. 
L’ambito fra’ detti colli, et il Tevere, cioè tra l’Aventino, Capitolio, Palatino, et il 
Tevere era primieramente addimandato Libisso, et poi campo Argeo, insino al 
Vico tosco. Et quivi vedeansi gran Paludi per le continove inondationi del Teve-
re. Là onde ne seguita cattiva aria, et molto nocevole, per sì fatta maniera, che 
niuno vi poteva habitare, fin a tanto che s’incominciò a sacrificare a Vertuno. 
Dato principio a questi sacrificij, l’acque pian piano si ritornarono al luogo suo, 
et cominciarono le genti ad habitarvi sicuramente, sì come poi di mano in mano 
soggiornandovi, si [109v] videro senz’alcun timore della loro sanità, et vita, et 
come al presente chiaramente appare, essendo habitati. Fu adunque il colle Ca-
pitolino da prima Saturnia chiamato, ove fu il principio di Roma, dapoi quello 
l’Aventino, habitato da Atlante Italo, che quivi era venuto della Cilicia contro 
Espero suo fratello. Alle cui radici, per consiglio de gli Etrusci, fece Capena, et 
diè nome a questa Regione, ITALIA da sé chiamandola, come nel principio di 
questa nostra descrittione d’Italia amplamente dicemmo. Poscia essendo man-
cato Espero suo fratello, egli si fece Signore della Hetruria, et quella similmente 
Italia nominò, spegnendo la memoria di tutti gli altri nomi. Havendo adunque 
Italo pigliato l’Imperio di queste Regioni fece Reina del Latio, Roma sua figliuo-
la, ove habitavano i Siculi, et Aborigeni, come dice Beroso Caldeo nel 5. lib. 
dell’antichitati. La quale lasciando Capena, si fermò sopra il Palatino, per essere 
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nel mezo fra sette colli, edificandovi, come una picciola Rocca, Roma da sé ad-
dimandolla, che vuol dir Valenza. La qual fu edificata nel 27. anno del Regno di 
Moncaleo quartodecimo Re de gli Assirij, come dice detto Beroso, et Eusebio; 
nel qual anno nacque Mosè, che fu poi Capitano del popolo d’Israel. Tal comin-
ciamento habbe questo picciolo castello, che dovea esser capo del mondo, et so-
stegno della religione Christiana. Dopo la morte di Roma, per la male agradevo-
le aria generata dalle vicine Paludi, rimase abbandonato insino alla venuta di 
Evandro, che lo ristorò, et lo nominò Pallantio, come è detto. Vero è, che fu di-
mandato quel luogo, ove prima si fermò, Campo Argeo, da Argo Capitano di E-
vandro, et conduttiero de i compagni d’Ercole Argivo, i quali passarono quivi ad 
Evandro, e si fermarono in Saturnia. Trassero da Ercole Argivo il nome 
gl’estremi Argiletti, cioè il supremo, che era nel principio del Vico Tosco sotto il 
Celio tra il Circo massimo, et l’Aventino, ove era il letto, et sepultura di Argo. 
Vedesi poi l’inferiore, dove era Giano di quattro fronti, per altro nome detto Ver-
tunno, nel fine dell’antidetto Vico Tosco alle radici del Campidoglio del Foro 
Boario, ove si vedevano i vestigi di Saturnia. Furono adunque prima di tutti gli 
altri questi tre colli habitati, cioè quel di mezo da Roma figliuola d’Italo, et gli 
due estremi, l’uno da Saturno, et l’altro da Italo. Questa narratione conviene con 
Fabio, et Catone; et anche dice Plinio nel sesto capo del terzo libro, che fosse Sa-
turnia, ove hora è Roma. Et Ovidio nel sesto libro de Fasti introduce Giunone, 
che così dice. 

Si genus aspicitur, Saturnum prima parentem 
Feci, Saturni sors ego prima fui. 
A patre dicta meo quondam Saturnia Roma est, 
Iunctaque Tarpeio sunt mea templa Iovi. 

Onde per questi scrittori chiaramente si vede, che prima che Romolo, fu Satur-
nia in questi luoghi, et poi Roma fabricata dalla figliuola d’Italo, et etiandio poi 
ristorata da Evandro. Vero è, che al fine fu quadrata, et ristorata, et allargata da 
Romolo sopra il Palatino, et condotti gli Albani, Sabini, Toscani con altri popoli, 
come dimostrerò, per tal maniera, che molto le accrebbe. Come et quando la 
fosse quadrata, et ristorata dal detto Romolo, lo voglio narrare secondo, che 
[110] dice Dionisio Alicarnaseo, Strabone nel quinto lib. Livio nel primo, Plutar-
co nella vita di Romolo, Trogo nel 42. lib. Ovidio nel secondo de’ Fasti, et etian-
dio molti altri scrittori. Et avvenga ch’essi con molta copia di parole ne habbiano 
ragionato, io il più che potrò brevemente m’ingegnerò di descriverla. Havendo 
con inganni ottenuto il Reame de gli Albani Amulio fratello di Numitore, a cui si 
aspettava lo Scettro, dopo la morte del Re Proca, et havendo ucciso Egesto fi-
gliuol di quello, acciò privasse Numitore di speranza di ricoverare la Signoria, 
consacrò Rea detta Silvia, unica figliuola di Numitore al servigio della Dea Ve-
sta. Dove essendo sin al quinto anno dimorata, avvenne che ella si ritrovò gravi-
da, o fosse dell’antidetto Amulio (come alcuni dicevano) o fosse di Marte, come 
altri credevano, o di chiunque si fosse. Già pervenuta al tempo del parto fece due 
fanciulli maschi, i quali per comandamento d’Amulio furono portatati alla riva 
del Tevere, da Alba 15. miglia lontano, et quivi lasciati, acciò che dall’empito 
dell’acque fossero somersi, o dalla fame vinti chiudessero tantosto i suoi giorni. 
Così lasciati, et abbandonati, ritrovogli per ventura una Lupa, et prestate loro le 
poppe, col proprio latte gli sostentò. Al fine ritrovati da Faustulo dell’armento 
del Re governatore, et portati alla sua Capanna furono da lui, et dalla sua mo-
glie, come figliuoli nutriti, nominando l’uno Romolo, et l’altro Remo. Questi es-
sendo venuti all’età di 18. anni, uccisero Amulio, et riposero nella Signoria Nu-
mitore loro Avolo. Il che fatto deliberarsi di fare una città, la quale dovesse esser 
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capo d’un nuovo reame. Et non convenendo insieme del luogo, ove dovessero 
fabricarla (conciò fosse cosa che Romolo voleva edificarla sopra il Palatino, per 
essere stato nodrito dalla Lupa alle radici di quello; et Remo sollecitava, che si 
fabricasse sopra Remonia, picciolo colle del Tevere lontano 30. stadij (che sono 
presso 4. miglia, vicino a Saturnia) di consiglio dell’avolo fatte alcune cerimonie, 
et riveriti gli Dij, per augurio de gli avoltori veduti prima da Romolo, fugli data 
libera facultà, che potesse edificare ovunque a lui fosse più a grado. Volendo es-
so dar principio a tanta fabrica, raunò tutti gli amici, et fece i convenevoli sacri-
ficij a gli Dij in tal guisa. Pigliò prima un’Aquila, et la portò con le mani, seguita-
to dal popolo, et avicinossi al fuoco (il quale innanzi al tabernacolo ardea) pre-
gando gli Dei perdonargli le male opere da lui per adietro fatte. Finito questo, et 
parendogli già d’esser purgato da tutti i peccati, seguì con molte altre cerimonie, 
et da capo sacrificò loro, pregandoli del loro favore nel novello principio di que-
sta città. Dato fine a i sacrificij con le debite cerimonie, cominciò a disegnare 
una figura quadrangolare nel luogo da lui eletto sopra il Palatino. Et posto il 
giogo sopra il collo d’una vacca, et d’un bue, et legatili insieme, vi pose l’aratro, 
et condusse un lungo solco sopra la figura disegnata, ove intendeva, che fossero 
cavati i fondamenti delle mura della città, che si dovea fare. Et per questo esem-
pio lungo tempo fu osservato da i Romani di fare il solco nel luogo, ove delibera-
to havevano di fare alcuna città. Finito il solco, con molte cerimonie, et riveren-
za, incontinente sacrificò Romolo a gli Dei la istessa vacca, et il bue, che condot-
to havevano l’aratro. Il che fatto, cominciò a dar principio alla nuova fabrica. 
Rimase tal memoria di questa cosa, che i Romani [110v] ogni anno nel principio 
della primavera sacrificavano a gli Dei animali di quattro piedi a loro portati da i 
pastori dimandando detto giorno la festa de i parentali. Quanto della edificatio-
ne di questa gloriosa, et trionfante città sono diverse opinioni, come racconta 
Dionisio. Et prima dice Timeo Siciliano, che havesse principio nel tempo che fu 
fondata Cartagine, cioè d’anni 38. inanzi la prima Olimpiade. Nel vero di gran 
lunga s’inganna, intendendo di questa edificatione fatta da Romolo. Conciosia 
cosa che Cartagine fu fatta da Didone di molto tempo avanti, come chiaramente 
conoscer si può, da chi sottilmente vuol considerare i tempi. Lucio Cincio Sici-
liano scrive che fosse principiata il 4. anno della 11. Olimpiade. Portio Catone 
(non seguitando le supputationi de i Greci, et raunando diligentemente i tempi 
dell’antiche origini secondo gl’historici) vuole che havesse principio di 432. anni 
dopo la rovina di Troia. Là onde lasciando egli tutte l’altre ragioni de’ tempi, 
crede che questa ultima edification di Roma havesse principio nel primo anno 
della seconda Olimpiade secondo Eratostene. Polibio Megalopolitano dice nel 2. 
anno. Scrive Sempronio nella divisione d’Italia, che havendo raunato Romolo 
alquanti sacerdoti Toscani, o indovini che si fossero, fece la fossa, ov’era il capo 
d’Erto Tauro, et havendo consacrato il pomerio per consiglio del savio indovino, 
fece parimente circondare il Palatino con l’aratro sacro nell’undecimo giorno 
delle calende di Maggio fra la seconda, et terza hora, essendo il Sole in Tauro, la 
Luna in Libra, Saturno, Venere, Marte, et Mercurio, in Scorpione, et Giove, ne’ 
Pesci, come affermava Lucio Carrutio eccellente matematico. Pare dall’altra par-
te che G. Solino voglia ch’ella fosse edificata nell’ottava Olimpiade. Tullio nel 
terzo anno della sesta, Cornelio Nipote con Lutracio, col quale sono Eratostene, 
et Apollodoro, nell’anno secondo della settima, al cui parere si accosta Pompo-
nio Attico, et molti scrittori Greci, dimostrando questa ragione de i tempi, avanti 
il Senato al cospetto di molti dotti huomini. Trascorsero adunque circa 430. an-
ni dalla rovina di Troia insino a Romolo, annoverando i tempi de i Re de gli Al-
bani. Là onde chiaramente si può vedere essere stata principiata Roma 
nell’anno 2. della 7. Olimpiade, benché altri dicano nel primo. Egli è vario Dio-
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nisio in questa numeratione de’ tempi, cominciando dalla rovina di Troia insino 
a questa ultima edificatione fatta da Romolo, conciosia cosa che nel 1. lib. dimo-
stra esser trascorsi fra loro 332. anni, et poi nel secondo dice 402. Io 
m’accosterei a Sempronio, a cui similmente pare che Dionisio consenta nel 2. 
lib. computandovi 402. che penso voglia dire 423. et nel 1. voglia dimostrare 
quel trecento 400. et questo potremo dire essere stata colpa dello scrittore, o 
impressore quantunque nel resto avveduto, et diligente si sia dimostrato. Fu a-
dunque dato principio a tanta città da Romolo 3211. anni da che fu creato il 
mondo, dopo la rovina di Troia (secondo alcuni) 432. et secondo altri 427. o 
429. o 30. o 31. che di sì poco tempo trovo esser molta varietà fra gli scrittori, 
avanti che Dio nel mondo incarnato apparesse 751. come dicono alcuni, ma co-
me vogliono altri 52. presidente in Atene per dieci anni Carropo, il primo anno 
del Reame di Mededo terzo Re de gli Assirij, dopo Arbace, governando la Mace-
donia Titima, l’Egitto, Samo, et Gierusalemme Acaz. Hebbe [111] (dico) princi-
pio questa città da Romolo nato di stirpe Regia da’ Troiani discesa per madre, 
ma di padre incerto, la quale doveva esser dopo capo del Mondo, et governando 
non più con la spada Imperiale, ma con le chiavi parimente del Cielo. Ritrova-
ronsi presenti a questa nuova fabrica tremila pedoni, et 300. Cavalieri. Et tal-
mente trasportò Romolo il picciolo castello di Roma (già rovinato, et deserto) 
nella reale Tetrapoli (come dimostra Q. Fabio Pittore) gettando i fondamenti 
sopra Palatino. Dato principio a questa fabrica, vi fece Romolo, luogo dedicato a 
gli augurij, di forma ritondo, continuato con la piazza avanti. Talmente questa 
fabrica era nominata dal popolo Romano, et Toscano per esser tale spatio riton-
do. Appresso dedicovi il Pomerio, cioè un luogo vicino alle mura, perché là co-
minciò a condur l’aratro per far il solco sacrato, il quale primieramente condus-
se dall’Olimpo per il colle Palatino insino al Vico Tosco. Et quivi cominciò dalle 
radici del detto, et seguitò insino alla sommità di quello, disegnando la Città in 
forma quadrata. Et così accrebbe il picciolo castello di Roma, ch’era nella cima 
del colle presso l’Esquilio. Fabricò poi Vellia di riscontro di esso, vicino al Celio. 
Poi nel declivo, et chino, che conduce al Circo Massimo, fondò Germallia là dove 
egli fu portato, et posto insieme col fratello per comandamento d’Amulio, quan-
do pensò di fargli morire. Quindi passando verso l’Esquilio fece il foro Romano. 
Ordinati da Romolo questi luoghi nel modo che descritto habbiamo, et essendo 
già tre mesi trascorsi, furono da i Rom. rapite le femine a i Sabini, et a i Latini. 
Là onde eglino per vendicarsi del ricevuto oltraggio mossero guerra a Romolo. 
Et prima di tutti gli altri i Ceninesi, gli Antenati, et Crustumeni, i quali erano 
men lontani dalla nuova città (come dicemmo nell’Umbria,) co’ quali ardita-
mente combattendo, et havendo in soccorso chiamato i Toscani, riportò la vitto-
ria, et trionfo del pari con Celio Re di Toscana. A cui parimente concedette il 
quarto colle, et esso cominciò ad habitarvi con la sua gente. Et dal suo nome i-
stesso, Celio fu dimandato (sì come Dionisio scrive.) Et soggiunge che i memo-
rati Ceninesi, et Antenati erano venuti di Grecia, et che del loro Acrone, Romolo 
riportò le spoglie opime, et consacrolle a Giove Feretrio, comandando a’ detti 
popoli che dovessero uscire delle loro città, et passar per habitare nella nuova 
Roma. Appresso volendo Romolo rovinar Cenenina (come haveva fatto Antena) 
lasciolla in piedi a prieghi d’Ersilia Cenenese sua cara consorte, secondo che al-
tresì Livio scrive, et Plutarco. Seguitarono poi le gran battaglie fra Romolo, e i 
Sabini per le donne loro tolte da Romolo, come dimostra Q. Fabio Pittore, Dio-
nisio, Livio, et Plutarco. Là onde parendo a Romolo non potersi difendere da 
tante forze senza qualche aiuto, domandò in soccorso i Lucumoni, et Prencipi 
d’Hetruria, i quali vi mandarono Galerito Lucumone d’Arbea con forte essercito 
di Toscani, et della città di Salpinato. Questi arrivando nel tempo ch’era già sta-
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to preso il Campidoglio da i Sabini (che dalla vergine Tarpeia malamente erano 
stati introdotti) fermossi con tutta la sua gente nel Quirinale vicino al Campido-
glio. Et quivi proveduto, aspettava occasione di poter prestare soccorso a Romo-
lo, il qual vedeva co’ Sabini azzuffato [111v] arditamente combattere. All’ultimo 
(come spesse volte vediamo intervenire) cedendo alla forza la virtù Romolo dal-
la gran moltitudine ferito, et rispinto, fu costretto (se di salvarsi intendeva) ri-
trarsi dentro a Roma. Allhora parendo a Galerito essere giunto il tempo, ove 
conveniva far prova del suo valore, immantinente con tutte le sue forze scese del 
Quirinale, et pigliando la via dietro Campidoglio (ove era Giano con quattro 
fronti) con tant’empito assaltò le spalle de i Sabini, che ispaventati si misero in 
fuga. Il che vedendo Romolo riprese animo, et forze di modo, che ritornato a 
dietro, sì fieramente si diede in seguitare i nemici, che quelli non potendo resi-
stere cominciarono a fuggir per salvarsi. Tra quali fu Metio Re loro, che cercan-
do luogo sicuro, fu trasportato dal cavallo in una palude, ove restarono amen-
due. Seguitando pur la vittoria Romolo co i Toscani assai de’ nemici uccidevano, 
et molti più ne lasciavano feriti. La qual cosa vedendo le donne Sabine, che ap-
presso i Romani erano, et temendo, che tutti i Sabini quel giorno non fossero di-
strutti, saltarono nel mezo de’ combattitori, et tanto con prieghi s’affaticarono, 
che stabilirono la pace fra Romolo, e i Sabini. Dopo questo, tanto divennero a-
mici l’uno dell’altro questi due popoli, che convennero di regnare di pari con 
Romolo. Et divisero questo paese in tre parti, dando la prima parte a Tatio, et a i 
Sabini, cioè il Campidoglio col Quirinale, la seconda, che fu il Celio col Celiolo, a 
Galerito, et a i Toscani, ritenendosi Romolo per se stesso la terza parte, che fu 
l’Esquilio co ’l Palatino, ove haveva fabricato Roma. Non fu fatta mentione alcu-
na dell’Aventino per esser stato consegnato a Remo de Romolo insino all’Elerna 
Reina tra le Dee annoverata. A cui fu donata una selva presso il Tevere da Crano 
suo fratello, come scrive Beroso Caldeo, et Ovidio nel sesto libro de i Fasti. 

Adiacet antiquus Tyberino Lucus Helernae 
Pontifices illuc nunc quoque sacra ferunt. 

Inde sata est Nympha (Cranen dixeret priores.) 
Convenne similmente Romolo con Galerito, che mancando Celio, overo esso, di 
consentimento delle Tribu, succedesse nella signoria Romolo. Et per tanto fu 
consegnato a i Toscani il Celio con tutto quello spatio, che è fra il Circo insino a i 
sopra detti sette colli. Là onde fu dedicato a Giano Vettunno, et seccate le paludi 
con gli stagni ch’erano quivi. Et così fu fatto questo luogo capevole ad habitarvi, 
et nomato Vico Tosco da i Toscani, che prima vi hebbero stanza, secondo Fabio 
Pittore. Ma Dionisio nel 5. lib. et Livio nel 2. vogliono, che talmente fosse detto 
da i Toscani che vennero quivi condotti da Porsena. Nel vero a me non piace sì 
fatta opinione, percioché fu consacrato Vertunno, o (che vogliamo dire) Giano di 
legno nel Vico Tosco da Romolo, et da Galerito al più basso Argiletto d’anni 240. 
innanzi Porsena. Et essendo quella imagine del legno (come dissi) Numa Re de’ 
Romani fecela stampar di metallo a Mamurio Osco eccellente statuario. Ora che 
la fosse posta da Romolo nel Vico Tosco, lo dimostra Propertio nella Vetunniana 
fingendo Giano, che così parli. 
[112] 

At tu Roma meis habuisti praemia Thuscis 
Unde hodie Vicus nomina Thuscus habet. 

Tempore, quo socijs venit Lucumonius armis 
Atque Sabina feri contulit arma Tati. 

Vidi ego labentes acies, et tela caduca 
Atque hostes turpi terga dedisse fugae. 
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Et più in giù. 
Stipes Aceratus eram properanti falce dolatus 

Ante Numam, grata pauper in Urbe Deus: 
A tibi Mamuri formae caelatus ahenae 

Tellus artifici ne terat Osca manus. 
Varrone altresì dice nel primo libro della lingua Latina, che fu habitato il Vico 
Tosco ne’ tempi di Romolo, et che ivi fu consegrata Vertunno Prencipe, et Dio 
municipale della Tuscana. Ma peraventura potremo ridurre in concordia questi 
nobili autori in sì fatta maniera, dicendo, che prima fosse habitato il Vico Tosco 
ne’ tempi di Romolo da i Toscani, come è dimostrato, et poi similmente ne’ tem-
pi di Porsena vi fossero condotti altri Toscani ad habitare, essendo venuto meno 
quei primi. Ritornando a Roma nuova, dico che ella primieramente fu habitata 
dalle sopradette genti, cioè da gli Albani, Toscani, et Sabini (come chiaramente 
nota Fabio) et furono imposti i nomi alle Tribu di Gallerito, cioè i Taciesi da Ta-
cio, i Ruminesi da Romolo, et la terza Tribu, Lucera da se istessa. Vero è, che 
quell’altra fu Trometina nominata dal loco di Celio. Il che afferma Servio sopra 
quel verso di Vergilio. Tres equitum turmae, ove dice esser chiara cosa, che fosse 
partito il popolo di Roma in tre parti nel principio d’essa. Una delle quali, fu 
nominata Tatiese da Tatio Re de i Sabini, l’altra detta Ruminese da Romolo, et 
la terza de i Luceri, talmente addimandata (secondo alcuni) da i Lucumoni 
d’Hetruria. Questo è il felicissimo, memorabile principio di tanta eccellente cit-
tà, secondo Fabio, et altri scrittori illustri, onde uscirono poi tanti gravissimi 
Senatori, tanti fortissimi Duchi, et Imperatori gloriosissimi, i quali presso, che 
tutto il mondo vinsero, et corsero, sì come tutte l’historie, non pur Latine, ma le 
Greche (ancor non senza grave stimolo d’invidia) fanno fede. Adunque essendo 
in tal modo quadrata questa nuova città, et havendovi Romolo rinchiuso dentro 
(secondo alcuni) tre colli, cioè Palatino, Campidoglio, et Celio (o come altri di-
cono) il quarto, cioè l’Esquilio, vi furono fatte tante porte quanto era il numero 
de’ colli. Essendo solamente tre colli, vi rispondevano tre porte, ch’era la Car-
mentale, Romana, et Pandana, et essendo quattro, eravi la Gianuale (secondo 
quelli) Plinio dice, che non furono fatte da Romolo se non le tre prime; perché 
essendo picciola Roma parea che fossero quelle sole bastanti. Fu dimandata la 
prima Carmentale da Carmenta madre di Evandro. Vedeasi questa porta a man 
destra sotto il Campidoglio tra il sasso Tarpeio, et il Tevere, di riscontro alla pic-
ciola chiesa di Santa Caterina verso il Circo Flamminio. Nominata fu la Romana 
da i Sabini, perché i vegnenti de i campi Sabini, per quella entravano in Roma. 
Era la detta porta, ove hora si vede il giardino di Santa Maria Nuova, non molto 
lontano da quel canton del Palatino, [112v] che risguarda l’anfiteatro (hora Co-
losseo detto.) Ottenne ancora questa porta il nome di Mugonia dal mugito de i 
buoi, che per quella erano condotti in Roma. Addimandavasi parimente Trigo-
nia da tre angoli. Chiamavasi la terza Pandana per esser sempre aperta a quelli, 
che portavano a Roma le cose necessarie. Non meno etiandio era detta Libera, et 
Romaniola. Ritrovavasi essa al Velabro. La Quarta (se pur vi fosse in quel tem-
po) affermano che ella si ritrovasse alle radici del Viminale, et era nominata 
Gianuale, come dissi. Se alcuno desidera più minutamente d’intender le cose 
sopradette, et parimente le seguenti, legga Roma ristorata di Biondo, et quella di 
Francesco Albertino Fiorentino, P. Vittore delle Regioni di Roma, Rafael Vola-
terrano nel sesto lib. de i Comentari Urbani, Fulvio, Giovan Bartolomeo Marlia-
no, et veda la pittura di Fabio Calvo di Ravenna, et rimarrà sodisfatto. Io lascio 
tai cose, per esser brieve, havendo solamente animo di dimostrare in poche pa-
role, ove fossero quei primi, et più superbi edificij di questa trionfante città. Et 
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per tanto niuno di me dovrà maravigliarsi, se etiandio descriverò detti luoghi, 
non altrimenti provandogli con alcuna autorità de gli scrittori; perché io fo sape-
re, che niuna cosa scriverei senza l’autorità di Dionisio Alicarnaseo, di Strabone, 
di Plinio, di Livio, di Pomponio Mela, et di quegli scrittori, che di sopra nomina-
ti habbiamo; overo che io con gli occhi istessi non habbia veduto. Che s’io voles-
se tutto provare con l’autorità de gli scrittori, in infinito anderei, sì come hanno 
fatto alcuni di loro, di che grave fatica ne hanno riportato. Adunque ripigliando 
il nostro ragionare, fu quadrata Roma da Romolo, et fatte le porte, et divise le 
Tribu, secondo Fabio Pittore, et consegnati a Tatio, et a i Sabini, et a Celio, et a’ 
Toscani quei sopranominati luoghi; benché dicono alcuni esservi stato aggiunto 
monte Cellio da Tullio Ostilio Re, ma ho dimostrato di sopra quanto si dee tene-
re. Mancato Romolo, fu accresciuta Roma da Anco Martio passando il Tevere, et 
tirandovi dentro il Gianicolo. Servio vi aggiunse il Quirinale, il Viminale con 
l’Esquilio. Dipoi partì Roma, havendola tanto accresciuta, in otto regioni, strin-
gendovi dentro tutti i sette colli, et facendovi otto porte, volendo che a ciascuna 
regione rispondesse una porta; et furono queste. Porte Queruculana, Neva, Ter-
gemina, Navale, Tarpeia, Quirinale, Viminale, et Esquilina. Fu dopo tanto au-
mentata, che necessaria cosa fu partirla in quattordici regioni, come si vede 
nell’inscrittione riposta nel Campidoglio IMPERATORI divi Traiani Parthici filij 
divi Nervae nepoti Traiano, Hadriano Augusto Pont. Max. Tib. XX. Imper. II. 
Coss. III. P. P. Magistri Vicorum Urbis regionum quatuordecim. Erano queste 
14. regioni, Capena, monte Celio, d’Iside, et Serapi, del tempio della Pace, Esqui-
lino, Alta semita, Via lata, Foro Romano, Circo Flaminio, Palagio, Circo Massi-
mo, Piscina publica, Aventino, et Transtevere. Alcuni v’aggiungono Vaticano, et 
campo Martio Maggiore. Ne’ tempi di Plinio circondava Roma da 20. miglia, 
Vopisco vuole che tanto fosse il circuito d’essa ne’ tempi di Aureliano Imperato-
re (il quale di tanto la fece maggiore) che era di 50. miglia. Vero è, che volendo 
comprendere nel riserrato della Città, i Borghi, i quali trascorrevono insino al 
Ponte, ch’era sopra il Tevere presso Otricolo, non [113] sarà cosa disconvenevo-
le, né da credere difficile ciò che Vopisco dice. Et che esso lo dica, puossi chia-
ramente conoscere dalle historie di Ammiano Marcellino. Il quale discrivendo il 
passaggio di Costantio Imperatore a Roma, essendo in sua compagnia Ormisda 
Persiano huomo molto accorto, et essendo già entrato ne’ Borghi, vietò Costan-
tio a i suoi di fare intendere ad Ormisda l’entrata della Città. Et così havendo 
caminato con esso lui insino alla metà de i Borghi, interrogollo quello, che gli 
pareva della città, et quanto spatio pensava haver passato innanzi d’essa. Et dice 
che ’l Persiano gli diede tal risposta, che conobbe l’Imperatore lui stimare 
d’essere già nel mezo della Città pervenuto, veggendo gli edifici, sì spessi, et or-
nati, i quali duravano per ordine da quel ponte insino a Roma. Ancora a’ tempi 
nostri, si veggono essere annoverati i borghi nelle città. Et nominando una città, 
si comprendono i Borghi; sì che la città di Roma veramente circondata di mura 
non passava 20. miglia, ma comprendendovi i Borghi, potevano ascendere al 
numero, che dice Vopisco. Nella quale per 34. porte s’entrava, mettendovi den-
tro quelle de i Borghi, come racconta Plinio, le quali erano queste. 

Flumenta, overo Flaminia, 
Numentana, o Viminale, 
Esquilina, o Taurina, 
Celimontana, o Asinaria, 
Tergemina, o Ostiense, 
Ratumina, o Veientana, 
Colatina, Interaggere, 
Aurelia, Trapeia, 
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Fontinale, Lavernale, 
Mutia, Piaculare, 
Quirinale, o Agonese, et Colina. 
Gianuale, o Sabiosa, o verso Sabina. 
Nevia, o Lavicana. 
Capena, o Appia. 
Portuese, o Navale. 
Trionfale, o Vaticana. 
Tiburtina, Gabiosa, Latina, 
Cavilaria, Laurentina, 
Ferentina, Minutia, Salutare, 
Prenestina, Libitinese, Valeria. 

Tre ne mancano al numero di 34. delle quali non ritrovo memoria. Vero è, che in 
quelle sopranominate, non si fa mentione delle sette antiche, che prima vi era-
no, cioè della Carmentale, Mugonia, Pandana, Querquetulana, Raduscula, Sagi-
nale, et Sanevale. Erano mancate queste sette porte ne’ tempi di Plinio. Tutta-
volta Livio 37. ne pone, come chiaramente in più luoghi delle sue historie, si può 
vedere. Dopo nel mezo della città vedevasi in capo del foro Romano una Colon-
na drizzata appresso il luogo, ove hora si scorge l’arco di Settimio nominato 
l’Aureo Migliare, ove erano scritte tutte le vie dell’Italia, et quivi finivano. Ap-
presso vi si vedevano segnati tutti gli spatij, ch’erano fra ciascuna porta delle re-
gioni insino al prefato segno. Et dice Plinio, ch’era lo spatio della città, (comin-
ciando dalla detta Colonna, et trascorrendo a ciascuna porta di quelle, che ne’ 
preditti tempi si ritrovavano) per diametro da 30. miglia, et che si misuravano 
oltre 70. miglia dal detto segno per le contrade di tutte le vie alla sommità de’ 
detti, con i luoghi ove habitavano i Soldati Pretoriani. Annoveravansi le contra-
de delle case di tutte le Regioni, 265. Come è detto vedeanzi 14. Regioni secondo 
P. Vettore, cioè la Camena, che circondava piedi XII. MIL. CCXXII. 
[113v] 

Celimontana XII. MIL. CC. 
Di Iside, et Serapi della moneta XII. MIL. CCCCL. 
Del tempio della pace. XIII. MIL. 
Alta Semita. XV. MIL. DC. 
Foro Romano. XII. DCCCLXXVII. 
Palazzo. XII. MIL. DC. 
Piscina publica. XII. MIL. 
Transtevere. XXXVIII. MIL. CCCC. LXXVIII. 
Esquiliniana. XV. MIL. DCCCC. 
Via Lata. XII. MIL. DCC. 
Circo Flaminio. XXX. MIL. D. 
Circo Massimo. XI. MIL. D. 
Aventino. XVI. MIL. CC. 

Ritrovavansi dentro la città poi tre Senatoli, sei Obelisci grandi, et 42. piccioli. 
Ponti otto, che congiungevano l’una, et l’altra riva del Tevere. Campi otto. Fori 
17. Basilice undici, Terme 12. Acque che passavano per la città 30. Vie 29. Cam-
pidogli due Ninfei 11. Cavalli di bronzo dorati 24. Cavalli di avorio 94. Archi 
Trionfali di Marmo, 36. Coorte Pretoriane 10. Coorte Urbane 4. Coorte de i Vigi-
li sei. Escubitorij 14. Vessilli communi due. Anfiteatri due. Colossi due. Colonne 
Coclidi, o fatte a lumaca 2. Macelli due, Teatri due, Ludi 5. Naumachie 5. Castra 
peregrina, Castra Misenatium, Castra lecticariorum, Castra Vittimariorum, Ca-
stra Salgamariorum, Castra Silicariorum, Castra equitum singulorum. Descrive 
etiandio il prefato altri edifici di questa città, de i quali, per esserne fatto poca 
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memoria da gli altri scrittori, et per esser di poca stima al presente, lasciarò di 
dirgli, riserbandomi partitamente a ragionare secondo il tempo opportuno. Ve-
devansi intorno Roma in quei tempi, che la maestà del Ro. Imperio fioriva 734. 
Torri, co i suoi Palchi intorno intorno a i luoghi necessarij, da potere agiatamen-
te riporre i soldati. Ma hora quanto girano intorno le mura d’essa diverse sono le 
opinioni, conciosia cosa, che alcuni dicono circondare quindici miglia, altri 
quattordici, et altri tredici, dimostrando questo, et misurando da porta a porta, 
come scrive il Marliano nel primo libro. Al presente annoveransi solamente tre-
cento e sessantacinque Torri intorno Roma, con venti porte. Et le mura, che ho-
ra sono in piedi, non sono fondate sopra i fondamenti delle antiche, né parimen-
te le Torri, né etiandio sono fabricate con le pietre de gli antichi edificij, né si-
milmente fatte le porte dirimpetto a i luoghi, ove si vedevano le prime, anzi sono 
fabricati tutti i detti edifici, a piacer di quelli, che ristorarono la città in diversi 
tempi, essendo stata tante volte da i Barbari destrutta, come narra Procopio ne’ 
libri delle guerre de i Gotti, Biondo, et Sabellico, con molti altri nelle loro histo-
rie. Ritrovo che Belisario valoroso Capitano di Giustiniano Imperatore, essendo 
stata rovinata Roma da Gotti, rifece le mura di essa, assai di minore circuito di 
quelle di prima. Et di nuovo essendo quelle rovinate furono poi cominciate quel-
le, che hora si veggono da Adriano primo Papa (secondo Biondo) havendo rau-
nato cento mila fiorini d’oro da i popoli Toscani, dopo molti anni, che erano sta-
te rovinate le antiche. Furono poi queste di tempo in tempo accresciute da gli al-
tri Pontefici, come riferisce il Poggio nel 1. lib. della Varietà della Fortuna, scri-
vendo a Papa Niccolò quarto. Et erano le prime mura di pietra quadrata (secon-
do che in alcuni luoghi ancora oggidì se ne possono vedere i vestigi appresso 
qualche porta) ma hora sono [114] di mattoni cotti in diverse maniere fatte, se-
condo la diversità de i tempi et de gli edificatori. Et perché ho fatto mentione 
delle porte antiche di Roma, hora farò memoria delle moderne. 

 
PORTE NUOVE DI ROMA. 

Ritrovansi nel presente intorno Roma l’infrascritte porte con le misurate di-
stantie tra l’una, et l’altra, come dimostra Rafael Volaterrano, Albertino, et il 
Marliano. Comincierò prima dall’Occidente alla porta del popolo. Fu da gli anti-
chi questa porta dimandata Flumentana per la vicinanza, che ha con il Tevere. 
Dopo fu etiandio nominata Flaminia dalla via Flaminia, che quivi passava. Sa-
lendo poi lungo le radici del colle de gli Horti, et caminando un miglio, si giunge 
alla porta Pinciana, talmente detta da Pinciano Senatore, la qual è posta in su 
quel colle de gli Horti, et risguarda l’Aquilone, anticamente Collatina chiamata 
da Collatia castello non molto discosto da Roma. Più oltre a sei stadij, che son 
men d’un miglio evvi porta Salaria, la qual trasse il nome dal sale, che per essa 
da’ Sabini era portato a Roma, fu ancor detta Quirinale, o perché fosse vicina al 
tempio di Quirino, o perché quindi si perveniva al colle Quirinale. Nominavasi 
etiandio Agonese, dal monte Egono, secondo alcuni; et secondo altri, sì come 
senza angolo. Addimandavasi altresì Collina dal Colle, et Tricepis, et Quinque 
cepis (come dice Varr.) dal numero de i capi de’ picicoli colli. Risguarda questa 
porta al mattino ne’ tempi della estate sì come la porta di S. Agnese, la qual è di-
scosto da questa poco più di mezo miglio, o siano cinque stadij. Era nominata da 
gli antichi Viminalis, dalla moltitudine de gli Vimini, che si ritrovavano in questi 
luoghi (o secondo altri) dal tempio di Giove Vimineo. Dicevasi ancora Ficulnen-
sis, perché fuori d’essa dimoravano i figuli, o siano artefici, che facevano i vasi di 
terra. Non meno era nominata Numentana, conciosia cosa, che per essa si pas-
sava a Nomento castello. Più oltra eravi la porta Inter Aggeres, di cui pochi ve-
stigi di presente si veggono. Et più avanti la porta di S. Lorenzo, già detta Tibur-
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tina (secondo alcuni, ma secondo altri era la Tiburtina fra le sopradette, et que-
sta di S. Lorenzo) anticamente addimandavasi Esquilina, da gli Esquilij, ove ella 
è posta. Ora serrata si vede fra i bastioni ne’ luoghi d’intorno fatti, secondo 
Pomponio Leto. Hebbe ella parimente nome Taurina per il capo del Toro, che 
insino ad oggi si vede nella prima faccia di detta. Risguarda l’Oriente, sì come 
l’altra vicina, et si misurano 12. stadij, che sono un miglio, et mezo fra la porta di 
S. Agnese, et questa di S. Lorenzo. Seguita poi porta Maggiore, già Nevia detta 
dalla selva Nevia, qui vicina, ancor nominata Lavicana. Sarei molto lungo s’io 
volesse descrivere la varietà dell’opinioni, che sono di questa porta, cioè s’ella è 
porta Nevia, o porta dell’Arco, et quello stesso interverrebbe facendosi di molte 
altre porte, che si ritrovano qui intorno, in qual luogo fossero poste. Ma io vo-
lendo seguitare la brevità (lasciando dette opinioni) descriverò quello, che a me 
parerà più simile al vero. Più oltra poi caminando circa otto stadij (che fanno un 
miglio) si arriva alla porta di S. Giovanni volta al levar del Sole del Verno, prima 
chiamata Celimontana da monte Celio, a piè del quale, o nella costa di esso è fa-
bricata. Da alcuni fu [114v] dimandata Querquetulana dalla Querza. Et dicono 
questi tali, che fosse la Celimontana fra questa (ancor detta Asinaria) et la porta 
di Metodo appresso S. Stefano Ritondo, et che la rimanesse serrata nella ristora-
tione delle mura. Voglio etiandio, che ella fosse detta di Settimio. Risguarda la 
porta Gabiosa (che seguita) al nascere del Sole della state. La qual è nel cantone 
delle mura sotto il Celiolo, ma hora ella è serrata, et per essa entra nella città un 
canale dell’acqua Mariana. Trasse il detto nome, et ancor di Gabina, perché 
quindi si passava ne’ Gabij. Credono alcuni, che fosse nominata da Metodo dalla 
misura. Ritrovasi di misura tra questa porta, et quella di S. Gio. 5. stadij, poco 
più di mezo miglio. Passato altro tanto spatio, vedesi porta Latina nel Celiolo, 
così dimandata da Latio, dove a quello si andava, sempre ritenne detto nome. 
Ella è vicina alla Chiesa di S. Gio. Evangelista. Guarda questa porta al levar del 
Sole nel tempo del Verno. Poi poco più di mezo miglio evvi la porta di S. Seba-
stiano talmente chiamata, perché quindi si va alla Chiesa di S. Sebastiano, fuori 
della città. Anticamente nominavasi porta Capena, della città Capena, onde per 
questa porta si conduceva, overo (secondo altri) dal fiume Capenate. Ma eglino 
non adducono autorità d’alcuno scrittore, né sanno dimostrare, ove questo fiu-
me si fosse. Fu altresì detta Camena per esser fuori di essa porta, non molto di 
lungi, il tempio delle Camene. Addimandavasi parimente Appia da Appio Cen-
sore, che ordinò, et rassettò la via Appia fuori di questa porta. Non mancano al-
tri di dire, che fosse etiandio detta trionfale, et altri fontanale dall’abbondanza 
delle fontane. Passato un miglio più avanti si trova la porta di S. Paolo ultima di 
tutte l’altre, che sono di qua dal Tevere, che risguarda al mezo giorno, come fa la 
porta Appia. Talmente ella è nominata, perché da essa si va alla Chiesa di S. 
Paolo fuori della città. Chiamavasi anticamente, secondo alcuni, Tergemina, 
perché per essa passarono i tre fratelli Oratij. Era in quei tempi questa fra il Te-
vere, et l’Aventino, sotto il braccio del monte alla destra riva del Tevere appresso 
le Saline. I cui vestigi anche si veggono fra le vigne qui vicine, benché altri siano 
di diversa opinione. Fu detta similmente Ostiense, perché quindi, si camina ad 
Ostia. Dicono alcuni che fossero in questi luoghi vicini porta Laurentina, Trige-
mina, Ostiense, et Trigonia, et che poi essendo edificate le nuove mura della cit-
tà, rimanesse solamente questa, che fu nominata di S. Paolo, non essendo rino-
vato il nome delle altre Porte. Misuransi da questa porta al Tevere 12. stadij, che 
fanno un miglio, et mezo. Descritte le porte di Roma di qua dal Tevere, passerò 
hora a ragionar di quelle, che sono di là del fiume. Passato adunque il Tevere fra 
mezo stadio vedesi la porta di Ripa, che risguarda al tramontar del Sole, nel 
tempo del Verno da gli antichi, detta Portuense, imperò che per questa si passa 
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al porto Romano fabricato da Claudio. Salendo poi poco men d’un miglio al colle 
Gianicolo, vedesi la porta di S. Pancratio, già detta Aurelia, da Aurelio Impera-
tore, ma secondo altri dalla via Aurelia, come che scrivono alcuni, che la via Au-
relia trasse il suo nome da questa porta. Scendendo poi lungo il muro mezo mi-
glio per il Gianicolo riscontrasi nella porta Settimiana, così detta da Settimio 
Imperatore, et poi da Alessandro Sesto Papa ristorata, ove prima si vedeva il 
nome di Settimio nel marmo scolpito. Vogliono alcuni, che la [115] fosse primie-
ramente dimandata Fontinale dalla moltitudine di fontane d’acque che quivi fu-
rono. Guarda questa porta al Settentrione. Più oltre appar la porta del Torrione 
da Niccolò 5. Papa edificata, altresì nominata Pusterula, non molto da Campo 
lontana. Appresso caminando più oltre nel Vaticano vicino alle stalle del palagio 
del Papa, appar porta Pertusa, et anche più oltre alquanto appresso il vago giar-
dino, et nobil palagio di Belvedere, porta Giulia, da Giulio 2. Papa molto sontuo-
sa fatta. È detta l’ultima porta vicina al castel di S. Angelo, porta del castello, a-
vanti nominata porta Enea. Questo è il numero, et il nome delle porte, che al 
presente si ritrovano intorno la città di Roma, tanto di qua, quanto di là del Te-
vere. Vero è, che ne’ tempi antichi eravi etiandio la porta Trionfale nel luogo, 
ove insino al dì d’oggi si scorgono fuori dell’acque del Tevere alcuni piloni ap-
presso il ponte di S. Angelo all’incontro della via, che passa da S. Spirito, et tra-
scorre insino all’Aguglia, ch’è vicina alle mura di S. Pietro. Era detta porta pres-
so al ponte rovinato, del quale altrove ne parlerò. Divide il Tevere, il Latio dalla 
Toscana, et parimente la città di Roma, cominciando dalla porta del popolo in-
sino alle mura di porta di Ripa, et trascorre per la città per spatio di 12. stadij 
che sono un miglio, et mezo. Vedevansi ne’ tempi antichi sopra detto fiume 8. 
ponti, i quali congiungevano l’una riva con l’altra, et Roma, et il Latio con la To-
scana. De i quali ponti hora m’apparecchio di farne mentione. 

 
PONTI SOPRA IL TEVERE IN ROMA. 

Erano (come è detto) ne’ tempi antichi otto ponti sopra il Tevere, i quali così 
nomina P. Vettore, Ponte Milvio, Elio, Vaticano, Pianicolese, Fabritio, Cestio, 
Palatino, Emilio o sia Sublicio. Ponte Milvio (hora si dice ponte Mole) ch’è fuori 
della porta del popolo oltre un miglio. Congiunge esso ponte la via Flaminia. Et 
fu primieramente edificato da Marco Scauro ne i tempi di Silla. Dopo essendo 
stato spesse volte rovinato, et ristorato, non si vede cosa antica eccetto i Piloni. 
Appresso questo ponte fu oppresso Massentio Tiranno, dal Magno Costantino 
per istinto di divinità. Scendendo poi lungo il Tevere, si giunge al ponte di Castel 
sant’Angelo, da gli antichi ponte Elio, così nominato da Elio Adriano, che ’l fece 
vicino alla sua sepoltura. Poco più oltra si veggono i Piloni nel Tevere, sopra i 
quali già era edificato il terzo ponte detto Vaticano, perché da Roma per quello 
si passava al Colle Vaticano; et appresso era dimandato Trionfale, conciosia cosa 
che sopra quello passavano i Trionfanti verso Campidoglio. Non era lecito a gli 
huomini del Contado passare sopra esso. Più a basso vedesi il quarto ponte det-
to ponte Sisto per essere stato ristorato da Sisto quarto Papa, avanti nominato 
Gianicolese dal colle Gianicolo, al quale è vicino; per altro nome dicevasi ponte 
d’Aurelio dalla vita Aurelia, o dalla porta Aurelia. Secondo alcuni fu edificato di 
marmo da Antonino Pio, et poi destrutto per le guerre. Là onde lungo tempo fu 
nominato ponte Rotto, avanti che fosse ristorato da Papa Sisto. Egli è lungo 
questo ponte 215. piedi. Quindi lontano uno vadio dirimpetto al teatro di Mar-
cello, nel mezo del Tevere evvi un’Isoletta, la quale da ogni parte è congiunta 
con due ponti alla [115v] città, havendone uno da ogni lato. È nominato quel 
ponte ch’è di qua verso il Latio di quattro capi per essere qui avanti di esso quat-
tro imagini di quattro faccie per ciascuna. Il nominavano gli antichi ponte fabri-
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cio da Lucio Fabritio, che lo fece ristorare, come appare in una pietra dell’Arco 
del detto Ponte al presente meza corrosa, di tal tenore L. Fabricius G. F. Cur. 
Viar. Faciundum curavit Q. Lepi. M. F. M. Lollius. M. F. Cos. probaverunt. È di 
lunghezza 70. piedi, l’altro Ponte che congiunge detta Isoletta con la Regione di 
Transtevere, addimandasi di S. Bartolomeo dalla Chiesa dedicata al prefatto 
Apostolo, nell’Isoletta posta. Lo nominavano gli antichi ponte Esquilino, et an-
che Cestio, il quale essendo divenuto a meno, fu ristorato da Valentiniano, et 
Gratiano, Imperatori, come chiaramente manifesta una tavola di marmo in que-
sto luogo formata. Domini nostri Imperatores Caesares Fl. Valentinianus Pius, 
foelix, maximus, Victor ac triumph. semper Augustus. Pont. max. Germ. max. 
Alam. max. Franc. max. Goth. max. Trib. Pot. VII. Imp. VI. Cos. II. P. PP. II. et 
Fl. Valens pius, foelix, maximus, victor, ac triumph. semp. Aug. VI. Pont. max. 
Germ. max. Alam. max. Franc. max. Got. max. Trib. Pot. VII. Imp. Cos. II. P. PP. 
et Fl. Gratianus pius, foelix max. Victor ac triump. semp. Aug. Pont. max. Trib. 
Pot. III. Imp. II. Cos. I. P. PP. Pontem Felicis nominis Gratiani in usum Senatus 
ac populi Ro. constitui dedicarique iusserunt. Ha di lunghezza 60. passi de i no-
stri. Seguitando lungo il Tevere poi al tirar d’una saetta, vedesi il ponte di S. Ma-
ria Egittiaca, così detto dalla vicina Chiesa dedicata a detta gloriosa, et divota 
Santa. Addimandavano gli antichi questo ponte il Ponte de i Senatori; similmen-
te il ponte Palatino dal monte Palatino ivi vicino. Più a basso appare il luogo do-
ve era l’ultimo ponte da tutti gli scrittori detto Sublicio, et Emilio. Fabricò que-
sto ponte Anco Martio Re de i Romani tutto di legno, onde vedeansi tutti i travi 
insieme, congiunti senza ferramento alcuno. Et in cotal guisa era posto, che ne’ 
tempi della guerra si potevano cavare i legni da i luoghi suoi, senza alcuna loro 
offesa, o danno, et di nuovo con molta facilità ricongiungerli insieme, et a pro-
prij luoghi ritornarli. Fecero questo i Romani poi che videro il gran pericolo, nel 
quale era stata Roma allora, che i Toscani, seguitando la vittoria contro di loro, 
fino a questo ponte pervennero, et potevano per ventura soggiogare Roma, se ’l 
valore d’Oratio Coclite fosse più tardato a prestargli soccorso. Ma l’intrepido 
giovane con forte animo combattendo a bada gli tenne, fino a tanto, che tagliato 
il ponte fu loro d’entrarvi chiusa la via, et esso saltato nel fiume (non senza gra-
ve pericolo di restarvi sommerso, o morto per man de’ nemici, che tutta via non 
restavano di perseguitarlo da lungi) se n’uscì fuori a nuoto, come notissima cosa 
è fra tutti gli historici. Vogliono alcuni, che talmente Sublicio fosse nominato 
dall’Elce, ch’è una sorte di Quercia, della quale si solevano fabricare i Ponti, ove-
ro (secondo altri) da i legni Sublici, o siano travi grandi, i quali da i Volsci nella 
loro favella, così erano dimandati. Fu poi fatto di pietra da Emilio Lepido, et 
perciò trasse il nome di Emilio. Essendo poi stato distrutto, fu da Tiberio risto-
rato, et di nuovo dall’onde del Tevere sommerso, da Antonino Pio restituto. Alla 
fine pure gettato a terra, ancora in tale stato si [116] vede, et appena ne possia-
mo scernere i vestigi, i quali nondimeno si veggono nel mezo del fiume appresso 
Ripa, ove si sogliono fermar le navi alle radici del monte Aventino. Sono alcuni, 
che scrivono, come primieramente fosse fatto in questo luogo un ponte di legno 
da Ercole, essendo venuto qui dopo havere ucciso Gerione, et lasciandovi parte 
de i compagni, che poi edificarono Saturnia, come dissi. Havendo dimostrato il 
circondar di Roma antica, et della nuova, tanto di qua, come di là dal Tevere, et 
havendola congiunta insieme co i ponti, et dimostrato le porte di essa antiche, et 
moderne, hora descriverò quella parte, ch’è di qua dal Tevere, cioè i sette colli 
ad un per uno (facendo memoria particolare de gli edifici antichi, né de i mo-
derni, rimettendo i Lettori al presente, a gli altri nobili scrittori, quali ampla-
mente ne hanno scritto) con Campo Martio. Il che fatto passerò il Tevere, et di-
mostrerò quella parte, con le vie, et altre cose vaghe, et dilettevoli a sapere. 
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SETTE COLLI DI ROMA. 

CAMPIDOGLIO. 
Come nel principio di questa Regione ho detto, furono riposti dentro di Ro-

ma, di qua dal Tevere sette Colli, overo sette Rupi (o vogliamo dire) sette monti-
celli, come dicono tutti gli scrittori. De i quali dice Vergilio. 

Scilicet, et rerum facta est pulcherrima Roma, 
Septemque una sibi muro circundedit Arces. 

Et sono questi i nomi loro, Campidoglio, Palatino, Aventino, Celio, Esquilino, 
Viminale, et Quirinale. Quinci avvenne, che Roma fu dimandata Septem Collis, 
perché in se stessa abbraccia, et comprende sette monti. Poscia passato il Tevere 
sono due altri Colli, cioè Gianicolo, et Vaticano. Comincierò da Campidoglio. 
Questo Colle, fu primieramente nominato Saturno da Saturnia città, ch’era po-
sta nella scesa di esso da Saturno edificata, com’è dimostrato. Trasse poi il nome 
di Tarpeio dalla vergine Tarpeia, quivi da i Sabini uccisa, secondo Livio. Al fine 
fu detto Campidoglio, ne’ tempi di Tarquino superbo, dal capo dell’uomo ritro-
vato ne’ fondamenti, che si faceano per fabricare il tempio di Giove, come scrive 
Varrone, Livio, et Dionisio Alicarn. Il quale molto particolarmente narra questa 
cosa. Il simile dice Catone, cioè che acquistasse tal nome di Capitolio, dal capo 
humano quivi ritrovato, che gettava sangue. Vedevasi partito questo colle in due 
parti, cioè nella Rocca, et in Campidoglio. Risguardava la rocca all’Aquilone. 
Cominciò questo edificio Tarquino Prisco, et lo fornì il Superbo, et poi da Oratio 
Pulvillo Console consacrato, et al fine abbruciato, et rovinato per le fattioni di 
Mario, et di Silla doppo 415. anni da che era stato consacrato ne’ tempi del Con-
solato di Scipione, et di Norbano; né mai si puoté sapere chi fosse stato cagione 
di tanta rovina, come scrive Appiano. Fu composto tanto edificio di pietre qua-
drata, come etiandio al presente da qualche vestigio di quello si può conoscere. 
Vero è, che lo cominciò a ristorare Silla, ma non lo finì; ma poi fu fornito da 
Quinto Catullo. Et così si stette insino al tempio di Vitellio. Onde fu un’altra vol-
ta abbruciato, come dimostra Corn. Tac. nell’historie. Lo cominciò poi a rifare 
Vespasiano, et [116v] Domitiano suo figliuolo lo finì. Et con tanta pompa lo ri-
storò, che avanzò di gran lunga tutte le grandezze, con che era stato edificato per 
innanzi. Onde vi spese oltre 1200. talenti coprendolo tutto di lame di Bronzo, 
per maestria di Catullo huomo di grande stima riputato. Rimase così quel tutto 
fino al tempo d’Onorio 1. Papa, che di qui facendolo levare, fece ristorare la 
Chiesa di S. Pietro nel Vaticano, dove al presente se ne veggono di quelle tegole 
dorate. Vedeansi intorno a questo superbo edificio assai torri, et dentro le mura 
oltre 60. tempij, et altri luoghi a gli Dei consacrati. Vero è, che non erano grandi 
edifici, ma però molto riccamente ornati. Erano tai fabriche così riccamente, et 
superbamente adobbate d’oro, d’argento, et di pietre pretiose, che non si ritro-
vava cosa al Mondo da agguagliarli, come dice Amiano Marcellino, nel 16. lib. 
dell’historie così. Intra septem Montium culmina per acclivitates planiciemque 
posita, Urbis membra collustrans, et suburbana quicquid primun emicuit, inter 
alia cuncta spectabat Iovis Tarpei Delubra, quantum terrenis divina praecellunt. 
Et Cassiodoro anche egli scrive. Forum Traiani, vel sub assiduitate, videre mira-
culum est, Capitolia celsa contendere, hoc est humana ingenia superata videre. 
Ora egli è questo luogo (ove erano tanti nobili, magnifici, et ornatissimi edificij) 
quasi tutto privo di fabriche, et appena si vede quivi il palagio del Senatore, et de 
i Conservadori, ma di poca importanza, col monasterio di Ara Coeli, ove habita-
no i frati Minori zoccolanti. Vedonsi ne’ detti palagi alcune belle statue, et altre 
antiquitati, delle quali ne ho fatto memoria nel libro dell’antichitati di Roma. Et 
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per tanto io non parlerò in questo luogo più di quelle, né anche delli altri di Ro-
ma, ma solamente intenderò a descrivere il sito di essa città. Seguita poi il mon-
te Palatino. 

 
MONTE PALATINO. 

Diverse sono l’opinioni circa la cagione del nome di questo monte Palatino. 
Et prima vuol Varrone, che traesse tal nome da gli Aborigeni, che passarono a 
questo luogo dalla città di Palagio del paese di Riete, et quivi fermarsi, et così 
nominarono questo colle Palatino per memoria della loro città abbandonata. Al-
tri vogliono, che talmente fosse nominato da Palantia consorte del Re Latino, et 
altri dal Balato delle pecorelle, che continuamente quivi pascolavano, nominan-
dolo Palatio, sì come Balatio mutando la B, in P. Altrimenti scrive Dionisio Ali-
carn. nel 2. lib. dell’historie, dicendo, che pigliasse tal nome dalla città di Palan-
tia patria de gli Arcadi, ch’erano passati a questo luogo ad habitarvi. Scrivono al-
tri, che gli fu imposto questo nome per memoria di Palante avolo di Evandro, 
conciò fosse cosa, che essendo passato quivi Evandro con gli Arcadi, della città 
di Palantia, et essendosi in questo monte fermati, Palatino lo dimandarono dalla 
loro città, et da Palante avolo di Evandro. Il che conferma Vergilio così. 

Arcades his horis genus a Pallante profectum 
Qui Regem Evandrum comites, qui signa secuti 
Delegere locum, et posuere in montibus Urbem 
Pallantis proavi de nomine Pallanteum. 

Scrivono alcuni altri, che fosse la cagione di tal nome Palantia figliuola di [117] 
Evandro, la quale sforzata da Ercole, quivi sepolta, gli desse questo nome. Non 
mancano altri di dire, che pigliasse detto nome da Pallante, in questo monte se-
pelito. Sono altre opinioni di questa cosa, che s’io le volessi recitare sarei molto 
lungo. Sia come si voglia, lascierò il giuditio al dotto lettore di tal cosa. Furono 
fatti sopra questo monte, et intorno di esso molti nobili edifici, de’ quali fu Ro-
ma castello, edificato da Roma figliuola d’Italo, come dissi nel principio. Et es-
sendo come rovinata, fu poi da Evandro rifatta, et al fine da Romolo quadrata. 
Vero è, che si dee sapere, come nel principio di questa ultima edificatione furo-
no fatte le habitationi di legna, di Cannuzze, et d’altre simili materie, come chia-
ramente dimostra Dionisio Alicar. affermando haver lui veduto una di dette case 
da quella parte del Palatino, che risguardava al Circo, di cui era publica voce, 
che la fosse quella di Romolo, così conservata per sua memoria. Vedevasi detta 
casa, ove hora è l’habitatione di Vergilio di Mantera cittadino Romano. Furono 
poi fatti molti tempij, et altri superbi edifici sopra questo colle, et intorno a quel-
lo, che per essere breve li lascio. Onde il curioso lettore, volendoli vedere, legga 
gli autori da me di sopra cittati, et rimarrà sodisfatto, secondo il mio giuditio. 

 
MONTE CELIO. 

Fu primieramente questo colle dimandato Querquetulano, per opinione 
d’alcuni, dalla selva della Quercie, che quivi era. Ma perché poi fosse nominato 
Celio, diversamente ne parlano gli scrittori, conciosia, che alcuni dicono gli fosse 
posto tal nome da Celio Re de gli Hetrusci, che diede aiuto a Romolo, come è 
narrato, et altri da Celio Vibone Capitano de’ detti Hetrusci, essendoli consigna-
to da Tarquino Prisco, et altri da Celio, che combatté con Latino. Io m’accosterei 
alla prima opinione. Poscia quel picciolo Colle congiunto con questo, ove al pre-
sente si vede la Chiesa di S. Giovanni Evangelista, ove era anticamente il tempio 
di Diana, fu nominato Celiolo, sì come picciolo Celio. Comincia questo colle 
all’antidetta Chiesa, et trascorre alla Chiesa di S. Gregorio, et quivi finisce. Nel 
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qual trascorso sono, et anticamente furono nobili edifici, con maravigliose altre 
cose, che lascio per descriver monte Aventino. 

 
MONTE AVENTINO. 

Vogliono alcuni, che questo colle ottenesse il nome Aventino ab avibus, cioè 
da gli uccelli, che quivi volavano dal Tevere per riposarsi la notte; ma altri scri-
vono, che gli fosse imposto tal nome da Aventino Re de gli Aborigeni, overo de 
gli Albani, che fu quivi ucciso, et sepolto, et altri dall’avenimento de gli huomini 
traportati con le barchette per la palude posta alle radici di questo monte, come 
dimostrai, et salivano sopra esso. Non mancano altri di scrivere, che acquistasse 
tal nome dell’avenimento della moltitudine delle persone, che passavano quivi 
al tempio di Diana, ch’era commune etiandio a i Latini fabricato, ove oggidì si 
vede la Chiesa di S. Sabina. Mi accosterei a quelli, che dicono che havesse tratto 
tal nome dall’avenimento delle persone traportate con le Barchette, per la palu-
de. Fu etiandio nominato Romorio, avenga che Festo Pompeo dica, che fosse 
Romurio, un luogo nella [117v] sommità dell’Aventino, ove hebbe Romolo 
l’Auspitio di edificare Roma. Non è però questo contra quel che ho detto, cioè, 
che tutto esso monte fosse nominato Romorio. Fu intorniato di mura questo 
monte da Martio; avenga che altrimenti alcuni scrivano. Ne’ tempi antichi sco-
privansi sopra questo monte, et intorno ad esso, assai dignissimi Tempij, con al-
tri edifici mirabili. Ma perché voglio passare al monte Esquilino, in altro luogo li 
serbarò. 

 
MONTE ESQUILINO. 

Dicono alcuni che questo monte trasse il nome di Esquilino, overo Esquilie, 
dalle Escubie pretoriane, o siano da i soldati a Romolo consegnati da Lucumone 
per guardia, et sicurezza della sua persona, a costume de i Toscani, c’haveano 
ordinato, che dovessero havere i loro Prencipi intorno dodici lettori con 30. ar-
mati, non solamente per honore, et dignità loro, ma etiandio per guardia, et di-
fensione. Alcuni altri scrivono, che acquistasse tal nome da gli Aucupij, ove si 
gettavano le quisquilie, o siano minutie, et frammenti di cibi, et d’altre cose con-
venevoli a mangiare per lusingar gli uccelli, et per cotal modo pigliarli. Partisce 
questo Monte Varrone in due parti, descrivendo esser la più nobile d’esse, quella 
che comincia dal foro, o piazza di Traiano, dalla torre de’ Conti, et delle Militie, 
et trascorre per monte Cavallo, per le Terme di Diocletiano, et finisce alla porta 
di S. Lorenzo. L’altra parte, comincia all’antidette Terme, et seguita insino a i 
Trofei di Mario da diversi luoghi. Vedeansi per questo colle grandissimi edifici, 
et tempij memorabili, fatti molto artificiosamente da quegli antichi, che sarei 
non lungo, ma lunghissimo, come si può dar sentenza dalle descrittioni di molti 
nobili autori, tanto antichi, quanto moderni, de i quali n’ho fatto avanti mentio-
ne. 

 
MONTE VIMINALE. 

Avenga che alcuni annoverano questo monte fra l’Esquilie, nondimeno vo-
lendo io seguitare l’opinione di molti altri scrittori, l’annovero fra i sette Colli, 
ponendolo per un d’essi. Vogliono alquanti, che di tal nome fosse nominato da 
Giove Vimineo, di cui era quivi la sua Ara, et che acquistasse detto Giove il co-
gnome di Vimineo dalla gran selva di Vimini, quale era in questo luogo. Scrisse-
ro alquanti altri, che anche fu detto questo Colle, Celiolo. Egli è esso monte lun-
go, ma stretto, sopra di cui, et intorno vi furono fatti molti grandi, et vaghi edifi-
ci, come in parte dalle grandi rovine di quelli conoscere si può. 
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MONTE QUIRINALE. 

Tal nome di Quirinale acquistò questo colle dal Tempio di Quirino, secondo 
Varrone, et Ovidio ne’ Fasti. 

Templa Deo faciunt, collis quoque dictus ab illo est. 
Et referunt certi sacra penetralia dies. 

Altri dicono che fosse così chiamato da i Quiriti, che passarono ad esso da Curre 
con Tacito, et poi vi habitarono: et altri scrivono dal Tempio di Giunone hastata, 
Curritim chiamata, o sia Curina, dall’hasta che tenea in mano, talmente Curriti-
ni, o Curina, da gli Hetrusci detta, et da i Romani, Quirina. Imperoché gli He-
trusci non hanno la lettera Q, come hanno i Romani. Et per tanto eglino dicono 
[118] Curinale, e i Romani, Quirinale. Fu primieramente nominato questo colle 
monte Egono come vogliono alquanti. Ha la lunghezza uguale al Viminale, ma 
egli è di maggior lunghezza di quello. Imperò che (dicono alcuni) che questo col-
le abbraccia quell’altro, che si ritrova fra la porta Collina, et la Collatina, ove gia-
ce un Obelisco, o sia Augulia (come si dice) figurata di caratteri Egittij, già dedi-
cata alla Luna (come scrivono alcuni.) Et è la larghezza di questo colle dal Vimi-
nale et, porgendosi dal Settentrione al mezo giorno, fa la similitudine d’uno 
gombito di braccio curvato insino alla torre de’ Conti. Grandi edifici erano in 
questo Colle, et circa quello come anco da’ vestigi in parte si può giudicare. Ha-
vendo descritto i sette colli di Roma di qua dal Tevere, scenderò a Roma piana, 
la quale partirò in due parti. 

 
PRIMA PARTE DI ROMA PIANA. 

A questa parte di Roma piana vi porrò tai termini. Comincierò dal Campido-
glio, et trascorrendo per la Pantena umbilico della Città, arriverò alla riva del 
Tevere appresso la chiesa di S. Rocco, quasi partendo la città per linea dritta u-
gualmente in due parti. L’una delle quali haverà in fronte, et da lato il Tevere: et 
l’altra haverà principio al foro di Traiano, et seguiterà insino alla porta Flumen-
tana, detta Flaminia (et al presente del popolo) et alle radici del Quirinale, et al 
colle de gli Horti talmente girando. Erano in questa parte nobilissimi, et gran-
dissimi edifici. 

 
SECONDA PARTE. 

Haveva questa seconda parte il principio al foro di Traiano, et passava lungo 
le radici del Quirinale, et finiva alla porta Flaminia, o sia del popolo. Etiandio in 
questa parte vedevansi belli, et vaghi edifici, et massimamente tempij. 

 
CAMPO MARTIO. 

Era campo Martio uno spatio di terra contenuto fra il foro Suario (overo de’ 
porci) la pila Tiburtina, i Colli, et il Tevere (secondo alcuni) conciò fosse cosa 
che terminasse Roma al Campidoglio (come vuole Biondo.) Et primieramente fu 
nominato questo spatio, Campo di Tiberino per essere appresso il Tevere. Tra-
scorreva poi lungo il Tevere insino a ponte Milvio (hora detto Ponte Molle.) Era 
detto campo fuori della città, ma poi fu serrato dentro parte di quello da Belisa-
rio valoroso capitano di Giustiniano Imperatore, tirandovi le mura intorno per 
le radici del colle de gli Hortoli al Tevere, et per essere stato consecrato a Marte 
da i Romani dopo la espulsione di Tarquinio Superbo, di cui era, fu dimandato 
Campo Martio. Furono fatti poi in questo Campo Martio molti eccellenti edifici. 

 
ISOLETTA NEL TEVERE. 
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Vedesi nel mezo del Tevere una picciola isola posta fra il ponte di Quattro 
Capi, et il ponte di S. Bartolomeo, formata a simiglianza d’una nave, cioè larga 
nel mezo al tiro d’una saetta, et due stadij, o sia un quarto di miglio lunga, et 
[118v] nella parte di sopra acuta, fingendo la prora, et alquanto più larga nella 
parte di sotto a quisa della Popa. Di cui Ovidio ne parla così. 

Scinditur in geminas partes circomfluus amnis 
Insula momen habet, laterum quae a parte duorum 
Porrigit aequales media tellure lacertos. 

Fu fatta questa isoletta (come dimostra Dionisio Alicarn. nel 1. lib. et Livio) 
scacciato Tarquinio da Roma co i figliuoli. Imperò che essendo saccheggiata dal 
popolo ogni loro cosa, et fra quello partite le possessioni, et riserbato campo 
Martio et consecrato a Marte (com’è detto) acciò che in esso s’esercitasse la giu-
ventù alla militia tanto a piedi, quanto a cavallo, et ritrovandosi quivi assai for-
mento parte maturo, parte nell’Ara battuto, et parte ne’ granari, sì come cosa i-
scommunicata, comandò il Senato che ’l fosse gettato nel Tevere, etiandio la pa-
glia. Il che fatto fermandosi in questo luogo con la paglia, et Arena, et di mano 
in mano accrescendo divenne della grandezza, come hora si vede. Creata adun-
que questa Isoletta, vi furono fatti alquanti edifici. Et li fu posto nome isola Li-
caonia, e ad Esculapio consecrata, essendovi stata portata l’imagine di Esculapio 
da Epidauro. Vogliono alcuni che la fosse condotta a forma di nave, per la nave, 
nella quale fu portata la figura d’Esculapio fatta a simiglianza di serpe. Onde al 
presente anche si vede nell’horto della Chiesa di S. Bartolomeo quivi edificata 
una nave di pietra Tasia (molto nobile pietra piena di macchie) ove da un lato 
evvi una Serpe che rampigna. 

 
ROMA DI LÀ DAL TEVERE. 

Passato il Tevere entrasi nella Toscana, et nella soggetta parte del Gianicolo, 
già nominata terra de’ Ravennati. Et perciò fu così dimandata per l’armata ma-
rinesca tenuta d’Augusto a Ravenna, i cui soldati passando a Roma, et non po-
tendo alloggiare per la moltitudine de i forestieri, nel luogo publico dal Senato 
disegnato gli fu consegnato questa parte di qua dal Tevere, et così questo luogo 
acquistò il nome di Terra de’ Ravennati. Quivi furono fatti pochi notabili edifici, 
per essere stato più tosto aggiunta a la città, acciò che passando i Toscani contra 
Roma, non si potessero fermare nel Gianicolo, che per necessità de’ cittadini. 
Habitarono in questa parte huomini di poca istimatione, essercitandosi in vilis-
simi essercitij, essendovi l’aria molto nocevole, cagionata dal vento australe che 
quivi spira. 

 
GIANICOLO. 

Salendo si ritrova il Gianicolo, talmente questo Colle dimandato (secondo al-
cuni) da Giano che primieramente l’habitò, et vi fu poi sepolto, come par che 
voglia Vergilio così dicendo. 

Haec duo praeterea disiectis oppida muris 
Reliquias, veterumque vides monumenta virorum: 

Hanc Ianus pater, hanc Saturnus condidit Urbem, 
Ianiculum huic, illi fuerat Saturnia nomen. 

[119] Era in questo Colle, secondo Plinio, Antipoli città, come dice nel 3. lib. Sa-
turnia ubi nunc Roma, Antipolis ubi Ianiculus in parte Romae. Vero è, che il La-
tino Barbaro nelle seconde correttioni Pliniane, corregendo questo luogo di Plin. 
dice, che ove dice Antipolis, dovesse dire Eneopolis, per ritrovarsi talmente 
scritto da Dion. Ma io considerando le parole di detto Dioni. nel 1. lib. ove recita 
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le opinioni di diversi circa il principio della edificatione di Roma, dice che fosse 
opinione d’alcuni, che essendo morto Enea, partisse Ascanio suo figliuolo il Re-
gno de’ Latini in tre parti, delle quali una ritenne per sé, ove fabricò Alba, et 
l’altre consegnò a Romolo, et Remo suoi fratelli. Et che Remo edificò nella parte 
sua Capua, per ricordo di Capi suo Proavo, et similmente fece Anchise, Anchiste 
per ricordo di Anchise suo avolo, et da Romolo fu fatto Enea rinovando il nome 
di suo padre Enea, poscia detto Gianicolo. Et al fine edificò Roma per sua me-
moria. Là onde il Barbaro dalle dette parole di Dionisio vuole che si dee dire E-
neopoli da detta città d’Enea. A me pare non astringere questa regione, che tal-
mente questa città si dee dire Eneopoli, perché da tutti gli antichi scrittori è te-
nuto fosse fabricata Roma da Romolo, et Remo nati di Rea detta Silvia figliuola 
di Numitore ultimo Re de gli Albani doppo la morte di Enea più di 400. anni. et 
non da Romolo fratello d’Ascanio, come etiandio altresì dimostra nel detto lib. 
Dionisio antidetto. Non dice però Dionisio ivi che detta città fosse poi nominata 
Gianicolo (come nota il Barbaro,) ma dice la fosse dimandata Ianidum, cioè 
Gianido. Ancora che Dionisio dice Ianiculum, non lo dice come cosa certa, que-
sta cosa ma come opinione, seguita non esser vero, che talmente si dicesse que-
sto luogo Eneopoli, ma Antipoli, come scrive Plinio. Dimostrato il Gianicolo, ho-
ra descriverà il Vaticano, ch’era fuori le mura, che fu poi aggiunto. 

 
VATICANO. 

Trasse questo Colle il nome Vaticano (secondo Catone) ne’ tempi di Giano, 
che quivi primieramente ricevé Italia vagiente nella culla. Et per tanto fu di-
mandato Vaticano, come Vagigano. Altrimente scrive Gellio, dicendo che tal 
nome acquistasse dal Dio soprastante al prefato luogo, talmente nominato da i 
Vaticinij, che quivi si facevano con aiuto del detto Dio. Ma Varrone nel libro del-
le divine Institutioni, dice, che sì come fu dimandata Dio Aio, al quale fu dedica-
ta l’Ara, et drizzata la statua nella bassa via Nuova, per essere stata udita una 
voce divinamente, così parimente fu detto il Dio Vaticano, appresso cui erano i 
principij delle voci humane. Conciosia cosa, che come sono usciti i fanciullini del 
ventre della madre danno la voce primieramente proferendo la prima sillaba di 
questo nome Vaticano. Là onde si dice Vagire con la parola isprimendo il suono 
della voce. Et per tanto istimavano gli Hetrusci esser l’istesso Vatire, Vaticari, et 
Vagire secondo alcuni. Vero è, che Festo Pompeo narra che acquistasse questo 
nome di Vaticano da i Vati, perché i Romani scacciarono gli Hetrusci con consi-
glio de’ detti Vati da questo colle. Io m’accosterei all’opinione di Catone. Fu poi 
[119v] nomato questo colle col soggetto campo, da Leone quarto Pontefice Ro-
mano città Leonina, havendolo intorniato di mura. Oggidì dimandasi Borgo 
nuovo, et Borgo vecchio. Quivi fece (come è volgata fama) Costantino Magno il 
celeberrimo tempio dedicato a i Prencipi de gli Apostoli S. Pietro, et Paolo, ove 
riposano le sacrate ossa loro. Veggonsi sontuosi edifici qui, i quali lascio a dimo-
strargli altrove. 

 
LE VIE FUORI DI ROMA. 

Erano le vie che cominciavano a Roma, et passavano a diverse regioni, et 
luoghi (secondo P. Vettore) ventinove, prima via Appia, così nominata, da Appio 
Claudio Censore silicata insino a Capua, et tanto allargata che agiatamente po-
tevano insieme passare due Carra. Quindi poi insino a Brindisi la fu rassettata 
da Traiano havendo issicato le paludi, scalvati i Monti, tagliato i sassi, raggua-
gliate le valli, fatto i ponti, et li selci silicata. Et talmente la rassettò da Capua a 
Brindisi (come è detto) con grande artificio, et non minor spesa. Da Roma si 
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camina per questa via insino al mare, come dimostra Strabone, che così descri-
ve. Prima da Roma si camina ad Alba, alla Rizza, et per la Palude Pontina (hora i 
Maruti nominati) da Tarracina, Fondi, Mola, Sinuessa, et per mezo il campo 
Stellato insino a Brindisi. Passa poi per traverso da Atella, hora per Aversa, per 
Puzzoli seguitando il Golfo di Baia (al presente nominati i Bagni di Tipergula) 
insino a Cuma. Lungo questa via da Roma a Brindisi erano molti nobili edifici, 
et massimamente sepulture di nobilissimi, et valorosissimi Romani. Via Flami-
nia. Cominciava questa via alla Collonna d’Antonino dentro la città di Roma, et 
trascorreva insino alla via Emilia, che conduceva all’Alpi, che partono Italia dal-
la Gallia (come dimostrerò nella Romagna.) Prima era parte di questa via nomi-
nata via Quincia, et altrimente in altri luoghi (come in parte ho dimostrato) la fu 
dimandata Flaminia da C. Flaminio, che la fece silicare co i selci, et ghiara, et 
rassettare con mura, et Ponti, come dimostra Livio, et anche insino al presente 
si vede. Congiungevasi con questa via, la via Claudia. Cominciava la via Emilia 
(così nominata da Emilio Lepido collega di Flaminio) al fine della via Flaminia, 
et passava all’Alpi, come nella Lombardia si dirà. Vero è, che furono due vie E-
milie, cioè questa, et l’altra da Scauro rassettata, che passava da Pisa, et Luni a i 
Sabbatij (hora Savonesi) della quale anche assai vestigi si veggono, come a’ suoi 
luoghi dimostrerò. Via Tiberina era fuori la porta Valeria insieme con la Cassi, 
che passa da Sutrio, Vetralla, Viterbo, insino a Bolsena. Era la via Collatina fuori 
la porta Collatina, che passava a Collatia. Et da questa porta non molto discosto, 
congiungevasi detta via con la via Salaria, che ella era fuori la porta Collina. 
Conduceva questa via nella Sabina, et giunto ad Ereto (o sia Monte Ritondo) 
passava alla Nomentana. Vedesi la via Latina che cominciava a porta Latina. Ri-
trovansi per altre vie tante dentro di Roma, come fuori, che risultavano al nu-
mero di ventinove, che radunandogli insieme sono l’infrascritte. 
[120] 

Appia, 
Latina, 
Labicana, 
Campana, 
Prenestina, 
Ciminia, 
Flaminia, 
Cassia, 
Tiburtina, 
Collatina, 
Nomentana, detta Fogalese, 
Salaria, 
Emilia, 
Portuese, 
Cornelia, 
Claudia, 
Valeria, 
Ostiense, 
Laurentina, 
Ardeatina, 
Gallia, 
Tiberina, 
Settima, 
Quintia, 
Gallicana, 
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Trionfale, 
Pretoriana, 
Laticulese, 
Aurelia. 
Circa alcune di queste vie eranvi molti belli, et vaghi edifici, i quali riserbo a 

dimostrargli in altri luoghi. Et parimente fuori di Roma in quei contorni vede-
ansi edifici di grande istimatione, et ville, et contrade molte ornate di superbi 
palagi, et d’altri nobili edifici, che sarei molto lungo in descriverli quivi. La-
sciando adunque la descrittione de’ detti luoghi, passerò alla descrittione de gli 
huomini, che hanno havuto il governo d’essa città Romana, come ho fatto nella 
descrittione dell’altre città, et luoghi. 

 
I GOVERNADORI DI ROMA. 

Havendo ad entrare nella descrittione de gli huomini, che hanno tenuto il 
governo di questa trionfante città di Roma, bisognerà primieramente dimostra-
re il governo di quei primi huomini che entrarono in questo contenente di terra 
(poi Italia nominato) doppo il Diluvio universale della terra, di cui ne fa mentio-
ne Moisè nel libro della generatione delle creature, et doppo lui Gioseffo, Beroso 
Caldeo, Senofonte, con molti altri scrittori. Onde così gli darò principio. Essen-
do stato inculto (anzi dirò meglio) dishabitato questo pezzo di terra (hora Italia 
detto) cento, et otto anni passato il detto Diluvio universale, non essendo anco 
talmente accresciuta la generatione humana, onde potessero allargarsi insino a 
questo luogo, pur di mano in mano moltiplicando circa l’Armenia maggiore gli 
huomini, divennero in questo tempo di cento, et otto anni in tanto numero, che 
non potendo ivi habitare, deliberarsi alcuni di passare altrove, et fra gli altri 
Noè, o Noa, secondo Beroso, o Ogige secondo Metastene Persiano, et Diodoro 
Siculo, Senofonte, Fabio pittore, o Giano, et Enotrio, come vuole Catone, et e-
tiandio Beroso. Il qual fu il primo a partirsi dell’Armenia con gran moltitudine 
di persone, et varcando il mare, arrivò alla foce del Tevere, et salendo lungo 
quello scese a terra a man sinistra d’esso, dal mare quindici miglia discosto. Et 
aggradendogli il luogo, quivi fermossi con assai compagnia d’huomini, et di 
donne, ricevendo questo braccio di terra (poi Italia nominato) sì come un fan-
ciullino vagiendo nella culla acciò la nodricasse, la facesse crescere (come disse.) 
Et per tanto fu nominato poi questo luogo Vaticano, sì come Vagigano. Onde 
Noè antidetto (o sia Giano) tenne l’Imperio di questa provincia anni trentatré. 
Et talmente descriverò. 

Giano anni 33 
Et doppo la sua partita 
Comero Gallo. 58 
Ocho Veio 50 
[120r] Finì in questo il secolo d’Oro, quale era durato anni ducento quaran-

tanove, computandovi i cento otto, che non era stata habitata Italia avanti 
l’avenimento di Giano. Trascorsero adunque gli antidetti ducento quarantanove 
anni dal Diluvio universale insino al fine del secolo d’Oro, cioè anni. 

Età d’Argento. 
Fu il primo Signore d’Italia Camese di questa età d’Argento, et regnò 

anni  19 
Giano ritornato anni 82 
Crano Razzeno. 54 
Amno. 43 
Tage. 42 
Ercole. 30 
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Tosco. 27 
Siccano. 30 
Enachio Luchio. 30 
Api. 10 
Lestrigono. 45 
Alteo. 7 
Espero. 11 
Furono gli anni di questo secolo d’Argento quattrocento trenta 430 
Nell’ultimo anno d’Espero sopranominato cominciò una Signoria nel Latio, 

come dimostrerò. Et per tanto fu divisa la Signoria d’Italia in due Imperi, cioè 
d’Hetruria, et del Latio. Là onde cominciarò di concorrere insieme nel secolo 
Eneo. 

Età Enea, o di Bronzo. 
Signori del Latio 

Roma, che edificò Roma prima regnò anni. 46 
Romanese. 71 
Pico Prisco. 57 
Fauno Prisco 30 
Anno Faunigena 54 
Volcano 36 
Marte, altresì Giano detto 23 
Secolo Saturno 36 
Pico Giuniore 34 
Latino 39 
Fauno Giuniore. 39 
Passarono sotto questi Re anni quattrocento, et cinquanta 450 

Signori d’Hetruria. 
Italo Atlante anni. 19 
Morgetto. 20 
Corito. 33 
Giasio. 50 
Coribante 48 
Turreno 51 
Taracone Prisco 23 
Abbate 15 
Olano 21 
Veibeno 42 
Osco 34 
Taracone 44 
Tiberino 30 
Mezzentio 20 
Trascorsero anni 452. sotto questi Signori, di questo secolo Eneo. 452 

Età di Stagno. 
In questa età seguitarono nella Signoria del Latio gli infrascritti; mancato 
Latino pigliò la Signoria 

Enea, et governò anni 3 
Ascanio 38 
Silvio Postumio 29 
Enea Silvio 31 
Latino Silvio 50 
Capeto 13 
Tiberino 8 
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Agrippa 42 
Romo, o Alladio 19 
Aventino 37 

[121] 
Alba 39 
Athi Egittio 24 
Capi 28 
Proca 23 
Amulio 42 
Numitore. 
In Amulio hebbe fine la Età di Stagno, che era durata anni 427. cioè  427 

Si dee sapere qualmente nel decimo anno d’Amulio, pigliò principio la 
prima Olimpiade, et con esso finì la Signoria di Alba, et de i Latini, et co-
minciò il Reame de i Romani, et il secolo di Ferro. 

Età di Ferro. 
Nel secondo anno (secondo alcuni, come è dimostrato) della 7. Olim-

piade diede principio al Reame de’ Romani Romolo, da cui hebbe principio 
questa Età di Ferro. 

Et prima tenne detto Reame 
Romolo anni 37 
Vacò il Regno. 1 
Numa eletto nell’anno secondo della 16. Olimpiade, regnò anni 41 
Tullo Ostilio creato nell’anno quarto della 26. Olimpiade. 32 
Anco Martio creato nell’ultimo anno della 35. Olimpiade. 23 
Tarquinio Prisco creato nell’ultimo anno della 40. Olimpiade. 37 
Servio Tullio creato nell’ultimo anno della 49. Olimpiade 34 
Tarquinio superbo creato nel secondo anno della 58. Olimpiade. 35 

Così passò il secolo Ferreo sotto di questi 7. Re di Roma anni 240. Comin-
ciò poi il secolo, o sia età di Piombo, che trascorse per anni 510. insino alla 
gloriosa Natività del servator del Mondo Giesu Christo Re de i Re, Signor 
de’ Signori. In cui hebbe principio la vera età dell’oro. 

Età di Piombo. 
Vi fu imposto questo nome di Piombo a detta età per la gravità de’ Consoli, 
di Giulio Cesare, et d’Ottaviano Augusto. Così computerò gli anni di questa 
età, cioè 464. anni, ne i quali governarono i Consoli, i Tribuni militari, et 
Dittatori insino che si usurpò la Monarchia de’ Romani Giulio Cesare, et 
poi 4. anni, et 7. mesi, ne’ quali regnò detto Cesare, et vacò l’Imperio, et poi 
46. che trascorsero sotto la Signoria d’Augusto, ma cavandone qui sei anni, 
che regnò Augusto doppo la Natività del nostro vero Imperatore di tutto ’l 
mondo Giesu Christo rimanero solamente (com’è detto) anni 510. Et così 
furono in tutto gli anni di questa età di piombo 510. Cominciarono i primi 
Consoli l’anno primo della 67. Olimpiade. Furono primieramente creati in 
Roma dal popolo due Consoli, scacciato Tarquinio superbo co i figliuoli, 
nell’anno primo della 67. Olimpiade (come dissi) et durò questo Maestrato 
de’ Consoli anni 58. così. 

Consoli, anni 58 
Il Maestrato de’ Dieci, anni 2 
Consoli, anni 4 
Il Maestrato de’ tre Tribuni militari, mesi 4 
Consoli, anni 5. et mesi 2 
Tre Tribuni militari, anni 1 
Consoli, anni 4 
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Tre Tribuni militari, anni 2 
Consoli, anni 5 
Quattro Tribuni militari, anni 3 
Consoli anno 1 

[121v] 
Tre tribuni militari, anno 1 
Consoli, anno 1 
Quattro Tribuni militari, anni 7 
Consoli, anni 5 
Tre Tribuni militari, anno 1 
Quattro Tribuni militari, anni 2 
Sei Tribuni militari, anni 13 
Consoli, anni 2 
Sei Tribuni militari, anni 15 
Senza Maestrato, anni 5 
Sei Tribuni militari, anni 5 
Consoli, anni 41 
Dittatore senza Consoli, anno 1 
Consoli anni 8 
Dittatore senza Consoli, anno 1 
Consoli, anni 266 

Insino all’anno primo della 183. Olimpiade, dal principio di Roma fatto da Ro-
molo 967. Nel quale anno occupò Cesare la Republica. Ben è vero, che sempre 
poi furono creati i Consoli insino a Giustiniano Augusto, secondo alcuni, i quali 
vogliono che fossero gli ultimi Consoli Teodoro, et Paulino, che fu nella 328. O-
limpiade, dal cominciamento di Roma, mille ducento trentasette, et dalla Nativi-
tà del figliuolo di Dio cinquecento trentasei, ma secondo altri anche durò più 
tempo detto Maestrato. Et fu in tanta veneratione questo Maestrato, che tutti gli 
Imperatori insino al detto Giustiniano (secondo quei primi) volsero essere eletti 
Consoli, et non solamente una volta, ma molti di loro più volte. Conciosia cosa 
che chiaramente si vede in più luoghi di Roma, et anco altrove alcune inscrittio-
ni, che questo dimostrano. Et sono stati di quegli Imperatori, che furono fatti 
Consoli dicisette volte, come si può vedere nelle descritioni de’ Consoli, et de gli 
Imperatori di Enrico Glareano, et di Gregorio Olandro, et di Costantino Frigio-
ne. Nel primo anno adunque della centesima ottuagesima terza Olimpiade (co-
me ho scritto) sotto il Consolato di C. Claudio Marcello, et di L. Lentulo Cruscel-
lo, s’usurpò la Monarchia del Romano Imperio Cesare facendosi nominare Dit-
tatore perpetuo, correndo l’anno doppo la creatione del mondo 3914. et tenne 
l’Imperio anni 3. et mesi 7. o siano 4. secondo alcuni. Et poi rimase la Republica 
Romana tutta conturbata, et conquassata. Nel qual tempo fu fatto il Triumvira-
to, et partita la monarchia in tre parti. Cioè una parte consegnata a C. Cesare Ot-
taviano, l’altra parte a M. Antonio, et la terza parte a M. Emilio Lepido. Poi nel 
secondo anno della centesima ottuagesima quarta Olimpiade rimase l’Imperio a 
C. Cesare Ottaviano, et a M. Antonio circa 12. anni. Dipoi havendo il tutto Otta-
viano ottenuto, tenne l’Imperio anni 44. insino all’anno secondo della 198. O-
limpiade. Nel 43. dell’Imperio, cominciando dal tempo c’haveano regnato con 
Antonio nell’anno 4. della 194. Olimpiade, et dal principio di Roma 753. dalla 
creatione del mondo 3961. nella 5. Inditione, apparve al mondo vestito della no-
stra fragil carne il figliuolo di Dio Giesu Christo, il quale haveva tratto del puris-
simo sangue di Maria Virg. per dar fine all’età di Piombo, et principio all’età 
d’oro, et Aureo Secolo. 
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AUREO SECOLO. 
Diede adunque principio a questo felicissimo Secolo d’oro in questo mondo, 

Giesu Christo vero Dio, et vero huomo qual mai non mancherà, come dice il 
Profeta. Et regni eius non erit finis. Comincia in questo mondo in noi col mezo 
della Fede, Speranza, et Carità, et acquistasi con le buone, et sante [122] opere, 
per promissione di Dio, et doppo questa vita mortale, si compisse con la finitio-
ne della divina essentia, ove sono satiati perfettamente i santi Spiriti. Naque a-
dunque Giesu Christo sommo Imperadore del mondo, et Pontefice Massimo 
(come ho detto) et passò per questa fragile vita anni 33. et salendo al cielo, la-
sciò suo vicario a i mortali Pietro Galileo. Onde così comincierò da Giesu Chri-
sto, et descriverò poi d’uno in uno i successori di Pietro. Giesu Christo conversò 
co i mortali, dimostrandogli la via, per la quale debbiano caminare alla patria 
celestiale anni 33. A cui successe Simon Pietro Galileo nel Vicariato anni 32. 
mesi 7. et giorni 8. ma nel seggio di Roma solamente anni 25. 

Anni di Christo,  Numero Anni, Mesi, Gior. 
70 2 Lino Volaterrano tenne il Ponteficato 11 3 25 
81 3 Cleto Romano 11 7 11 
93 4 Clemente R. 9 6 
103 5 Anacleto Greco 9 7 
113 6 Evaristo G. 9 3 
122 7 Alessandro R. 7 5 
129 8 Sisto R. 9 10 
139 9 Telesforo G. 10 8 
150 10 Iginio G. 4 0 2 
154 11 Pio d’Aquileia 9 5 
163 12 Aniceto di Siria 9 8 
173 13 Sotero di Fondi 9 
182 14 Eleutterio Greco 14 11 
197 15 Vettore Africano 10 1 
207 16 Zefferino Rom. 7 
214 17 Calisto Rom. 6 1 
220 18 Urbano Rom. 4 7 
225 19 Pontiano Rom. 9 2 
234 20 Antero Grego 5 3 
239 21 Fabiano Rom. 13 
252 22 Cornelio Rom. 2 
254 23 Lutio Rom. 2 10 
257 24 Stefano Rom. 7 10 
265 25 Sisto II. Ateniese 1 11 
267 26 Dionisio Monaco 6 3 
273 27 Felice Rom. 2 5 
276 28 Euticiano di Luna 1 
277 29 Gaio di Dalmatia 10 8 
288 30 Marcellino R. 6 11 
294  Vacò il seggio 7 6 
302 31 Marcello R. 5 1 
307 32 Eusebio Greco 3 7 
311 33 Malchiade Afric. 4 2 
315 34 Silvestro R. 23 10 1 

Cominciarono i Pontefici Romani di Christo Vicarij a portar la Mitra fregiata. Et 
furono i Pontefici antidetti fuori di Silvestro, tutti martirizati per la fede di Chri-
sto. 
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338 35 Marco R. 2 8 
341 36 Giulio R. 15 5 
357 37 Liberio R. 6 2 
363 38 Felice II. Rom. 1 
364  Liberio la 2. volta 6 
370 39 Damaso Spagnuolo 18 
388 40 Siricio Rom. 14 3 
402 41 Anastasio R. 3 
405 42 Innocentio Albano 15 2 
420 43 Zozimo Greco 2 6 
423 44 Bonifacio Rom. 3 7 
426 45 Celestino Campano 8 5 
434 46 Sisto III. Rom. 9 
443 47 Leone Toscano 20 10 
464 48 Ilario Sardo 6 3 
470 49 Simpliciano Tibur. 14 7 
485 50 Felice III. R. 6 11 
492 51 Gelasio Afric. 6 10 
499 52 Anastagio II. R. 1 9 
501 53 Simaco Sardo 15 7 
517 54 Ormis. di Frusinone 9 
526 55 Giovanni Toscano 2 9 
529 56 Felice IIII. Samio 4 2 
533 57 Bonifacio II. R. 1 12 
535 58 Giovanni II. Ro. 1 5 

[122v] 
538 60 Siverio Campano 1 7 
540 61 Vigilio Rom. 16 6 
557 62 Pelagio Rom. 4 10 
562 63 Giovanni III. R. 12 11 
575  Vacò il Seggio. 0 19 
576 64 Benedetto R. 4 2 
580 65 Pelagio II. R. 11 
591 66 Gregorio R. 13 6 10 
605 67 Sabiniano 1 5 
606  Vacò il seggio. 0 11 26 
607 68 Bonifacio III. R. 0 8 28 
608 69 Bonif. 4. di Valeria 6 5 
614 70 Diodato R. 3 
617 71 Bonif. V. Campano 4 10 
622 72 Onorio Campano. 12 11 
635  Vacò il seggio. 1 7 
637 73 Saverio R. 0 11 
638 74 Gio. 4. Dalmata 1 9 
640 75 Teodoro G. 6 5 
647 76 Mautino da Todi 6 2 
653  Vacò il seggio 1 
654 77 Eugenio R. 2 6 
657 78 Vitaliano di Segna 14 18 
672 79 Adeodato R. 4 2 
676 80 Dono R. 2 1 
679 81 Agatone Siciliano 2 6 
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682  Vacò il seggio 1 7 
684 82 Leone 2. Siciliano 0 10 
685  Vacò il seggio 0 11 11 
686 83 Benedetto 2. Rom. 1 10 13 
687 84 Gio. 5. d’Antiochia 1 
688 85 Conone di Thracia 0 11 
689 86 Sergio d’Antiochia 12 8 
702 87 Giovanni VI. G. 2 2 
704 88 Giovanni VII. G. 2 7 
706 89 Sisinio di Siria 0 0 20 
707 90 Costantino di Siria 7 1 
714 91 Gregorio II. R. 15 20 
730 92 Greg. III. di Siria 10 8 
741 93 Zaccaria Grego 10 3 
751 94 Stefano II. R. 5 
756 95 Paolo R. 10 1 
766  Vacò il seggio 1 

Sono alcuni che ripongono qui Costantino secondo che si era fatto Pontefice. 
767  96  Stefano III. Sicil.  3  5 
771  97  Adrano R.  23  11 
795  98  Leone iij. R.  20  5 
815  99  Stefano iiij. R.  0  7 
816  100  Pasquale R.  7  3 
823  101  Eugenio ij. R.  3 
826  102  Valentino R.  0  0  40 
827  103  Gregorio iiij. R.  16 
843  104  Sergio ij. R.  3 
846  105  Leone iiij. R.  8  3 
854   Gio. Anglico fem.  2  6 
856  106  Benedetto iij. R.  2  6 
859  107  Niccolò R.  9  9 

Dice Platina nella vita di detto Niccolò (però per opinione d’alcuni) vacasse il 
seggio di Pietro anni otto, mesi sei, et giorni nove, doppo la morte di esso Nicco-
lò. Sarà però in libertà del giudicioso lettore (calculando i tempi de i Pontefici) 
di credere quello che gli parerà più convenevole. 

869  108  Adriano ij. R.  5  9 
874  109  Giovanni viij. R.  10 
884  110  Marino ij. Gallo  1  5 
886  111  Adriano iij. R.  1 
887  112  Stefano V. R.  6 
893  113  Formoso  5 
898  114  Bonif. vi. Tosc.  0  0  28 
899  115  Stefano vi. R.  1  3 
900  116  Romano di R.  0  4 
900  117  Teodoro ij. R.  0 0 20 
901 118 Giovanni ix. R. 2  0  5 
903  119  Benedetto iiij. R.  3  4 
906  120  Leone V.  0  0  40 
906  121  Christoforo  0  7 
907  122  Sergio iij. R.  7  4 
914  123  Anastagio iij. R.  2  2 
916  124  Landone R.  0  6 
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[123] 
917  125  Giovanni  12  2 
930  126  Leone 6. R.  0  7 
931  127  Stefano 7. R.  2  1 
933  128  Giovanni II. R.  4  10 
938  129  Leone 7. R.  2  6 
941  130  Stef. 8. Germ.  2  4 
944  131  Martino 3. R.  3  6 
947  132  Agapito 2. R.  7  4 
954  133  Giovanni 12. R.  8  3 
962  134  Benedetto v. R.  0  6 
963  135  Leone 8.  1  4 
965  136  Giovanni 13. R.  7  15 
973  137  Benedetto 6. R.  1  4 
975  138  Dono 2. R.  1 
976  139  Bonifatio 7.  0  7 
977  140  Bened. 7. R.  8  6 
983  141  Giovan. 14. R.  0  8 
984  142  Gio. 15. R.  0  4 
985  143  Gio. 16. R.  10  6 
995  144  Greg. 5. di Sass.  2  5 
997  145  Gio. 17. Grec.  0  10 
998  146  Silv. 2. Gallo  4  1 
1001  147  Giov. 18.  0  10 
1002  148  Giov. 19. R.  4  4 
1007  149  Sergio 4. R.  2  7 
1010  150  Ben. 8. Tusc.  11  1 
1021   Vacò il seggio  1 
1022  151  Gio. 20. R.  11 
1033  152  Bened. 9. Tusc.  13  3 
1045  153  Silvest. 3. R.  0  3 
1046  154  Greg. 6  2  3 
1048  155  Clemente 2.  0  9 
 156  Damas. 2. di Ba.  0  0 
1049  157  Leone 9. Alam.  5  2 
1054  158  Vettore 2. di Ba.  2  8 
1057  159  Stef. 9. Lotorin  0  10 
1058  160  Ben. 10. Campano  0  9 
1059  161  Nicc. 2. Savoino  2  6 
1062  162  Aless. 2. Mil.  11  6 
1074  163  Greg. 7. di Soana  12  1 
1086  164  Vettore 3.  1 
1087   Vacò il seggio  0  5 
1088  165  Urbano 2.  12  4 
1100  166  Pascale 2. Flam.  18  6 
1118  167  Gelasio 2. Gaet.  1 
1119  168  Calisto 2. Borg.  5  10 
1125  169  Onor. 2. Bolog.  5  2 
1130  170  Innoc. 2. R.  13  8 
1143  171  Celest. 2. di S. Felic.  0  5 
1144  172  Lutio 2. Bologn.  0  11 
1145  173  Eugenio 3. Pis.  8  7 
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1154  174  Anastasio 4. R.   4 
1155  175  Adria. 4. Anglico.  4  10 
1160  176  Aless. 3. Senese  21  1 
1182  177  Lutio 3. Lucchese  4  2 
1186  178  Urbano 3. Milan.  1  10 
1187  179  Greg. 8. di Benev.  0  1 
1188  180  Clemente 3. R.  3  5 
1191  181  Celestino 3. R.  6  8 
1196  182  Innoc. 3. d’Anagna.  10  4 
1216  183  Onorio 3. R.  10  7 
1227  184  Greg. 9. d’Anagna  14  3  1 
1240  185  Celesti. 4. Milanese  0  0 
1242   Vacò il seggio  1  3 
1243  186  Innoc. 4. Genovese  11  6 
1254   Vacò il seggio  2 
1256  187  Aless. 4. d’Anagna.  6  6 
1263  188  Urbano 4. Gallo  0  1 
1265   Vacò il seggio  0  6 
1266  189  Clem. 4. di Narbona  3  9 
1270   Vacò il seggio  2  2 
1272  190  Greg. 10. Piacentino  4  2 
1276  191  Innoc. 5 Borgognono dell’ordine de’ pred.  0  6 
1277  192  Adria. 5. Genovese  0  1 
1277  193  Gio. 21. d’Ulisbona  0  8 
1278   Vacò il seggio  0  6 
1279  194  Niccolò 3. R.  3  8 
1281   Vacò il seggio  0  5 
1282  195  Martino 4. Gallo  4  2 
1286  196  Onorio 4. R.  1 
1287   Vacò il seggio  0  0  18 

[123v] 
1288  197  Niccolò iiij. Asculanio dell’ordine de’ Minori  4  1 
1292   Vacò il seggio  2  3 
1294  198  Celestino V. di Esernia  0  9 
1295  199  Bonif. viij. d’Anagna  8  9 
1304  200  Benedetto xi. Tervigio dell’ordine de’ predic.  0  8 
1305   Vacò il seggio  1  1 
1306  201  Clemen. 5. Vascone  8  10 
  Passò la corte R. in Franc. 
1315   Vacò il seggio  2 
1317  202  Giovanni 22. Gallo  18  4 
1335  203  Bened. xij. Tolosano  7  3 
1342  204  Clem. vi. Lemonicense  10  6 
1353  205  Innoc. vi. Lemonicense  9  8 
1363  206  Urbano v. Lemonicense  8  4 
1371  207  Greg. II. Lemonicense  7  5 
1376  207  Fu ridutta la corte Ro. nell’Italia a Roma. 
1379  208  Urbano 6. Napolitano  11  8 
1391  209  Bon. 9. Napolitano  14  9 

Io non scriverò quegli altri che concorrevano con questi Pontefici nella scisma, 
anzi seguirò l’ordine dritto de i veri Pont. 

1405  210  Innoc. 7. Sulmonese  2 
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1407  211  Greg. 12. Venetiano  2  7 
1410  212  Alessandro v. Cretese dell’ordine de’ Minori  0  11 
1411  213  Gio 23. Napolitano  4  10 
1416   Vacò il seggio  2  6 
  Per il Concilio di Costanza, nel qual furono deposti 3. Pontefi. 
1418  214  Martino v. Rom.  13  3 
1431  215  Eugenio 4. Venetiano  16 
1447  216  Niccolò v. di Sarzano  8 
1455  217  Calisto 3. Spagnuolo  3  3  16 
1459  218  Pio 2. Senese  6  11 
1465  219  Paolo 2. Venetiano  6  10 
1471  220  Sisto 4. Savonese dell’ordine de’ Minori  13 
1484  221  Innoc. 8. Genovese  7  11 
1492  222  Aless. 6. Spagnolo  11 
1502  223  Pio 3. Senese  0  0  27 
1505  224  Giulio 2. Savonese  10 
1513  225  Leone x. Fiorent.  8  8  20 
1512  226  Adriano 6. Fiandrese  1  8  3 
1523  227  Clem. 7. Fiorent.  10  10 
1534  228  Paulo 3. Rom.  15  27 
1550  229  Giulio 3. Fiorent. 

Descritti i Pontefici Romani di Pietro successori, et di Christo Vicarij ordinata-
mente sì come si può vedere (benché ritrovansi gran differenza fra la supputa-
tione de’ tempi di quelli, nondimeno mi sono aderito a quelli, che parevano a me 
più convenevoli) et havendo però lasciato la memoria di quelli, che sono stati ri-
putati illegitimamente nominati Pontefici, hora passerò alla descritione de gli 
Imperatori Romani, che hanno tenuto la signoria di Roma, et d’Italia, comin-
ciando da C. Giulio Cesare, che occupò l’Imperio l’anno primo della 183. Olim-
piade del principio di Roma dato da Romolo 706. poi la creatione del mondo 
3914. (come è detto) essendo Consoli C. Claudio Marcello, et L. Lentullo Rur-
scello, facendosi addimandare Dittatore perpetuo, et Imperò anni tre, et mesi 
sette. 

Anni di Roma, Num.  Anni, mesi, Giorni. 
706  1  C. Giulio Cesare.  3  7 
  Vacò l’Imperio.  12 
723  2  C. Cesare Ottaviano Augusto solo  44  6  1 

[124] 
Sotto l’Imperio d’Ottaviano Augusto, nel 4. anno della 194. Olimpiade, dalla 
fondatione di Roma 753. dalla creatione del Mondo 3961. nella inditione quarta 
apparve Giesu Christo al mondo, et per tanto cominciarò di annoverare anche 
gli anni d’esso nostro Salvatore. 

Di Ro. Chr.  Num.  A. M. G. 
760  16  3  Claudio Tiberio Nerone Cesare.  22  7 
790  38  4  C. Callicula Cesare.  3 10  8 
794  42  5  Tiberio Claudio Cesare.  13  8  19 
808  56  6  Claudio Domitiano Nerone Cesare.  14  7  8 
822  70  7  Sergio Sulpitio Galba Cesare.  0  7 
  8  M. Silvio Ottone Cesare.  0  3  5 
  9  Aulo Vitellio Cesare.  0  8  10 
823  71  10  Flavio Vespasiano Falacrio.  10 
833  81  11  Flavio Tito Vespasiano.  2  2  20 
835  83  12  Flavio Domitiano.  15  5 
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850  98  13  Cocceio Nerva.  1  4 
851  99  14  Ulpio Traiano Spagnuolo.  19  6 
871  119  15  Elio Adriano  20 12 
891  140  16  T. Elio Aurelio Fulvio Boionio Adriano Antoni-

no Pio.    23  3 
915  163  17  M. Elio Aurelio Antonino filosofo con L. Elio 

Comodo Vero.    11 
926  174   M. Elio Aurelio Antonino filosofo solo.  7  1 
933  181   M. Elio con Comodo  3 
  18  L. Elio Aurelio Antonino Romolo.  10 
946  194  19  P. Elio Pertinace  2 25 
  20  Didio Giuliano  2 
947  195  21  L. Settimio Africano con M. Bassiano Antonino 

Caracalla suo figliuo.  18 
962  213  22  M. Bassiano Antonino Caracalla  5  2 
971  219  23  Opilio Macrino con Diadumeno Antonino  1  2 
972  220  24  M. Antonino Aliogabalo  4 
976  224  25  Aurelio Alessandro Severo Siro  13 
989  237  26  Giulio Massimino con Massimino suo figliuolo 

di Tracia     3 
992  240  27  Balbino con Pupieno Massimo  1 
993  241  28  Gordiano tre, il padre, figliuolo, et il nipote  6 
999  247  29  M. Giulio Filippo Arabo con Filippo suo figliuo-

lo.     5 
1004  252  30  M. Q. Traiano Decio con il figliuolo di Panonia  2 
1006  254  31  C. Vibio Tribuniano Gallo con C. Vibio Volusia-

no suo figliuolo  2 
  32  Emiliano Libico  0  3 

[124v] 
1008  256  33  P. Cornelio Licinio Valeriano con Gallieno suo 

filiuolo     15 
   Usurparono l’Imperio in questi tempi i trenta 

Tiranni 
1023  271  34  M. Aurelio Claudio 2. Dalmata  1  8 
1025  273  35  Valerio Aureliano di Panonia  5  6 
1031  279  36  P. Annio Tacito  0  6 
  37  M. Annio Floriano  0  2  20 
  38  M. Aurelio Probo di Panonia  6  4 
1038  286  39  M. Aurelio Caro Narbonese con Numeriano, et 

Carino suoi figliuoli  2 
1040  283  40  C. Aurelio Valerio Diocletiano Giovio Dalmata 

con Massimiano Erculeo  20 
1060  308  41  Costanzo Cloro 
  42  Galerio Massimiano  2 
  43  M. Flavio Valerio Costantino Massimiano Cale-

rio     30 10 
  44  Massentio 
  45  M. Giulio Licino Liciniano 
  46  Massimino 
Governò l’Imperio insieme con questi Costantino anni diciaset-

te, et mesi dieci, et poi da se stesso anni.  13 
1080  328   M. Flavio Valerio Costantino Magno  13 10 
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   Ristorò questo glorioso Imperatore Bizantio 
nella Grecia, et nominollo da sé Costantinopoli, ove dimorò insino 
visse. 

1093  341  47  Costantino 2. con Costantio, et Costante 
1095  343  48  Costantio, et Costante  10 
1106  354  49  Costantio solo  11  5 
1117  365  50  Flavio Claudio Giuliano  1  7 
1119  367  51  Gioviniano di Panonia  7 
1120  368  52  Flavio Valentiniano con Fl. Valente suo fratello 

di Panonia     3 
1122  370  53  Fl. Valentiniano, Fl. Valente, Fl. Gratiano.  8 
1130  378  54  Fl. Valente, Fl. Gratiano, Fl. Valentiniano  4 
1134  382  55  Fl. Gratiano, Fl. Valentiniano  1 
1135  383  56  Fl. Gratiano, Fl. Valentiniano, et Teodosio  5 
   Teodosio Spagnuolo solo  2 
   Teodosio con Arcadio, et Onorio figliuoli  3 
1150  398  57  Arcadio, et Onorio  7 
   Arcad. et Onorio con Teodosio giuniore   6 
1193  411  58  Onorio con Teodosio  16 

[125] 
1179  427  59  Teodosio con Valentiniano suo figliuolo  26 
1205  453  60  Valentiniano 3. con F. Valerio Martiano  5 
1209  457  61  Flavio Martiano solo  2 
1212  460  62  Flavio Valerio Leone Greco con Maiorano.  4 
   Flavio Leone con Severo  4 
   Fl. Leone con Artemio  1 
   Leone solo  7 
1228  476  63  Leone giuniore con Fl. Valerio Isaurico Zenone  1 
1229  477  64  Fl. Valerio Zenone Isaurico solo  16 
1245  493  65  Fl. Valerio Anastagio  26 
1272  519  66  Fl. Giustino di Thracia  8 
1280  528  67  Fl. Valerio Giustiniano  38 

Voliono alcuni che l’anno ottavo di Giustiniano, che fu il terzo della 328. Olim-
piade, et dal principio di Roma 1287. et poi che furono scacciati i Re di Roma 
1022. et doppo l’avenimento del nostro S. Giesu Christo 336. mancasse il Mae-
strato de Consoli, essendo gli ultimi Consoli Giustiniano Augusto la quarta volta 
insieme con Teodoro Paulino. Ben è vero, che altri vogliono che seguitasse que-
sto Maestrato anche poi molto tempo. 

1316  566  68  Flavio Valerio Giustino 2. de Illirico  11 
1327  577  69  Tiberio Costantino 2. di Traccia  7 
1334  584  70  Mauritio di Capadocia  20 
1355  604  71  Foca  8 
1364  612  72  Eraclio Sergio Costantinopolitano  29 

Sotto questo Imperatore comparve Maumeto nell’anno del Signore 
621 3 0 

1390  640  73  Costantino 3.  0  2 
1390  641  74  Martino con Eracone suo figliuolo.  1  9 
1393  643  75  Costante 2.  27 
1421  670  76  Costantino iiij.  17 
1438  687  77  Giustino ij. overo Giustiniano secondo altri  10 
1448  697  78  Leoncio, overo Leone 2.  3 
1451  700  79  Tiberio 3. Apsimaro  7 
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1458  707  80  Giustino 2. un’altra volta  6 
1464  713  81  Filippico Bardano  2 
1466  715  82  Anastagio Antemio 2.  3 
1468  718  83  Teodosio 3. Adramittino  1  9 
1469  719  84  Leone 3. di Siria col figliuolo  24 
1493  743  85  Costantino 5. Copronimo.  35 

[125v] 
1527  778  86  Leone 4.  5 
1532  783  87  Costantino 6. con Irenea sua madre  19 

Fu restituita la dignità Imperiale in questo tempo all’Occidente da Leone III. 
Papa. Et fu coronato Imperatore Romano Carlo Magno Germano Re di Germa-
nia, et di Francia. La qual dignità perseverò circa anni 100. ne i successori, come 
si vederà. Et per tanto fu sottrata l’ubbidienza dalla maggior parte d’Italia da gli 
Imperatori di Costantinopoli, et principalmente da i Romani, seguitando detto 
Carlo Magno co i successori. 

1552  802  88  CARLO MAGNO  14 
1566  816  89  Lodovico Pio con Loteri suo figliuolo  25 
1591  841  90  Loteri solo  15 
1592  856  91  Lodovico 2.  28 
1628  877  92  Carlo Calvo 3. con Lodovico 3. Balbo  2 
1630  879  93  Carlo 3. Grosso  12 
1639  891  94  Arnulfo  12 
1652  903  95  Lodovico 3. ultimo della linea di Carlo  10 
1664  913  96  Corrado Duca d’Austria  7 
1671  920  97  Enrico Duca di Sassonia  18 

Cominciarono in questi tempi alcuni Duchi drizzare il capo, usurpandosi 
l’Imperio d’Italia sotto Lodovico 3. de i quali fu 

   Berengario I. Duca di Frioli, qual quattro anni 
tirannizò.     4 

   Guido Duca di Spoleto 
   Berengario 2.  3 
   Rodolfo Duca di Borgogna  3 
   Ugo Duca di Arli.  10 
   Lottero suo figliuolo  2 
   Berengario 3. con Alberto suo figliuolo. Usurpa-

ron questi tali l’Imperio d’Italia insino a i tempi d’Ottone figliuolo 
d’Enrico Duca di Sassonia, che fu eletto Imperatore Romano in 
Aquisgrani 11 

1688  938  98  Ottone I. figliuolo d’Enrico  36 
1726  974  99  Ottone ij. figliuolo d’Ottone sopradetto  10 
1735  984 100  Ottone iij. figliuolo del ij.  19 
1752  1003  101  Enrico ij.  22  5 
 1004   Furono instituiti gli Elettori dell’Imper. da Gio. 

xix. Papa. Benché altri dicano da Greg. V. 
[126] 

1776  1025 102 Corrado 2. Svizzaro  15 
1791  1040 103  Enrico 3. figliuolo di Corrado  17 
1808 1057 104  Enrico 4. figliuolo del terzo  50 
1858  1107 105  Enrico 5. figliuolo del quarto  20 
1878  1127 106  Loterio 2. Duca di Sassonia  11 
1889  1138 107  Corrado 3. Svizzaro  15 
1904  1153 108  Federico Barbarossa Svizzero  37 
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1940  1190 109  Enrico 6.  10 
1951  1200  110  Filippo  9 
1960 1209  111  Ottone 4.  3 
1965  1212  112  Federico 2.  33 
   Vacò l’Imperio anni 28. per esser deposto dal 

Concilio di Leone Federico sopradetto  28 
2026 1273  113  Rodolfo, Aldeburgese  19 
   Vacò l’Imperio  1 
2046 1293 114  Adolfo, o sia Astaulfo Conte di Nassum  6 
2052 1299  115  Alberto Duca di Austria  10 
2062 1309 116  Enrico 7. duca di Luzimburgo  4 9 
   Vacò l’Imperio  1 
2068 1315  117  Lodovico 4. Duca di Baviera, fu deposto  32 
2100 1347  118  Carlo 4. con Vinceslao  32 
2133  1379  119  Vinceslao solo Re di Boemia  22 
2155  1401 120  Roberto Duca di Baviera  10 
2166  1411  121  Sigismondo Re d’Ungeria  27 
2194 1438 122  Alberto 2. Duca d’Austria  2 
2196 1440 123  Federico 3. Duca d’Austria con Massimiano  47 
2243 1487 124  Massimiano solo  33 
2276  1519  125  Carlo 5. Archiduca d’Austria, et Re di Spagna, 

con Ferdinando Re d’Ungheria, et di Boemia suo fratello detto Re 
de’ Romani. 
Per l’antidetta descrittione così de i Signori, Consoli, Tribuni, Militari, Dittatori, 
Re, et Imperatori, come etiandio de i Pontefici Romani, può ciascun vedere da 
chi è stato signoreggiato, et governato il Latio di Roma con tutta Italia insino ad 
oggi. Là onde ci rimarebbe hora da far memoria de gli huomini illustri, che han-
no illustrato la trionfante Roma con le sue singolarissime virtù. Vero è, che s’io 
volesse intrare in questo cupo pelago, non so come ben ne potesse uscire, atten-
dendo alla gran moltitudine di quelli, che l’hanno illustrata così ne’ tempi anti-
chi, come moderni. Conciosia cosa, che ritrovansi pieni molti libri della chiara 
memoria di quelli, sì come di Dionisio Alicar. Polibio, Tucidide, Livio, Trogo, 
Cornelio Tacito, Valerio Massimo, con molti altri antichi scrittori, et de i mo-
derni parlando, legansi in Leonardo Aretino, Biondo, Sabellico, Poggio, Corio, 
Platina, et in molti altri [126v] scrittori. Certamente se vorremo ben avertire, 
vederemo che quanti Consoli, et Dittatori ha havuto questa nobilissima città, 
tanti sono stati i valorosi, Capitani. Che dirò de gli Imperatori? Et di molti altri 
prodi, et saggi huomini, che hanno vinto, et superato tante generationi de’ Bar-
bari? Et ne’ nostri giorni quanti eccellenti Capitani di militia sono di quella usci-
ti? da ragguagliare certamente a quegli antichi sì come Prospero, Fabritio, M. 
Antonio, Mutio Colonesi, Virginio, Paulo, Fabio Rentio Ursini con molti altri co-
sì di dette famiglie, come di Cesarini, Farnesi, Savelli, della Valle, di S. Croce, 
Crescentij, et di molte altre nobilissime stirpi, che se io volesse nominare sarei 
molto lungo. Tacerò (oltre i Pontefici nominati, che furono da 97. come si vede) 
tanti Cardinali, Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, et altri Prelati, che ha partorito 
questa eccellentissima città. Tacerò anche i letterati huomini, con le singolar 
donne per sue egreggie virtù d’essere rimembrate et fra l’altre la virtuosa, et let-
terata Signora Vittoria Colonna, donna certamente d’ogni lode degna, così per la 
gran dottrina, che in essa si ritrova, come per la laudatissima vita, di costumi 
piena. Così adunque più non scriverò altro di questa città, Regina già, et Impe-
ratrice del mondo, ma passerò alla descrittione cominciata di questa Regione. 
Ma innanzi, che cominci la descrittione de’ luoghi particolari, si dee sapere come 
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primieramente descriverò i luoghi appresso il lito del mare Tirreno, i quali de-
scritti, passerò a i Mediterranei. 

 
LUOGHI DI CAMPAGNA DI ROMA 

appresso la Marina. 
Partendosi da Roma, et scendendo lungo il corso del Tevere alla destra di 

quello da ventidue miglia alle foci d’esso, ritrovansi la città d’OSTIA molto anti-
ca, così nominata da Strabone, Plinio, Pomponio Mela, Dionisio Alicarn. Corne-
lio Tacito, C. Solino, Antonino, Tolomeo, et da molti altri scrittori. La quale fu 
edificata da Anco Martio quarto Re de’ Romani, in questo luogo tutto pieno di 
fango dal Tevere condutto, come dice Strabone, Plinio, Mela, et Dionisio Alicar-
naseo nel terzo libro. Et soggiunge Dionisio ch’era necessario (come anche hora 
è) che quivi si fermassero le navi cariche con l’ancore nel mare, per essere il luo-
go di poco fondo, et ivi scaricarle, et mettere le robbe nelle picciole barche, per 
condurle per il Tevere a Roma co i remi, overo con le funi contra il corso 
dell’acqua. La fu intorniata di mura (come dice Dionisio, et dicessimo) da Mar-
tio Re, nominandola così Ostia dal successo, da i Greci detto Tyrra, non essendo 
ancor fatto il Porto Romano, che fu poi fatto da Claudio (come è dimostrato nel-
la Toscana) d’Ostia in più luoghi ne parla Dionisio, et Livio nel primo, descri-
vendo la edificatione d’essa fatta da Anco Martio. Dopo molto tempo (essendo 
ella ornata di belli, et vaghi edifici) fu rovinata da i Saracini. Vero è, che poi fu 
ristorata da Lione quarto Pontefice Rom. ove vi condusse alcuni Corsi ad habita-
re. Doppo Martino 5. Colonese Pontefice vi fece una forte Torre per sicurezza del 
porto, et di Roma. Vero è, che Giulio secondo Pontefice molto più la fortificò, 
come hora si vede. Veramente ella è cosa maravigliosa da considerare, che di 
[127] tanti suntuosi edifici, che vi furono fatti da i Romani, quasi nessuno si ve-
da. Egli è questo luogo di male aria. Et per tanto ottenne dal Senato Ro. il popo-
lo d’essa, la esentione delle publiche gravezze. Se ne trae dal territorio d’essa 
buoni Peponi, de i quali ne mangiò in un pranzo dieci Clodio Albino Imperatore, 
(come dice Giulio Capitolino) passato Hostia vedesi Capo di Antio colonia de’ 
Romani (come dice Livio nell’8.) Di cui anche ne fa memoria Corn. Tac. nel 3. et 
14. lib. et Appiano Alessandrino nel 1. lib. et Polibio nel 3. lib. parla de gli Antia-
ti, et Filostrato nel lib. 8. della vita d’Apollonio Tianeo scrive fosse servato un li-
bro, ove erano scritte alcune opinioni di Pitagora in Antio, quale è una città 
d’Italia vicina al mare. Et per tal libro era molto nominata. Pli. vuole che sia An-
tio città de’ Latini, posta sopra la rupe discosto da Hostia stadij 260. o siano mi-
glia 32. et mezzo, come scrive Strab. Vi fu posto questo nome dal nome di un de’ 
figliuoli d’Ulisse, et di Circe, come scrive Dionisio Alicar. nel 1. lib. con autorità 
di Senagora. Et soggiunge, come non haveva porto ne’ suoi tempi, et che atten-
devano gli huomini di quello solamente alle cose della città, et a fabricare son-
tuosi palagi. Et c’havevano per li tempi passati havuto assai cura delle cose ma-
rinaresche, mandando i suoi navighevoli legni in compagnia de gli Hetrusci a 
rubbare, et predare il mare, benché fossero soggetti a i Romani. Et essendo pi-
gliati questi Ladroni da Alessandro Epirota. Et doppo lui, da Demetrio, furono 
da loro mandati legati a Roma dicendo, che gli appresentavano, havendo rispet-
to alla consanguinità, che havevano egli co i Greci, avvenga che gli pareva esser 
cosa mal fatta, che un tanto Senato, che teneva la Signoria di tutta Italia man-
dasse, overo tolerasse simili ladroni, che rubbavano i luoghi intorno al mar 
d’Italia. Et massimamente attendendo, che detti Antiati havessero nella loro 
piazza fatto il tempio di Castore, et Polluce, et l’honorassero tanto grandemente, 
et da loro quei chiamati conservadori, et poiché mandassero cotai malvagi huo-
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mini a rovinare la Grecia loro patria. Et havendo udito l’ambasciata di quei Sig. i 
Ro. assai gli spiacque. Et per tanto prohibirono a’ detti Antiati sotto gravi pene, 
non havessero andar di maniera alcuna a rubbare altri paesi. Fu questa città 
(come narra detto Dionisio nel 7. et 8. lib.) molto honorevole città de’ Volsci, 
havendo nel mare molti navilij, de i quali ne furono pigliate da i Ro. una volta 
20. navi, et due galee, perché contra la loro prohibitione, passavano a rubbare. 
Quivi era molto honoratamente riverita la Fortuna, come dimostra Orat. nel 1. 
lib. de’ versi, così parlando alla Fortuna. 

O diva gratum, quae regis Antium 
Praesens vel imo tollere de gradu 
Mortale corpus, vel superbos 
Vertere funeribus triumphos 
Te pauper ambit solicita prece 
Ruris colonus te dominam aequoris 

Il simile dimostra Corn. Tac. nel 3. lib. dell’hist. In più luoghi ne fa memoria de 
gli Antiani Dionisio insieme con Livio, de i quali dice, che divennero tanto arditi, 
che pigliarono i Legati mandati di Sicilia a portare il grano a Roma, et soggiunge 
Dionisio nell’ottavo libro, come Martio Coriolano bandito da Roma, andò ad 
[127v] Antio città de’ Volsci, et nel 9. dimostra fosse pigliato a patti Antio da T. 
Quintio Console, et consegnato parte del suo territorio al popolo Romano. Et Li-
vio nel lib. 8. narra qualmente prese Mario Antio, Aritia, et Lavinio. Fu ristorata 
poi questa città (essendo molto guasta) da Claudio Nerone, fabricandovi un bel-
lo, et agiato porto con tanti pazzeschi edificij, che per le grandi spese, che quivi 
fece spogliò tutti i tesori, non solo di Roma, ma ancor di tutto l’Imperio Ro. se-
condo Svetonio. Et havendo speso tutti i danari affaticavasi poi di ritrovar tesori 
per mezo d’astrologhi, et incantatori, i quali sempre seco haveva, da i quali era 
uccellato con false promissioni. Anche dice Cornelio Tac. nel 15. lib. che nacque 
al prefato Nerone quivi una figliuola di Poppea, et la nominò Augusta. Fu questa 
città fatta esente dalle publiche gravezze insieme con Hostia, essendo Annibale 
nell’Italia, et travagliando i Romani, acciò che più animosamente il popolo 
d’essa desse maggiore aiuto a i detti contra Annibale, così dice Liv. Ora di questa 
antica città pochi vestigi si veggono. Ben è vero, che fra i folti boschi circa il lito 
del mare (come dice Biondo) appaiono maravigliose rovine d’edificij, per le qua-
li facilmente si può dar giuditio della grandezza di essa. Per le cui rovine, ap-
presso il mare, fu edificato il castello Nettunio, anzi ristorato dalla nobile fami-
glia de’ Colonnesi, il quale già fu termine d’Italia da questo lato cominciando da 
Taranto, secondo Dionisio Alicar. nel primo libro (come già dimostrai) da lui 
Nettunia detto. Et essendo poi ristorato per le rovine di Antio fu detto Nettu-
nium. Molto si travaglia il popolo di questo castello nell’uccellare, et pescare. 
Benché habbia buon territorio, da cui traggono grano, et vino abondantemente, 
nondimeno havendo tanta agevolezza da uccellare, et pescare, per maggior parte 
si essercitano in queste cose. Egli è questo paese del lito del mare per 18. miglia 
insino a Lavinio, tutto pieno d’alberi, di selve, et di cespugli, luoghi tutti adagiati 
per cacciare animali selvaggi, come Caprioli, Lepre, et Cinghiari, de i quali ve n’è 
gran moltitudine, per gli alberi, et cespugli a proposito per uccellare con altri 
luoghi idonei per tal essercitio. Pigliano assai Palumbi, et quaglie ne’ tempi op-
portuni. Etiandio hanno il mare ghiaroso, ove si pigliano buoni, et saporiti pesci. 
Poscia fra Ostia, et Antio dal mare discosto 70. stadij, o siano nove miglia (se-
condo Strabone) et da Roma 160. o poco più di 20. miglia, vedesi Ardea, già de i 
Rutuli habitatione, così nominata da Strabone, Dionisio, Plinio, Pomponio Me-
la, Solino, Tolomeo, et da molti altri scrittori. Vuole Plinio fosse ella edificata da 
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Danne madre di Perseo, ma Dionisio nel 1. libro con autorità di Senagora histo-
rico dice da un figliuolo d’Ulisse, et di Circe. Et Vergilio dell’augurio dell’augello 
Ardea dimostra esser così nominata, come scrive Servio con testimonio d’Igino, 
sopra quei versi del 7. 

Audacis Rutuli ad moros, quam dicitur Urbem 
Acrisionaeis Danae fundasse colonis 
Praecipiti delata Noto locus Ardea quondam 
Dictus avis et nunc magnum manet Ardea nomen. 

Isponendo detto Servio questi versi, dice esser favola quella d’Ovidio narrata in 
Metam. che fosse abbruciata Ardea da Enea, et che si trasfigurasse nell’uccello 
[128] Ardea dimandata. Altri dicono traesse detto nome da Dauno figliuolo di 
Pilunni, che la fabricò, altri dal fervore, o sia da furia del caldo della Regione, di 
cui dice Martiale. 

Ardea Solstitio Paestana non petantur 
Quisque Cleoneo sydere servet ager. 

Erano nel tempio di questa città (come scrive Plinio nel cap. 4. del 35. libro, et 
etiandio nel 10. capo) alcune belle, vaghe, et antichissime pitture, che parevano 
fatte di nuovo, et nel 35. capo dimostra la pittura fatta quivi da Marco Ludio co-
sì. Dece non sileri, et Ardeatis Templi pictorem, praesertim Civitati donatum. 
Ibi carmine, quod est ipsa pictura his versibus. 

Dignis digne loco pictoris condecoravit 
Reginae Iunoni supremae coniugis templum 
Marcus Ludius Ebotas Aetolici oriundus 
Quem nunc, et post semper artem hanc Ardea laudat. 

Et sunt scripta antiquis litteris latinis. Non fraudando, et Ludio D. Aug. Aetate. 
Di Ardea ne parla in più luoghi Dionisio Alicarn. et Livio, et massimamente 
quando scrive delle 18. città, che ricusaron di dar aiuto a Romani ne’ tempi 
d’Annibale, fra le quali fu Ardea. Ritrovansi nel territorio di questa città alcune 
fontane d’acque puzzolenti havendo odor di zolfo, secondo il Boccaccio, nel libro 
delle fontane. È soggetta questa città a i signori Colonnesi. Scendendo poi verso 
il lito del mare fra Hostia, et Antio al mare vicino 24. stadij, o siano tre miglia 
sopra d’un picciolo colle vedevasi LAVINIO secondo Strabone, così anche detto 
da Appiano Aless. nel 1. lib. et nel 2. Diverse sono l’opinioni da cui primiera-
mente fosse edificata questa città, et da chi così fosse nominata. Et prima dice 
Servio sopra quel verso di Verg. del 1. lib. dell’Eneida Italiam facto profugus, La-
viniaque venit, fu primieramente nominato questo luogo Lavinio da Lavino fra-
tel di Latino, et poi Laurento da Lauro quivi da Lavinio ritrovato, volendo ag-
grandire questa città tenendo lui la signoria d’essa doppo la morte del fratello. 
Là onde fu poi dimandato Lauro Lavino, et al fine nominato Livinia, da Lavinia 
moglie d’Enea figliuola del detto Latino. Vero è, ch’è molto minutamente de-
scritta la edificatione, et parimente la cagion del detto nome d’essa città, da 
Dionisio Alicarn. nel 1. lib. dell’historie di Roma. Così adunque narra. Doppo la 
rovina di Troia, havendo Enea co i Troiani solcato il mare con gran pericolo, et 
essendo giunto a Laurento, scese in terra. Et quivi alzando i padiglioni circa il 
lito, et havendo gran sete, et non ritrovando acqua dolce da estinguerla, vidde 
scaturire, et sorger l’acqua fresca dalla terra. Là onde, con grand’allegrezza si 
rinfrescò lui co i compagni, et con gli animali che seco havevano. Et così sempre 
poi quindi scaturirono dette acque, per diversi ruscelletti scendendo al mare. 
Egli è ben vero, che ne i tempi di Dionisio erano state condotte ad un luogo bas-
so da gli habitatori del paese, et consacrate al Sole, ove si dimostravano due al-
tari, sopra i quali primieramente fu sacrificato da Enea, riferendo gratie a gli Dei 
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dell’acqua tanto abondantemente da loro mandata. Era uno de’ detti altari 
dall’Oriente, et l’altro [128v] dall’Occidente, secondo il costume de’ Troiani. Ora 
essendosi rinfrescato Enea co i compagni, commandò che ivi s’apparecchiasse il 
pranso. Et non vi essendo più agiato luogo, sopra il quale si potesse apparec-
chiare del lito ornato d’appio, quivi istesero le bianche tovaglie, et poi vi posero 
molte croste di pane in vece di taglieri per metterli sopra le vivande per maggior 
politia. Il che fatto, cominciarono a mangiare riposandosi sopra la terra coperta 
d’appio. Poi c’hebbero mangiato quei pochi cibi che ivi erano, et non essendo sa-
tolli, mangiarono anche l’antidette croste. La qual cosa fatta, uno de’ compagni 
d’Enea, overo (secondo Verg.) Ascanio figliuolo d’Enea (come poi dimostrerò) 
vedendo questa cosa, alzando la voce disse. O che habbiamo fatto? ancor hab-
biamo mangiato le mense. Il che udito, ricordandosi Enea le parole dell’Oracolo 
di Dodona, come dicono alcuni, ma secondo altri quel di Uritriside dalla Sibilla 
Ninfa Fatidica, cioè, che dovesse navigar verso l’Occidente, et tanto navigare, in-
sino che giungesse ad un luogo, ove manigasse lui co i compagni le mense, in-
contanente allegrandosi (parendogli esser compiuto il vaticinio) si levò in piedi 
per eseguire il resto di quanto era stato avisato, cioè di seguitar un animale di 
quattro piedi, et ivi, ove si fermasse, fabricare una città. Di detta mensa, et delle 
croste di pane antidette, ne fa parimente memoria Strab. nel decimo lib. dicendo 
esser riputata tutta questa narratione da Omero una favola. Imperò che dice, 
che Enea mai si partì da Troia, anzi succedesse nella signoria di quella, et doppo 
lui i figliuoli quando dice. 

Iam Priami genus est miseratus Iuppiter, at nunc 
Imperium, Troiae Aeneas violentus habebit, 
Et nati natorum, et qui nascentur ab illis. 

Et quelli, che dicono che passasse Enea nell’Italia, così Greci, come etiandio La-
tini, rivolgono queste parole a figliuoli, et discendenti d’Enea, che doveano otte-
ner l’Imperio di tutto il Mondo, così. 

At genus Aeneae cunctis dominabitur oris, 
Et nati natorum, et qui nascentur ab illis. 

Parlando de’ Romani. Ma Dionisio (com’è dimostrato) et Verg. vogliono che fos-
se vera historia questa, et non favola, come dice Omero. Onde Verg. nel 3. libro 
dell’Enei. così dice. 

Sed non ante datam cingeris moenibus Urbem 
Quam vos diram fames nostraeque iniuria gentis 
Ambesas subigat malis absumere mensas. 

Et nel settimo il simile dice, come più in giù dimostrerò, seguitando la narratio-
ne di Dionisio. Levatosi adunque in piedi Enea, havendo udito un de’ suoi com-
pagni, overo Ascanio Giulio, et volendo eseguire tanto quanto gli era stato co-
mandato dalla Sibilla, fece portare le statue de gli Dei ad un certo luogo co i seg-
gi. Et quivi ripose detti Dei sopra gli altari drizzati al meglio ch’era stato possibi-
le, cantando le donne et dimostrando allegrezza, intorno gli altari, dipoi con 
grand’ordine procedendo per sacrificare i sacerdoti, facendo oratione a gli Dei 
Enea, ecco con gran furia scampar fuori dalle mani de i sacerdoti una porca pre-
gna, che si doveva [129] sacrificare, et drizzò il viaggio verso il colle, fortemente 
correndo. La qual cosa vedendo Enea, ricordandosi dell’ammonitioni 
dell’oracolo, subitamente cominciò a seguitar la porca con pochi compagni, però 
alquanto discosto da quella, per non disturbarla dalla via principiata. Correndo 
pur oltra la troia, et alquanto di lontano da Enea seguitata, al fine già stanca, 
havendo corso 24. stadij, o siano tre miglia dal Mare discosto, fermosi sopra un 
piacevol colle. Parendo ad Enea esser compiuto il vaticinio dell’Oracolo, comin-
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ciò a considerare il luogo, ove si era fermata la troia, et parveli non esser di quel-
la vaghezza, come havrebbe voluto, et non esser vicino al Mare, ove fosse buon 
porto. Là onde tutto maninconioso sopra sé, si stava divisando, che partito do-
vesse pigliare, cioè o di dimorare quivi, et fabricare, overo di passare altrove. Et 
pensava, che dimorando quivi bisognava sempre affaticarsi per accattar le cose 
necessarie al vivere, se ancor passava in altro luogo, faceva contra il comanda-
mento de gli Dei. Et per tanto molto lamentavasi de gli Dei, che lo costringesse-
ro a fabricar quivi. Essendo in questi pensieri, et in questi lamenti, udì una voce, 
che ussì di quegli aspri luoghi, che li comanda, che per ogni modo si deggia quivi 
fermare, et senza indugio cominciare una città; et che non debbi altramente 
pensare alla sterilità del luogo, conciosia cosa, che seguitarebbe tanta felicità, 
che per quella ogni tristitia mancarebbe, per esser così statuito da i fati. Et che 
per niente dubitasse di questo, che oltre alla felicità, che havrebbono quivi senza 
dubbio otterrebbono i suoi discendenti grande Imperio. Et altresì era ordinato 
da gli Dei, che tanti anni quivi dimorassero i Troiani, quanti porcelli partorireb-
be l’antidetta Troia. Et dopo i loro figliuoli fabricarebbono un’altra città molto 
maggiore, et più felice di questa, che fabricarebbono al presente. Altri dicono, 
che considerando Enea l’asprezza del luogo, mancandogli le forze per affanno, 
quivi dimorasse tutta notte, et alquanto riposandosi gli apparesse una maravi-
gliosa imagine molto simile ad un de gli Dei della patria, che gli comandò, come 
è detto innanzi. Sia come si voglia. Poi il giorno seguente partorì la troia 30. 
porcelletti, i quali insieme con la madre consacrò a gli Dei Enea in quel luogo 
ove era il Tugurio, il quale osservavano poi i Laviniesi, come cosa sacra, non la-
sciandovi entrare alcuno. Partendosi adunque i Troiani donde si erano fermati 
vicino al lito del mare, salirono al colle antidetto, mettendo gli Dei ne’ miglior 
luoghi, che ivi fossero. Et poi cominciarono a disporsi per dar principio alla fa-
brica della città. Et non havendo gli stromenti idonei per fare questo edificio, 
passando in qua, et in là per li luoghi circostanti, pigliarono tai stromenti da gli 
habitatori del paese. Il che intendendo Latino Signor di questi luoghi, lasciando 
la guerra cominciata contro i Rutuli, ne venne armato con molta compagnia 
contra i Troiani, et vedendogli ad ordine per combattere, fermossi quella notte 
sopra un colle per riposare con deliberatione di azzuffarsi con loro il seguente 
giorno. Riposandosi adunque gli fu fatto intendere da un certo spirito di quel 
luogo, che dovesse ricevere gratiosamente ne’ suoi paesi i Troiani, perché ne se-
guirebbono grande utilità gli Aborigeni. Parimente apparvero gli Dei patrij ad 
Enea, dicendogli che dovesse il mattino seguente andare a [129v] ritrovare il Re 
Latino, et humilmente pregarlo che li concedesse qualche luogo per loro habita-
tiome. Et fu strettamente proibito a ciascun d’essi il combattere. La mattina se-
guente essendo amendui armati, mandarono l’uno all’altro i trombetti a chieder 
di potersi parlare. Et convenuti ambidue insieme, furono a gran ragionamenti: 
Al fine così capitolarono, che Latino con gli Aborigeni consegnarebbono tanto 
paese a i Troiani, quanto fosse necessario per fabricare una città, con tanto pae-
se, che ascendesse alla somma di 40. stadij, o siano 5. miglia intorno a quel col-
le, ove era stato sacrificato la Troia, con patto che i Troiani fossero obligati dare 
aiuto al Re Latino contra i Rutuli, et contra ogni altro suo nemico; et parimente 
il Re Latino dovesse aiutare i Troiani contra ogni loro nemico. Et acciò che a-
mendue le parti fossero sicure, dierono l’una all’altra stadichi, giurando sopra i 
sacri altari d’osservare tanto quanto insieme si havevano promesso. Così adun-
que capitolato, allora Enea co i Troiani armati passò col Re Latino contra i Rutu-
li, et tanto valorosamente fece, che fra pochi giorni li soggiugarono. Il che fatto, 
ritornò Enea a seguitar la fabrica della città Troiana, così allora nominandola da 
loro, et dalla troia sacrificata. Et tant’affaticarono a fabricarla, che fra pochi 
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giorni cinsero di mura gli edifici. Et poi lo chiamarono Lavinio da Lavinia fi-
gliuola del Re Latino, come dicono i Romani; ma secondo i Greci, fu così di-
mandata da Lavinia figliuola di Celento Re de gli Delij, la quale mancando nel 
principio della edificatione di questa città fu quivi sepolta. Era passata nell’Italia 
questa fanciulla con Enea con licenza del padre suo, per esser molto prudente, 
saggia, et divinatrice. Così dice Dionisio, parendo che si accosti alla prima opi-
nione, con cui si concorda Trogo nel 44. libro. Dopo soggiunge Dionisio una co-
sa maravigliosa, che occorse nel principio della edificatione di questa città; cioè 
che essendosi quivi da se medesimo acceso il fuoco, comparse un Lupo che li 
portava le legne secche, gettandole supra di quello, et così affaticandosi in que-
sta cosa, scese dal cielo un’Aquila sforzandosi di accenderlo maggiormente con 
l’ali per eccitare maggior fiamma. Et così seguitando il Lupo con l’Aquila tali uf-
fici, ne venne una Volpe, la qual bagnando nell’acqua del fiume la coda affatica-
vasi d’estingere il fuoco, gettandoli sopra l’acqua ricevuta nella coda. Là onde 
seguitava, che vedevansi alcuna volta superar quelli, che l’accendevano, et l’altre 
volte la Volpe, che lo istingueva. Al fine rimasero superiori il Lupo, et l’Aquila. 
La qual cosa vedendo la Volpe, tutta isdegnata, parendogli di non poter ottener 
la vittoria si partì. Il che divisando Enea, così interpretò questo prodigio, dicen-
do che doveva uscire la sua stirpe molto magnifica, et eccellente, ma innanzi che 
salisse a tanta altezza, per invidia doveva esser molto conturbata. Vero è, che fa-
vorendola la fortuna da gli Dei loro designata (a i quali non si può resistere) su-
perarebbe l’invidia di ciascuno, et così maravigliosamente crescerebbe. Fu prin-
cipiata questa città da i Troiani, secondo Dionisio, l’anno secondo da che si era-
no partiti da Troia. Per maggior confirmatione di quanto ha detto Dionisio circa 
il passaggio d’Enea, et de i Troiani nell’Italia, et delle croste di pan mangiate, pi-
gliandone l’augurio Enea, et della cominciata [130] fabrica di Lavinio, et 
dell’altre cose narrate di sopra, voglio dimostrare quel, che dice Verg. nel 7. lib. 
dell’Eneida. 

Sed circum late volitans iam fama per Urbes 
Ausonias tulerat, cum Laomedontia pubes. 
Gramineo ripae religavit ab aggere classem. 
Aeneas, primique duces, et pulcher Iulus 
Corpora sub ramis deponunt arboris altae, 
Instituntque dapes, et adorea liba per herbas 
Subiiciunt epulis (sic Iuppiter ipse monebat) 
Et cereale solum pomis agrestibus augent. 
Consumptis hic forte aliis, ut vertere morsus 
Exiguam in cererem penuria adegit edendi, 
Et violare manu, malisque audacibus orbem 
Fatalis crusti, patulis nec parcere quadris. 
Heus etiam mensas consumimus inquit Iulus. 
Nec plura adludens, ea nox audita laborum 
Prima tulit finem, primamque loquentis ab ore 
Eripuit pater, ac stupefactus numine pressit. 
Continuo salve satis mihi debita tellus, 
Vosque ait o fidi Troiae salvete Penates. 
Hic domus, haec patria est, genitor mihi talia namque 
(Nunc repeto) Anchises fatorum arcana reliquit. 

Seguita poi narrando l’amicitia, et affinità contratta col Re Latino per Lavinia 
sua figliuola, et della fabrica principiata, et delle guerre contra i Rutuli, et del lo-
ro Re Turno lascio il tutto per ritornar a Lavinio. Certamente appare gran dubi-
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tatione fra alcuni scrittori, se Lavinio fosse da Enea primieramente fatto (come è 
detto di sopra) overo solamente ampliato, come pare, che voglia Servio sopra 
quelle parole di Vergilio nel 1. lib. Italiam fato profugus Lavinaque venit, Littora. 
Il qual dice a lui parere, che fosse primieramente nominato Lavinio da Lavino 
fratello di Latino, et poi Laurento dal Lauro dall’antidetto Latino quivi ritrovato, 
et ultimamente Lavinio dalla figliuola di Latino, consorte di Enea, là onde si de-
ve dire Lavina littora, da Lavino, et non Lavinia da Lavinio. Altri dicono, che fu-
rono questi tre differenti luoghi, cioè Lavino Laurente, et Lavinio. Di qual opi-
nione pare esser Dionisio Alicar. Strabone, Plinio, et Antonino. Et prima di Lau-
rento, di cui dice Strabone. Curam Templi veneris a maioribus accepimus, Arde-
atis tuentur, inde Laurentum. Et Plinio scrive esser Laurento una Città circa il 
lito del mare, ove era il luogo del Sole indigeto (come più oltra si dimostrerà.) 
Era questa Città fra Ostia, et il fiume Numico, di cui anche ne fa memoria Dioni-
sio nel quinto libro, dicendo. Publius et Marcus ex Urbe Laurento indices fuere 
coniurationis faciundae a pauperibus, et servis Romae. Et Silio Italico 
nell’ottavo libro. 
[130v] 

Sacra manus Rutuli servant qui Daunia Regna 
Laurentique domo gaudent. 

A questo luogo primieramente fermossi Enea, come dimostra Livio. Il simile af-
ferma Strabone, dicendo, che scendesse Enea con Anchise suo padre, et Ascanio 
suo figliuolo nell’Italia, et smontasse a Laurento, et che poi fabricasse vicino al 
lito del mare 24. stadij, o siano 3. miglia da Ostia poco discosto, un Castelletto 
nominandolo Lavinio da Lavinia figliuola di Latino. Et Antonino nel suo Itinera-
rio chiaramente dimostra, che fossero luoghi distinti Laurento et Lavinio, quan-
do così scrive. Ab Urbe Hostiae, M. P. XVI. Laurento. M. P. XVI. Lavinio. M. P. 
XVI. Et Cristoforo Landino sopra quelle parole di Verg. Lavinaque venit Littora, 
dice, che non nega l’opinione di Servio; et poi rimembra l’opinione di Dionisio, 
et così senz’altra risolutione il tutto lascia. Vero è, che a me par che si potrebbe 
dire, che quando Verg. dice Lavinia Littora, che fossero i liti di Lavino, overo che 
egli usa questa figura per dimostrare il certo luogo onde scese a terra Enea, sì 
come ne’ suoi tempi si dimandavano, avenga che ne’ giorni d’Enea altrimenti si 
nominassero, non essendo edificato Lavinio. Et questo non dee parere discon-
venevole; perché anche in più luoghi esso Verg. ha usato tal figura, come ritro-
viamo in quel luogo, ove dice. Albanique patres, che furono dopo Enea molti 
anni, i quali nomina, sì come ne’ suoi tempi si nominavano, et non ne’ tempi 
d’Enea, per dar maggior intelligenza delle cose che voleva narrare. Piglierà cia-
scun quello, che più gli aggradirà, ma io m’accosterei a Dionisio, et a quelli altri 
autori, et a Livio, che sovente fa mentione di quei tre luoghi, dimostrando esser 
l’uno dall’altro differente, cioè Laurente Lavinio, et Lanuvio. Et che sia vero ve-
diamo quel, che dice di Lavinio nel 80. li. quando narra la rovina fatta da Mario 
di Antio, Aritia, et di Lavinio Colonia. In assai altri luoghi dimostra, che Lavinio 
fosse una città separata da quegli altri nominando similmente l’altre due separa-
tamente, come fa Dionisio Alicar. et Ovidio nel 6. lib. de’ Fasti. Et popolus Lau-
rens, Laviniumque meum. Sì che concludo, che Lavinio fu primieramente da 
Enea edificato, et così nominato dalla figliuola di Latino sua consorte; dicano gli 
altri quello che vogliano. Era in questa città (secondo Strabone) il tempio di Ve-
nere commune a tutti Latini, la cui cura, era raccomandata a gli Ardeati da i suoi 
avoli. Al presente di questa città pochi vestigi si veggono sopra il collicello. Fra 
Ardea, et Antio apparea l’Afrodisio, come dice Pomponio Mela, Aphrodisium da 
Plinio detto. Quivi si recitavano le lodevoli opere fatte da gli illustri huomini La-



 230 

tini. Quindi poco discosto vicino al fiume Numico, eravi il Luco, o sia Selva di 
Giove Deificato, così nominato da Plinio, benché sia corrotto il testo, et dica Lo-
cus solis indigetis, et voglia dire Lucus solis indigetis, come nota Ermolao Bar-
baro, secondo che parimente dimostra Livio nel primo lib. Solino, Dionisio Ali-
carnaseo, et Cicerone nel terzo libro della natura de gli Dei. Vuole adunque dire, 
che era qui la Selva consecrata a Giove Deificato, come era il fiume Numico qui 
vicino, dopo la morte d’Enea, nel quale egli pericolò. Et essendo in esso poi ri-
trovato il corpo di quello, et sepolto sopra la riva del detto, gli fu consecrato, se-
condo che dimostra Livio nel primo libro, et postovi [131] questo epitafio. Patri 
divo terrestri, qui fluvij Numici undas gubernat. Egli è nominato da Livio Numi-
cus, ch’era propinquo ad Ardea; di cui dice Verg nel settimo. Et fontis vada sacra 
Numici, et più oltra, Ac fontis stagna Numici, et circa il fine del detto, Sacrum-
que Numici. Sopra de i quali luoghi dice Servio, che fosse il Numico un gran 
fiume innanzi la morte d’Enea, et che poi a poco a poco mancando, si ridusse a 
simiglianza d’una fontana, anch’ella consecrata. Non era lecito a gli antichi sa-
crificare alla Dea Veste, eccetto con quest’acqua. Et per tanto era portata a Ro-
ma per detto sacrificio. È nominato questo fiume da Ovidio ne’ Fasti, Numitius, 
et non Numico, come dimostra il dotto Barbaro nell’ultime correttioni di Plinio. 
Altresì fa memoria del prefato fiume Silio nel 8. lib. dicendo. Et fonte Numici. 
Sopra cui scrivendo Pietro Marso, narra esser questo fiume vicino a Laurento, la 
cui fonte era nella Selva Aricina, dopo monte Albano verso il foro di Appio. Era 
anche vicino ad Ardea, secondo Strab. il tempio di Venere ove si ragunavano i 
Latini, a solenniggiar le lor feste, et fare i consigli. Vero è, che poi trascorrendo 
per questi luoghi i Sanniti, et saccheggiando, et bruciando ogni cosa, talmente 
lasciarono questi luoghi, che appena si vedevano i vestigi dell’antiche castella, et 
de gli altri edifici fatti ne’ tempi d’Enea per fare i sacrifici. Credo che questo sia 
quel medesimo tempio, di cui sopra dissi con autorità di Strab. che fosse nella 
città di Lavinio, la cui cura era raccomandata a gli Ardeati. Più oltra seguitando 
il lito da 5. miglia discosto da Antio vedesi il castel di Astura dal mare intornia-
to, nominato Clostra da Tolomeo, secondo alcuni, ma da Plin. così Astura è no-
minata l’Isoletta ove è posto il castello, et similmente il fiume ch’è quivi. Dice il 
dotto Barbaro nelle correttioni Pliniane, che ad ogni modo si dee dire Astura, et 
quando si legge quel verso di Vergilio nel settimo. Qua Acturae iacet atra Palus, 
gelidumque perimas, Quaerit inter valles, atque in mare conditur Ufens, così si 
dee dire. Qua Saturae iacet, et che pensa quando Verg. dice Atra Palus, voglia 
dimostrare la palude Pontina, di cui più in giù si scriverà. Il che par confermare 
Servio in questo luogo dicendo, che per Statura possiamo intendere la Palude. 
Vero è, che se ’l sarà pur alcuno che voglia leggere Astura, si può credere, che 
Vergilio nominandola palude, intendesse il fiume Astura, conciosia cosa che ’l 
castello di Astura non è molto discosto da Terracina, et similmente il fiume A-
stura, così detto da Livio nell’8. libro, et da Strabone, Stura. Et come dimostra 
Festo, si può nominar detto fiume, del territorio de i Laurenti Stura, et Astura 
(com’è detto.) N’è fatto memoria di questo fiume, et parimente del castello da 
molti scritori, et massimamente per l’infelice sorte di M. Tullio Cicerone. Qual 
volendo fuggire il crudel coltello di M. Antonio, quivi li fu tagliato il capo da Po-
pilio ingratissimo huomo, che da lui era stato liberato dalla morte, come narra 
Livio, et Plutarco con molti altri scrittori. Fu anche assai volgato il nome di que-
sto luogo per la crudel morte, che fece far Carlo di Angiò primo Re di Sicilia, a 
Corradino figliuolo di Enrico, et nipote di Federico secondo Imperatore, che 
quivi era fuggito col Ducca d’Austria, essendo stato superato da lui ne i campi 
Palentini, (de i quali si parlerà a i suoi luoghi.) Oltre ad Astura appar monte Cir-
cello quasi tutto dell’acqua marina [131v] intorniato, Mons Circeus da Plinio, 
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Pomponio Mela, et da Solino, et da Procopio nel 1. libro nominato. Quivi era la 
casa di Circe. Di cui dice Plinio, che fosse tutto circondato dal mare, il perché ne 
risultava un’Isola, come scrive anche Omero, et etiandio hora facilmente si può 
conoscere, che così fosse. Circondava questa Isola, come dice Clitarco, ottanta 
stadij, o siano dieci miglia. Si congiunse ella col continente, cominciando 
dall’anno 460. dal principio di Roma insino a i tempi del detto Clitarco, come 
egli dice. Et Strabone descrivendo questo monte, narra quello esser posto vicino 
al mare, et parte da quello essere intorniato, et parte dalle paludi in tal guisa, 
che parea un’Isola; essendo discosto da Antio stadij 290. overo 36. miglia. Il si-
mile scrive Servio sopra quelle parole del settimo lib. di Verg. Circea raduntur 
littora. Et soggiunge, che queste paludi, ch’erano risguardanti al continente fu-
rono atterrate dall’acque, che scendono da i monti di Alba, le quali conducono 
sempre seco la terra. Così descrive Dionisio Alicarnaseo nel 5. libro, dicendo es-
ser formato a simiglianza d’un Chersoneso, overo di un luogo da tre lati 
dall’acque intorniato, havendo il quarto dall’acque libero, onde per una stretta 
via se gli entra, essendo alquanto elevato sopra il mare Tirreno, ove (sì come era 
volgato) habitava Circe figliuola del Sole. Et eravi già sopra del detto una piccio-
la Città, et il tempio di Circe con le oscure Caverne di Minerva. Et quivi si dimo-
strava ne’ tempi di Strabone, per fede di ciò, una Coppa, con la quale bevea Ulis-
se. Raccoglievasi sopra detto Monte molte spetie di medicinevoli herbette. Et 
era fama, che dette herbette havessero gran virtù, per le cose, le quali di Circe si 
volgavano, cioè che quella trasmutava gli huomini in bestie. Questo monte da 
Tolomeo è detto Circeum Promontorium, sopra cui era qella picciola città no-
minata Circeum, nella quale condusse habitatori Tarquinio Superbo, perché e-
rano vicini a quella nella soggetta pianura i campi Pometini molto larghi, et belli 
appresso il mare, come scrive Dionisio nel quinto, et Livio nel primo. Ne fa in 
più luoghi memoria di detto monte, et città Dionisio, et Livio. Poi essendo rovi-
nata essa città, in luogo di quella, vi fu fatta una fortissima Rocca, che fu sicuro 
refugio a gli antichi Pontefici Romani, quivi passando, fuggendo i Tiranni, come 
intervenne a Gelasio Papa, secondo, ne gli anni del Signore 1120. secondo che 
dimostra Biondo nelle sue historie. Così dice Faccio Uberti nel primo Canto del 
3. libro Dittamondo di questo monte. 

Vedi quel Monte dove si digiuna 
Circe, più volte a far sue incantamenti 
A lume de le Stelle, e de la Luna. 

Scendendo alle radici del prefato Monte, vedesi il castello di S. Felicita illustrato 
da Celestino II. Pontefice Romano, secondo il Petrarca, et Platina ne’ Pontefici. 
Vicino a cui passa il fiume Stora avanti descritto, da Strabone detto così, et da 
altri Astura, et Stura, come dimostra Festo; ma da Plinio è nominato Ninfeus. 
Era sopra questo fiume (come dice Strabone) il castello Iformio. Egli è quivi il 
mar vicino al lito tutto senza porto, eccetto, che appresso il Circello, ov’è un pic-
ciolo porto. Lasciando i luoghi appresso il lito del mare, et passando alquanto 
ne’ [132] luoghi mediterranei, appare il territorio di Pometia città, che quivi era 
posta, et per la sua eccellenza era nominato da Strabone territorium Promen-
tium. Primieramente fu habitato questo luogo da gli Ausoni, et poi da gli Osci, i 
quali tennero la Signoria di una parte di Campagna Felice (come poi scriverò.) 
Dopo gli Osci, quivi passarono i Latini, et pigliarono ogni cosa intorno a Sinues-
sa (come dimostra Strabone.) Altrove poi scriverò de gli Ausoni, et come passa-
rono ad habitare circa il mar Siciliano, et ove poi habitarono. Ora voglio parlar 
de gli Osci, de i quali molto lungamente ne scrive Annio nel 16. libro de’ Comen-
tari sopra quelle parole di Manetone, coeculus cognomento Saturnus iunior re-



 232 

gnat apud Aborigenes, et tertio anno post, apud Turrenos regnat Oscus, cuius 
insigne fuit serpens. Et dice detto Annio, che questo nome Osco, è vocabolo He-
trusco, et significa un velenoso Serpente, dal volgo detto Oscorzone. Là onde fu-
ron dimandati questi popoli Osci dal detto Prencipe, che portava la figura 
dell’Oscorzone per insegna, et da costui primieramente furon nominati i Volsci 
nel Latio, cioè antichi Osci, dal nome Hetrusco, perché gli Osci erano i Capuani, 
et per tanto costui gli aggiunse Vol, che significa antico; et così dicendo Volsci, si 
intendono gli antichi Osci. Sovente fa memoria Livio de i Volsci, et massima-
mente nel 2. lib. ove minutamente descrive le loro opere. Et similmente Corne-
lio Tac. nel 11. lib. li rimembra. Ritornando a i campi Pometini, scrive Dionisio 
nel 2. lib. che tanto era la bontà, et fertilità d’essi, che passando i Lacedemonij 
dalla loro patria ne’ tempi di Licurgo, et havendo patito gran travagli varcando 
per il mare, et già stanchi, fecero voto a gli Dei di fermarsi, et ivi habitare, ove 
potessero scendere primieramente in terra, et quivi da i venti condotti, si ferma-
rono, aggradendogli il luogo, et lo chiamarono Feronia per essere stati portati 
quivi dall’onde marine, cioè a ferendo. Et così presero per loro habitatione que-
sti campi Pometini, et poi nel luogo antidetto edificarono un tempio alla Dea Fe-
ronia, per lo voto fatto. Ora si nomina questo luogo Ferona istraendone la lette-
ra I. Ne fa memoria di questo luogo Cornelio Tacito nel decimonono libro 
dell’historie così. Iisdem diebus L. Vitellius positis apud Feroniam castris, exci-
dio Terracinae imminebat. Erano anche in questi luoghi vicini i Capenati, de i 
quali così dice Silio nel libro 13. Et sacer humectat fluvialia rura Capenas. Vede-
asi poscia il picciolo Castello di Satura con la Fontana, et selva dedicata alla Dea 
Feronia, così addimandata a ferendis frugibus, cioè per il portare i frutti de i fer-
tili campi. Quivi passò Annibale partendosi da i vicini luoghi di Roma, havendo 
conosciuto non poter far profitto veruno, et spogliò questo tempio di Feronia, 
come dimostra Livio nel ventesimo sesto libro. Et Silio nel decimo terzo libro 
così. 

Optato laetis abitu iubet, itur in agros, 
Dives ubi ante omnis colitur Feronia Luco, 
Et sacer umectat fluvialia rura Capenas. 
Fama est intactas longaevi ab origine Fauni 
Crevisse in meditum, congestis undique donis, 
Immensum per tempus opes, lustrique relictum, 

[132v] 
Innumeris aurum solo servante pauore. 
Haec avidas mentes, et barbara corda rapina, 
Polluit, atque armat contemptu pectora divum. 

Scrive Livio nel 27. che nel territorio Capinate, alla selva di Feronia per un gior-
no, et per una notte sudarono sangue quattro bandiere. Fu anche nominata la 
palude, ch’è quivi vicina al castel di Satura, Satura, come dimostra Silio 
nell’ottavo, così. 

Qua Saturae nebulosa Palus restagnat, et atro 
Liuentes cano per squalida turbidus arva 
Cogit aqua Ufens, atque inficit aequora limo. 

Et Vergilio nel 7. 
Qua Saturae iacet atra Palus, gelidusque per imas. 

Sopra cui dice Servio, che questo s’intende per la palude Satura, benché altri di-
cono di Astura; che quando Verg. havesse detto Asturae, et non Saturae, si dee 
intendere, del fiume Astura, per non esser molto discosto il castello Astura da 
Terracina col fiume di detto nome. Vedesi poi la palude Pontina, Palus Pontinia 
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detta da Vibio Sequestro; così nomata, come vuole Strab. dalla città Pontia, già 
colonia de’ Rom. fatta insieme con Suessa, secondo Livio nel 9. Ella è creata da 
due fiumi, cioè dall’Aufido secondo Stra. o sia Ufente secondo Pli. et da un altro 
minore di quello. N’è fatto memoria di questo fiume da Verg. nel 7. Ufens insi-
gnis fama. Et Silio. Cogit aquas Ufens. Hora è detto Aufente. Et secondo altri 
Baudino. Ella è tanto larga questa palude, che come dice Plin. con autorità di 
Mutiano (che fu tre fiate Console) vi furono già 24. città. In vero parerà questa 
cosa da non credere, a quelli che non haveranno veduto l’historie di Dionisi. Al-
licar. né di Fabio Pittore, i qualli dimostrano qualmente in quei tempi antichi si 
fabricavano picciole città, per tal maniera, che teneano tal simiglianza d’una del-
le contrade, che poi si facevano. Et per tanto non si de maravigliare alcuno, se 
nello spatio d’otto miglia, o poco più vi potessero esser fatte ventiquattro Con-
trade, o siano Ville, overo cittadi (come quelli antichi tempi dicevano.) Ove hora 
è questa Palude (come ho dimostrato) erano i tanto producevoli campi Pometi-
ni. Divennero poi paludosi questi luoghi per l’acque, che quivi da ogni lato sì 
come ad una conca passavano per la sua bassezza, non essendo chi ne avesse cu-
ra di farle sboccar nel Mare. Vero è, che considerando Cornelio Cetego Consolo 
(come dimostra Livio nel 46. li.) la bontà de’ detti luoghi, li fece issiccare per 
maggior parte, et li riduse a bei campi da lavorare. Poscia in processo di tempo 
non essendovi, chi ne havesse cura, ritornò al pristino grado, et tutta fu piena 
d’acqua. Il che avvertendo Teodorico Re de’ Gotti, la fece issiccare un’altra volta, 
come si può vedere scritto in una Tavola di marmo intagliata, quivi posta, come 
scrive Rafael Volaterrano nella Geografia. Al presente sono divenuti questi cam-
pi per maggior parte paludosi tanto per li detti fiumi, quanti per le grandi sorgi-
ve d’acque, ch’escono dalle radici de i circostanti monti, et quivi si fermano, es-
sendo otturati gli antichi Vadi, per li quali solevano uscire, et passare al mare. Et 
per tanto vi si vede quivi una gran Palude. Ella è discosta da Roma questa Palu-
de, 40. [133] miglia, come similmente dice il Perotto nel suo Cornucopia. Ne fa 
memoria d’essa Lucano nel 3. lib. della guerra Farsalica descrivendo il viaggio di 
Cesare, volendo passare a Roma così. Et qua Pontinas via dividit buda Paludes. 
Et Giuvenale, Armato quoties tute custode tenetur. Et Pontina Palus, et Gallina-
ria Pinus. Et Silio nell’8. Et quos pestifera Pontina uligine campi. Sopra questa 
Palude evi Terracina già del mare Isola fatta (come dice Solino) et altresì hora si 
può conoscere, dal sito del luogo, conciofosse cosa ch’ella era sopra un picciolo 
Colle, havendo intorno i luoghi bassi, per li quali trascorrea l’acqua marina. Egli 
è ben vero, che a poco a poco empiendosi da terra detti luoghi, è riuscito detto 
Colle congiunto col continente della terra. Et fu poi più in giù appresso il lito fa-
bricata questa città, come hora si vede. Ella è picciola città, ma assai honorevole, 
et piena di Popolo. La nomina Strabone, Pomponio Mela, Livio, Antonino, Cesa-
re nel 1. libro delle guerre civili, Tolomeo con molti altri scrittori, Terracina, et 
da Polibio nel 3. lib. sono descritti i Terracinesi. Ma Cornelio Tacito nel 19. e 20 
lib. dell’historie, Solino, et Procopio nel 1. lib. delle guerre de i Gotti, la chiama-
no Tarracina. Fu primieramente nominata Anxur in lingua Volsca, quale era 
Metropole, overo capo de i Volsci, come scrive Catone, et Plinio. Vuole Strabone, 
che innanzi fosse dimandata Trachina, cioè aspera da i sassosi monti, ove ella 
era posta, conciosia cosa che i Greci (come scrive Erodotto nel 4. lib.) dicono 
Traca aspero. Ella è anche Ansur nominata da Livio nell’ottavo lib. quando dice. 
Anxur trecenti in Colonia missi sunt, bina iugera agri acceperunt. Et Verg. nel 7. 
Circeumque vigil, quis Iuppiter Anxuris arces, sopra cui dice Servio. Già fu ado-
rato in questa parte di Campagna il fanciullo Giove detto Ansuro, che significa 
senza rasoro, cioè ch’era senza barba per la fanciullezza. Et così la statua di quel-
lo senza barba lo rappresentava. Et Lucano nel terzo (com’è dimostrato.) Iam-
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que et praecipies superaverat Anxuris arces. Et Martiale nel 10. de gli Epigram-
mati scrivendo a Faustino. O nemus, o fontes solidumque madentis harenae, Li-
tus, et aequoreis splendidus Anxur aquis. Et più in giù, a Frontino. Anxuris ae-
quorei, placidos Frontine recessus. Et Silio nell’ottavo. Quis circea iuga, et sco-
pulosi verticis Anxur. Quanto a questo nome Terracina, assai scrittori lo rimen-
tano, de’ quali è Livio, che ne parla in più luoghi, oltre di quel detto disopra, cioè 
nel 4. lib. dimostrando, che la preda, et bottino di questa città fu cagione del 
principio di pagare i soldati, et di dargli lo stipendio. Et che Fabio passò 
all’assedio di Ansure, poi nominato Terracina (ch’era molto vicina alle paludi) 
senza far correria alcuna. Et dimostrò il modo, et via, per la quale si poteva as-
sediarla, et altresì combatterla. Là onde fu assediata da C. Servilio Hala con tre 
bande di soldati, i quali pigliando un colle sopra la città, che non era guardato, 
salirono sopra le mura di quella cridando, et facendo gran romore. Et per tanto 
avertendo Fabio il gran pericolo della città, incontinente fece bandire, che niuno 
havesse ardire di far dispiacere a’ cittadini, benché li concedesse in preda tutti i 
loro beni. Et così fu osservato quanto havea comandato. Et per questa cosa fu 
poi dato il stipendio, et paghe a’ soldati (com’è detto) conciò fosse cosa che a-
vanti ciascuno andava alla guerra proprie spese. Et nell’8. scrive, che [133v] si 
fermò una bandiera di soldati nella strettura del monte alle Lautule non molto 
discosto da Ansure, fra il monte, et il mare. Et nel nono dimostra come quivi fu 
combattuto. Et nel 26. narra dell’esentione c’hebbe della gravezza, quale pagava 
ne’ tempi che entrò Asdrubale in Italia. Et nel 27. chiarisse come furono veduti 
serpenti di smisurata grandezza far festa, come fanno i pesci, appresso il porto 
di Terracina. Anche Svetonio rimembra questa città nella vita di Tiberio Impera-
tore dicendo, che egli cenando vicino a Terracina al Pretorio, subitamente casca-
rono molti sassi grandi dal monte, quali uccisero molti amici, et servitori di Ti-
berio, che tanto fu subita questa rovina, che appena puoté fuggir Tiberio. Ella è 
similmente narrata questa cosa da Cornelio Tacito nel 4. lib. dell’historie così. 
Vescebatur Tiberius in Villa, cui vocabulum, Speluncae, mare circumdatum in-
ter Fundanos, montes nativo, in specu. Eius os lapis repente saxis obruit quo-
sdam ministros, hinc metus in omnes, et fuga eorum qui convivium celebrabant. 
Fu ucciso qui a Terracina Palmario Console, perché trattava d’uccidere Adriano, 
secondo Elio Spartiano. Dimostra etiandio detto Spartiano come fosse ristorato 
il porto di questa città, da Antonino Pio. Quanto al nome di essa città, cioè se ’l 
si deve scrivere Terracina, o Tarracina, leggo l’uno, et l’altro appresso i buoni 
autori. Furono martirizati in questa città per comandamento di Claudio Impera-
tore S. Felice prete, et S. Eusebio Monaco. Passando io quindi l’anno 1536. ritro-
vai avanti l’hostaria (quale è fuori la città) un bel pezzo di marmo, in cui così era 
scritto di militare lettere. M. Cocceio Aug. Lib. Apollonio, et Lib. Libertabus, po-
sterisque eorum. Quivi si vede la via Appia, che da Roma trascorre a Brandice. 
La qual è per maggior parte rovinata per la forza de i paludi. Là onde è necessa-
rio a quelli, che vogliono passare da Roma a Napoli di pigliare il viaggio alla si-
nistra della detta via, qual è vicina a Terracina per maggior parte elevata, et par-
te rovinata de i paludi. Era molto bella detta via ne’ tempi di Strabone, la qual fu 
silicata col selce da Traiano per l’antidetta palude Pontina, et fattogli molti pon-
ti, acciò che l’acque potessero trascorrere per li loro Vadi, et canali, et anche vi 
fece edificare molte case intorno per mantenerla, come dimostra Dione Greco, 
nella vita di detto Traiano. Era ne’ tempi antichi appresso la detta via Appia, una 
fossa assai cupa sempre piena d’acqua dell’antidette paludi, et de i circonstanti 
fiumi, per la quale con le barchette si passava da Terracina a Roma. Solevano gli 
huomini communemente pigliare il viaggio per questa fosse nel principio della 
notte, et così navigando la mattina seguente all’apparir del Sole ritrovavansi 
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nell’antidetta via Appia, et quindi per terra poi caminavano a Roma. Vedesi que-
sta via molto bella fatta artificiosamente con gli spondili di belle pietre, et tanto 
artificiosamente ella fu fatta, che ad ogni 12. piedi de’ nostri (che ne danno 10. 
solamente de gli antichi corrispondendo da una pertica) si veggono alcune pie-
tre oltre a mezo piede, sopra l’altre elevate, dinotando la misura decempedale, o 
sia ella detta pertica. Ella è larga una pertica. Lungo questa via da ogni lato si 
vedono vestigi d’antichi sepolcri, et chi intiero, et chi mezo rovinato, et di chi i 
fondamenti. Erano sopra detta via l’infrascritte [134] città, Terracina, Formie, 
Minturne, Sinuasse, parte del territorio di Taranto, et di Brandice, con molti al-
tri luoghi, de’ quali si farà memoria. Ritornando a Terracina, ha questa città fer-
tile, et dilettevole territorio da questo lato, ornato di vigne, Naranci, Limoni, et 
d’altri simili frutti. Era anche in questo paese una fontana d’acqua velenosa, 
nominata Ansure, come dice il Bocca nel lib. delle Fontane, la quale fu otturata 
di terra da gli habitatori, acciò non velenasse alcuno animale, non avertendo 
dalla sua malignità. Vedevasi altresì ne gli antichissimi tempi in questo territo-
rio verso il mare la città Longola, descritta da Dionisio Alicarn. di cui anche Li-
vio nel 2. libro ne fa memoria. Vero è, che hora non si vede d’essa alcun segno. 
Oltre a Terracina seguitando la via Appia, ritrovasi l’ultima porta della città po-
sta fra il mare, et l’altissima rupe, luogo in vero molto stretto, et forte, tagliato 
col ferro. Et ivi nel sasso alquanto alto, vedesi un’habitatione artificiosamente 
cavata, ove dimorano alcuni per guardia dello stretto luogo. Addimandando gli 
habitatori del luogo questa, la rocca della città. Sì come io posso congietturare 
questo, è quel luogo, di cui dice Livio nel 21. lib. ove fu mandato Minutio da Fa-
bio Massimo Dittatore per fortificarlo, ch’era sotto Terracina, et sopra il mare, 
acciò non potesse passare Annibale per la via Appia per andare a saccheggiare il 
territorio di Roma. Sopra il gibbo del detto monte scorgesi un teatro quadro ap-
presso il monasterio di S. Angelo, ch’è vicino al detto aspero monte. Benché io 
abbia veduto molti teatri, et anfiteatri, così nell’Italia, come etiandio fuori, non 
però ho mai veduto il simile a questo. Più oltra caminando appare il luogo, ove 
habitavano gli Amicle fra Terracina, et Gaeta, da Plinio ramentati. De i quali 
scrive Verg. nel 9. lib. Tacitus regnavit Amyclis, et Sillio nell’ottavo, Quasque e-
vertere silentia Amiclae. Dichiarando Servio le parole di Ver. dice come era fra 
Terracina, et Gaeta una città fatta da i Laconi compagni di Castore, et Polluce, et 
da gli Amicli di Laconia, i quali seguitando la disciplina de i Pitagorici, non ardi-
vano d’uccidere alcun animale. Et per tanto tutti loro furono uccisi da serpenti 
nati in quei paludi, come etiandio dice Plinio. Ancor (soggiunge) essendoli fit-
tamente nuntiato passarli contra i nemici per ammazzarli, et leggiermente cre-
dendolo, et tutti paventati, non sapendo che partito pigliare, in questo pavento, 
et poi vedendosi beffati, prohibirono pazzescamente sotto gravi pene, che non 
fosse alcuno di tanto ardire, che le nonciasse simil cosa. Il che inteso da i nemici, 
mettendosi ad ordine, vi passò contra, et non essendo alcun di tant’animo che 
gli avisasse, vi sopraggiunsero alla sproveduta, et tutti gli uccisero, et rovinarono 
la città. Là onde fu tratto quel proverbio. Per il tacer pericolaro gli Amicli, come 
dice il satirico Lucilio, Mihi necesse est loqui, Nam scio Amyclos tacendo peris-
se. Seguitando pur la marina, appare la torre di S. Anastagio, et poi il castello di 
Spelonca, così nominato dalle grandissime spelonche, ove sono grandi, et ma-
gnifici edifici, come dimostra Strab. Questo golfo di mare, che quivi si vede, co-
minciando da Terracina insino al principio del Promontorio ov’è Gaeta, è noma-
to il Seno di Gaeta, et è di misura di cento stadij, cioè di 12. miglia, et mezo. Fu 
dimandato detto Promontorio, o sia [134v] monte, ch’entra nel mare da tre lati 
bagnato, GAETA da i Laconi, dalla sua corvità: conciosia cosa che dicono tutte le 
cose curve, Gaete. Ben è vero, che molti scrittori vogliono fosse nominato questo 
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luogo Gaete, dalla nodrice d’Enea, com’è Solino, et Vergilio, che così dice ne i 
primi versi del settimo lib. 

Tu quoque littoribus nostris Aeneia nutrix 
Aeternam moriens famam Gaieta dedisti. 

Onde Servio dice che scrissero alcuni fosse questa Gaeta la nodrice d’Enea, et 
altri di Creusa, et altri d’Ascanio, et che non mancano altri di dire acquistasse tal 
nome questo luogo di Gaeta dall’armata marinesca de’ Troiani, quivi casualmen-
te abbruciata, imperò che chira in greco, in latino significa bruciare. Ma altri-
mente scrive Cristoforo Landino sopra i detti versi, cioè, che alcuni dissero, che 
già fosse in questo luogo (hora Gaeta chiamato) un picciolo castello nominato 
Apice da Epica nobile città d’Erlea, et che Omero ne fa memoria di Gaeta. Et co-
sì lascia questa cosa senza alcuna resolutione. Vero è, che la maggior parte de gli 
scrittori si concordano con Vergi. tra i quali evvi anche Faccio de gli Uberti nel 
primo Canto nel 3. lib. Dittamondo. 

Vedi dove Cantillo visse poi, 
Che lasciò Tebe, e nella città fui, 
Che la balia di Enea da far anch’oi. 

Ella è nominata etiandio da Sillio nell’ottavo Gaeta, et parimente da Tolomeo, et 
da altri buoni autori, ove sempre fu sicuro porto, ristorato molto superbamente 
da Antonino Pio secondo Spartiano. Ella è molto forte città, havendo altresì una 
fortissima rocca sopra la cima del monte. Il qual fece cingere di forti mura gli 
anni passati Ferdinando Re d’Aragona, et di Napoli, essendo scacciati i Francesi 
del Regno da Consalvo Ferrando Aggidario suo capitano. Et per tanto pare ine-
spugnabile detto monte con la Rocca, essendovi però le idonee provisioni. Fu 
dato Vescovo a questa città, per la rovina di Formie fatta da i Saracini. Diede 
grande ornamento ad esso Gelasio 2. Papa, et ne’ nostri giorni Tomaso di Vio 
dell’ordine de i Predicatori Generale, et poi Cardinale della chiesa Romana per 
le sue eccellenti virtù fatto da Lione X. Papa. Il quale lasciò doppo sé molte ope-
re tanto in teologia, quanto in filosofia, et logica, et ne’ casi di conscienza. In ve-
ro è stato uno de’ singolari ingegni di nostra età, et parimente di molti secoli, 
avenga che non vi siano mancati emuli, che si sono sforzati di obombrare, et of-
fuscare l’opere di esso, con le sue allucinationi. Passò a miglior vita tanto chiaro 
lume de i letterati a Roma santissimamente a i 9. d’Agosto nel 1534 et fu sepolto 
senz’alcun apparato cardinalesco, anzi da semplice frate (com’egli haveva ordi-
nato) fuori la porta grande della Minerva a man destra nel sepolcro da lui fabri-
cato con questa lettera. Thomas de Vio Caietanus Cardinal. S. Xisti Ord. Predi-
catorum. Scrisse la vita di tant’huomo in prosa, et in versi Giovan Battista 
dall’Aquila, non solo elegantemente, ma etiandio pietosamente. Ha patito que-
sta città gran rovine, fra le quali fu quella del 1494. ove fu saccheggiata da’ Fran-
cesi con grand’uccisione de’ cittadini, non havendo risguardo a sesso, o ad età, o 
a luoghi santi. [135] Etiandio molti altri travagli ella ha sostenuto da quei tempi 
in qua per le gran mutationi del regno. Vero è, ch’ella sempre ha servata intiera 
fede a Ferdinando Re d’Aragona, et Carlo V. Imperatore. Non più avanti hora 
passerò descrivendo il resto de’ luoghi littorali di questa Regione, ma alquanto 
mi bisogna ritornare a dietro per descriver alcuni altri. Et comincierò, ove lascia 
la via Appia. Partendosi adunque da Terracina, et seguitando detta via Appia (la 
quale vedesi silicata di selci con grand’artificio) scopronsi in questi paludosi 
luoghi, intorno a quella molti vestigi d’antichi edifici, con muraglie di quadrate 
pietre, et fra l’altre veggonsi alcuni pareti molto grandi d’un magnifico tempio, 
con pezzi di colonne di marmo, capitelli, basamenti, et avelli, con altri rotami di 
pietre lavorate. Poscia s’aggiunge alla città di Fondi 10. miglia da Terracina di-
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scosto da Strab. Pomp. Mela, Sillio Italico nel lib. 8. et da Tolomeo Fondi detta, 
ma da Antonino Fonde. Ne fa memoria Livio nel 8. lib. d’essa città, dimostrando 
che fosse servata sicura la via Appia da’ Fondani, et similmente quella conserva-
ta intiera. Et più in giù dimostra, che essendosi fatto capitano della ribellione a 
Piperno Vitrubio Bacco Fondano, bisognò che i Romani mandassero contra di 
lui Lucio Papirio Console, dal quale furono vinti i Privernati. Et essendo passato 
Plantio l’altro Console con un altro essercito contra i Fondani, et già entrato nel-
li confini loro, vi passò a lui il Senato Fondano, dicendo non essergli venuto per 
pregare per Vitrubio, né per la sua compagnia, ma solamente per dimostrargli 
essere il popolo Fondano senza colpa di detta ribellione, come se ne posseva 
chiarire. Imperò che Vitrubio haveva per sua habitatione eletto Priverno, ove 
havea ragunato i soldati, et non a Fondi. Il che udito dal Consolo, egli lodò i 
Fondani della loro fede, et poi ritirò l’essercito senz’alcun danno del loro paese. 
Loda molto Strabone il vino Fondano con quel del Cecubo, et con gli altri de i 
circonstanti luoghi, il simile fa Plinio nel 6. capo del 14. lib. Et Martiale scrive, 
che per modo alcuno non si devono lasciare invecchiare i vini Fondani, così. 

Haec Fundana tulit felix autumnus opimi 
Expressit multum consul, et ipse bibet. 

Donò questa città con molti altri luoghi Ferrando Re d’Aragona, et di Napoli a 
Prospero Colonna Romano per li suoi meriti, qual fu valoroso capitano di militia 
quanto sia stato ne’ nostri giorni, come dalle sue egregie opere si può conoscere, 
come scrive M. Antonio Sabellico nelle sue Eneadi, et anche io dimostro nelle 
Efemeridi latine. Patì questa dittà gran danno da Caradino Barbarossa Turco 
capitano dell’armata marinesca di Solimano Re de’ Turchi l’anno 1534. nel quale 
furono menati in servitù tutti quei Cittadini che si ritrovarono. Et poco vi mancò 
che non fosse pigliata la signora Giulia Gonzaga, già moglie del signor Vespasia-
no figliuolo del signore Prospero. Conciò fosse cosa che tanto secretamente qui-
vi aggiunsero i soldati di Caradino, et entrarono nella città tanto presto che ap-
pena in camiscia si puoté salvare, salendo sopra una giumenta. Et (come fu vol-
gato) mandò quivi i detti soldati principalmente Barbarossa per pigliarla per la 
sua bellezza, et presentarla a Solimano. Questi Turchi gettato a terra le casse, 
ove [135v] erano riposte le ossa del signor Prospero, et del signor M. Antonio 
Colonnesi in alto poste nel sacrato tempio, per spogliarli de’ ricchi addobamenti 
d’oro, et di seta, de i quali erano ornate. Et similmente guastato la maggior parte 
dell’imagini del nostro S. Giesu Christo, di Maria Vergine de’ Cieli Reina, et de 
gli altri santi. Et havendo ogni cosa saccheggiato, et guasto, fra 4. hore si parti-
rono con la preda, et co’ prigioni, et ritornarono alla loro armata. Fu di questa 
città Sotero Pont. R. Drizzando poi il viaggio verso Formie, alla sinistra evvi Vil-
la castello, di cui trasse origine Galba Imperatore. Alla destra scorgesi il lago 
Fondano, nominato Fandanus dal corrotto testo di Plin. in vece di Fondanus, 
come nota il dotto Barbaro. Si traevano buoni pesci di questo lago, et massima-
mente grossissime anguille. Quindi a 5. miglia ritrovansi i vestigi della città di 
Mamurri. De’ quali dice Oratio. In Mamurranum lassi deinde urbe manemus. Et 
quivi descrive i luoghi vicini. Da’ detti Mamurri trasse origine la nobil famiglia 
de’ Mamurri in Roma. Della qual nacque Mamurre, contra quale scrisse Catullo. 
Alcuni dicono deversi dire de i Lemurni, ma io non ritrovo, che fossero questi 
Lemurni, ma sì bene i Mamurri popoli, vicini a Formie. Quindi passando per la 
via Appia tutta de’ selci solata (cavati dal monte Olibano da G. Galicola, come 
dimostra Svet.) et da ogni lato ornato di verdeggianti parete di mortella, allori, 
et lentische sopra li ameni colli vestiti di viti, fichi, olivi, et d’altri fruttiferi albe-
ri, incontrasi nel Cast. d’Itro, illustrato della morte d’Ippolito de’ Med. Fiorenti-
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no diacono card. et vicecancelliero della Chiesa Rom. giovane di grand’animo, 
che quivi morì andando a Napoli, l’anno di nostra salute 1535. Più oltra cami-
nando per la detta Via, veggonsi insin a Mola (che sono 5. miglia) vaghi giardini 
appresso il corvo lito del mare sotto Gaeta pieni di naranzi, di limoni, et d’altri 
simili frutti, irrigati da chiarissime acque, certamente ella è bella cosa di vedere 
da Gaeta a Mola vicino al mare, tanti vaghi giardini. Doppo queste 5. miglia, 
nell’antidetta via, veggonsi i vestigi della città di Formie (come altresì la pinge 
Tolo. già nominata Ormia, da i Laconi edificata. secondo Pli. et fu così dimanda-
ta dall’agevolezza del porto (come scrive Strab.) Era detta città quivi vicina a 
Mola, secondo che chiaremente dimostrano gli antichi vestigi de gli edifici, so-
pra la via Appia appresso di essa Mola (come parimente, dice il Volaterrano.) 
Vero è, pare che Strab. dica fosse discosto il luogo delle spelunche (innanzi de-
scritto) 400 stadij, o siano 50. miglia da Formie. Là onde sarebbe gran differen-
za, conciosia cosa che non vi sia fra il luogo delle spelunche, et il luogo di For-
mie, tanto spatio. Così io risponderei, che ’l testo di Strabone è corrotto, et che 
voglia dire esservi spatio di 100. stadij, fra amendue, et che lo scrittore ignoran-
temente v’habbia scritto 400. et così essendovi solamente cento stadij, o siano 
12. miglia, et mezo, sarebbe giusta la descrittione. Et che così si dee scrivere il 
manifesta chiaramente la lettione del detto quando dice esser fra Formie, et Si-
nuessa ne’ mediterrani Minturne, et fra ciascuna di dette città ritrovarsi lo spa-
tio di 80. stadij, o di 10. miglia. Fu questa città antica habitatione de i Lestrigo-
ni, cioè Prencipi, come scrive Pli. et Solino. Di cui dice Sillio nell’ottavo, Domu-
sque Antiphate, compressa freto. Sopra cui scrive Pietro Marso, come s’intender 
per [136] questa casa di Antifata, Formia, perché quivi regnò Antifata Re de i 
Lestrigoni. La qual città fu edificata da i Laconi, e poi rovinata da’ Saracini 
nell’anno del Signore 856. (come dimostra Biondo nell’historie,) et di quindi fu-
rono portate le ossa de S. Erasmo martire a Gaeta, et trasferito ivi il Vescovato 
da Gregorio 4. Papa. Ne parla di Formie Pompo. Mela, Corne. Tac. nel 15. libro, 
et Antonio. Sono di ferma oppinione, che fosse detta città quivi vicino a Mola, 
ove si veggono molti vestigi d’antichi edifici (com’è detto) et anche molti marmi 
spezzati, ne i quali leggonsi molti epitafi antichi, de i quali alcuni descriverò, 
come io vidi passando quivi per andare a Napoli. Et prima si vede una tavola di 
marmo posta nelle mura d’un nuovo edificio, lunga piedi sei, et larga uno, et 
mezo in due parti spezzata, in cui sono scritte queste parole. EX TESTAMENTO 
M. Vitruvij Mempiliae hoc monumentum. Her. E.N.M. Poi in un’altra tavo. di 4. 
piedi per lato Q. Cisvitius. Q.L. Philomusus an. Mor. Cisvitius. Q.L. Philomusus. 
M.N.M. Vitruvius. M.L. De. Vitruvius, et Vitruvijs Chreste. M. Vitruvius. S.M.L. 
Fratrem. Più avanti caminando, et seguitando l’antidetta vaga via, ornata da o-
gni lato di dilettevoli Giardini al lito del mare, vedesi una bella, et lunga contra-
da, nominata Mola, forse così nominata per le moli, o macine da molino, che 
quivi si veggono rivolgere dalle continue acque, che scendono dalle radici, de’ 
colli molto abondantemente. In vero questo è un ameno, et piacevole luogo, 
conciosia cosa che da ogni lato scorgonsi vaghi Giardini pieni di Naranzi, Limo-
ni, et d’altri simili alberi, irrigati dalle chiare acque, che è cosa molto dilettevole. 
Anche veggonsi in qua, et in là condurre l’acque da ogni lato per le habitationi, 
che d’ogni parte altro che acque non si veggono uscire, et odonsi con gran piacer 
susurrare, mormorare, et crepitare. Quivi (secondo il Volat.) era la villa Formia-
na di Cic. della quale dice nel 2. lib. dell’Oratore, come Scipione, et Lelio (essen-
do affaticati ne gli studij) alcuna volta quivi si trastullavano, pigliando un poco 
di piacere, ristorando l’affaticato animo, facendo alcuna fanciullezza. Scorgonsi 
etiandio quivi molti epitafi, fra i quali io notai l’infrascritto in una tavola di 
marmo lunga un piede, et mezo, et larga uno. IMP. CAESARI divi Hadriani filio, 
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divi Traiani filio, divi Traiani Parthici nep. divi Nervae, pronepoti, Tito Aelio 
Hadriano Antonino Aug. pio Pon. Max. Trib. potest. XI. Con. IIII. PP. Formiani 
publice. Poi in un’altra tavola. L. BRUTIO L.F. Pal. Celeri equo public. pref. con. 
III. L. Brutius primitivo, pater, et Insteia mater filio optimo. P.S.P.L.D.D.D. Et 
in un’altra. Litarco Nico. L.P. Pal. Capitoni scribae edidit accenso, vel Ato. II. vi-
ro quinquem. curatori aquarum. patrono Coloniae ordo, Regalium quorum ho-
nore contentus sua pecun. posuit. L.D.D.D. Per la moltitudine de i pezzi di simili 
Epitafi, et de i vestigi di grand’edifici, che quivi si scoprono, finalmente si può 
giudicare che fosse questo luogo molto habitato ne’ tempi antichi. Et certamente 
è tanto dilettevole (come ho detto) che senza verun dubbio si può annoverare fra 
gli ameni, et piacevoli che in Italia si ritrovano. Onde d’esso parlando Martiale, 
così diceva nel 10. libro de gli Epigrammati. 
[136v] 

O temperatae dulce Formiae littus, 
Vos cum severi fugit oppidum Martis 
Et inquietas fessus exuit curas 
Apollenaris omnibus locis praefert, 
Non illae sanctae dulce Tybur uxoris 
Nec tu Tusculanos, Algidos ve successeus 
Praeneste, nec sic Antium ve miratur 
Non blanda Circe Dardanius ve Caieta 
Desiderantur, nec Marica, nec Lyris, 
Nec in Lucrina loca salmacis vena 
Hic summa leni stringitur thetis vento, 
Nec languet aequor vina, sed quies ponti. 

Vedesi poi un paese di 12. miglia, qual è da Mola al fiume Garigliano, ov’era la 
via Erculantea tutta amena, et dilettevole, così nominata da Cic. Era questa via, 
overo questi luoghi, de’ primi luoghi ameni, et fruttiferi, c’havesse il Ro. Impe-
rio. Di cui così dice Cic. nella 2. oratione di Rullo per la legge Agrar. Accedent 
scyllecta ad Minturnas, adiungitur, et illa via vindibilis Herculanthea, multarum 
delitiarum, et magnae pecuniae. Poi vedesi Castellone, villa della nobile famiglia 
de gli Honorati, edificato da Onorato Conte di Fondi. Seguita il monte Cecubo, 
che tocca il golfo di Gaeta. È molto nominato questo monte per la eccellenza de’ 
buoni vini che produce. Et avenga che ’l sia vicino alle paludi, nondimeno (come 
dimostra Strab.) nodrisce gagliarde vigne, delle quali se ne traeno nobilissimi 
vini (come disse.) Vi sono altresì in questo monte assai fruttiferi alberi. Et anco-
ra da i vicini paesi si cavano buoni vini. Sono annoverati i vini del Cecubo fra i 
più nobili, che si ritrovano, sì come i Fondani, et Setini, là onde diceva Orat. nel 
primo lib. de versi parlando a i compagni, volendo descrivere la vittoria Ales-
sandrina d’Augusto Cesare. 

Nunc est bibendum, nunc pede libero 
Pulsanda tellus nunc saliaribus 
Ornare pulvinar Deorum 
Tempi erat dapibus sodales 
Ante hac nefas depromere Caecubum. 

Et Martiale. 
Caecuba Fundanis generosa coquuntur Amyclis 
Vitis, et in media nata Balude viret. 

Più oltra passando ritrovansi le foci del fiume Garigliano, per le quali si scarga 
nel mare, avanti detto Claninus, et poi Liris da Strabone, Plinio, et Tolomeo, an-
che fu nominato Glanicus, come vuole Plinio. Esce questo fiume dal monte A-
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pennino, et scende per il territorio Vestino vicino alla contrada di Fregelle, già 
nobile città, et passa per il Luco, o sia Selva sacra, già da i Minturnesi riverita, 
che era appresso detta città. Et così scendendo, quivi in questo Golfo di Gaeta, 
mette fine. Giunto adunque al Garigliano, termine di questa regione del Latio 
circa il lito del mare, devrei hora passare a i luoghi Mediterranei d’essa, ma al-
quanto mi [137] ritarderà la descrittione d’alcuni luoghi, che sono alla sinistra 
del detto fiume. I quali descritti intrerò in essi mediterranei. Primieramente ve-
desi sopra il picciolo colle Traietto, Castello edificato vicino al luogo, ove era la 
città di Minturne, così Minturne detta da Strabone, Pomponio Mela, Cornelio 
Tacito nel 19. lib. Tolomeo, et Antonino, ch’era fra Formiae, et Sinuessa, come 
dimostra Strabone, et Tolomeo. Anche al presente appaiono i vestigi d’essa, de i 
quali è un Teatro quasi intiero, con un superbo Aquedutto, che comincia alle ra-
dici del colle, ove è posto Traietto, e così per lungo spatio trascorre per la pianu-
ra, onde era la città, non molto discosto dal Garigliano. Altri assai vestigi de gli 
edifici di detta città, qui si scorgono. Quivi vicino, nelle paludi dimandate de’ 
Minturnesi, si nascose C. Mario, fuggendo i nemici, et essendo istrato di detto 
luogo, et mandato un servo Gallo da i cittadini per ucciderlo, et non havendo e-
gli ardire di metterli le mani addosso, per la maestà sua, lo lasciò vivo, ritornan-
do a quelli che l’havevano mandato, et dissuadendogli di farlo uccidere. Là onde 
liberato Mario dalla morte, et entrato nella nave, passò nell’Africa, come narra 
Livio nel 77. libro, et Plutarco nella vita di detto Mario, di cui dice Giuvenale. 

Exilium, et carcer Minturnarumque Paludes 
Et mendicatus victa Carthagine panis. 

Fu dedutta Colonia da i Romani questa città, overo condottovi nuovi habitatori, 
con Vestino, secondo Livio nel libro 10. Ella fu alleggerita dalle gravezze publi-
che, per la nocevole aria, come etiandio Livio soggiunge. Passava per il mezzo di 
essa il Garigliano, come vuol Plinio, et Strabone. Quanto a Traietto fu donato a 
Prospero Colona valoroso Capitano, da Ferrando Re d’Aragona, et di Napoli 
constituendolo Duca d’esso. Più oltre a tre miglia, pur sopra la riva del Gariglia-
no evvi il castello di Spennio, e quindi ad otto miglia, la Frata, et oltre a tanto 
spatio ponte Corvo, già nominato Fregelle, secondo Biondo, et il Volaterrano, 
che fu fatto Colonia de’ Romani, così dice Livio nell’ottavo libro, avenga che altri 
dicano fosse Fregelle, ove è la Tripalda, come dice Ambrogio Leone nel 3. libro 
di Nola. Fu questa molto degna Città, secondo Strabone. Vero è, che ribellandosi 
da i Romani, fu da quelli rovinata, et parimente gl’intravenne un’altra volta pur 
essendo ribellata, come Livio dimostra nel 10. et 60. lib. per cotal maniera, che 
ne’ tempi di Strabone era una piccola contrada. Da cui dice Silio nel 5. lib. hunc 
tristes misere Fregelle, et nel 12. Et quae fumantem texere gigantem Fregellae. 
Salendo pur avanti da otto miglia incontrasi in Ceparano nobile Castello. Sono 
altri luoghi circa il Garigliano, de quali per hora altramente non farò mentione, 
riservandogli alla descrittione de gli Vestini, et Sanniti. Basterà al presente que-
sto, che ho scritto, de i luoghi circonstanti alla Marina, et alla sinistra del Gari-
gliano, come è dimostrato, et così passerò a i luoghi mediterranei. 

 
LUOGI FRA TERRA. 

Dovendo passare alla descritione de i luoghi Mediterranei, o siano fra terra 
di questa Regione, bisogna che prima dica alcune cose per [137v] maggior sodi-
sfattione dell’ingenioso lettore. Et prima si dee sapere, come ne’ tempi antichi 
erano ne’ Mediterranei di questa regione, molte città, et castelli (come chiara-
mente conoscere si può da Dionisio Alicarnaseo, Strabone, Plinio, et Antonino) 
le quali per maggior parte sono mancate, come poi nel fine di questa regione 
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dimostrerò. Il che facilmente si può credere, leggendo in Plinio ritrovarsi ne i 
suoi tempi esser mancati quivi 53. popoli, per cotal maniera, che nessun vestigio 
d’essi si ritrovava. Sono anche a i tempi di Plinio in qua mancati altri popoli da 
lui descritti, et da altri autori, de i quali pochi vestigi, overo nessuno si vede. Et 
quei pochi che si ritrovano, forse più tosto per congiettura si dividano, che ivi 
fossero, che per certezza si confermano. Volendo pur io seguitare la cominciata 
descrittione, m’affaticherò quanto potrò per descrivere i luoghi antichi, et mo-
derni con quell’ordine, che giudicherò essere più convenevole, ma non con quel-
lo, che nell’altre regioni ho osservato, cioè di descrivere ordinatamente comin-
ciando dalle foci de i fiumi, et seguitando insino alle fontane d’essi, perché non 
sarebbe possibile considerando, essere le città, e i castelli di questa regione si-
tuate, chi in un luogo, chi in un altro, et disperse in qua, et in là molto da i fiumi 
discosto. Vero è, che pur volendo, con qualch’ordine procedere, fonderò la mia 
descrittione sopra quelle tre vie da Strabone descritte, cioè sopra la via Appia, 
Latina, et Valeria, o sia Tiburtina, come anche osserva Biondo. Partendosi a-
dunque da Roma, divide la via Appia le parti di questa regione circa il mare. La 
Valeria, o sia Tiburtina corre da Roma per la Sabina ne’ Marsi. Fra queste due 
vie si vede nel mezo la Latina, la quale si congiunge con la via Appia a Casino, da 
Capua discosto 19. stadij, o siano da due miglia et mezo. Benché voglia caminare 
per queste tre vie (con le quali è partito il Latio secondo Strabone, et voglia de-
scrivere i luoghi, castella, et contrade, che sono appresso dette vie, overo, ove fu-
rono anticamente) nondimeno considero, di non poter talmente quelle descrive-
re, che qualche volta non vi manchi, per non esser possibile di raccordar ogni 
cosa con quell’ordine, che bisognarebbe. Perché essendo mancate alcuna volta 
l’antiche città, e castelli, et in luogo di quelle edificate altre, o in detti luoghi, o 
altrove, overo molto discosto da gli antichi, et altre totalmente rovinate, et non 
più ristorate, onde non si può fermamente conoscere, ove fossero. Anche occore 
questa difficultà, per essere alcune di dette vie talmente, o rovinate, o trasferite, 
overo essendo accresciute le selve sopra quelle, o sommerse dalle paludi, che 
non si possono vedere senza gran difficultà, essendo altrove trasportate dette vie 
in altri luoghi molti discosto da quei primi. Pur io mi sforzerò di condurre que-
sta nostra barchetta al promesso fine, al meglio che potrò. Caminando adunque 
da Roma, et caminando verso Terracina dodici miglia, vedesi nel colle Marino 
castello de i Colonesi, qual (secondo Biondo) è nel luogo, ove era villa Mariana, 
a cui era vicina villa di Lutio Murenna, con la possessione Portia. Et ciò pare es-
sere vero, perché anche si nomina così Marino in vece di villa Mariana. Vero è, 
che Biondo dice, che quando quivi non fosse stato detto villa Marianna pensa 
che la fosse, ove è Zagarolo Castello di nuovo nome. Più avanti otto miglia da 
Marino vedesi sopra il colle l’antica città [138] di Belitre, da tutti gli scrittori Ve-
litre nominata, già gloriosa città de gli Volsci, come in più luoghi dimostra Dio-
nisio Alicarnaseo, et massimamente nel terzo lib. ove scrive con Livio, che si die-
rono gli Velitrini a Martio Re de’ Romani essendo da lui assediati, non pensando 
poter haver soccorso d’alcuno. La nomina, etiandio così Velitre, Strabone, et To-
lomeo, et da Plinio sono citati gli Velitrini. Vero è, che (secondo il Volaterrano) 
si possono nominare i cittadini di questa città, Velitrini, et Velitrani, come è det-
to da Dionisio ne fatta in più luoghi mentione di questa città, de i quali è scritto 
nel 6. lib. come la fu pigliata da i Romani, et per tanto furono soggiugati gli Vol-
sci, et nel settimo dice, come si dierono a patti gli Velitrini a i Romani. Et più ol-
tra narra, che fu chiaramente conosciuta la gran calamità de’ Volsci, fatta dalla 
pestilentia, per esserne morti tanti nella eccellente, et popolosa città di Velitre, 
nella quale appena era rimasa la decima parte del popolo. Et essendo così desso-
lata, quei pochi, che vi si ritrovarono, mandarono a Roma ambasciatori a nar-
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rarli la loro rovina, et li consegnarono la città. Et Livio nell’8. lib. dimostra 
qualmente fossero duramente puniti gli Velitrini antichi cittadini Romani per 
haver tante volte ribellato, onde vi furono gettate a terra le mura della città, et 
cacciato fuori il senato, et mandati ad habitare oltre al Tevere, con conditione, 
che essendo alcuno d’essi di qua dal Tevere un miglio, fosse obligato a pagare la 
taglia, et fosse incarcerato, et posto ne’ ceppi, et non potesse esser liberato insi-
no non havesse pagato la taglia. Et acciò non rimanesse priva la città di popolo, 
vi mandò il Senato habitatori, che come furono entrati nella città, cominciò 
quella a pigliar forma a simiglianza de gli antichi tempi. Fu molto nominata 
questa città, così per la sua antichità, come etiandio per gli avoli d’Ottavio Augu-
sto, quali trassero origine da quella. Ora ella è assai piena di popolo. È molto lo-
dato il Vino Velitrino da Plin. nel 6. capo del 14. lib. Piegandosi poi alla sinistra 
cinque miglia, risguardando in alto, vedesi sopra l’alto Colle, Cora molto antico 
castello, così nominato da Strabone, et da Sillio nell’8. quando dice quos Cora, et 
da Plinio sono rimembrati i Corani, che hebbero origine da Dardano Troiano, 
come anche scrive Solino. Vero è, che altrimenti scrive Verg. nel 7. lib. quando 
dice. 

Tum gemini fratres Tiburtia moenia linquunt 
Fratris Tiburti dictam cognomine gentem 
Catillusque acerque Coras, argiva iuventus. 

I quai versi isponendo Servio, dice, che passarono tre fratelli dalla Grecia 
nell’Italia, cioè Catillo, Coras, et Tiburtio. I quali tutti insieme edificarono una 
città nominandola Tibure, del nome dal fratello maggiore, et da Catillo, fu detto 
un Monte vicino a Tibure, et da Cora, questa città. Seguitando la via oltre a Beli-
tri si ritrova il tanto nominato Bosco per le ladronerie, che ivi si fanno, ch’è da 
sei miglia. Camina poi cinque miglia per una amena pianura insino a Sarmineta 
castello di nuovo nome, sopra il Colle posto. Sotto Sarminetta nella via vedonsi 
alcune Taverne, et alquanti vestigi d’antichi edifici, quali credo essere i vestigi 
delle tre Taverne, d’Antonino nominate tres Tabernae. Scrivendo esser 17. mi-
glia da [138v] Aritia alle tre Taverne, delle quali ne fa memoria S. Luca nell’ult. 
capo de gli Atti de gli Apostoli. Et per la distantia, che si ritrova dall’Aritia que-
sto luogo, et per l’antidette antiche rovine d’edifici, così creder si può, che fosse-
ro quivi dette tre Taverne, et non fra Ostia, et Roma (come dicono alcuni.) Qui 
fu ucciso Severo Cesare da Massimiano Eracleo (come narra Eutropio.) Più oltra 
un miglio sopra il Colle, seguitando la via, appare una Torre addimandata la 
Torre di Sarmineta, et sotto detta Torre alla destra della via finisse la Palude 
Pontina (che s’estende da Terracina, insino a questo luogo) non meno agiata na-
vigare, che ne’ tempi di Strabone. Annoveransi cinque miglia da questa palude, 
al Castello di Sezza molto antico, sopra il colle posto. È nominato questo luogo 
da Strabone, Tolomeno, et da Silio nell’ottavo Setia quando dice. 

At quos ipsius mensis seposta lyci, 
Setia, et in celebri miserunt valle Velitrae. 

Sono reputati molto pretiosi i vini di questo Paese, come scrive Strabone, et Pli-
nio nel 6. c. del 14. lib. co i quali s’accorda Martiale quando dice. 

Pendula Pontinos, quae spectat Setia campos, 
Exigua vetulos misit ab urbe cados. 

Annoveransi poi cinque miglia da Setia a Piperno, anch’egli nel Colle edificato. 
Ella è nominata questa città Privernum da Strabone, Livio, Tolomeo, et da Pli-
nio sono nominati i Privernati. Et parimente Verg. nell’undecimo lib. ne fa me-
moria di Priverno, così: 



 243 

Pulsos ob invidiam, viresque superbas, 
Priverno antiqua Metabus cum excederes urbe. 

Trasse origine quindi la pudica, et valorosa vergine Camilla, la quale per la sua 
prodezza, che fece contra i Troiani per aiutare Turno, meritò d’esser celebrata 
da Vergilio, con tante lodi, benché fosse poi uccisa, poi nella battaglia, ardita-
mente combattendo, come dimostra detto Vergilio. 

Hasta sub exertam donec perlata papillam 
Haesit, Virgineumque alte bibit acta cruorem 
Concurrunt trepidae comites dominamque mentem 
Suscipiunt, fugit ante omnes exterritus Arnus. 

Et che fosse questa eccellente Vergine de’ Volsci, più in giù lo dimostra, 
Est et Volscorum egregia de gente Camilla 

Ne parla etiandio de i Privernati Sillio, così. 
Sylla Ferentinos, Privernatumque maniplos 
Ducebat. 

Et Livio nell’ottavo libro narra la nobile risposta data da i Privernati al Senato 
Romano, essendo interrogati qual fosse quella pace, che tanto desideravano, la 
qual fu, che la desideravano perpetua, se la fosse honesta, et buona, ma breve, se 
la fosse dishonesta, et fraudolente. Et pur anche nel detto libro, scrive che es-
sendosi ribellati i Privernati, et poscia ritornati a divotione de’ Romani, al fine 
furono fatti cittadini Romani. Et nel 31. dimostra, come fosse quivi veduto nel 
ciel sereno [139] il Sole tutto rosso. Ora nominasi questo luogo Piperno (com’è 
detto.) Vero è, che questa città, quale hora si vede sopra l’alto colle, non è posta 
nel luogo, ove era l’antica, conciò fosse che quella era nella pianura, da questa 
due miglia discosta, caminando verso Anagna, ove si veggono i vestigi di grandi 
edifici; la qual città (come scrive Biondo nell’historie) fu rovinata da i Tedeschi, 
et da i Britoni. Fuori di Piperno passa il fiume Amaseno, così Amasenus da gli 
antichi scrittori dimandato. Di cui largamente scrive Verg. nell’undecimo nar-
rando la fuga di Metabo, et come gettò oltre a quello Camilla fanciullina sua fi-
gliuola legata ad un dardo così. 

Ecce fugae medio summa Amasenus abundans 
Spumebat ripis. etc. 

Et nel 7. ne fece memoria dicendo, Amasene pater. Le quali parola dichiarando 
Servio, dice esser Ameseno un fiume vicino a Priverno. Loda Plinio assai il vino 
Privernato nel 6. c. del 14 lib. Scorgonsi poi intorno a Piperno alquante contrade 
con alcuni piccioli castelli, sì come Magienza, Rocca Gorgona, et Rocca Secca, 
ove fu tenuto serrato tre anni S. Tomaso d’Acquino da sua madre, essendo gio-
vanetto, acciò si spogliasse delle vesti de’ frati predicatori, et si vestisse delle se-
colari. Ma più valse la sua costanza, che le lusinghe, et forze della madre, della 
quale ne parlerò nell’Abruzzo. Quindi a Sonino misuransi 5. miglia. Dicono al-
cuni, che così egli è nominato, per esser posto sopra la sommità dell’alto, et a-
spro monte, sì come Sommino, come anco dice Biondo. Fra questa via selvaggia, 
et montuosa, et quell’altra davanti descritta appresso il lito del mare evvi la via 
Appia rassettata, et silicata da Appio Claudio Censore, et da lui così detta, come 
dimostra Livio nel nono libro. Caminando adunque da Roma per questa via in-
sino a Monte Albano (di cui poi dirò) et cominciando dalla porta Appia, da ogni 
lato scorgonsi Sepolchri molti antichi, chi intiero, chi mezo, et chi quasi tutto 
rovinato. In uno de i quali, nei tempi d’Alessandro sesto Pontefice Romano, (se-
condo che narra il Volaterrano, et altresì mi ricordo haverlo udito narrare a Gio-
vanni Garzoni Bolognese huomo letterato, già mio honorando precettore) fu ri-
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trovato un corpo tutto intiero di una molto delicata giovane unto di maraviglio-
so liquore, isteso sopra una tavola di marmo, di bellezza inestimabile, co i capel-
li biondi, et lunghi, costretti nel capo con un bel cerchio d’oro, havendo a i piedi 
un’ardente lucerna, la quale così presto, come fu aperto il Sepolcro, tanto presto 
fu spento lo splendore. Nuotava detto corpo così bello, et senza lesione alcuna 
per maggior parte in detto liquore. Et come si poteva conoscere dalle lettere 
quivi intagliate, erano passati anni 1300. che era stato posto in questo luogo. Là 
onde molti, per alcune congietture, dissero essere il corpo di Tulliola figliuola di 
Cicerone, da lui tanto dolcemente amata. Fu presentato detto corpo tutto intiero 
a i conservadori di Roma in Campidoglio per una cosa maravigliosa, ove fu con-
servato alcuni giorni, sì come cosa singolare. Il che intendendo Alessandro Papa 
antidetto, lo fece gittare nel Tevere. Oltra alle sepolture, che da ogni lato di que-
sta via Appia si veggono, etiandio appaiono assai vestigi di superbi edifici, sì 
come fondamenti, mura meze rovinate, colonne grandissime [139v] spezzate, 
con capitelli, base, pedestalli, cornici, architravi, avelli, mensulle, poste di gran 
porte, con altre simili cose, che in vero sono tante, che parerà cosa quasi incre-
dibile, a quelli non l’haveranno veduti. Certamente son cose da far contristare 
quei che le veggono, considerando la gran rovina di tanti nobilissimi edifici. Ri-
tornando alla nostra descrittione. Partendosi adunque da Roma, et caminando 
per essa via Appia sedici miglia fra queste rovine, si giunge ad Alba, così nomi-
nata da Appiano Alessandrino nel 3. lib. Vero è, che innanzi descriva cosa alcu-
na di questa città, voglio prima dimostrare qualmente ritrovavansi in questa Re-
gione, due Albe, l’una è questa, di cui hora parlerò (l’altra è ne’ Marsi, come al 
suo luogo scriverò.) Questa cui al presente ho da descrivere è quella edificata da 
Ascanio figliuolo d’Enea, doppo trenta anni, che fu fabricato Lavino secondo il 
comandamento fatto ad Enea dall’Oracolo, come dimostra narrare Dionisio Ali-
carnaseo, et parimente Verg. nell’ottavo lib. così. 

Ex quo terdenis Urbem redeuntibus annis, 
Ascanius clari condet cognominis Albam. 

Et il simile dice Livio nel 1. lib. Fu edificata questa città da 300. anni innanzi il 
principio di Roma fatto da Romolo, come io chiaramente dimostrerò annove-
rando i Re, che tennero la Signoria di questa città. Fu adunque fatta da Ascanio 
figliuolo di Enea, o di Creusa figliuola di Priamo, secondo Dionisio, ma secondo 
Livio, pare che sia molto dubbiosa questa cosa, inducendo alcuni, che dissero 
havesse quella origine dall’antidetto Ascanio, et da Lavinia figliuola di Latino, et 
altri pur dal detto Ascanio figliuolo di Creusa, il qual lasciando Lavinio a Lavinia 
sua matrigna, passò quivi ad habitare co i Lavinij, et con la maggior parte de i 
Laurenti, et de i Latini, nominando questa città Alba (secondo alcuni dalla Troia 
bianca avanti veduta da Enea, essendo per edificare Lavinio, con trenta porcel-
letti (come è dimostrato.) Il che narra Verg. nell’ottavo, così. 

Iamque tibi, ne vana putes haec fingere somnum. 
Littoreis ingens inventa sub illicibus sus. 
Triginta capitum faetus enixa iacebit 
Alba solo recubans, albi circum ubera nati. 
Hic locus urbis erit, requies, ea certa laborum 
Ex quo ter denis urbem redeuntibus annis. 
Ascanius clari condet cognominis Albam. 

Ben è vero, che Dionisio fa mentione di quella Troia, ma non dice di qual colore 
fosse ella, anzi scrive nel 1. lib. che fu imposto il nome d’Alba a questa città da 
Ascanio, perché in Greco vuole significare Leuca. Et acciò fosse discernuta da 
quell’altra Alba de’ Marsi, vi aggiunse la figura della città nominandola 
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ALBALONGA, cioè Leuca Magna. Il che conferma Livio dicendo fosse talmente 
nominata, cioè Alba Longa, dal sito, ove ella è posta per esser fabricata sopra la 
longa schiena del monte fra il monte (poi detto Albano) et il lago, per ugual spa-
tio dell’altro. Là onde cingevano la città il detto Monte, et Lago, sì come fortis-
sime Mura. Et per tanto pareva inespugnabile, havendo l’alto monte da un lato, 
et dall’altro [140] il profondissimo Lago, al quale è congiunta la soggetta pianu-
ra, molto ameno e producevole d’ogni maniera de’ frutti, che sono tanto eccel-
lenti in sapore, et massimamente il vino, che superano quasi tutti gli altri frutti 
d’Italia in sapore, et soavità. Della soavità, et finezza del vino Albano, ne parla 
Mart. così. 

Hoc de Caesareis mitis vindemia collis 
Misit Iuleo quae sibi monte placet: 

Et Plinio nel sesto capo del 14. lib. talmente scrive della dolcezza e soavità 
dell’uve Albane. Albanae uvae urbi vicinae praedulces, ac rare in austero. Non 
solamente sono in istimatione le uve, che si traggono quivi, ma ancora per la 
maggior parte d’Italia le uve, produtte dalle viti nominate Albane. Circa il prin-
cipio della fabrica di questa città, narra Dionisio Alicarn. una cosa molto mara-
vigliosa, che occorse quivi. Essendo edificato il Tempio in essa, et in quello con-
sacrato un luogo per riportare i Dei, et essendovi portati da Lavinio (che erano 
ivi stati portati di Troia da Enea) la mattina sequente furono ritrovati in Lavinio 
nelli loro seggi (eransi partiti quindi da Alba, et del Tempio essendo serrate le 
porte.) Non per questo smarriti i nuovi habitatori, onde un’altra volta con gran 
pompa, et solennità li condussero al loro Tempio d’Alba, et li fecero molti sacri-
fici per piegarli a dover quivi fermarsi. Ma non li giovarono le loro cerimonie, et 
sacrifici. Imperò che parimente la mattina seguente furono ritrovati nel suo 
primo luogo di Lavinio. Del che molto maravigliandosi gli Albani, et non paren-
do a loro di poter sicuramente dimorare in questa città nuova senza gli Dei della 
patria, et anche non parendogli cosa lodevole di ritornare a Lavinio già da loro 
abbandonato, doppo molti consigli divisarono di sodisfare ad amendue le parti, 
in tal modo, prima di lasciare quei Dei a Lavinio nelli suoi antichi luoghi, et poi 
di mandare alquanti saggi huomini di Alba ad habitare in Lavinio per servitio de 
i detti Dei. Così deliberato, mandarono seicento huomini co i loro beni a Lavi-
nio, per haver cura de gli Dei, essendo loro capo Egesto. Son dimandati questi 
Dei Penati, overo Dei della patria in Latino, et da altri Genetlij, et Etesti, et Mi-
chi, et Ertij. Così erano nominati detti Dei (come dice Dion.) diversamente da 
diversi, secondo che li parea più a proposto. Vero è, che tutti però intendevano 
una cosa. Accrescé poi questa città in tanta grandezza, che con gran felicità re-
gnarono in essa quindici Re, secondo Dionisio, benché altri dicono solamente 
tredici. Io crederei più tosto a Dionisio, in questa cosa che ad altro. Perché (co-
me si vede) fu molto diligente investigatore delle cose antiche. Fu adunque il 
primo Re di questa città (secondo detto Dionisio) Ascanio figliuolo di Enea, et di 
Creusa, edificatore di essa, che tenne l’Imperio di quella anni 38. et essendo egli 
mancato, successe nel regno Silvio, et lo tenne 29. anni. Enea Silvio 31. da cui 
furono nominati tutti i suoi successori Re de gli Albani Silvij. Doppo lui regnò 
Latino 51. Alba 39. Capi 26. Vero è, che in luogo di questo Capeto, vi mette Li-
vio, et Annio, Ati. Et soggiunge Annio nel 13. lib. de’ Comentari, che fu detto Ati 
Egittio. Ma io non so, ove habbia ritrovato questa cosa il detto. Dietro a Capeto 
seguitò Capi 28. anni, poi Calpeto 13. Tiberino 8. Costui passando Albula fiume, 
vi rimase sommerso, et per tanto detto fiume fu poi nominato Tevero [140v] 
(com’è dimostrato.) A lui successe Agrippa, che tenne la Signoria anni 33. se-
condo Dionisio, ma secondo altri 40. Alladio 19. da Livio, Romolo Silvio diman-



 246 

dato, et da Annio, Alba Aventino 37. anni. Il qual fu ucciso dal folgore per le sue 
malvigie opere, et così da lui fu nominato il monte Aventino. Pigliò doppo lui lo 
scettro del Reame Proca, et lo tenne anni 23. et Amulio fratel minore di Numito-
re, a cui apparteneva la signoria, tirannizò 42. anni, et due più, secondo altri. Fu 
costui il 14. Re de gli Albani. Il quale essendo ucciso da Romolo, et Remo, come 
dimostra Dion. et Livio, fu riposto nella Signoria Numitore da gli antidetti suoi 
nipoti. Visse in gran felicità questa città oltre di 417. anni sotto il governo de gli 
antidetti Re. Fu poi rovinata da M. Oratio, uno di quei tre fratelli, c’hebbe vitto-
ria de i tre fratelli Curiatij, per comandamento di Tullio Re de’ Romani, et del 
Senato, per cagione del trattato da Metio Siffettio capitano de gli Albani ordina-
to contra i Romani, combattendo co’ Fidenati. Là onde rovinata la città, furono 
condotti a Roma gli Albani ad habitare, come dimostra Dionisio nel 3. lib. Et in 
tal maniera alhora fu rovinata, qual era stata da Ascanio fabricata, doppo 500. 
anni, manco però 13. da che fu principiata, secondo Dionisio, ma secondo Livio 
400. Certamente io ritrovo gran differenza nel calculo, o supputatione de gli an-
ni de’ Re, che regnarono in questa città fra gli scrittori. Sia come si voglia, per 
hora altro non dirò di detta differentia. Accrescé sotto de’ detti Re tanto essa cit-
tà, così in grandezza come in ricchezza, et felicità, che mandò habitatori in tren-
ta città de i Latini. Et così ebbe la Signoria di trenta Colonie. Fu poi guasta, et 
rovinata da Roma, che era sua Colonia. Et così volgarmente si diceva, che la fi-
gliuola haveva rovinata la madre. Et talmente la fu disfatta, che mai più puoté 
drizzare il capo, essendo stati menati i suoi cittadini a Roma ad habitare in 
Monte Celio, secondo Livio. Vero è, che la fu pur alquanto ristorata doppo molti 
anni, et poi un’altra volta da Enrico 3. Imperatore guasta, et essendo ancora al-
quanto rifatta furono gettati a terra tutti gli edifici da i Romani ne’ tempi di A-
lessandro III. Pontefice Rom. nell’anno di nostra salute 1168. come narra Bion. 
nel 15. li. delle hist. Et così è rimasa ella rovinata insino al presente, che altro e-
dificio quivi non si vede, eccetto che il picciolo castello di Savello edificato in un 
cantone delle rovine di quella. Di cui ha tratto origine la nobile familia de’ Savel-
li di Roma secondo Biondo, Signori del detto. Nomina i cittadini di questa Alba 
Lunga Plinio Albani, come fa anche Verg. nel 1. lib. dell’Eneida quando dice, Al-
banique patres. Ella è molto nominata questa città da Livio, et da Dionisio, et da 
Cornelio Tacito, nell’11. lib. Diede gran ornamento ad essa benché meza rovinata 
Innocen. I. Papa figliuolo d’Innocentio. Poi alla sinistra d’Alba, vedesi monte 
Albano, Albanus mons detto da Appiano Alessand. nel 1. lib. et da gli altri scrit-
tori, così nominato dal figliuolo d’Istro fratello di Albina, secondo Annio nel 15. 
lib. de’ Comentari sopra Beroso Caldeo. Ma io crederei che havesse tratto questo 
nome della città d’Alba, a cui è vicino. Egli è questo monte alto, et in lungo giun-
ge all’Artemisio, di cui poi scriverò havendo la sommità molto aspera, come di-
mostra Strabone. Era ne’ tempi antichi quivi il tempio di Giove Latiale fabricato 
per comandamento di [141] Tarquinio Prisco. Ove ogn’anno si raunavano i Lati-
ni alle Ferie Latine. Et quivi era divisa, et partita la carne, et data a chi ne di-
mandava. Et era nominata questa cosa, Visceratione, et eravi diputato un giova-
ne de i Latini capo de i sacrifici. Fu fatto detto Tempio dal prefato Tarquinio, ac-
ciò che i Romani Hernici, Volsci, et altri Popoli Latini a certi tempi dell’anno vi 
potessero venire così sacrificare, traficare, et negotiare le sue facende, come e-
tiandio per mangiare, essendoli data la loro parte gratiosamente. Et acciò cia-
scun sicuramente potesse quivi venire, volse detto Tarquinio fosse nel detto 
tempo tregua, et sospese tutte le guerre, che alhora si ritrovavano tanto comune, 
quanto particolare, secondo che minutamente dimostra Dionisio nel quarto li-
bro. Et per tanto vole, che Ferie Latine fossero dimandate, per esser sospeso o-
gni atto di ragione. Et di quindi è stato tratto il nome delle Fere, così corrotta-
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mente dette in vece di Ferie, ove convengono i mercanti a fare i suoi trafichi a 
certi tempi. Soggiunge poi Dionisio, come quivi da ogni parte de i Latini erano 
portati assai robbe da mangiare, sì come agnelli, cascio, latte, frutti, et altri simi-
li cose. Poi al fine sacrificavano tutti i Latini insieme nell’antidetto tempio un 
Toro, di cui ciascune Città ne pigliava la parte sua. Ben è vero, che tenevano i 
Romani i primato sopra i sacrifici. Altre assai cose dice Dionisio di queste Ferie 
Latine, che le lascio per brevità. Di questo monte ne parla in più luoghi Livio. 
Vero è, che nel 26. lib. narra, che Marcello havendo pigliato Siracusa, quivi 
trionfò innanzi, che passasse a Roma. Ora quivi vedensi gran pezzi di edifici ro-
vinati, et massimamente del detto Tempio, et di molte sepolture. Egli è al pre-
sente quivi un picciolo Castello, fuori di cui appare un gran sepolcro alla destra 
della via con cinque Piramidi congiunte insieme, cioè uno per ciascun cantone, 
et la quinta nel mezo, essendo le quattro più basse di quella. Intorno a questo 
Castelletto veggonsi sopra quei Collicelli, et massimamente verso Alba, belle, et 
vaghe Vigne, con fruttiferi alberi. In vero sono tutti questi luoghi ameni, et dilet-
tevoli, et fruttiferi, et perciò non è maraviglia s’erano tanto habitati. Era anche 
vicino ad Alba città da Camerena fondata da Camerte Prencipe de gli Aborigeni, 
et de gli antichissimi Umbri. Le habitationi de i quali soggiugò Romolo, come 
dimostra Dionisio nel 2. lib. et dice Annio ne’ Comentari sopra 15. lib. di Beroso 
Caldeo, et nel 7. sopra Catone. Più oltra caminando, si vede sopra un colle la cit-
tà della Rizza, Aritia da Strabone, Appiano Alessandr. nel 1. lib. Plin. et da Cor-
nelio Tacito nel 20. lib. nominata. Sono memorati gli Aricini da Polibio nel 3. li. 
Ella è da Roma discosto 160. stadij, o siano venti miglia, come vuol Strabone, 
ma secondo Dionisio nel 6. lib. 120. stadij, overo da 15. miglia in 16. secondo che 
etiandio scrive Filostrato nel quarto lib. della vita d’Apollonio Tianeo. Fu edifi-
cata questa città, come dice Solino da Archiloco Siculo, et così da lui nominata 
secondo Cassio, Ermina. Vi consacrò Oreste la statua di Diana Scitia per co-
mandamento dell’Oracolo, la quale havea portato seco di Taurica innanzi, che 
passasse in Argo. Ben è vero, che Niccolò Perotto dimostra, che talmente fosse 
ella dimandata dal detto Archiloco, dalla fanciulla Aritia Attica, favorita da Ip-
polito. Conciò fosse cosa, che quivi habitava Ippolito insieme con Diana, et da 
quella fu [141v] trasferito in questo luogo, et dalla detta Aritia fu pigliato per 
marito. Assai ne parla di questa Città Livio, et massimamente nell’ottavo libro 
dicendo, che furono fatti cittadini Romani gli Arcini, essendogli concedute le 
medesime leggi, come a i Lanuviati. Et Dionisio Alicarn. nel 4. lib. scrive di Tur-
no Erdonio Arcino, huomo molto prodo nella battaglia, et di grande eloquenza. 
Et nel settimo narra, che essendo assediata Arcia da Arunte figliuolo di Porsena 
Re de gli Hetrusci, chiederono aiuto gli Arcini a i Cumani, i quali vi mandarono 
Aristodemo con buona compagnia di soldati. Il quale combattendo con gli He-
trusci uccise Arunte, et così liberò Aritia. Fu molto mal trattata poi questa città 
da Cina, et da Mario, come narra Livio nell’ottuagesimo lib. Ne fa mentione di 
essa Città Vergilio nel 7. lib. 

Ibat, et Hippolyti proles pulcherrima bello 
Virbius insignem, quem mater Aritia misit. 

Ove dice Servio, che Aritia fu dimandata madre da Vergilio, per conto di Augu-
sto, che nacque d’Accia Arcina, come volesse dir la madre Aretia, che generò Ac-
cia madre di tanto huomo. Pare a me errare Biondo nella sua Italia, quando dice 
esser nominata questa città da Verg. nel 7. citando quelle cinque città, che die-
rono i dardi ad Enea, nominandola Aritia potente, per esser quella delle prime 
città della Regione; et che la fosse così nominata dall’infermitadi, quali quivi per 
la malignità dell’aria si sogliono generare per la vicinità della palude Pontina, 
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come scrive Servio. Et perciò dico errare Biondo primieramente, perché ne i 
versi di Vergilio, i quali cita, non si ritrova nominata Aritea, ma Atina, così dico-
no. 

Quinque adeo magnae positis incudibus urbes 
Tela novant, Atina potens Tiburque superbum, 
Ardea, Crustumerique et Turrigine Antennae. 

Quanto a quello che dice, come Servio scrive fosse così nominata per la male a-
ria, forse c’have la chiosa di Servio corrotta. Talmente dice Servio sopra gli anti-
detti versi, che Atina era una città vicina alla palude Pontina, così detta 
dall’infermitati (da i Greci dimandata, Atas) generate dalla vicinità della Palude, 
non dice Servio Aritia, che non è appresso detta Palude. Ella è ora Aretia poco 
habitata. Dalle pietre de’ marmi, delle quali già era ornata (secondo Biondo) so-
no stati edificati gli edifici, et ornata la Chiesa di Marmo. Loda molto Pli. nel 19. 
lib. la brasica, o siano Cavoli Arricini, sì come cosa molto utile, imperò che quasi 
sotto ogni foglia ritrovansi dolci caulini. Et Martiale loda i porri di questo luogo 
così. Mitti praecipuos nemoralis Aritia porros. Ne fa memoria di questa città O-
vidio nel 6. lib. de i Fasti. Inspice quos habeat nemoralis Aritia Fastos. Intorno 
d’Aritia sono molto dilettevoli Selve, nelle quali volontieri soggiornava Vitellio 
Imperatore, come dimostra Cornelio Tac. nel 19. lib. dell’hist. Vedesi poi oltra 
ad Aritia la Corvità del luogo, ch’è molto alto, et forte (come dice Strab.) sopra a 
cui, alla destra della via Appia scorgesi città Indivina, dalla quale si vede il Mare, 
et anche Antio. Quivi era Lanuvio città de’ Romani, come testificano alcune ta-
vole di marmo ritrovate molto antiche intagliate di ben misurate lettere. In que-
sto luogo erano quelle due nobilissime pitture l’una di Atlante, et l’altra di Elena 
ignuda, secondo [142] Pli. nel 3. c. del 35. l. Vedevasi altresì in questa città il no-
bile Tempio della Sopita Giunone, di cui ne parla molte volte Livio, et massi-
mamente nel 8. lib. dicendo, che fossero mandati alcuni combattenti a dar aiuto 
alla Città di Pedo, assediata da T. Emilio Consolo Rom. da Lanuvio, et da Antio. 
Et più in giù narra, come fossero soverchiati gli Aricini, et Lanuvini, Antiati, et 
Volsci. Et doppo poco soggiunge, qualmente essendo rotte, et spezzate le forze 
de i Latini, fece F. Camillo una Oratione a i Padri, sforzandosi di persuaderli, 
che volendo accrescere il Romano Imperio, parevagli che se dovesse gratiosa-
mente perdonare a tutti quei popoli, et humanamente riceverli. Là onde per le 
parole di Camillo, fu così fatto, et poi furono annoverati i Lanuvini fra i cittadini 
Romani, e restituiti i loro Dij, con tal patto, che fosse commune così al popolo 
Romano, come etiandio a loro, la Selva col Tempio della Sopita Giunone, qual 
era quivi. Et nel 20. dice che sudarono sangue gli stendardi de i Lanuvini, quali 
erano nel detto Tempio. Fu questo Lanuvio antichissimo, et nobilissimo muni-
cipio di Roma, da cui trassero origine i Mureni patritij, et huomini Consolari 
Romani, come dimostra Cicerone nell’oratione, quale fece in favore di L. Mure-
na. Credo che questo sia quel luogo da Tolomeo nominato Lanuvium. Seguitan-
do poi la via cominciata, oltre l’Aritia vedesi appresso il fiume Storace, o sia Nin-
feo, il già molto magnifico Monastero di Fossa Nuova, habitatione di cento Mo-
nachi di Cisterciesi, hora per maggior parte rovinato. Onde passando di quindi 
gli anni passati, essendo in comenda (come si dice) vidi la porta della Chiesa 
murata. Ove habitano alcune poche persone per haver cura de i frutti, quali si 
traggono del beneficio. Quivi passò a miglior diporto il lampegiante lume della 
Chiesa, S. Tomaso d’Acquino dell’ordine de’ predicatori, nell’anno di Dio al 
mondo apparuto mille ducento, et settanta quattro, et di sua vita quarantanove. 
Anche insino ad oggi vedesi parte della Camera, ove divotamente rese lo spirito 
al suo creatore. Et nella Chiesa si mostra il Sepolcro di marmo, ove fu riposto il 
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suo santo corpo. Caminando più avanti per la pianura, al principio della Palude 
Pontina scorgonsi assai vestigi di edifici. Onde è una historia nominata i Maruti, 
dove penso fosse Forum Appij, citata da Antonino nell’Itinerario, scrivendo es-
ser diciotto miglia dalle tre Taverne ad Appij Forum. Di cui n’è fatto memoria da 
S. Luca ne gli Atti de gli Apostoli nell’ultimo capo, dimostrando che essendo 
giunto S. Paolo a Pozzoli, vi venissero contra alcuni Christiani insino a questo 
luogo del Foro di Appio, et altri insino alle tre Taverne. Ritornando al principio 
della seconda via, nominata Latina. Partendosi da Roma, et per quella caminan-
do dieci miglia ritrovansi i vestigi di Colonna castello, da cui trassero origine 
molti anni passati, i nobili, et magnifici Signori Colonnesi, secondo Biondo, ma 
secondo altri, anzi esso castello fu così dimandato da’ detti Signori Colonnesi, 
che edificarono. Quivi comincia la Selva dall’Aglio, da Livio, et da gli altri scrit-
tori, detta Algidum. Appare sopra questa Selva nel monte il castello Rocca del 
Papa dimandato, ma dagli antichi Algidum, come dimostra il Volaterrano per il 
luogo, ove è posto secondo la descrittione de gli historici. Et vuole, che così fosse 
nominato [142v] Algidum, dall’algore, overo freddezza dell’aria, che quivi sem-
pre persevera per l’altezza del monte. Di cui dice Oratio. Quaeque Aventinum 
tenet, Algidumque. Sovente ne fa memoria di questo luogo Dionisio Alicarn. Et 
pertanto fu nominata la soggetta Selva, da questa città, da Selva d’Algido, et ho-
ra dall’Aglio (come è detto.) È discosto detta città con la Selva da Roma dodici 
miglia. Ritrovansi questo nostro Viaggio nel mezo dell’antidetta Selva bifurcato, 
cioè c’ha due capi. Ad uno de i quali comincia una via alla destra, et dall’altro 
un’altra alla sinistra. Drizzandosi alla destra 15. miglia da Colonna discosto in-
contrasi in Valmontone, ove si dimostrerà nel fine di questa Regione, che vi fos-
se Lavicum, o sia Lavicano. Ritornando alla sinistra via, doppo alquanto spatio, 
ritrovansi Gallicano, di cui poi ne parlerò. Nel entrata della Selva dall’Agli, si 
scopre il Lago di S. Prassede da gli antichi Lacus Regillus detto, come anche 
conferma il Volaterrano, ove gloriosamente combatté Aulo Postumio Dittatore 
contra Tarquinio, superbo, secondo Livio nel 2. lib. ma come vuole Dionisio nel 
sesto libro contra Tarquinio figliuolo dell’antidetto superbo, et contra i Latini. 
Poscia da tre miglia da Gallicano discosto, appare la città di Pilastrina da gli an-
tichi Preneste dimandata, come più avanti si dimostrerà. Quindi a due miglia è 
Cave castello de i Colonnesi, doppo altro tanto Zinazzano castello nobile, et pie-
no di popolo. Et più oltra a dieci miglia, si scopre l’antica città di Anagna posta 
fra gli Hernici, della quale ne farò degna memoria, ne’ detti Hernici, per essere 
stata delle prime di essi, come si potrà conoscere dalla descritione da me fatta, 
con autorità di molti nobili scrittori, quali ne parlano honoratamente, sì come 
ella merita per la sua antichità, et prestantia de i suoi cittadini, i quali l’hanno 
ornata con le loro virtuti. 

 
HERNICI. 

Avanti che scriva della città di Anagna, voglio descrivere, che popoli fossero 
gli Hernici. Furono così nominati alcuni popoli, da i luoghi sassosi, fra i quali 
habitavano, imperoché da i Marsi è nominato il sasso Hernia, et parimente da i 
Sabini, come chiarisse Festo. Là onde Hernico significa duro, aspero, et sassoso, 
avenga, che dicano alcuni haver tratto detto nome di Hernici, questi tali popoli, 
da un Sabino, che tenne Signoria quivi, et etiandio scrive Giulio Grecino compa-
gno di Ovid. nel 2. lib. delle città d’Italia, che acquistassero tal nome da Ernico 
capitano de i Pelasgi. Io m’accosterei alla prima opinione, cioè che fossero no-
minati Hernici da aspri, et sassosi luoghi, ove habitano. Sono contenuti fra que-
sti aspri paesi de gl’Hernici, gli Anagnini, Verulani, Alatrini et Frusenoni, come 
dimostrerò con altri popoli. Nomina sovente gli Hernici Livio, et primieramente 
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nel 9. libro, ove dimostra tutti gli Hernici movessero guerra a i Romani, eccetto 
gli Altari, et Verolani. Et più in giù narra, come Martio Console pigliò a patti tut-
ta la generatione de gli Hernici. Ne fa etiandio mentione de gli Hernici Vergilio, 
quando dice, Hernici saxa colunt, quod dives Anagnia [143] pascit. Et Silio 
nell’ottavo libro. Hernica, quae impresso raduntur vomere saxo. Furono tanto 
potenti questi popoli, che lungo tempo combatterono co i Romani, come dimo-
stra Livio, et Dionisio Alicarnaseo in più luoghi, et maggiormente nell’ottavo li-
bro, nel qual narra le gran fattioni di quelli. Dico adunque, che fra questi Herni-
ci vi è riposta ANAGNA, detta Anania da Strabone, et da lui molto appreciata. Et 
Plinio annovera gli Anagnini nella prima Regione d’Italia, similmente Anania el-
la è detta da Tolomeo, et Anagnia da Cornelio Tacito nel 19. libro, et da Silio nel 
5. libro quando dice. Hunc mater Anagnia flevit, et nell’ottavo. Quis patri pin-
guis sulcarris Anagnia Gleba, et nel 12. frugiferis Cerealis Anagnia glaebis, et 
Vergilio, Hernici saxa colunt, quos dives Anagnia pascit. Il che dichiarando Ser-
vio, dice essere dimandata Anagnia ricca dal poeta, o perché ella è molto fertile, 
overo per confermare l’historia. Conciò fosse cosa, che havendo Antonio rifiuta-
to Fulvia sorella d’Augusto, et pigliato per moglie Cleopatra, fece stampare la 
moneta di quella in Anagnia. Anche Livio in più luoghi ne parla di Anagnia, et 
principalmente nel 9. lib. ove narra, che havendo raunati gli Anagnini (ne’ tempi 
del Consolato di P. Cornelio Arvina, et di M. Tremulo) il Concilio di tutti i circo-
stanti popoli (eccetto de gli Alatrini, et Verulani) nel Circo Massimo, tutti gli He-
trusci mossero guerra a i Romani. Al fine li fu conceduto, che potessero habitare 
nella loro città, con patto che non potessero dare i suffraggi, overo ballotte 
nell’elettione de’ Maestrati. Et parimente furono privati de i Concilij, et della 
conversatione co i Maestrati, eccetto, che co i Sacerdoti. Et nel 27. dimostra fos-
se percosso il muro, et la porta d’Anagna dal folgore. Et nel 27. nota, come ab-
bruciasse la terra avanti la porta d’Anagnia, non essendovi legna, né altra mate-
ria da bruciare, né anche ritrovandosi chi l’havesse accesa. Et nel 45. dice che 
quivi dal Cielo piovesse terra. Fu questa città molto honorata, tanto ne’ tempi 
della Maestà, et grandezza del Romano Imperio, quanto dipoi, imperoché hebbe 
4. Pontefici Romani, cioè Innocentio 3. et Gregorio nono suo nipote, della nobile 
famiglia de i Conti, come narra Platina, et Petrarca ne i loro Pontefici. Fu Grego-
rio huomo prudente, et letterato, per la cui comissione raunò Raimondo di Pe-
naforte Catelano dell’ordine de’ Predicatori in un libro, gran numero di epistole 
mandate a diversi da molti Concilij, et Pontefici Massimi, hora nominate Decre-
tali. Etiandio canonizò, overo annoverò fra i Divi, o siano i Santi (come noi di-
ciamo) nella città di Riete S. Domenico fondatore dell’ordine de i Predicatori, et 
parimente S. Isabetta. Fu il terzo Pontefice, Alessandro quarto, huomo non me-
no buono, che litterato, et Bonifatio ottavo della nobile casa Gaetana, fu il quar-
to, instituì questo Papa primieramente il Giubileo di cento anni, in cento anni, 
et fece altre degne opere. Al fine da i suoi indegni cittadini fu dato nelle mani del 
Signore Sciata Colonna suo nemico, et con poco honore a Roma condotto, ove 
miserabilmente finì i suoi giorni. Ornarono questa patria molti degni Cardinali 
con assai Vescovi, et altri Prelati. Nacque quivi C. Settemulio amico di Gracco, 
come ramenta Plinio. Di cui si vede tale Epitafio presso Esernia del Sanio, in 
una pietra. C. Septimulio C.F. Treobolae IIII. Vir. Ex testamento. Trasse [143v] 
etiandio origine da questa patria Giovanni già Archidiacono della Chiesa di Bo-
logna, ove passò all’altra vita nel mille quattrocento cinquantasette, lasciando 
doppo sé molte scritture da lui fatte sopra le leggi Canoniche, et massimamente 
sopra le Dicretali. Giace hora questa città meza disfatta, et quasi abbandonata. 
Onde ritrovandomi quivi nel 1526. et havendo desiderio di vederla, sapendo 
quella essere molto antica, et così di mano in mano considerandola, et vedendo-
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la tanto rovinata, et massimamente il palagio fatto già da Bonifatio Papa sopra-
nominato, essendo pieno di maraviglia, interrogai uno de’ primi cittadini d’essa, 
onde era proceduta tanta desolatione. Mi rispose che dalla presa di Bonifatio 
Papa insino al detto giorno sempre ella era passata di male in peggio, tanto per 
una cagione quanto per un’altra, a tal che per le guerre, pestilentie, carestie, et 
etiandio per le fattioni civili, era talmente stata travagliata, ch’era ridotta al ter-
mine che hora si vedeva, et massimamente per le discordie civili. Conciò fosse 
cosa, che drizzandosi i cittadini l’uno contra l’altro, superando uno scacciava 
l’altro, et abbruciava l’habitationi di quello, et il simile faceva l’altro ritornando. 
Et per ciò vedevasi talmente l’infelice città condotta. Là onde divisando quei po-
chi Cittadini, che quivi si ritrovavano, per qual cagione sempre fosse travagliata 
la città, in tal guisa ch’era ridutta a mal partito, doppo molti pensieri gli occorse 
il grand’oltraggio fatto a Bonifatio Papa da i suoi antenati, et che non mai era 
stato purgato il loro peccato. Et che perciò di poco avanti, ch’io vi venisse, have-
vano supplicato a Papa Clemente settimo che li volesse mandare un Vescovo ad 
ispirare, et purgare il popolo del peccato commesso da i suoi avoli. Il che haveva 
fatto, et data la benedittione a tutto il popolo, pregando Iddio volesse accettare 
per buoni, et assolverli dalla pena, quale meritavano per il grave peccato com-
messo nel suo Vicario. Et mi disse che mai non era stata purgata la città, overo 
assolti i Cittadini dalla censura, nella quale erano caduti, per haver posto le ma-
ni temerariamente nel Pontefice Bonifatio. In vero ella è cosa molto paventosa 
da considerare quanto acerbamente punisca Iddio quelli, overo i figliuoli, et di-
scendenti di quelli, che temerariamente fanno violentia, et oltraggi a’ sacerdoti. 
Onde diceva Dio per bocca di David. Non vogliate toccare i miei Christi, cioè i 
miei sacerdoti a me consacrati. Ritornando alla nostra descrittione, poi c’ho as-
sai parlato di Anagna. Dico che vicino a questa città ritrovasi la Fontana Tofano, 
che nel verno rimane asciuta essendo giacciato il Lago di Celano, poscia nel 
tempo della primavera, nell’està, et nell’Auttunno caccia grand’abbondanza 
d’acqua, havendo peraventura origine dal detto Lago, perché dice Plinio nel se-
condo libro che vedonsi alcuni ruscelletti, o siano secreti cuniculi sotto terra nel 
lago Fuccino (detto de’ Marsi) per li quali esce l’acqua, et a certi tempi dà prin-
cipio ad un Fiume. Vero è, che ’l non dice ove comincia detto fiume. Et come 
scrive Biondo, potrebbe esser che l’acque di questa fontana derivassero da quel-
lo, passando sotto terra per occulti canaletti. In vero par sofficiente argomento, 
et probatione quel ch’è detto, ch’essendo l’acqua giacciata del prefato Lago, qui-
vi manca. Poscia scendendo questa acqua al fine mette capo nel Garigliano, et 
molto lo accresce. Oltre Anagna a cinque [144] miglia scorgesi sopra l’alto colle 
la città di Ferentino pur de gli Hernici, colonia de i Romani, Ferentinum detto 
da Strabone, Dionisio, Livio, Antonino, Tolomeo, et da Sillio Italico nell’ottavo, 
et da Plinio sono annoverati i Ferentinati nella prima Regione. Narra Livio nel 
terzo libro, che Tullio Re passò al Capo Ferentino, et nel settimo, come il detto 
lo pigliò per forza, et nel nono come furono restituite le leggi a tre popoli de gli 
Hernici, cioè a gli Allatrinati, Verulani et Ferentinati, imperò che più tosto vol-
sero dette elggi, ch’esser fatti cittadini Romani. Et più in giù scrive qualmente 
fosse condutto l’essercito contra i Ferentinati, et poi molto aspramente combat-
tuto, per cotal maniera, che furono uccisi da 300. huomini, et donata la preda a i 
soldati. Et Dionisio nel quarto libro dimostra, che fosse fatto un concilio al foro 
Ferentino. Quindi poi a cinque miglia appare Fraselono, Frusino dimandato da 
Strabone, Antonino, Tolomeo, et da Silio nell’8. atque duro Frusino haud imbel-
lis aratro, et nel 12. bellator Frusino, et da Plinio sono descritti i Frusinati nella 
prima Regione. Et Livio anch’egli li nomina nel decimo libro, narrando qual-
mente fossero condennati nella terza parte del loro territorio da i Romani, per 
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haver sollevato gli Hernici a moverli guerra. Et nel 27. scrive come nacque un 
fanciullo in questa città di tanta grandezza, che pareva di quattro anni, et nel 21. 
che quivi, nacque un agnello col capo di porco. Hebbero origine di questa città 
due Pontefici Romani, cioè Ormisda figliuolo di Giusto, essendo Consoli Simaco, 
et Boetio, et Silverio figliuolo del detto Ormisda. Il qual fu creato Pontefice per 
denari da Teodato Re de’ Gotti, ne’ tempi di Giustiniano Imperadore, come nar-
ra il Platina col Petrarca ne’ loro Pontefici. I quali scrissero havesse mal princi-
pio l’antidetto Silverio, et poi ottimo fine. Vedesi poi il fiume Cosa pasare ap-
presso di Fraselone, (come dimostra Strabone.) Caminando 15. miglia, si giunge 
a Ceperano termine da questo lato di cotesta Regione. Ritrovasi anche in questo 
viaggio alla destra di Zinazzano, Pagliano, quest’anni passati da Paolo III. Papa, 
tolto da Ascanio Colonna, poi Serrono, Pillio, Aguto, Trivigliano, Colle di Po, An-
ticolo, et l’antica città di VERULO da gli antichi Verulum detto, et Plinio descri-
ve gli Verulani nella prima Regione. Ne parla in più luoghi Livio di questa città, 
et massimamente nel 9. libro, narrando che furono restituite le sue leggi a gli 
Verulani, perché più tosto si contentarono d’havere quelle, che passare a Roma 
ad habitare. Et etiandio vi fu conceduto che potessero fare parentado insieme. 
Dà hora grand’ornamento a questa città Ennio Filonardo suo cittadino, et Ve-
scovo, da Paolo III. Papa fatto Cardinale per le sue singolari virtù, nell’anno del 
1536. essendo Castellano di S. Angelo. Egli è huomo humano, sincero, pratico, et 
di grand’ingegno, et molto fautore, et padrone de i letterati. Delle virtù, et di-
gnissime opere fatte da lui per il seggio apostolico, lungamente ne potrei scrive-
re, ma ad altro luogo le riserbo. Seguita poi il picciolo castello di Fumone, molto 
nominato dal Petrarca, Platina, Biondo, et Sabellico, per essere stato carcere di 
Celestino papa 5. (innanzi nominato Pietro di Morono) huomo santissimo, ove 
fu posto da Bonif. 8. Pontefice suo successore. Et quivi divotissimamente passò 
a miglior vita. Vedesi più oltre [144v] la molto antica città di Alatro, da Strabone 
Alatrium detto; penso sia corrotto il testo di Plinio nella prima Regione d’Italia, 
quando cita i popoli di essa dicendo Altrinates, et credo che voglia dire Alatrina-
tes, et Alatrinati. Assai mi sono maravigliato di Ermolao Barbaro, huomo molto 
diligente, che mostra nelle sue correttioni Plinane non aver avertito a questo er-
rore. Vero è, che forse egli haveva il libro corretto di Plinio, et però non bisognò 
correggerlo. Furono restituite le leggi a questi Alatrinati con quegli altri patti, sì 
come a gli Verulani, come dimostra Livio nel nono libro. Vedesi poi la città di 
Babuco, da Livio nominata Bovile, come dimostra Biondo. Di cui ne scrive Cor-
nelio Tacito nel 15. libro, et nel 30. Seguita poi Nota, Turritio, Prose, Vico, Rip-
pe, Porcigliano, Trevo, Fettino. Ritornando poi alla via lasciata nel mezo della 
Selva dell’Aglio, vedesi sopra il colle, Valmontone castello, Labicum, et da Strab. 
et da Silio nel 5. libro detto, quando scrive, et veterem bellare Labicum, et nel 
12. Iamque adeo est campo ingressus, et arva Labici. Et Plinio nomina il territo-
rio Labicano nella prima Regione d’Italia. Et Vergilio, et picti scuta Labici. Le 
quali parole dichiarando Servio, dice così furono addimandati questi popoli La-
bici da Glauco figliuolo di Miniose, il qual venendo in questi luoghi, et vedendoli 
discinti, li diede la cintura, acciò che si potesse cingere gli scuti. Sovente ne fa 
memoria di essa città, nell’historie Dionisio Alicarnaseo, et massimamente 
nell’ottavo libro, dimostrando ch’ella fosse città de i Latini, et che fosse altresì 
pigliata da M. Coriolano con l’altre Colonie de gli Albani. Et Livio anche egli la 
rimembra spesse volte, et singolarmente nel quarto libro, scrivendo come Q. 
Sulpitio Prisco Dittatore la pigliasse per forza, et la saccheggiasse, et fosse de-
terminato per il Senato, vi si mandassero habitatori, a i quali vi fossero conse-
gnati per ciascuno due giugeri di terra per loro bisogno. Produceva già il territo-
rio di questa città abondanza di buone uve. Delle quali ne mangiò in un pranzo 



 253 

Clodio Albino 23. libre, come narra Giulio Capitolino. È soggetto questo Castello 
alla nobile famiglia de’ Conti Romani. Appresso Valmontone evvi Monfortino 
castello de i magnifici Monfortini Romani, così nominati dal detto castello, se-
condo Biondo. Scorgesi poi Zancato, Gavignano, et Segna, la dimanda Strabone 
Signia, et Plinio annovera i Signiti nella prima Regione. Fu Colonia di Tarquinio 
superbo, come dimostra Dionisio nel quarto libro. Et soggiunge che fu così detta 
Signia più tosto da una sorte, che da alcuna elettione. Conciò fosse cosa che qui-
vi alloggiando i soldati, et essendosi talmente fermati, et parendogli esser sì co-
me in una città, a caso così Segna la nominarono. Ne fa memoria di questa città 
Livio nell’ottavo lib. scrivendo come i Romani citarono dieci Prencipi de i Latini 
ad udire la loro opinione, non chiedendo alcuno de i Signini, né de i Velitrini. 
Molto è lodato il vino Signino da Strabone, et da Plinio nel quartodecimo libro, 
il quale essendo invecchiato ristinge il ventre, di cui dice Martiale. 

Potabis liquidum Signina morantia ventrem 
Ne nimium sistant. sit tibi parca sitis, 

Et Sillio nel ottavo. 
Quos Cora, quos spumans inimico Signia musto. 

[145] Illustrò questa città Vitaliano Pontefice Romano figliuolo di Anastagio, che 
compose il canto della Chiesa Romana, et concordò gli Organi, secondo il Pe-
trarca ne’ Pontefici. Passò a miglior vita questi anni passati in Roma Lorenzo 
Grana Romano, et Vescovo di questa città, eccellente Oratore, et huomo di 
grande, et tenace memoria, et d’ogni virtù ornato, lasciando di sé gran desiderio 
a i virtuosi. Più oltre appare Scurcula, Merulo, Suppino, Patrica, Ceccano, et Ca-
stro da questo lato termine del Latio. Ci rimane hora a descrivere il viaggio della 
terza via da Strabone Valeria, et etiandio Tiburtina dimandata. La qual comincia 
a Tioli, et passa per li Marsi, et trascorre insino a Corsinio, già principale città de 
i Peligni, come nota detto Strabone; partendosi adunque da Roma, et caminan-
do per questa via, ritrovasi primieramente la città di TIOLI nominato Tybur da 
Strabone, Tolomeo, et da gli altri scrittori. Et Plinio nomina i Tiburtini nella 4. 
regione. Misurandosi da Roma Todi 16. miglia. Ella è posta sopra il colle. Sono 
diverse le opinioni da chi edificata fosse, et così nominata. Et prima dicono al-
cuni, che la fosse edificata da i Focesi; et altri insieme con Solino, et Catone, da 
Catillo d’Arcadia, Capitano dell’armata marinesca di Evandro, et altri con Sestio 
Grego, dalla gioventù Argiva. Et dicono che Catillo, figliuolo di Anfiario, essendo 
passato nell’Italia, con tutta la sua progenie (doppo la prodagiosa morte del pa-
dre a Tebe) per comandamento del suo avolo Tideo, et quivi dimorando hebbe 
tre figliuoli, cioè Tiburtio, Cora, et Catillo. I quali (mancato il padre) havendone 
scacciati del Castello di Sicilia gli antichi Siccani, nominarono questa città Tibu-
re dal nome del loro fratel maggiore, in vece di Tiburto. Il che conferma Servio 
scrivendo sopra quei versi di Vergilio del 7. lib. 

Tum gemini fratres Tyburtia moenia linquunt 
Fratris Tyburti dictam cognomine gentem 
Catillusque, acerque Corax, argiva iuventus. 

A me pare che così si possono concordare tutte quelle sopra narrate opinioni 
circa la edificatione, et nome di questa città, cioè, che fu primieramente edificata 
da gli antidetti tre fratelli, con i quali era la gioventù Argiva, quale era venuta 
con quei nell’Italia, la qual cosa conferma Faccio nel primo Canto del 3. libro 
Dittamondo, quando dice. Vedi dove Carillo visse poi, che lasciò Tebe. N’è fatto 
anche memoria d’essa città da Verg. nel 7. lib. annoverandola fra quelle cinque 
città, che fabricarono l’armi ad Enea così. 
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Quinque adeo magnae positis incudibus urbes, 
Tela novant, Atina potens, Tyburque superbum. 

Nomina Vergilio superbo Tivoli (come vuole Servio) perché furono detti i Tibur-
tini, superbi dal Senato Romano per tal cagione. Essendo andati i Tiburtini a 
chiedere aiuto a i Romani, et quelli dimostrandosi difficili a darglielo, comincia-
rono i Tiburtini con grande ardire a raccordargli i benefici da loro fatti al Senato 
Romano. Il che non potendo sopportare il Senato, tutto isdegnato li rispose. Voi 
Tiburtini siete molto altieri, et superbi. Onde da tal risposta fu tratto essere i 
[145v] Tiburtini superbi. Et per tanto Vergilio dice. Tyburque superbum. Ne 
parta etiandio di Tioli Sillio nell’ottavo. Hinc Tybur, Cutille tum, sacrisque dica-
tum. Fu altresì nominata questa città (secondo Strabone) Herculeum perché e-
ravi riverito, et honorato Ercole, ove ogn’anno al giorno a lui dedicato conveniva 
gran moltitudine di popolo, come dimostra Niccolò Perotto nel Cornucopia. Era 
anche nominata Caterrata, overo luogo stretto, et precipitoso per la molto stra-
bocchevole caduta del fiume Anieno (o sia hora Teverono) nel luogo, ove si può 
cominciare a navigare esso fiume. Il quale passando per mezzo le Selve, scende 
al fine da Tivoli molto strabocchevolmente da quegli altri luoghi, et montagne 
nella soggetta Valle, et trascorrendo per la pianura, al fine sbocca nel Tevere, 
come anche scrive Strabone. Ne parla in più luoghi di questa città Livio, et fra gli 
altri nel settimo libro narrando le guerre, et battaglie fatte fra’ Romani, et Tibur-
tini, et parimente della pace fatta fra loro. Et Ovidio nel sesto. Apice Tybur. Po-
scia mancata la Maestà, et grandezza del Romano Imperio, parimente mancò la 
grandezza di questa città, essendo ella stata rovinata da i Tedeschi, avvenga che 
poi la fosse ristorata, et aggrandita di mura da Federico Barbarossa. Al fine Pio 
Papa secondo vi fece fabricar la forte Rocca, quale hora si vede; ove Gio-
van’Antonio Capano Vescovo Apruntino huomo letterato vi fece porre una Tavo-
la di marmo, con questi due versi. 

Grata bonis, invisa malis inimica superbis 
Sum tibi Tybur enim sic Pius instituit. 

Per esser quivi l’aria molto temperata havevano usanza anticamente i prelati 
della corte di Roma di passare a questa città ne’ tempi fastidiosi dell’estate a 
soggiornare, insino erano passati. Diede gran fama a Tioli la Sibilla Albunea det-
ta Tiburtina, essendo nata appresso questa città, vicino alla fontana Albunea; 
della quale ne parlerò più in giù. Fu honorata questa Sibilla, et riverita quivi ap-
presso l’Anieno fiume, sì come cosa divina, ove fu poi ritrovata la statua di essa 
col libro in mano, nel fondo di detto fiume. Etiandio fece fama a Tioli Semplicio 
Pontefice Ro. Assai altri huomini illustri hanno dato nome ad essa città, che sa-
rei lungo in raccordargli, et massimamente Vicenzo Leonino, che lungo tempo 
trattò l’armi con grand’honore, et il suo fratello governò la chiesa di questa sua 
città con gran prudenza. Uscendo fuori da Tioli, et salendo a gli altissimi monti, 
ritrovasi la sopranominata fontana, Albunea talmente nominata della natura 
dell’acqua, che di quella esce, come dice Servio, dichiarando quei versi del 3. lib. 
di Verg. 

Fatidici genitoris adit, lucosque sub alta 
Consulit Albunea nemorum maxima sacro 
Fonte sonat scaevamque exhalat opaca mephitin. 

Soggiunge poi Servio che da Verg. è scritto, sub alta Albunea, perché esce detta 
acqua da gli altissimi monti da Tioli, altresì da alcuni nominata Leucotea. Non 
solamente detta fontana è dimandata Albunea, ma anche la selva intorno quella 
scendendo da Tioli, sotto quello, non però molto discosto, appaiono molte anti-
chità [146] di marmo, fra le quali evvi un Lione, et un Cavallo talmente azzuffati 
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co’ crini, che paiono di punto in punto voler combattere insieme. Quindi non 
molto lontano a man sinistra circa le radici del monte, si dimostrano gran rovine 
della villa Tiburtina tanto eccellentemente, con gran spesa fatta da Adriano Im-
peratore. Di cui dice Spartiano, che la fu da lui molto superbamente fabricata 
havendovi designato i più illustri luoghi delle Provincie, et talmente nominati. 
In vero ella è cosa maravigliosa da considerare le rovine di tali, et tanti edifici, 
come erano quelli. Intorno a Tioli, sono le Pietrarezze, dalle quali si cavano le 
pietre nominate Tavertine (avvenga, che anche di simile se ne cavano de i Gabij) 
delle quali fu fatta la maggior parte de gli edifici eccellenti di Roma. Di queste 
pietre Tivertine assai ne scrive Plinio in più luoghi, et fra gli altri nel capo 22. del 
36. lib. Ancor in questa pianura sotto Tioli, vicino all’Anienno (hora Teverone) 
scaturiscono assai acque fredde, chiamate Albule molto medicinevoli a diverse 
infirmità, o bevendosi, o in quelle bagnandosi, come dice Strab. Così Albule fu-
rono dette dall’Albedine, o sia bianchezza, che traeno dal zolfo, dalla cui minera 
scaturiscono. Delle quali dice Mart. nel 1. lib. delli Epigrammati. 

Itur ad Herculei gelidas qua Tyburis arces 
Canaque sulphureis Albula fumat aquis. 

Sono l’acque Labane del territorio di Nomento, o sia dell’Amentana, del territo-
rio di monte Ritondo da gli antichi Ereto detto nella loro virtù, et medicina mol-
to simigliante a queste, come scrive Strab. Vicino alla via, quale trascorre da 
Tioli a Roma in questa pianura, si veggono alcuni luoghi, ne i quali generansi al-
cuni lapilli bianchi di tali, et tante figure, che paiono confetti di zuccaro fatti da 
gli artefici di diverse maniere, sì come coriandri, mandorle, anisi, cinnamomo, 
fulignata, et da altri simili figure. Et tanto sono simili cotesti lapilli a i detti veri 
confetti, che credo non sia persona tanto accorta quanto si voglia, che essendogli 
presentati non sapendo la cosa, che non vi rimanghi ingannati, sì come essendo 
a Roma sovente ho veduto. Nominansi cotesti lapilli, i confetti di Tivoli. Sono 
questi luoghi passato il Teverone ne’ Sabini. Et è paruto a me di farne quivi me-
moria, per esser vicino a Tioli. Ora ritornerò al Latio, et descriverò gli Equicoli. 

 
EQUICOLI. 

Habitavano gli Equicoli sopra Tivoli ne gli asperi, et strabocchevoli monti, et 
molto larghi, così da Verg. nel 7. lib. figurati. 

Horrida praecipue, cui gens assuetaque multo 
Venatu nemorum duris Aequicolae glebis 
Armati terram exercent, semperque recentes 
Convectare iuvat praedas, et vivere rapto. 

Ottimamente dimostra Vergilio in questi versi la loro vita, cioè che erano asperi, 
et selvaggi di costumi, essendo continuamente intenti alla caccia de’ silvestri a-
nimali, havendo il paese aspero da cultivare, et inutile da fruttificare. Là onde 
erano [146v] costretti a ritrovar modo da sostentare la loro vita. Furono questi i 
primi popoli de i Latini, da’ Romani soggiugati, essendo i Romani alquanto ac-
cresciuti in grandezza, come dimostra Livio nel 9. lib. narrando qualmente fos-
sero soggiugati 40. Castelli de gli Equicoli fra 60. giorni, chi per un modo, chi 
per un altro, essendone etiandio molte di quelle bruciate, et rovinate. Onde per 
questa cosa fu quasi totalmente isterminato il loro nome. Et similmente Dioni-
sio in più luoghi descrive le battaglie fatte fra questi popoli, e i Romani, et singo-
larmente nel 9. et 10. lib. Ne fa memoria de gli Equicoli altresì Corn. Tacito 
nell’undecimo lib. et Diodoro Siculo nel duodecimo. Egli è il primo castello di 
questi popoli fra i monti, posto alla sinistra del Teverone, Vico Varro, da alcuni 
detto Vicus Varronis ma dal Sabellico nel 9. libro della nona Eneade, Vicus Vale-
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rius, quando dice, Ursinus Antistes ad Vicum Valerium, alij Varronis appellant. 
Egli è molto forte castello, così di sito, come etiandio per gli edifici. Nella cui 
oppugnatione, nell’anno di nostra salute mille cinquecento trentatré essendo 
percosso da una pallotta d’un Arcobuso Luigi di Gonzaga valoroso capitano di 
militia di Clemente settimo Pontefice Romano, passò di questa vita, lasciando 
gran desiderio di sé a i mortali. Ha dato grand’ornamento a questo Castello ne’ 
nostri giorni M. Antonio Coccio Sabellico nobilissimo scrittore di historie, dal 
principio del Mondo insino nel mille cinquecento sette da lui nominate Eneade. 
Scrisse molte altre dignissime opere, cioè delle cose de’ Venitiani, l’istorie del 
Frioli, de gli huomini illustri, del Senato Venetiano, con molte orationi, et epi-
stole con altre opere. Abbandonò questa vita in Vinegia nel mille cinquecento 
sette, con gran giattura della Latina lingua. Lungo tempo fu salariato da i Vene-
tiani, acciò notasse l’occorrenze loro. Più oltra caminando sopra Vico Varro, 
scorgesi fra quei monti Procella, et Cantalupo piccioli castelli. Et poi sopra l’alto, 
et aspro monte Rivo freddo, sopra il quale appaiono più alte, et aspere monta-
gne, da ragguagliar con i più alti, et precipitosi monti dell’Apennino nella som-
mità, ne i quali veggonsi molti pozzi, dove ne sono due di tanta profondità, che 
gettandogli dentro un sasso, si possono dire agiatamente due versi letterali di 
qualunche Poeta si vuole, avanti che arrivi al profondo, come anche dice Biondo. 
Furono fatti questi pozzi, per dare respiro a gli Aquedotti fatti da Martio Edile, 
overo da Claudio Imperatore per condur l’acque del lago Fucino, o di Celano a 
Roma, acciò non fosse ritardato il corso dell’acqua dall’aria lei conchiusa. Fa-
cendo far quest’Acquedutto Claudio, tenne 12. anni 30000. Servi secondo Sve-
tonio, acciò fosse fatto con tutte le cose necessarie, per poter condur detta acqua 
a Roma, come dimostra Plin. nel 15. capo del 36. lib. così. Eiusdem Claudij, inter 
maxima equidem, ac memoranda duxerim, quamvis destitutum successoris o-
dio, montem perfossum ad lacum Fucinum emittendum, inenarrabili profecto 
impendio, et operariorum multitudine, per tot annos, cum autem corrivatio a-
quarum, qua terrenus mons orat, egereretur, in vertice machinis, aut silex cede-
retur. Omniaque intus in tenebris fierent, quae neque concipi animo, nisi ab his, 
qui videre, neque humano sermone enarrari possunt. In vero ella è cosa maravi-
gliosa da considerare, come fosse fatto, et cavato detto Aquedutto nelle viscere 
de’ monti, [147] et come fosse istratta la terra, overo cavata la pietra di quello, et 
come fosse possibile a lavorare nella oscurità, come dice Plin. Oltre di Rio fred-
do caminando per la dritta via ritrovasi Arceolo, appresso il quale nella sommità 
de’ detti Monti, comincia una molto piacevole, et dilettevole pianura, ove già 
habitavano gli antichi Carseoli, così nominati da Strabone, et da Plinio. Sono 
posti i Carseolani nella quarta Regione. Et Livio nel 11. lib. dimostra come fosse 
deduta Colonia Carseoli del territorio de gli Equicoli. Et più oltre dice, che si 
dierono detti Carseolani a i Romani, et nel 27. narra, che fosse una di quelle 12. 
Colonie, che rifiutarono di dar soldati a i Romani, et di pagar danari ne’ tempi 
d’Annibale. Et nel 40. scrive che fu mandato Biti figliuolo del Re de’ Thraci per 
ostaggio a i Rom. a Carseoli in carcere. Et L. Florio dimostra fossero i Carseoli 
contra i Romani nella guerra sociale, overo Marsica. Vedesi poi nella sommità 
del monte, Celle, a cui si salisse per una via tanto aspera, sassosa, et straboche-
vole, che la si può annoverare fra le aspere vie, che si possono ritrovare. Incon-
trasi poi in Scucula, et Pereto, ove si comincia a discendere in Tagliacozzo molto 
nobile castello, et di popolo pieno, che certamente si può ragguagliare a molte 
città del paese. Le nomina M. Antonio Sabellico nel 1. lib. della 11. Eneade, Ta-
liequitium. Ove habbia egli trovato questo nome non lo so, ma credo lui haverlo 
finto, per esser nuovo Castello, come anche dice Biondo. Avvenga ch’io sia 
dell’opinione del Volaterrano che ’l fosse edificato con Vico Varro, et Celano per 
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la rovina de’ Carseoli, et di Clastidio luoghi antichi di questi paesi. Ha questo 
nobil castello molto ameno, et vago territorio, ove si veggono da ogni lato belle 
vigne con fichi, poma, pere, et altri fruttiferi alberi, dimostrandosi da ogni parte 
edifici sopra le possessioni, et poderi de detti luoghi, che paiono luoghi di Ro-
magna, o del Bolognese. Egli è questo paese d’Ascanio Colonna nobilissimo Si-
gnore. Ha illustrato gli Equicoli, Mario di Alveto, che lungo tempo dimorò con 
Francesco Gonzaga Marchese di Mantova, et scrisse in volgare molto elegante-
mente le vite de i Signori Gonzaghi. Insino a qui abbracciavano gli Equicoli, et 
cominciavano i Marsi. 

 
MARSI. 

I Marsi trassero origine da Marso, figliuolo d’Ulisse, et di Circe, secondo Plin. 
ma secondo Sillio da Marsia di Frigia soverchiato da Appolline nel cantare, et 
sonare, quale passò quivi ad habitare, così dice Sillio nell’ottavo. 

Sed populis nomen posuit metuentior hospes 
Cum fugeret Phrygios trans aequora Marsia Crenos 
Migdoniam Phoebi superatus pectine loton. 

Altri dicono, che così fossero nominati da Marsi, capitano de i Lidi, et secondo 
altri havevano origine da i Psilli popoli d’Africa, che in parte passarono quivi 
scacciati da i Nassamoni (i quali Psilli havevano virtù contro i serpenti) et parte 
ne passò in Cipro, come scrive il Landino sopra quel verso di Vergilio del setti-
mo. 

Quin et Marubia venit de gente sacerdos. 
Furono molto feroci questi popoli, benché havessero poco paese. N’è fatto me-
moria di essi da Strabone, Plinio, L. Florio, Tolomeo, Vibio Sequestro, Corne. 
Tacito [147v] nel 1. lib. et da Livio in più luoghi, et fra gli altri nel 22. lib. ove 
narra qualmente fu rovinato il paese loro da Anibale, et nel 26. dice passasse il 
detto Annibale per li Marsi, ritornando da i vicini luoghi di Roma, et nel 72. ri-
membra, come fossero i Marsi i primi, che instigassero gli altri popoli a ribellare 
a i Romani, et fu così dato principio alla guerra Sociale. Et ciò fecero, perché ha-
vendo chieduto la libertà a i Romani, et vedendo non poterla ottenere, ribellaro-
no, et fecero ribellare i Picentini, Vestini, Peligni, Marucini, Lucani, et Sanniti, 
come parimente narra Strabone con L. Florio. Fu anche questa guerra addi-
mandata Marsica da questi Marsi autori d’essa. Ben è vero, che par voler Livio, 
che havesse principio detta guerra da i Picenti, ma io credo, che prima comin-
ciasse la ribellione da i Marsi, et che poi fossero primi i Picenti a pigliar l’armi 
contra Romani. Nella qual guerra furono prima soverchiati i Romani da i Marsi, 
essendo capitano de’ Romani P. Rutilio, et poi furono i Marsi da C. Mario, come 
dimostra Livio nel 73. lib. et Florio. Dipoi nel 74 con Florio narra come C. Mario 
con Gn. Pompeo superarono detti Marsi, et nel 76. qualmente furono i detti tal-
mente rotti, et fracassati da L. Murena, et Cecilio Pina legati di Silla, che furono 
costretti a chieder pace a i Romani. Ritrovossi in questa guerra Cicerone, il qual 
cominciando a vedere le gran crudeltà de i cittadini Romani (havendole in gran-
de abominationi) isdegnato abbandonò la militia, et totalmente si diede alle let-
tere. Era capo de i Marsi, la città di Marruvio posta vicino al lago Fucino, della 
quale hora pochi vestigi si veggono, detta al presente Marvo. Ne fa mentione 
Strabone di questa Città, nominandola Marruvium, et parimente Silio 
nell’ottavo. 

Marruvium veteris celebratum nomine Marri 
Urbibus est illis caput interiorque per udos. 
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Annovera Plinio i Marruvij nella quarta Regione, fra i Marsi. De i quali parla 
Vergilio nel settimo libro, dicendo. 

Quin et Marrubia venit de gente sacerdos. 
Le quai parole dichiarando Servio, dice fossero i Marruvij popoli, quali habita-
vano appresso il lago Fucino, così addimandati, sì come habitatori circa il mare, 
per la grandezza delle paludi, che quivi in quei tempi si ritrovavano, benché di-
cessero altri, talmente esser nominata da Marro loro Re, di Marsia compagno. 
Quivi venne Medea essendo passata nell’Italia seguitando Giasone, et insegnò a 
questi popoli di costringere i serpenti non versi, et parimente vi dimostrò alcune 
herbe medicinevoli ad alcune infermità. Di cui dice Faccio nel canto 1. del 3. lib. 
Dittamondo. 

E vidi quegli, dove parlan le genti, 
Che la sorore visitando andava 
L’herbe cogliendo a far soavi unguenti 

Passai la Mora, che ’l paese lava 
La Verde, e non ci fu la terra ascosa 
Dove Medea, morto il figliuolo stava. 

Furono poi nominati questi popoli Agnitij, o perché costringevano i serpenti, co-
sì nominati da Ango, che significa cruciare, et premere, o da Agnitia, dalla quale 
[148] impararono i rimedij contra detti Serpenti incantandogli, come dice Lan-
dino. Il che conferma Solino con autorità di C. Celio, che così scrive. Hebbe Oeta 
tre figliuole, cioè Agnitia, Medea, et Circe, questa ultima passò ad habitare sopra 
il monte Circeo, usando incantamenti, et maleficij, et facendo apparire esser tra-
smutati, overo trasfigurati gli huomini in diverse specie d’animali. La prima, 
cioè Agnitia venne al lago Fucino, et ammaestrò gli huomini di buona dottrina, 
insegnandogli i giovevoli rimedij contro l’infermitadi. Et così facendo, et man-
cando del numero de i viventi, fu da i popoli di questi paesi adorata come Dea, 
et fu sepolta da Giasone in Butroto, tenendo la Signoria de’ Marsi il suo figliuo-
lo. Ne fa memoria di questi popoli, et di Agnitia, Verg. nel 7. lib. così. 

Et Marsis quesitae in montibus herbae 
Te nemus Agnitiae, vitrea te Fucinus unda. 

Che i Marsi costringessero i Serpenti con le sue incantationi, lo dimostra Giulio 
Capitolino nella vita d’Eliogabalo, scrivendo qualmente raunò il detto gran mol-
titudine di Serpenti per incantamenti de’ Marsi, innanzi il giorno, et poi essendo 
ragunato il popolo per vedere i giuochi, secondo la consuetudine, incontinente li 
gettò sopra di quelli. Là onde assai di essi furono uccisi, et guasti così da i Ser-
penti, come per la fuga. Conciò fosse cosa, che ciascun volendo fuggire, et tutti 
sottosopra cercando luogo sicuro, in tanto tumulto cascando l’uno sopra l’altro, 
molti ne rimanevano suffocati, et altri guasti. Così scrive Sillio nell’ottavo libro 
delle incantationi et medicine contro i veleni de i Marsi. 

Et bellare manu, et chelydris cantare soporem 
Vipereumque herbis rebetare, et carmine dentem 
Aeotae prolem Agnitiam mala gramina primam 
Monstravisse ferunt, tactuque domare venena, 
Et Lunam excussisse polo, stridoribus amnes 
Frenantem, ac silvis montem nudasse vocatis. 

Insino ad oggi si veggono molti, che con loro incanti raccogliono i mordaci, et 
velenosi serpenti, talmente trattandogli, sì come fossero domestichi augelletti, 
dicendo esser della casa di S. Paolo, per meglio colorire le loro bugie, conciosia 
cosa che ’l tutto fanno per incanti, et invocationi di Diavoli. Ben è vero, che sono 
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molti rimedij naturali contro i morsi, et veleni de’ Serpenti, come sono herbe, et 
sughi d’esse, et pietre, et la saliva dell’huomo digiuno, la quale fuggono i Serpen-
ti sì come l’acqua bollita. Et dicessi, che entrando detta saliva nella bocca de’ 
Serpenti, incontinente moiono, come dice etiandio Pli. nel 4. capo del 18. lib. Ma 
che siano pigliati senza lesione, overo fatti venire a sé, et che siano tanto dome-
stici, che si possono agevolmente, et piacevolmente trattarli senza male alcuno, 
questo non si può fare senza virtù de’ Superiori a gli huomini, cioè senza pos-
sanza di Dio, de i suoi felicissimi spiriti, o de i perfidi nemici di quello, cioè de i 
Demonij. Era ne’ Marsi la città di Valeria, come dice Strabone, patria di Bonifa-
tio 4. Pontefice, a cui fu conceduto da Foca Imperatore il tempio Panteone per 
dedicarlo alla Reina de’ Cieli sempre Vergine Maria, et a tutti Santi Martiri. Dal-
la qual città [148v] ne’ tempi de’ Gotti tutti questi paesi de’ Marsi erano nomina-
ti di Valeria, come chiaramente si vede nell’historie di quei tempi, et massima-
mente ne’ libri de i Dialoghi di Greg. Cominciava questa Regione (secondo 
Strab.) a Tivoli, et trascorreva per gli Equicoli, et Marsi, et terminava a Corsinio, 
prima città de i Peligni. Discendendo da Tagliacozzo, per gli ameni, et dilettevoli 
colli, vestiti di viti, olivi, fichi, et altri fruttiferi alberi si giunge al principio d’una 
larga pianura, ove alle radici del monte alla sinistra della via, vedesi il castello di 
Scutula. Et secondo il mio parere, credo che ’l sia quello da Strab. detto Cucu-
lum picciolo castello, ch’era quivi ne’ suoi tempi. Et quindi seguitanto pur alla 
sinistra delle radici del Colle da due miglia, appare sopra un colleto Magliano. 
Alla cui destra evvi la bella, et larga pianura avanti nominata, che comincia alle 
radici de i monti, et trascorre alla riva del lago Fucino, nominata da Biondo nel 
18. dell’hist. Campi Palentini, ove fu rovinato l’essercito di Corradino Re di Sici-
lia. Così giace questa pianura. Dal Settentrione, et l’Occidente ella ha altissimi 
monti, dal Mezo giorno il lago Fucino, o sia da Alba, et dall’Oriente, sopra il col-
le era la città di Alba, con gli alti monti dal lago 10. stadij, overo un miglio, et un 
quarto discosto. Nel mezo di questi termini evvi una valle molto bassa larga 
10000 passi, et molto più lunga. Et talmente da ogni lato è serrata l’entrata de i 
campi Palentini, et questa Valle, nella quale combatterono amendue gli esserciti 
insieme. Fu adunque superato nel mezo di questa pianura Corradino da Carlo 
antidetto. Onde il prefato Carlo vi fece edificare una sontuosa Chiesa, con un 
superbo monasterio chiamandolo Santa Maria della Vittoria, per la vittoria ot-
tenuta in detto luogo. Et consegnò buoni redditi a i Monachi, quali servivano al-
la detta Chiesa. Vero è, che per li continui terremoti è rovinata la Chiesa col mo-
nasterio, come si vede. Veramente la fu opera di grande spesa, come si può co-
noscer dalle rovine di quella, conciosia, che tutti questi edifici erano fatti di pie-
tre quadrate molto misuratamente lavorate, et con gran magisterio, et parimen-
te l’antidetto Monasterio, che in vero a veder detti rovinati edifici, ne risulta 
gran compassione a i risguardanti. Al fine di questa pianura, al Mezo giorno gia-
ce il lago di Celano, o sia di Alba, o de’ Marsi, nominato da Strab. et da Cor. Ta-
cito, nel 12. lib. Lacus Fucinus, et similmente da gli altri scritori, qual è di tanta 
lunghezza, che par un mare, come dice Strab. Et si dice, che alcuna volta tanto 
accresce, che giunge a i monti, et altresì tanto cala, che rimangono issiccati i 
luoghi avanti da lui bagnati, et sommersi, talmente, che si possono coltivare. Et 
ciò interviene perché l’acqua d’esso trappassa altrove per alcuni sotterranei, et 
occulti cuniculi, et ruscelletti, lasciando così issiccati i luoghi antidetti. Entra nel 
detto lago il fiume Giovenco, et trascorre sopra l’acqua d’esso notando, in tal 
maniera, che così come entra, et corre sopra di quello, così anche riesce senza 
mescolarsi con esso, come scrive Pli. nel 2. lib. et Vibio Sequestro, da lui nomi-
nato Pitornius così. Pitornius Fluvius, per medium Lacum Fucinum Marsorum 
ita decurrit, ut aqua eius non misceat stagno. Ritrovasi in questo lago un pesce 
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(secondo Plinio) qual ha otto penne, non havendo gli altri oltre quattro. Da que-
sto lago fu condotta a Roma l’acqua da Martio essendo Edile, et perciò fu nomi-
nata acqua Martia, et fu riputata la miglior [149] acqua delle condotte a Roma, 
di cui già dicessimo. Et anche insino ad oggi veggonsi gli Acquedotti da questo 
lago insino a Roma mezi rovinati (che a vederli, certamente ella è cosa maravi-
gliosa) per li quali passava detta acqua, et parerà similmente cosa incredibile a 
quelli non l’haveranno veduti, come fosse condutta quest’acqua per tanto spatio, 
per tali, et tanti edifici fatti con grand’ingegno, et grave spesa. Assai altrove ho 
scritto de’ detti Aquedoti. Nel fine della pianura dal Lago tre miglia discosto so-
pra il colle verso l’Apennino appare la città di Alba Colonia dedutta da i Romani 
insieme con Sora, onde furono condotti 6000. habitatori essendo Consoli L. Ge-
nutio, et Servilio Cornelio, come dimostra Liv. nel 10. lib. Ella è annoverata que-
sta città da Plinio nella 4. Regione. Di cui ne fa memoria Sillio nell’ottavo così. 

Alba sedet campo, pomisque rependit aristas. 
Et ciò dice Sillio perché cavava poco formento del suo paese, ma 
grand’abbondanza di pomi. Ne’ tempi della Maestà del Romano Imperio, era 
questa città dai Romani usata, sì come una carcere da servare sicuramente i rei, 
et malvaggi huomini per l’agevolezza del luogo, come dice Stra. per esser posta 
sopra il picciolo colle, circondato d’altissimi monti, che pare vi siano stati posti 
dalla natura intorno sì come un argine. Fu qui condotto il Re Persea con Ales-
sand. suo figliuolo da Q. Cassio per comissione del Senato Rom. come dice Livio 
nel 45. lib. Et doppo lui vi fu menato Bitunto Re de gli Arverni, essendo ito a 
Roma, dapoi ch’era stato soperchiato nella sanguinolenta battaglia fatta con Q. 
Fabio Massimo Console nipote di Paolo, ove furono uccisi fra gli Allobrogi, et 
dell’essercito del detto Bitonte, 120000. huomini per tentare se ’l poteva sodi-
sfare al Senato, et pacificarsi, secondo Livio nel 61. Fu questa città una delle 12. 
colonie, che rifiutarono di dare aiuto a i Romani ne’ tempi d’Annibale, così scri-
ve Livio nel 27. lib. Ora giace quasi tutta rovinata. Vero è, che pure si veggono 
alcune parte di mura meze sfasciate fatte di gran pietre quadrate, per le quali fa-
cilmente si può però conoscer la sontuosità dell’antidetto edificio. Habitano qui-
vi alquanti huomini, sì come in luoghi abbandonati, et rovinati. Furono tre Albe, 
prima questa de’ Marsi, da cui furono nominati gli habitatori Albesi, l’altra quel-
la edificata da Ascanio, nominata Alba Longa, i cui popoli Albani si dicevano. 
Ritrovasi la terza nella Gallia Cisalpina fra i Liguri Cisapennini (come dimostre-
rò al luogo suo) et da questa si dicono gli Albesani. Non molto discosto da que-
sta città, sì come dimostra Ver. nel 7. era la selva d’Agnitia. Veggonsi intorno al 
lago sopra nominato alquanti castelli, de i quali è S. Apetito, S. Giona, Paterno, 
Transaco, Gaiano, Avezzano, con Magliano innanzi descritto. Ben è vero, che 
tiene il principato sopra tutti i sopranominati castelli, così nella moltitudine del 
popolo, come anche nella ricchezza Cellano, posto alle radici de gli altissimi 
monti sopra un picciolo colle, che risguarda al mezo giorno posseduto dalla no-
bile famiglia de Cibo Genovesi, da cui fu nominato l’antidetto lago, di Cellano. 
Vedesi anche in questi contorni alle radici de’ monti, 4. miglia discosto da Alba, 
Cesa picciolo castello patria già di Pietro Marso huomo molto letterato. Il qual 
con le sue singolari virtuti ha illustrato questo luogo, [149v] come chiaramente 
conoscer si può all’opere da lui lasciate, et massimamente de’ comentari fatti 
sopra Sillio Italico. Abbandonò i mortali pochi anni fa. Essendo giunto a Cella-
no, termine de’ Marsi, et di questa regione del Latio, o sia di campagna di Roma 
da questo lato, et non havendo potuto per cagione da i monti descrivere ordina-
tamente i luoghi posti fra Pilastrina, Tioli, Vico Varro, et Zinzano, come pareva 
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necessario, che sono di questa regione del Latio, bisognerà adunque alquanto a 
dietro ritornare, acciò siano descritti. 

 
EQUICOLI. 

Ritornando adunque a dietro, et passando ne i luoghi quali sono fra Pilastri-
na, et Tioli, et quegli altri luoghi sopra nominati, vedesi Rocca dalle Cave, et Ca-
pranica. Da cui trasse origine i Capranici, molto magnifica famiglia di Roma 
(come dicono alcuni.) Della quale sono usciti molti eccellenti huomini. Poi scor-
gesi Guadagnuolo, Poli, Casa Corbola, S. Giorgio, Rocca Dellirice, et non molto 
discosto, Ceciliano, Sambucca, Saracinesco, Rocca de’ Mutij, Girano, et Cereto, 
penso che questo sia quel luogo da Strabone nominato Cereate. Siguita poi Anti-
colo, Rinate, Affile, Civitella, et Olibano molto dilettevole luogo. Et poi Piesciano 
con S. Vito, vicino ad una chiara fontana, È questa una di quelle Fontane, che 
danno principio al fiume Garigliano. Ritrovasi poi di sopra fra gli altissimi mon-
ti Sollago, Sublaqueus detto da Plinio nella quarta regione. Vero è, che dice il 
dotto Barbaro nelle correttioni, come si dee dire più tosto Sublacus, che Subla-
queus, essendo così nominata la via Sublacese da Frontino, et non Sublaquese. 
Et per esser nominati i popoli Sublacesi da quei tre laghi, che quivi si ritrovano, 
da i quali esce il fiume Aniene, come dimostra Plinio. Et per tanto così è detto 
Sublago dal Lago, ove è posto. Ben è vero, che vuol Cornelio Tacito nell’11. 
dell’historie, che fosse detto questo luogo, i Stagni Simbrij, quando dice così di 
Claudio, Cesare. Fontes aquarum sub Imbrivinis collibus deductis intulit. Et nel 
14. più chiaramente lo dimostra così. Nam, quia discumbentis Neronis apud 
symbriviana stagna (cui sublaqueum nomen est) ictae dapes, mensaeque disiec-
ta idque finibus Tiburtum acciderat, unde paterna Planco origo. Il che anche di-
ce Sillio Italico nell’ottavo. Quisque Anienis habent ripas gelidosque rigantur, 
Symbrivio. Le quai parole dichiarando Pietro Marso, scrive essere il Simbrivio 
un fiume ne gli Equicoli, quai sono sopra Tioli. Egli è Solagno un bel castello, 
che risguarda al lago molto nominato per la felice conservatione di S. Benedetto 
in questo luogo, come dimostra S. Gregorio ne i libri de i dialoghi. Vedesi quivi 
un nobil Monsterio, ove già habitava gran numero di monachi, ma hora è in co-
menda. Partendosi poi da Solago, et caminando alla destra del lago, et del fiume 
Aniene scopresi sopra la riva del detto fiume parte dell’aquedutto cavato nel 
sassoso monte insino a Vico Varro, che trascorre a Roma, per il quale era con-
dutta l’acqua 40. miglia a Roma, parte per lo detto Aquedutto cavato nel sassoso 
monte, et parte fatto di mattoni cotti con calce sostenuto in più luoghi da grandi, 
et smisurati piloni per cotal maniera, che parerà cosa incredibile a quelli, i quali 
udiranno referirlo, et non [150] l’haveranno veduta, pensando come fosse possi-
bile di condur l’acqua tanto profondissimamente per le viscere de’ monti quanto 
si vede. Onde per questa artificiosa cosa si può conoscere la gran possanza de gli 
antichi Romani, i quali facevano tante, et tali opere, che hora potrebono non che 
difficili, ma quasi impossibile a fare da tutto il mondo. 

Finiti gli Equicoli da questo lato. Passerò alla Città di Pilastrina edificata nel 
propetro di Roma con Tioli, et Tusculo (come etiandio scrive Strab.) et da lui, et 
da tutti gli altri scrittori Preneste nominata. Fu edificata questa città (secondo 
Solino con autorità di Zenodoro) da Preneste figliuoli di Latino nipote d’Ulisse. 
Vero è, che altri vogliono fosse così nominata da i prini, o sia Lentisca, che quivi 
nasce in grande abbondanza, secondo il Volaterrano. Ma par però che Vergilio 
nel 7. voglia che la fosse fondata da Ceculo figliuolo di Volcano così. 

Nec praenestinae fundator defuit Urbis 
Vulcano genitum pecora inter agresta Regem 
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Inventumque focis omnis, quem credidit aetas 
Caeculus, hunc legio late comitantur agrestes 
Quique altum Praeneste viri 

I quali versi dichiarando Servio dice, come erano quivi i Pontefici, et gli Dei in-
digeti, sì come a Roma, et altresì due fratelli honorati come cosa divina. De i 
quali la sorella ritrovandosi sedere una fiata appresso il fuoco, uscì del fuoco 
una scintilla, et la percosse nel ventre, per la cui percussione incontinente fu 
gravidata d’un figliuolo maschio. La quale al debito tempo havendo partorito, lo 
pose appresso il tempio di Giove, et quivi lo lasciò. Ora passando quindi le Ver-
gini per andare a pigliar dell’acqua, mosse da pietà lo raccolsero, et lo portarono 
vicino al fuoco, et così per questa cosa fu vulgato esser figliuol di Volcano, et fu 
nominato Ceculo da i piccioli occhi c’haveva. Ora essendo accresciuto raunò 
gran numero di malvagi huomini, et havendo lungo tempo consumato la vita 
sua in ladronerie, et altre male opere, diede principio a questa città fra i monti. 
Et fatta la fabrica, invitò i vicini popoli alla dedicatione di essa, havendo altresì 
apparecchiato giuochi, et feste per darli piacere, i quali celebrati, essortogli ad 
habitare seco, dicendogli esser lui figliuol di Vulcano. Il che non essendogli cre-
duto, ansi facendosi beffe quelli di tal cosa, alzando gli occhi, supplicò a Volcano 
ne volesse dimostrar miracolo. Là onde incontinente scendendo con 
grand’impeto una fiamma di fuoco dal Cielo, circondò tutta quella moltitudine 
ivi raunata. Onde tutti paventati, deliberarono di habitar con lui, credendo esser 
Ceculo figliuolo di Vulcano. Così dice Servio, volendo dimostrare che fosse edifi-
cata questa città dal detto Ceculo. Ma perché la fosse così nominata Preneste, al-
trimente non dice, che dalla moltitudine de Prini, com’è detto. Vero è, che Festo 
scrive traesse detto nome dal sito del luogo, ove ella è posta, cioè per esser pre-
stante sopra i monti. Et Plin. volle, che prima si dimandasse Stefano, et Strab. 
Polistefano, cioè città di molte Corone, soggiungendo che la fosse edificata da’ 
Greci con Tioli, che sono amendue ugualmente discosto 100. stadij, o siano 12 
mig. et mezo, et Preneste due volte tanto da Roma, cioè 25. [150v] miglia. Così 
vogliono questi autori fosse primieramente nominata, et poi Preneste. Era quivi 
quel superbo Tempio da Silla fabricato, et alla fortuna dedicato, onde dava ri-
sposta l’Oracolo. Di cui dice Sill. nel 8. lib. Hinc Tybur Catile tuum sacrisque di-
catum, Fortunae Praeneste. Qui vedevasi la statua della Fortuna talmente dora-
ta, che per l’eccellenza del maraviglioso artificio, divenne in proverbio, che 
quando alcuno voleva lodare una doratura, diceva esser doratura Prenestina. 
Ancor cominciò quivi Silla un artificioso pavimento nel detto Tempio con diver-
se figure di varie pietre tagliate molto minutamente, nominati Litostrati, o siano 
alla Mosaica (come noi diciamo.) Delle quali dice Plin. nel 25. cap. del 36. lib. 
descrivendo i nobili pavimenti, come furono accettati i Litostrati cominciati sot-
to Silla con picciole crustule di pietre nel Tempio della Fortuna in Preneste. 
Leggevansi gli infrascritti versi nel detto Tempio in lode della fortuna. 

Tu, quae Tarpeio coleris vicina tonanti 
Votorum vindex semper Fortuna meorum, 
Accipe, quae pietas ponit sibi dona merenti 
Effigiem nostri conservativa parentis. 
Cuius ne taceat memorandum littera nomen 
Caesius hic idemque Titius primusque vocatur 
Qui largae Cereris messes fructusque renatos 
Digerit in pretium, cui constat Fama fidesque 
Aequi divitias, nectit pudor ire per altos 
Consuetus portus cura studioque laboris 



 263 

Littora, qui praestat fessis tutissima nautis, 
Notus in Urbe sacra, notus quoque finibus illis 
Quos Umber sulcare solet, quos Tuscus arator 
Omnibus hic annis notorum more suorum 
Centenas adicit numero crescente coronas 
Fortunae simulacra colens, et Apollinis aras 
Arcadumque Viri, quorum consentit in illo 
Maiestas longae promittens tempora vitae: 
Accipe posteritas, quod per tua saecula narres. 
Taurimus cari iussus pietate parentis 
Hoc posuit donum, quod nec sententia martis 
Vincere, nec poterit fatorum summa potestas, 
Sed populi salvo semper rumore manebit. 

Era posta questa città in luogo molto più forte di Tivoli, come dice Strab. per ha-
ver sopra di sé un altro monte dietro, diviso con un colle del continuo monte, al 
qual era molto difficile la salita, lunga due stadij. Biondo crede quella schiena 
del monte, ove si vede la fortissima Rocca delle Cave, esser quella descritta da 
Strab. ove si vedevano da ogni lato i monti forati, et pieni di cuniculi, et fongie 
occulte insino alla pianura così da nascondere ogni persona, come etiandio per 
conservar l’acque. In una delle quali morì C. Mario, essendovi assediato da i 
nemici, secondo Livio [151] nel 87. lib. ove racconta che fosse assediato detto 
Mario da Silla in Preneste, havendo spezzato il suo essercito a Sagro Porto. Sog-
giunge poi Livio nel seguente libro come per comandamento di Silla furono uc-
cisi tutti i Prenestini disarmati, et crudelmente ammazzato Mario huomo Sena-
torio, havendogli prima fatto spezzar le gambe, et le braccia, troncato il naso, et 
cavato gli occhi. Et che essendo C. Mario assediato in Preneste da Lucretio Asel-
la, di Silla Satelve, et essendo entrato in una di dette Fongie per fuggire, et ve-
dendosi da ogni lato osservato, acciò che non cascasse nelle mani de’ nemici, ac-
cordossi con Pontio Telesino d’uccidersi insieme, correndo l’uno contra l’altro 
con le spade, et così facendo, et per tale scontro morendo Telesino, rimase vivo 
Mario, ben però gravemente ferito. Là onde a’ suoi prieghi, fu poi dal suo servi-
dore morto. Ne fa memoria anche L. Florio nelle breviature, di questa grandis-
sima calamità de’ Prenestini, dicendo che fosser venduti all’incanto, come le be-
stie, i nobili municipij d’Italia, Spoleto, Interrannia, Preneste, et Fiorenza. Et 
Lucano similmente rimembra tanta rovina quando dice nel 2. lib. 

Iam quod apud sacri cecidere cadavera portum. 
Et più oltre. 

vidit Fortuna colonos. 
Praenestina suos, cunctos simul ense rescissos 
Unius populum, pereuntem tempore mortis. 

In più luoghi ne fa memoria di questa città Dionisio Alicarn. et massimamente 
nell’ottavo lib. scrivendo, come Aquilio Console intendendo esser l’essercito de 
gli Hernici nel territorio Prenestino, poco più di 200. stadij, o siano 25. miglia 
da Roma discosto, se li fece contra. Parimente Antonino rammenta 
nell’Itinerario questa città. Et Ovidio nel 6. libro de’ Fasti. Et Praenestinae moe-
nia sacra Deae. Et etiandio Corne. Tac. nel 15. lib. Soggiunge poscia Strabone, 
che quel che suole essere conservatione de gli altri luoghi, cioè la fortezza del si-
to, et delle mura, fu cagione della rovina di questa città, per le fattioni, et discor-
die de i Romani, conciò fosse cosa, che combattendo fra se stessi i cittadini Ro-
mani, quivi fuggiva la parte superata, et scacciata, sì come a luogo sicurissimo. 
Et poi essendo seguitata dalla parte vittoriosa, et quivi ritrovandogli, tanto gli 
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assediava, o ch’erano costretti a rendersi, overo per forza erano pigliati con gran 
rovina della città. Et per tanto vedendo i Prenestini i travagli a loro apparecchia-
ti ne’ tempi delle civili battaglie de’ Romani, abbandonando la città, altrove pas-
savano, acciò non patissero, come havevano altre fiate patito. Passata poi la Ma-
està del Romano Imperio, fu rovinato Preneste da Bonifacio 8. Pontefice Roma-
no in dispreggio di Giovanni, et Giacomo Cardinali Colonnesi, et di Sciara, per 
essere a i Colonnesi soggetta. Et essendo stata ristorata, fu un’altra volta da’ 
Romani insino a i fondamenti destrutta, essendosi quivi fortificati Poncelletto, 
et Niccolò Fortebraccio, con altri nemici de’ Romani, come dimostra Biondo 
nell’historie. Ben è vero, che hora ella si vede ristorata, ma non di quella gran-
dezza, et fortezza di prima. Di che fanno fede le gran rovine delle mura, le quali 
si veggono fuori di quella da ogni lato, per i quali facilmente si può conoscere di 
quanta grandezza, et fortezza la fosse. Era questo luogo anticamente molto a-
meno, et dilettevole per pigliar piacere, et [151v] riposo de gli affannosi pensieri. 
Là onde ne’ tempi della grandezza de’ Romani, solevano gli Imperatori quivi 
passare a pigliar trastullo. Vero è, che vi fu infortunato Aurelio Antonino Pio 
Imperatore, perché quivi morì Vero Cesare suo figliuolo d’anni sette, il quale 
amaramente pianse sette giorni, come scrive Giulio Capitolino. Ne parla anche 
Livio di Preneste, oltre a i luoghi sopranominati, et singolarmente nel 23. lib. 
descrivendo la fedeltà de’ Prenestini dopo la rotta di Canne, come passarono a 
Casilino (intendendo esser rotto l’essercito de’ Romani da Annibale) et quivi si 
fortificarono, et animosamente si mantennero, benché strettamente fossero as-
sediati da i Cartaginesi, et sostennero gran disagi. Et per tanto dal Senato gli fu 
dato doppio stipendio, et per 5. anni furono assolti dalla militia. Ora possiede 
queste città la nobil famiglia de i Colonnesi. Passando io quindi del mese di 
Maggio dell’anno mille cinquecento vintisei, vidi il Sig. Stefano Colonna huomo 
humano, virtuoso, et prode nell’armi, che teneva la Signoria di questa città. Fu 
martirizato quivi S. Agapeto suo cittadino, d’anni 15. in età, per comandamento 
di Alessandro Imperatore. È il Vescovo di questa città uno de i sette assistenti 
del Pontefice R. Seguitando la descrittione di Strabone, vedesi il fiume Verresto, 
che passa per il territorio Prenestino. Soggiunge poi, come Preneste, et Tivoli 
sono dalla parte Orientale risguardando Roma. Et più dentro per quel tratto de’ 
monti fra dette città, si vede una schiena (che lascia nel mezzo una valle) per la 
quale si passa all’Algido. Et è questa schiena molto alta insino a monte Albano, 
sopra di cui è posto la già molto magnifica città di Tusculo, ornata di eccellenti 
doti, intorniata di begli edificij, et di vaghe vigne, et massimamente da quella 
parte, la quale mira a Roma. Quivi appare il giogo Tusculano, il quale a poco a 
poco soavemente salendo ritrovansi le chiare, et dolci acque, che scendendo ir-
rigano il paese, talmente che lo fanno molto fertile a produrre le cose necessarie 
per li mortali. Et (come soggiunge pur Strabone) era il paese di questa città, 
talmente ameno, et fruttifero, et habitato, che da ogni lato vedevansi Ville, et 
Contrade piene di vaghi edifici. Ne parla similmente di questa città, Catone, et 
Tolomeo. Et Pli. nomina i Tusculani nella prima regione d’Italia. Sono diverse 
opinioni, da chi fosse edificata essa città. Et prima dice Eusebio, che la fu prin-
cipiata da Telagono figliuolo d’Ulisse, et di Circe incantatrice. Vuole Niccolò Pe-
rotto, che ella ottenesse detto nome Tusculo dalla difficoltà, et asprezza della 
via, per la quale si salisce a quella. Conciosia che Tusculo in Greco significa in 
Latino fatigare, o vessare. Et così si affaticano quelli, che vogliono salire a quella 
sopra l’alto monte posta. Ma Annio nel 7. lib. de’ Comentari, dice che fosse così 
nominata da i Tusci, overo Toscani, che la edificarono, et ciò par confermare il 
nome Tusculo. Sarà in arbitrio del giuditioso Lettore di pigliar quello, che più gli 
aggradirà. Ne parla di questa città molto Dionisio Alicarn. nell’historie, et parti-
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colarmente della gran nemicitia, quale hebbero i Tusculani co i Romani nel 
principio della edificatione di Roma. Il simile fa Livio rammentandogli nel pri-
mo, ove narra insieme con Dionisio, che considerando Tarquinio superbo, non 
solamente esser necessario a quelli, che ottennero le signorie per forza d’armi, et 
non per constitutioni delle leggi, [152] overo per elettione del popolo, di haver 
buona, et scielta compagnia di cittadini armati, ma anche dell’amicitia, et paren-
tato de i forestieri, fece ciò, che puoté per acquistar l’amicitia de’ Latini. Là onde 
diede una sua figliuola per moglie ad Ottavio Mamilio Tusculano capo de’ Lati-
ni, nato dell’antica stirpe di Telegonio figliuolo d’Ulisse, et di Circe. Et nel 2. 
scrive, che essendosi pacificato Porsena co i Romani, desperato Tarquinio, passò 
a Tusculo dal suo genero Mamilio. Et per questo fu bandita la guerra da i Latini 
a i Romani, et poi fu fatta la battaglia fra essi appresso il lago Regillo. Et nel 27. 
dimostra che nascesse un agnelletto con le tettole da lattare. Et così in molti altri 
luoghi insieme con Dionisio fa mentione de i Tusculani parimente Cornelio Ta-
cito nell’11. libro de l’historie, dicendo che i Portij uscirono da Tusculo. Et Dio-
doro Siculo nell’11. dimostra che fosse Tusculo soggiugato da i Romani. Narra 
Plin. un bell’essempio di Fortuna di Lucio Furio Tusculano, cioè, che essendo 
egli Consolo de Tusculani (che havevano ribellato da i Romani) fuggì a Roma, et 
fu fatto Consolo da’ Romani. Là onde nell’istesso anno fu Consolo de’ Tusculani, 
et de’ Romani, trionfando di essi in Roma. Essendo poi mancata la possanza de’ 
Romani, rimasero i Tusculani molto potenti, et hebbero molte vittorie, et fra le 
altre fu quella che riportarono de’ Romani essendo loro capitano, et tiranno 
Rainone, congiunto con l’essercito di Federico Barbarossa Imperatore. Onde 
combattendo con quei, ne uccisero tanti, che fu quasi questa rovina da raggua-
gliare a quella di Canne, quanto al numero de’ Romani uccisi. Et così per questa 
rovina divennero i Romani tanto spaventati, che quasi si disperarono. Ben è ve-
ro, che a poco a poco accrescendogli l’animo insieme con le forze, dopo sette an-
ni dalla ricevuta strage, pigliando ardire insieme con l’armi, con tanto sdegno, et 
con tanta furia assaltarono i Tusculani, che quelli non potendo resistere a tanto 
impeto furono superati, et la città loro saccheggiata, abbruciata, et rovinata in-
sino a i fondamenti (come dimostra Biondo nell’hist.) Rimase poi così rovinata, 
et dishabitata molto tempo. Vero è, che pur poi a poco a poco ella è stata alquan-
to ristorata, ma non però della grandezza di prima. Si vede esser discosto da 
Roma 100. stadij, o siano 12. miglia, et mezo, come dimostra anche Dionisio Ali-
car. Illustrò questa città Benedetto 8. Pontefice R. (che coronò Enrico Imperato-
re) et Benedetto 9. secondo Petrarca, et Platina, et Giovanni 18. benché dica 
Biondo, Benedetto 6. et 7. et Giovanni 19. il quale fu Romano, come scrive il Pe-
trarca, et Platina. Erano ne’ tempi di Strabone circa il fine del territorio Tuscu-
lano alcune belle, et vaghe ville, et contrade, vicine i Borghi di Roma, et a monte 
Albano. Et etiandio altre vicine al mare, ma di cattiva aria, essendo le altre mol-
to amene, et d’aria sana, et delettevoli da vedere, et molto più soavi da habitare. 
Fra questi luoghi de i monti vicino a Tusculo, vedevasi la villa di Oratio. Ora so-
no questi luoghi (tanto lodati da Strabone, per le honorevoli habitationi, et per 
l’amenità del luogo) quasi tutti abbandonati, et divenuti selvaggi, essendo per 
maggior parte coperti di rottami de i rovinati edificij, sopra i quali sono urtiche, 
pruni, et cespugli, et selve. Onde paiono più tosto luoghi da bestie, che da huo-
mini. In questi paesi vicini vedesi Cave, così nominata dal sito, [152v] ove ella è 
posta, cioè nella Cava fossa. Poi Pilio, et Pagliano da gli scrittori nominati Pi-
lium, et Pullanum, di cui avanti ne parlai. Egli è altresì nel territorio Tusculano 
nella villa Tusculana di Cicerone, il monasterio di S. Maria di Gritta Ferrata, già 
de’ Monachi Greci di S. Basilio (come ancora si può conoscere per memoria de i 
libri) et Marino, di cui avanti ne scrissi. Et nella sommità del colle appare Rocca 
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del Papa, ove innanzi dissi, che fosse Algido, di cui assai ne parla Livio con Dio-
nisio Alicarnaseo, et singolarmente nel decimo libro dimostrando che fosse 
l’essercito de i Volsci, et Ecqui contra i Romani quivi. Et nell’undecimo dice, che 
essendo entrato gli Ecqui nel territorio Tusculano, et havendolo per maggior 
parte saccheggiato, fermarsi alla città di Algido. Et più in giù ripone Algido fra 
gli Equi. Anche ne fa memoria di questa città Silio nel 12. libro. Ritrovansi circa 
questi monti da due, et tre miglia da Tusculo discosto, belli, et ameni campi, ir-
rigati d’abbondante acque. In questo paese edificò un bel palagio Uberto Gam-
bara Bresciano, per le sue virtù annoverato fra i Cardinali della Chiesa Romana 
da Paolo terzo moderno Pontefice. Et quivi fece vaghi giardini; il quale passò 
all’altra vita quest’anno 1549. Fra Gritta Ferrata, et Marino appaiono assai ve-
stigi di grandi fondamenti di grosse mura, et larghe volte, per cotal guisa, che 
paiono lunghe, et larghe spelunche da potervi habitar molte persone insieme in 
molte di quelle, et tante se ne veggono, che insieme raunate risultarebbono alla 
grandezza d’un sufficiente Castello. Poi non molto lontano da Tusculano, evvi 
Frascato, già Villa Lucullana, o di Lucio Lucullo dimandata, ove fu ritrovata 
l’acqua Vergine, secondo alcuni, che insino ad hoggi si vede giungere a Roma. Di 
cui dice Plinio nel capo 3. del 30. lib. che fu condotta a Roma da M. Agrippa due 
miglia per la Via Prenestina, per un certo diverticulo di otto miglia. Quivi a Fra-
scato vi ha fabricato Paolo 3. moderno Papa, belli, et vaghi edificij, ove sovente 
passa da Roma per ristoro dell’affannata mente. Poi fra Alba, et Marino vedesi il 
lago di Castello Gangolfo, così nominato da Gangolfo Castello, sopra quello edi-
ficato, appresso le rovine della città di Alba Longa, da gli antichi detto Lacus Al-
banus, fatto molto artificiosamente da un canale. Et avvenga che dal prefato La-
go esca poca acqua, nondimeno ella è però capo del fiume, il quale passa vicino 
al luogo, ove fu tagliato il capo a S. Paolo Apostolo, hora nominato le Tre Fonta-
ne. Et quivi crea la Palude nominata Acque Salvie. Questo è quel Lago, di cui 
predisse il Vate, o sia indovino, che mai i Romani otterrebbono vittoria de i 
Veienti, né gli soggiogarebbono, se prima quindi non conducessero l’acqua al-
trove, come chiarisce Livio nel 5. lib. Lo nomina etiandio Strabone Laco Albano. 
Oltre a questo Lago quattro miglia, appare la Rizza, et dopo altro tanto fra i 
monti, un altro Lago, nominato Lago di Neme, così da Svetonio similmente det-
to. Appresso del quale (com’egli dice) cominciò Cesare una villa, ma non la finì. 
La cui acqua condotta per un maraviglioso canale, crea il fiume Numico, qual 
poi mette fin nel mare Tirreno appresso Ardea (come è dimostrato.) Sopra que-
sto Lago, vedesi il castello parimente Neme nominato, di cui dice Verg. nel 7. 
[153] 

Contremuit Nemus, et Sylvae intonuere profundae, 
Audijt, et Treviae longe lacus, audijt amnis. 

Onde Servio dichiarando detti versi, dice esser Neme un luogo non molto da A-
ritia discosto, ov’è il lago detto Speculum Dianae. Et per tanto dice Vergilio lago 
di Trevia, che suona Specchio di Diana. Ne parla etiandio Sillio nell’ottavo di 
questa selva. Quique innute nemus Triviae. Giace a questo lago vicino Cinchiano 
castello così corrottamente detto invece di Cinthiano, nominato da Cinthia, qual 
è Trivia, overo Diana. Certamente non si dee maravigliare alcuno, se così Spec-
chio di Diana fosse detto da gli antichi, per l’amenità, et bellezza del luogo ove è 
posto. Conciosia cosa che da ogni lato veggonsi alberi fruttiferi d’ogni maniera. 
Abbracia questo lago la metà della concavata valle, la quale gira intorno due mi-
glia, tanto misuratamente, che par quasi un teatro fatto dall’altre. Era l’altra 
parte piana, piena di folti boschi, ove dissi con autorità di Svetonio, che Cesare 
cominciasse la Villa. Là onde dal detto Bosco trasse il nome di Neme detto Ca-
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stello, imperò che in latino si dice Nemus il bosco. Ma hora talmente è pieno di 
fruttiferi alberi, essendo il paese coltivato, che non si ritrova paese tanto dilette-
vole, et fruttifero, che lo superi nell’amenità, et fertilità. Questo è quel luogo, di 
cui dice Strab. nel 5. lib. che alla sinistra parte della via Appia salendo da Aritia 
alla via Arricina, si ritrova il Luco di Diana, cioè l’Artemisio, come dice il vulgo. 
Et soggiunge come era quivi il tempio detto l’edificio della Taurica Diana, da O-
resto, et Ifigenia edificato, ove s’osservava quel barbaresco costume de gli Sciti, 
cioè, che quello era creato sacerdote del detto tempio, il qual prima uccideva la 
vittima, che sacrificare si doveva. Era la vittima, overo il sacrificio qual s’haveva 
a fare, un huomo fuggitivo, et vagabondo, il qual pigliato, eragli dato nella mano 
un coltello, acciò che si difendesse da quelli, che lo volevano uccidere. Ora es-
sendo costui così col coltello in mano, lo intorniavano molti huomini (che desi-
deravano esser sacerdoti) havendo anche eglino i coltelli, et ciascun d’essi for-
zandosi d’esser l’ucciditore di esso. Et così quello che l’uccideva, era fatto sacer-
dote di detto tempio, ove vedeansi i litij, et le binde sospese, portate da i super-
stitiosi. Il che conferma Tranquillo nella vita di Claudio, et parimente, Ovid. nel 
3. lib. de’ Fasti così. 

Regna tenent fortes, manibus pedibusque fugaces, 
Et perit exemplo postmodo quisque suo. 

Intorniava detto tempio una bellissima selva, vicino alla quale evvi il lago a si-
miglianza d’un cupo mare (ove si veggono ondeggiar l’acque) intorniato da un 
continovo monte, ma non d’ugual misura, conciosia che in alcun luogo è più al-
to, et in altro meno. Si dice, che quella Valle (quale si vede fra la Rizza, et Cin-
thiano) fosse il luogo, ove Numa Pompilio haveva secreti ragionamenti con la 
Ninfa Egeria, et che quivi fosse trasferito Ippolito essendo risuscitato, et nomi-
nato Virbio, cioè due volte huomo, come dice Vergilio nel settimo libro. 

Ibat et Hippoliti proles pulcherrima bello 
Virbius, insignem quem mater Aritia misit 

[153v] 
Eductum Egeriae lucis, hymetia circum 
Littora, pinguis ubi et placabilis Ara Dianae. 

Et Ovidio nel 3. libro de’ Fasti. 
Nympha mone nemori, stagnoque operata Dianae 

Nympha Numae coniux ad tua festa veni. 
Vallis Aricinae sylva percinctus opaca 

Est locus antiqua religione sacer. 
Hic latet Hippolitus furiis direptus equorum. 

Unde nemus nullis illud aditur equis. 
Litia dependent longas velantia sepes, 

Et posita est meritae multa tabella Deae. 
Et più in giù: 

Aegeria est, quae praebet aquas, Dea grata Camoenis. 
Illa Numae coniunx, consiliumque fuit. 

Seguitando la nostra descrittione, vedesi vicino a questi luoghi monte Albano 
molto più lungo, che non è l’Artemisio, la cui salita è molto difficile, come in-
nanzi è mostrato. Alle cui radici è il lago Albano descritto, il quale è maggior di 
quello dell’Artemisio. Di questo monte ne fa memoria Lucano nel 3. lib. descri-
vendoli il viaggio di Cesare passando a Roma nel principio della guerra civile, et 
come partendosi da Terracina, et da Cinthiano, et giunto quivi a monte Albano, 
et scoprendo Roma, così dice. 
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Iamque praecipites superaverat Anxuris arces, 
Et qua Pontinas, via dividit huda paludes, 
Qua sublime nemus Scythicae, qua regna Dianae, 
Quaque iter est Latii ad summam fascibus Albam, 
Excelsa de rupe procul iam prospicit Urbem 
Arctoi, toto non visam tempore belli 
Miraturque suae, sic fatur moenia Romae 
Te ne Deum sedes non ullo marte coacti 
Deseruere viri? pro qua pugnabitur urbe? 

Ormai poco più ci rimane a descriver di questa Regione. Là onde mi sforzerò più 
presto che potrò di darli fine. Ci rimane adunque a parlare di quella una picciola 
parte vicina a Roma, dalla banda di Tivoli, et del Teverone appresso la foce del 
detto, ove mette fine nel Tevere vicino a Roma tre miglia. Et prima descriverò i 
Gabij. 

 
GABII. 

Cominciando alle radici del monte di Pilastrina (già nominato Algido) ove si 
vede Gallicano, dico che habitassero in questi luoghi i Gabij considerando il luo-
go, ove è posto, et la distanza di quindi a Roma, secondo Strab. Il quale così di-
ce. Habitarono i Gabij nella via Prenestina, ove sono le Latomie, overo Pietra-
rezze, delle quali si conducevano a Roma le pietre, da Roma discosto 100. stadij, 
o siano 12. miglia, et mezo, sì come Preneste. Il che conferma Dionisio Alicar. 
nel 4. Furono alcuni, che dissero, che fosse la città de’ Gabij, ove hora è [154] 
Zagarolo; ma in vero molto s’ingannano, considerando lo spatio, che si ritrova 
fra esso Zagarolo, et Roma: perché era detta città più vicina a quella, che non è 
Zagarolo. Altri la pongono, ove hora è Gallicano, com’è detto, della quale opi-
nione è Biondo, considerando tanto quanto è stato detto di sopra, con cui mi 
concordo, ben che altrimenti dica il Volaterrano. Trassero origine i Gabij, (se-
condo Solino) da Galatio, et Bione Siciliani fratelli, ma Dionisio nel 4. lib. dice, 
che fosse edificata la città de Gabij da i Re Albani, col quale si accorda Servio 
sopra quelle parole di Verg. nel 6. Hi tibi Nomentum, et Gabios, urbemque Fi-
denam. Vero è, che poi dichiarando quelle parole del settimo. Quique altum 
Praeneste viri, quique arva Gabinae Iunonis, altrimenti dice, cioè, che havendo 
lungo tempo dimorato i Gabij nelle campagne, edificassero questa città nomina-
ta Gabij, non molto da Roma discosto. Là onde par esso Servio poco stabile in 
questa cosa. Io così direi, ch’essendo questa città de gli antichi Latini, sì come 
egli nota sopra quel verso prima recitato, è possibile, che primieramente la fosse 
cominciata da i Gabij, i quali avanti dimoravano nelle Campagne sotto i Tugurij, 
et capanuzze, et che poi fosse intorniata di mura, o aggrandita da i Re Albani, et 
così dicesse essere stata edificata da i Re Albani. Conciosia cosa che gli scrittori 
sovente dicano esser fabricato un luogo, essendo stato ristorato, overo aggrandi-
to, come altre volte ho dimostrato. In assai luoghi ne parla della città de’ Gabij 
Dionisio Alicarn. tra i quali è nel 4. lib. (come è detto) quando dice, che questa 
città non era più habitata ne’ suoi tempi, eccetto che da un lato, ov’era la via che 
si passava da Preneste a Roma. Et quivi erano alcune Taverne per sodisfattione 
de’ forestieri, et passaggieri, avvenga che fosse stata avanti molto piena di popo-
lo, et ornata di sontuosi edifici. Soggiunge poi, che si poteva considerare quanto 
ella fosse stata grande et magnifica, dalle rovine de i superbi edifici, et dalla 
grandezza del circuito delle mura, le quali appaiono. Narra poi Dionisio l’astutia 
usata da Tarquinio Superbo per mezo del figliuolo per soggiogarla, come anche 
dimostra Livio nel 1. lib. Et Ovidio nel 2. de i Fasti, quando dice. 
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Iamque potens misso genitorem appellat amico. 
Perdendi Gabios, quod sibi monstret iter. 

Hortus odorati suberat cultissimus herbis 
Sectus humum rivo lene sonantis aquae. 

Illic Tarquinius mandata latentia nati 
Accipit, et virga lilia summa metit, 

Nuntius ut rediit, decussaque lilia dixit, 
Filius, agnosco iussa parentis ait. 

Nec mora, principibus caesis, ex urbe Gabina 
Traduntur ducibus moenia nuda suis. 

Ne fa memoria de’ Gabij Silio 12. lib. quando dice, nec iuxta Iunonis tecta Gabi-
nae, et Antonino nel suo Itinerario, et Plinio annovera i Gabinesi nella prima re-
gione d’Italia. Partendosi poi da Callicano dapoi poche miglia si arriva al fiume 
Teverone, da Strabone, Dionisio Alicarnaseo, Plinio, Pomponio Mela, Livio, et 
[154v] Sillio Italico nell’ottavo libro Anienus detto. Ha il suo principio (secondo 
Plinio nella quarta Regione) dal monte de’ Trebatij, overo Trebulani, et conduce 
seco le acque che escono da tre Laghi, i quali diedero il nome al Solago (come 
innanzi è dimostrato) ma Strabone (che lo nomina Anio) vuole che egli scenda 
da Alba, et passi per la città Latina de’ Marsi, et per i vicini campi insino che 
mette capo nel Tevere. Et Cornelio Tacito dice, che ha origine da i monti Sim-
pruini, et che sbocca nel Tevere appresso Roma tre miglia. Crederei che fossero 
quei medesimi monti da Strabone nominati di Alba, overo vicini ad Alba, et di 
Trebani addimandati da Plinio, et anche Simpruini descritti da Tacito. Et per 
tanto tutti questi tre nobili scrittori sarebbono concordi. Egli è questo fiume di 
tal conditione, che entrandovi dentro par freddissimo, et poi a poco a poco pare 
riscaldare (come dice Pausania.) Et Martiale dimostra che essendovi lavato 
l’avorio diventa bianco, et parimente i denti de gli huomini con detta acqua lava-
ti candidi appaiono. Fu così nominato Anieno, overo Anio (secondo alcuni) da 
Anio Re de gli Hetrusci. Il quale perseguitando Cetego, che gli haveva rubbato la 
figliuola, et vedendo di non poterlo arrivare, disperato si gettò in questo fiume, 
ove rimase sommerso. Onde da lui fu poi così dimandato; che prima era diman-
dato Parensio. Ma il Boccaccio nel libro de i fiumi scrive altrimenti, dicendo che 
traesse detto nome da Anieno figliuolo di Appolline, come etiandio dice Vibio 
Sequestro. M’accosterei alla prima opinione. Discende questo fiume, da quei 
monti avanti nominati, et giunge a Tivoli, et quindi d’un alto scoglio, molto stra-
boccatamente casca nella Valle (come dicemmo) et poi trascorre per la pianura 
partendo i Sabini da i Latini, et al fine entra nel Tevere (come è detto.) La cui 
acqua è molto dilettevole a vedere, et non meno grata, et soave a gustare (come 
altresì dice Dionisio nel 5. libr.) Ne parla di questo fiume in più luoghi detto 
Dionisio con Livio, come vediamo nel 6. lib. narrando la egregia vittoria ottenu-
ta da Manlio Torquato del superbo Gallo dal cui colle estrasse la collana d’oro, 
per la cui eccellente opera, meritò il cognome di Torquato. Et nel 26. leggiamo, 
che Annibale si fermò vicino a questo fiume per combattere Roma, et che egli 
con due mila cavalli passò insino a Porta Collina. Molti altri scrittori rimembra-
no detto fiume Aniono, o Anieno, sì come Verg. nel 7. dicendo, gelidumque A-
nienem, et Sillio nell’8. Quique Anienis habent ripas, et nel 12. descrivendo il 
viaggio di Annibale a Roma. 

Praeceps ad ripas immani turbine fertur 
Sulphureis gelidus, qua serpit leniter undis 
Ad genitorem Anio labens sine murmure Tybri. 
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Et Oratio. Et praeceps Anio, et Propertio, Sine Aniena nos traxerit unda pedes. 
Vedonsi sopra questo fiume quattro Ponti, i quali congiungono amendue le rive 
di quello. Il primo è ponte Mamolo nella via Tiburtina, così detto in vece di pon-
te Mammea, talmente nominato da Mammea madre di Alessand. 25. Imperato-
re R. donna molto saggia, et prudente, et christiana, che lo fece ristorare, et or-
narlo di belle pietre di marmo, delle quali hora vedesi spogliato. Quale era stato 
primieramente fabricato da Antonino Pio 16. Imperatore. Più in giù seguitando 
il corso [155] d’esso fiume, non molto lontano, ritrovasi un altro ponte, che con-
giunge la via Nomentana sopra di esso. Da chi fosse fatto questo secondo Ponte 
non l’ho ritrovato. Avenga che intiero si veda, nondimeno tutto privo de gli or-
namenti suoi appare, de i quali era apparato, come facilmente considerare si 
può. Scendendo pur lungo il corso del detto, scorgesi il terzo Ponte per la via Sa-
laria a Roma 3. miglia vicino, fabricato da Narsete valoroso Capitano di Giusti-
niano Imperatore, havendo superato i Gotti, come dimostrano le lettere intaglia-
te nel marmo a questo Ponte poste che così dicono. IMPERANTE D. N. Pijssimo 
ac triumph. semp. Aug. Iustin. P. P. Ann. 38. Narses vir gloriosis. ex Praeposito 
sacri Palatij ex cons. atque Patricius post victoriam Gothicam ipsis eorum Regi-
bus celeritate mirabili conflictu publico superatis, atque prostratis libertate 
urbis Romae, ac totius Italiae restituta, Pontem viae Salariae usque ad aquam a 
nefandissimo Totila tyranno destructum, Purgato fluminis Alveo in meliorem 
statum quam quondam fuerat renovabit posuitque carmina. 

Quam bene curvati directa est semita Pontis 
Atque interruptum continuatur iter, 

Calcamus rapidas subiecti gurgitis undas, 
Et libet iratae cernere murmur aquae. 

Ite igitur faciles per gaudia vestra Quirites 
Et Narsim resonans plausus ubique canat. 

Qui potuit rigidas Gothorum subdere mentes 
Hic docuit durum flumina ferre iugum. 

Appare il quarto ponte, più tosto a Tivoli vicino che a Roma, nominato Lucano 
ove si vede una ritonda mole. Et sopra questo Ponte, così nel marmo intagliato 
si lege. T. PLANCIO, M. Fani, Silvano, Aeliano Pont. Sodali Aug. III. Virg. 
A.A.A.F.F.Q.T.I. Caesaris Legat. V. in Germania Pr. Urb. Legat. et comiti Claudij 
Caesaris in Britannia Consuli Pr. Cons. Asiae Legat Praet. Moesiae, in qua plura 
quam centum Mil. Trans Danubium ad praestanda tributa cum coniugibus ac 
liberis, et Principib. aut Regib. suis transduxit, motum Orientem Sarmatar. 
compressit, quamvis parte magna exercitus ad expeditionem in Armeniam mi-
sisset. Mette fine poi il Teverone nel Tevere appresso Roma tre miglia (come è 
detto.) Avenga che habbia descritto i luoghi, quali hora si ritrovano in questa re-
gione (quanto però è stato possibile) nondimeno anticamente vi furono molte 
città, castelli, et popoli in essa, che da gli antichi n’è fatto mentione. De i quali 
alquanti ne descriverò, et di quindi si potrà conoscere la gran rovina di questa 
regione, ch’ella ha patito in diversi tempi, dal principio della edificatione di Ro-
ma insino al presente. Mi sforzerò di nominare dette città, castelli, et popoli, più 
brevemente, che potrò, citando però gli scrittori, da i quali sono nominati. Et 
prima descriverò i popoli nominati da Dionisio Alicarn. in diversi luoghi delle 
sue historie, et massimamente nel 5. lib. ove nomina gli Ardeati, Arcini, Piolani 
(da Stra. nel 5. lib. Epiolani detti) Bulentani, Corni, Varietani, Gabini, Laurenti, 
Laviniesi, Lanuviati, Lavicani, Nomentani, Moreani, Prenestini, Pedani, Coreu-
tulani, Atricani, Scattoni, Settini, Tiburtini, Tusculani, Telerini, Velitrani. Et nel 
3. descrivendo le Colonie, et città pur [155v] de’ detti Latini, vi mette Politorio, 
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narrando che fosse soggiugato da Martio Re de i Romani, et rovinato, et che poi 
detto Martio pigliò Medullia, et ottenne per assedio la eccellente Città di Telle-
na, et che poi poco rovinò Fidena. Anche nel detto libro scrive qualmente L. 
Tarquinio soggiugò Apiolana, assai buona città de’ Latini, et che la saccheggiò, 
et poi l’abbruciò con Corniculo, di cui trasse origine Servio Tullio Re de’ Roma-
ni, et che fossero i Camerini, Fidenati, Ferentini, popoli de i Latini, et nascesse 
Tullio Ostilio nella città di Medulia, da gli Albani fabricata, et da Romolo Colo-
nia dedutta. Introduce poi nel 6. lib. Appio, narrando nel Senato esser trenta cit-
tà de i Latini disposti ad ogni requisitione del populo Romano. Rimembra poi 
nel settimo Norba città, nell’8. i Tollerini, Bolano, Artona, i Pellini, Corbio, Bola, 
Longola, Satrico, Gotia, Albietti, Muggilani, Corioli. Et nel 3. ha citato Collatia, 
ma non era del territorio però de’ Latini, benché fosse Colonia di essi. Là onde io 
l’ho riposta di là dall’Aniene nella Sabina propinquo a Roma, cioè in quei con-
torni, come scrive Strabone. Dimostra altresì nel sesto che fosse fra i Volsci Po-
lo, non molto discosto da Longola, et che de’ detti Volsci fosse capo Coriolo, da 
cui trasse il cognome Martio Coriolano havendolo soggiogato. Rammenta poi 
nell’8. lib. Echetrana riponendola fra i Volsci, et nel 10. descrive Corbione, et 
Bricam ne gli Equi. Erano tutti questi luoghi de i Latini parimente dice Strab. 
nel 5. lib. Et Livio similmente nel 1. fa memoria di molte città di questa Regione, 
concordandosi con Dionisio, narrando il progresso di L. Tarquinio così. Tarqui-
nius Priscus omne nomen Latinum domuit, Corniculum, Fulcinea vetus, Came-
ria, Crustumerium, Amariola, Medulia, Nomentum. Haec de priscis Latini, aut 
qui ad Latinum defecerunt, capta Oppida. Et nel 2. descrivendo il felice successo 
di Coriolano, dice che fossero da lui pigliati Satrica, Longola, Pollustra, Coriolo, 
Lanuvio, Corbione, Vitellia, Trebia, Labico, et Pedo; et che quindi poi passasse 
alle Fosse Civilie, vicino a Roma cinque miglia, et che quivi si fermasse con 
l’essercito de’ Volsci. Et nel quarto ripone Artena fra i Volsci. Certamente sarei 
lungo se volessi rammentare tutti i nomi delle città, et de i popoli di questa Re-
gione, da Plin. nel 3. lib. da Pomponio Mela, et da gli altri scrittori descritti, i 
quali anticamente si ritrovavano in essa. Et per tanto io li lascierò, per non ge-
nerare tanto fastidio al candido lettore. Vero è, che così brevemente ne ho citati 
molti di quelli, acciò che ognuno possa considerare la rovina sostenuta da que-
sta Regione de’ Latini. Nella quale sono state tante Città, Castelli, et popoli, de i 
quali hora non si ritrova quasi alcun vestigio, overo poco, et (che peggio) anche 
di molti non si sa certamente il luogo ove fossero. 
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TERRA DI LAVORO, 
QUINTA REGIONE DELLA ITALIA 

di F. Leandro Alberti Bolognese. 
Dovendo intrare nella descrittione della felicissima regione di Terra di Lavo-

ro, osserverò il molto tenuto nelle precedenti regioni, cioè di parlare prima dei 
nomi posti ad essa, poi di disegnare i termini suoi, et al fine di mano in mano 
narrare le sue parti. Fu primieramente adunque da gli antichi nominata [156] 
Campania, o sia Campagna. E trasse questo nome (come vogliono alcuni) dalla 
larghezza de i Campi, ove per maggior parte ella è posta. Vero è, ch’io crederei 
(accostandomi all’opinione di molti eccellenti scrittori) che così fosse dimandata 
dalla già grande, et famosa città di Capua, da cui furono nominati i Campani, de 
i quali sovente ne fa memoria Livio, come si dimostrerà nella descrittione di Ca-
pua. Et fu detta questa parte, Campagna Antica, a differentia della nuova, cioè di 
Campagna di Roma. Anche fu cognomata Felice (secondo Plinio nel 30. lib.) dal-
la felice produttione de i frutti, i quali di essa abondevolmente si cavano, et al-
tresì per la bellezza, et vaghezza del luogo. Il quale avanza gli altri paesi d’Italia, 
così nell’abbondanza delle cose necessarie per l’uso de’ mortali, come etiandio 
per li piaceri, et trastulli d’essi, secondo che scrive Strab. nel 5. lib. Al fine fu 
detta TERRA DI LAVORO (come oggidì si dice) dalla facultà, et agevolezza del 
lavorare questo paese (come dicono alcuni) per la qual coltura, et lavorare fa-
cilmente s’apparecchia a ricevere la semente. Et per ciò volgarmente si dice, 
quando si vede un campo buono da cultivare, esser buon lavoriero, o da lavora-
re. Altri dicono, che tal nome pigliasse per esser molto fruttifera, sì come dices-
sero. Ella è buona questa terra da lavorare, perché non si perde l’opera, né la fa-
tica. Non mancano altri di scrivere, che con tal nome fosse nominata dalla fati-
ca, la qual hebbero gli antichi a conquistarla, et poi conquistata a ritenerla sog-
getta, come chiaramente si legge nell’historie, et massimamente in Livio, sì co-
me a’ luoghi suoi si dimostrerà. Onde così fu detta Terra di Lavoro, sì come terra 
con gran fatica acquistata, et con non minore conservata. Ben è vero, che Biondo 
insieme con Pietro Razzano Panormitano dell’ordine de’ predicatori Vescovo di 
Lucera, huomo non men curioso che dotto, nelle sue Italie scrivono, che a loro 
par che traesse, questo nome da i campi Leborini ramentati da Plinio nel 3. lib. 
dimostrando quelli esser vicini a Capua di tanta amenità, et fertilità che supera-
no tutti gli altri campi d’Italia, benché siano da cultivare fastidiosi; et che sono 
molto larghi, et lunghi, conciosia cosa che cominciano dal Monte Tifata sopra 
Capua, et terminano a i confini del territorio di Napoli. Vogliono adunque costo-
ro che sia nominata questa Regione Terra di Lavoro in vece di Terra Laboria, es-
sendo corrotto il vocabolo. Onde il Razzano (sì come huomo molto curioso, ha-
vendo animo di volersi chiarire di questa cosa quanto era a lui possibile per po-
ter più arditamente confermare tal opinione) dice che ritrovandosi lui a Capua, 
et ragionando con alquanti Capuani huomini dotti, et curiosi, di tal cosa, fu da 
loro detto haver veduti alquanti strumenti molto antichi, così de’ privati cittadi-
ni, come etiandio della città, prima di 300. anni scritti, ne i quali è fatta memo-
ria di questi Campi che sono intorno Aversa, et sotto il nome de’ Campi Leborij. 
Et che così (poi corrotto il vocabolo, come è detto, soggiungesse esso Razzano) 
da i detti campi, fu nominata terra di Lavoro. Anche dice credere che pigliasse 
questa regione l’anzidetto nome, essendo divenuto il nome de i Capuani essoso 
al popolo R. per le ribellioni da loro fatte, onde avertendo questa cosa i vicini 
popoli, cominciarono di addimandarsi da gli antidetti Campi Leborij, in vece di 
Campani. Et così poi a poco a poco [156v] istinguendosi l’antico nome, et questo 
accrescendo, per la continua usanza; fu poi tutta questa regione nominata Terra 
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di Lavoro corrotamente, in luogo di Terra di Leborio. I cui confini, sono stati di-
versi; imperò che Sempronio nella divisione della Italia gli statuisce dal Liro 
(hora Garigliano fiume detto, avenga che dica il corrotto libro, dal Silare) insino 
al fiume Volturno, ove fu l’antichissima habitatione de gli Hetrusci, nella quale 
fabricarono Osca, quale fu poi nominata Capua, et dal Volturno insino al fiume 
Sarno, ove habitavano i Cumani, quali furono di tanta gagliardia, che mai non 
poterono gli Hetrusci totalmente di quindi scacciarli, et men soggiugarli, benché 
quegli havessero ottenuto il dominio di tutto il resto d’Italia. Poi dal detto Sarno 
insino al fiume Silare, ove erano i Picentini, come etiandio scrive Strabone, et 
dimostra Tolomeo. I quali dicono, che nel loro tempo, abbracciava questa regio-
ne detta campagna, solamente dalle foci del Garigliano insino alla foce del Vul-
turno, et poi dal mare insino a i monti de i Sanniti. Et che anticamente stringeva 
tutto quel paese, che si ritrova fra questi due fiumi, il mar Tirreno, et il monte 
Apennino. Et anche più oltre passava, cioè insino al fiume Silare comprendendo 
il territorio de i Picentini. Onde io seguitando questi scrittori talmente porrò i 
termini a questa regione. Comincierò dalla bocca del Garigliano per la quale en-
tra nel mar Tirreno, et trascorrerò alla bocca del Silare, et poi passerò dal lito del 
mar Tirreno a i monti de i Canniti così. Haverò dall’Oriente il Silaro con parte de 
i Sanniti, dal Merrigio, il mare Tirreno, dall’Occidente il Garigliano, et i monti 
de i Sanniti dal Settentrione. Certamente è questa regione degna d’ogni lode per 
le cose eccellenti, le quali in essa si ritrovano. Et per tanto non è maraviglia se 
ella da gli antichi scrittori sia stata tanto appretiata, et massimamente da Dioni-
sio Alicarn. nel 1. lib. dell’historie Romane, da Lucio Floro nelle guerre de i San-
niti, et Trogo, nel 20. lib. delle sue historie, secondo le breviature di Giustino, 
ove dice, che gli habitatori di questo paese hebbero origine da i Greci. Dicono 
adunque costoro insieme con Livio esser questa la più bella, et più eccellente 
Regione di tutte l’altre del mondo, conciosia cosa che ha temperatissima, et deli-
catissima aria, et tanto fruttifero paese, come similmente dice Dionisio Alicar-
naseo, che ne’ suoi tempi si riccoglieva successivamente in un anno tre maniere 
di frutti, cioè uno nella Primavera, l’altro nella Estate, et il terzo nell’Autunno, et 
questo dice Dionisio sopra detto haverlo veduto. Et Strab. narra haver ritrovato 
scritto, esservi alcuni campi tanto fertili in questa Regione, ne i quali due volte 
l’anno si semina una spetie di frumento detto Zea, et poscia la terza volta il Pa-
nico, et anche poi la quarta altre semente d’herbe. Secondo alcuni ella è spelta, 
quella Zea, ma secondo Dionisio nel 2. libro è farro, così da i Latini detto, et Zea 
da i Greci. Parimente L. Floro dice, che in questa fertilissima Regione, fioriscono 
gli Alberi due volte l’anno, et che si ritrovano tutte le delitie per li piaceri de gli 
huomini. Conciosia cosa che da ogni lato si vede combattere Cerere con Bacco. 
Quivi sopra il lito del mare ritrovansi nobili Porti, cioè quel di Gaetta, et del Mi-
seno, le temperate fontane di Baie, il Lucrino, et l’Averno, trastulli del Mare, i 
monti, et colli di belle viti ornati, et fra gli altri il Gauro, Falerno, Massico, et Ve-
sevo, più eccellenti de gli altri [157] che combatte, a gettare il fuoco con Etna. 
Evvi poi al lito del mare Formia, Cuma, Puzzoli, Napoli, Erculanteo, co i Pom-
pei. Dipoi si scorse Capua, di questa regione capo, annoverata fra le tre potentis-
sime città, cioè fra Roma, et Cartagine. Così dice Floro. In vero ella è cosa molto 
maravigliosa a considerare la gran fertilità di questo paese, che non solamente 
produce le cose necessarie per il vivere de i mortali tanto copiosamente, ma al-
tresì per le delitie, et sensuali piaceri. Et per tanto meritevolmente da Plinio ella 
è addimandata Campagna Felice. Il qual cognome da nessuno è stato posto ad 
altro paese, eccetto che ad Arabia Felice per la produttione delle cose Aromatice. 
Veggonsi adunque in questa nobilissima Regione, larghi, et fertili campi, ameni, 
et fruttiferi colli, et folte, et trastulevoli Selve, et vaghe, et soavi fontane, medi-
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cenevoli, et sane sorgive d’acque, così per il ristoro, come piacere de gli huomini, 
ampij, et chiusi Anfiteatri dalla gran maestra natura fra i colli fabricati, per por-
gere diletto a gli occhi de’ mortali nella cacciagione de i selvaggi animali in essi 
rinchiusi. Vi sono anco ne i luoghi marittimi, et mediterranei grandi spelonche, 
et caverne, con vestigi di sontuosi edificij da far maravigliare ogni ingegno raro, 
et curioso, con altre assai opere così dalla potente Natura produtte, come etian-
dio dalla sua emula, et invidiosa arte fatte, da rendere ognun stupefatto, che non 
conosce le forze di detta natura, et parimente dell’arti. Assai per hora in genera-
le ho parlato di questa felicissima regione, avenga ch’assai più ne potrei dire. Ma 
dovendo entrare nella particolar descrittione, più oltre in generale non ne parle-
rò. Ben è vero, che avanti che entri in detta descrittione, par a me che non sarà 
fuori di proposito di rammentare la diversità de i popoli, che hanno habitato in 
questi luoghi, oltre quelli da Sempronio nominati. Primieramente passarono ad 
habitare in questi luoghi, gli Opici cognominati Ausoni, come scrive Strabone 
con autorità d’Antioco. Et dice, che solamente fossero questi una generatione di 
popolo, et non due come vuole Polibio, il qual scrive c’habitassero amendue cir-
ca il seno di Cratera, altri dicono, che è vero, che furono due popoli l’uno 
dall’altro distinto, et che primieramente quivi venissero gli Opici, et poi gli Au-
soni; o fosse un popolo, o due, non importa hora. Dopo gli Ausoni (che furono 
soggiugati da gli Osci) vi habitarono detti Osci, i quali poi furono quindi scaccia-
ti da i Cumani, che anche egli in parte da i Toscani furono mandati altrove ad 
habitare. La cagione perché fu tanta mutatione di popoli in questi luoghi, la di-
mostra Strab. dicendo, ch’essendo tanta l’amenità, et bellezza del paese, era 
provocato, et tirato ciascuno a doverlo cercar di havere. Ora essendosi insignori-
ti i Toscani di questi luoghi, et molto aggradevoli, vi edificarono 12 belle città. Et 
essendo accresciute di popolo, costituirono Capua capo di tutto ’l paese. Dipoi 
essendo doventati questi troppo delicati per le delitie del paese furono da i San-
niti scacciati, i quali finalmente furono privati de’ detti luoghi da Romani, Plinio 
più chiaramente dimostra i luoghi, ove habitarono detti popoli. Et dice che dal 
Garigliano insino al Volturno pigliarono gli Osci, Greci, Umbri, Toscani, et 
Campani. Et così si concorda con Strab. conciofosse cosa, che i Cumani erano 
Greci, et gli Umbri parte de’ Toscani (come dissi nell’Hetruria) perché detti 
Umbri furono scacciati dell’Hetruria da i Pelasgi. [157v] Descritti i popoli anti-
chi, che tennero questi luoghi, hora entrerò alla particolar descrittione di essa 
Regione, et comincierò alla foce del Garigliano, et di Sinuessa, et quindi camina-
rò lungo il lito del Mar Tirreno, insino al Miseno, descrivendo il tutto circa il 
Golfo del Mare, et quindi caminerò intorno il Golfo detto di Cratera, che è dal 
detto monte Miseno insino all’Ateneo, fra detti due promontori, che creano il 
prefato Golfo, così nominato di Cratera, per esser fatto a simiglianza di una me-
za tazza, come dimostrerò. Seguiterò poi quindi la piaggia del lito del Mare insi-
no alla bocca del Silare, ove si scarica nel Mare. Cominciando adunque al fiume 
Garigliano: Dico che questo fiume fu detto da gli antichi Liris, come apertamen-
te dimostra Strabone, Plinio, Pomponio Mela, Livio, Tolomeo, et Appiano Ales-
sandrino nel 1. lib. Pigliò poi il nome di Gargliano (secondo alcuni) dal Monte 
Garro, che è quivi vicino. Ha il suo principio dal monte Apennino, come nel La-
tio dissi, et quindi scendendo passa presso Sora, et da Fregelle, et da Minturne 
per li Vestini, et mette capo nel Mare, alla contrada Frentale. Fu primieramente 
nominato Caninus, et poi Liris, così dice Strabone, et Tolomeo; ma Plinio dice 
Glanicus; del qual ne fa memoria Martiale. 

Caeruleus nos Liris amat, quem sylva Marice, 
Protegit, hinc Scyllae maxima turba sumus. 
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Sono queste Scyllae alcuni pisciculi del lito del Mare de’ Minturnesi, contra quel 
che scrive Biondo nella sua Italia, ove dice, che significa il trifolio. Era alla de-
stra di questo fiume la città Ausonia fabricata da Ausone figliuolo d’Ulisse, et di 
Calissa, così detta da’ Greci, come dimostra Servio sopra quei versi di Vergilio 
nel settimo. 

Auruncos ita ferre senes his ortus 
Ma Aurunca da’ Latini. De gli habitatori di quella così dice Verg. pur nel 7. 

Aurunci misere patres, Sidicinaque iuxta 
Aequora, quique Cales liquunt, aminisque vadosi, 
Accola Vulturni, pariterque saticulus asper 
Oscorumque manus. 

Di questi Aurunci in più luoghi ne parla Livio, et Dionisio Alicar. et massima-
mente nel 6. lib.dell’istorie, narrando come mandassero Ambasciatori a Roma 
detti Aurunci, che habitavano ne i vaghi campi di Campagna, per ottenere dal 
Senato la restitutione del paese de i Volsci, che havevano pigliato i Romani da 
gli Echetrani. Et più oltre scrive, che erano i detti Aurunci huomini molto ben di 
corpo disposti, et robusti, et di ferino aspetto, terribili, et molto acerbi nel viso. 
Narra poi la battaglia fatta fra essi, et Servilio Console, et come da lui furono su-
perati. Era anche alla destra del Garigliano la città Vestina con Minturne, delle 
quali scrive Livio nel 9. lib. che furono in un medesimo tempo da i Romani sog-
giugate, et che Ausonia, et Vestina non solamente furono prese, ma anche rovi-
nate. Il che non intervenne a Minturne. Et ciò dice, che occorresse per non vi es-
sere stato presenti i Capitani. Da Ausonio, fu nominato il circonstante mare. Au-
sono, et poi tutta Italia, Ausonia, come è dimostrato. Et parimente il circostante 
paese [158] di Vestina rovinata, fu detto Vestino, cominciando dalle Foci del Ga-
rigliano, et passando insino a Sora. Et benché assai ne habbiamo parlato di Min-
turne nel Latio, pur anche dirò quivi una parola, cioè che la fu dedutta colonia 
da i Romani, insieme con Cassino, come dimostra Livio. Passava per essa il Ga-
rigliano, essendo vicina alla foce di esso, ove sbocca nel mare. Onde insino ad 
oggi, si veggono le gran rovine de gli edificij alla sinistra del Garigliano, ove è la 
Torre, da cui si passa il detto fiume con la barchetta. Dimostrano i vestigi de gli 
antichi edifici, quella essere stata honorevole città (nella quale fu celebrato un 
Concilio generale da Marcellino Papa nell’anno della salute 297.) Appresso di 
essa furono superati i Saracini con sanguinolente battaglia da i Christiani, et 
scacciati fuori d’Italia, ne’ tempi di Giovanni X. Pontefice Ro. come dice Biondo 
nel 12.lib. delle historie, et Platina nella vita di detto Pontefice. Alla qual batta-
glia si ritrovò esso Pontefice, et Alberico Marchese di Toscana. Ben è vero, che 
quei pochi Saracini, che rimasero in Italia, si ricoverarono al Monte Gargano, 
ove si fortificarono, de i quali nella Puglia scriverò. Vedevasi poi alla foce del 
Garigliano (come è detto) la honorevole città di Feretale, hora picciola contrada. 
Et così si vedono esser rovinate due nobili città, cioè Minturne, et Feretale. Era 
etiandio vicino alla bocca di esso fiume (secondo Strabone) nel territorio di Min-
turno la Sagrata Selva, ove honoravasi, et riverivasi la Ninfa Marica, alla quale 
fu fabricato sopra la riva del fiume, un superbo Tempio. Il che dimostra Lucano 
nel 2. lib. quando dice. 

Et Umbrosae Lyris per regna Maricae 
Vestinis impulsus aquis 

Ma meglio chiarisce questa cosa Servio sopra quei versi del settimo di Vergilio, 
quando scrive. 

Maius opus moveo. Rex arva Latinus, et urbes 
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Iam senior, longa placidas in pace regebat. 
Hunc Fauno, et Nympha genitum Laurente Marica 
Accipimus. 

Dice adunque Ser. che fu Marica moglie di Fauno, riverita presso al fiume Gari-
gliano da i liti de i Minturnesi, sì come loro Dea. Vero è, che hora niuno vestigio 
si vede di detto Tempio, né di Ausonia, né di Vestina, né di Fretale. Poco più ol-
tre la bocca del Garigliano nel principio di questa Regione appare il Monte Gar-
ro d’alcuni detto Massico, et da altri Gallicano. Di questo Monte Massico, ne fa 
memoria Verg. in più luoghi, et massimamente nel 2. lib. della Georgica, quando 
dice. Sed grandi fruges, et Bacchi Massicus humor. Et nel 7. dell’Eneida. Vertunt 
felicia Bacco Messica. Il che isponendo Servio, dice essere il Massico monte di 
Campagna ornato di Viti. Et Sillio Italico nel 7. libro Massica Sulcabit mulcere 
falernus in aevo, parlando de gli vini. Et più in giù. Viniferas late florebat Massi-
cus arvis. Miratus nemora, et rorantis solo racemus. Et più oltre. Massicus uvi-
feris addebat nomina glebis. Et Oratio nel 1. lib. de’ versi. Est qui nec veteris po-
cula Massici. Egli è molto lodato da Plinio il vino Massico, et che si cava del 
Monte Garro dal lato che si risguarda a Puzzoli, et a Baie, nel 6. cap. del 14. lib. 
Et [158v] soggiunge, che questo monte suda zolfo, come Monte Vesevo, di cui 
poi scriverò. Et per tanto non molto quindi discosto alquanto più alto, escono 
l’acque calde alla Torre de’ Bagni, così addimandata per dette acque, che sono 
molto giovevoli a molte infermità, come dice Strabone. Le quali acque sono no-
minate Suesane da Cornelio Tacito nel 17. libro dell’historie, quando scrive, che 
quivi fosse ucciso Ofonio Tigillino, così. Tigillinus, accepto apud aquas vesanas 
supremae necessitatis nuncius, inter stupra concubinarum et oscula, et defor-
mes mores, sectis novacula faucibus, infamem vita foedavit, etiam exitus sero, et 
inhonesto. Poi da Minturno pigliando il viaggio alle radici del monte Massico, 
ritrovasi Trifane, ch’era fra Minturno, et Sinuessa, secondo Livio nell’ottavo lib. 
Poscia seguitata Sinuessa da Minturno ottanta stadij discosto, o siano dieci mi-
glia, secondo Strabone, già colonia de’ Romani avanti Sinope addimandata, co-
me scrive Plinio, et Livio nel 10 lib.Fu edificata da i Greci, et così Sinuessa da i 
Romani detta, havendovi condotti nuovi habitatori. Così scrive Livio. Piacque al 
Senato, che fossero dedutte due Colonie nel territorio Vestino, et Falerno. Una 
alla foce del Garigliano, nominata Minturno, et l’altra nel principio, et balce Ve-
stino (che tocca il territorio Falerne) che si dice fosse Sinope Città Greca, poi 
nominata Sinuissa da i nuovi habitatori Romani. Ella è dimandata parimente 
Sinuessa da Pomponio Mela, da Antonino nell’Itinerario, da Sillio Italico 
nell’ottavo, Sinuessa tepens. Et ciò dice per l’acque calde che quivi vicine sono. 
Et similmente Cornelio Tacito nel 12 lib. la nomina scrivendo. In tanta mole cu-
rarum Claudius valitudine adversa corripitur. Refovendisque vitibus mollicie 
coeli, et salubritate aquarum Sinuessam pergit. Et nel libro delle Colonie così 
scritto, si ritrova. Sinuessa muro ducta, Iter populo non debetur. Ager eius in 
iugeribus, limitibus intercisis, militibus est adsignatus. Ben è vero, che da Tolo-
meo ella è detta Soessa, et riposta vicino al lito del mare. Ora di questa città po-
chi vestigi si veggono, avenga, che appaiono grandi rovine d’edifici, al capo di 
monte Dracone (così hora, il capo del monte Massico addimandato) nondimeno 
molto maggiore si veggono nel lito del mare, ove erano le grandi mura del porto. 
Questa città era differente da Suessa degli Aurunci, di cui poi scriverò. Ma avan-
ti, che più oltre passi, vogliono dimostrare i termini del Monte Massico. Scrive 
Livio nel 22. lib. che Fabio Massimo condusse l’essercito per li gioghi del monte 
Massico per prohibire le correrie di Annibale, conciofosse cosa che trascorrea 
insino alle mura di Sinuessa Colonia de’ Romani. Et di sopra haveva dimostrato, 
come i Soldati di Annibale erano passati a saccheggiare il paese vicino all’acque 
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Sinuessane. Onde pare che quella parte dell’antidetto Monte, ch’ella è da Suessa 
Pometia, o de gli Aurunci (oggidi Suessa nominata) insino a Caleno (hora Car-
migliano detto) fosse monte Massico, per li cui gioghi era menato l’essercito 
Romano da Q. Fabio Massimo, il quale voleva vincere Annibale con l’indugia, 
come scrive Livio nel 32. lib. Ove era Sinuessa, vedesi vicino al luogo di essa, un 
picciolo castello molto forte, per timore de i Pirati maritimi nominato Rocca di 
monte Dragone dal mar discosto un miglio. Rimangono di sopra poco però lon-
tano, gli antidetti bagni di Garro, hora così detto. [159] Passato poi Rocca di 
monte Dracone, et seguitando lungo questo lato del monte Massico verso il ma-
re, non si vede alcun castello, né contrada. Ma dall’altro lato, per il quale si ca-
mina a Sessa, vi è un paese d’otto miglia largo, et lungo, fra il mare, la via Appia, 
il fiume Garigliano, et l’antidetto monte, tutto lavorato, et di ville, et contrade 
habitato, chiamato Casali di Suessa. Era questo paese ne’ tempi della maestà del 
Romano Imperio, tutto prato, secondo alcuni. Entrando poi nella via Appia, si 
ritrova primieramente Suessa che tocca monte Massico, così nominata da Stra-
bone, Plinio, Appiano Alessandrino nel primo libro, Livio, Tolomeo, da Sillio I-
talico nell’ottavo, quando dice. Detritaque bellis, Suessa, et da Plinio ella è an-
noverata nella prima regione d’Italia. Ella è alcuna volta cognominata da gli Au-
runci, et altre volte Pometia, come chiaramente si vede nell’historie di Livio, 
Dionisio Alicarnaseo, et di Cornelio Tacito nel decimonono libro. Et prima fu 
cognominata di Pometia da i cittadini di Pometia, che passarono quivi ad habi-
tare, essendo stata saccheggiata Pometia loro città da Tarq. Prisco venne in sua 
compagnia gli Hernici. Vero è, che Tarquinio non gli abbandonando, venne a 
Suessa, et etiandio quella saccheggiò, come dimostra Dionisio nel 5. lib. Fu an-
che detta de gli Aurunci, perche quivi vennero gli Aurunci ad habitare con le lo-
ro mogli, et figliuoli, come narra Livio nell’ottavo libro. Et fu questa la cagione, 
perché quivi venissero, secondo Livio. Essendo nata dissensione fra i Sedicini, et 
Aurunci, et per la dissensione, gran guerra, vi fu mandato con l’essercito T. 
Manlio Console in aiuto de i Sedicini. Il che intendendo gli Aurunci, temendo di 
esser rovinati, si partirono con tutte le loro famiglie, et si ricoverarono in Sues-
sa, et così trasse poi il cognome di Aurunca da’ detti Aurunci. Furono poi rovina-
te le mura di Aurunca abbandonata da i Sedicini, essendo Consoli C. Sulpitio 
Longo, et P. Elio Peto. Hebbe altresì essa il cognome di Sedicini da Sedicino ca-
stello, che era qui propinquo, et anche pigliò il nome de’ Volsci per esser Metro-
pole, et capo loro, et al fine si chiamò de i Vestini dalla Regione, nella quale, ella 
è posta. De i quali cognomi ne fa memoria Livio, et Dionisio Alicarnaseo con 
Strab. nel quinto lib. Onde Livio nel 1. lib. li dà il cognome di Pometia, quando 
scrive che i figliuoli di Aurunco, ch’erano stati cagione dell’uccisione di Tarqui-
nio Prisco, passarono a Suessa Pometia, mandati in essilio. Et parlando più in 
giù del principio della guerra di Tarquinio Superbo con gli Volsci (che durò oltre 
200. anni) la nomina Suessa Pometia de’ Volsci. Et Dionisio nel 4. lib. anche egli 
li dà il cognome antidetto di Pometia, et parimente fa nel sesto. Altresì da Livio 
ella è cognominata de gli Aurunci altrove, dimostrando che la fosse dedutta Co-
lonia da i Romani. Ora ella è picciola città, ornata però del titolo del Ducato. Ha 
illustrato essa ne’ tempi nostri Agostino Nifo eccellente filosofo, come chiara-
mente dimostrano l’opere da lui scritte, et massimamente i Comentari sopra la 
Metafisica d’Aristotele, con altre cose. Passò di questa vita questi anni passati in 
Salerno, ove lungo tempo haveva letto filosofia con gran salario a lui dato dal 
Prencipe di Salerno. Era in questi luoghi vicino Sedicino, da cui trasse il cogno-
me Suessa (come è detto) per essersi ricoverati i Sedicini ivi, sì come a luogo si-
curo. Del [159v] Sedicino paese così parla Sillio nel 12.lib Tum Sedicina legunt 
pernicibus arva maniplis. Caminando poi per l’antidetta Via Appia, tutta di selci 
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solata, havendo alla destra il monte Massico (essendo passato otto miglia da 
Suessa) si dimostra l’antica città di Carinula, Calenum da Plinio nominato, et ri-
posto nella prima Regione. Da questa città è nominato il vino Caleno, produtto 
dal territorio di essa. Di cui Oratio dice, molle Calenum, et più oltra, Cecubum, 
et praelo domitum Caleno. Tu bibes uvam. Et Plinio molto il loda nel 6. cap. del 
14. libro. Ben è vero, che alquanto è discosto Carinula da i vestigi dell’antico Ca-
leno. Il qual confina da un lato con il territorio Falerno, et dall’altro lato col 
monte Massico. Alla sinistra della via Appia, caminando da Suessa, a Caleno, 
evvi monte Massica, che continua sopra la città di Teano Sidicino, et di Calese 
insino a Gaiazzo detto Calatia, come dimostra Sillio nell’ottavo, nec parvis abe-
rat Calatia muris, et nell’undecimo, eamque et Calatia abegit. Et benché così 
continuando drittamente si istenda detto Monte con la schiena da Cali, (oggi 
Calvi nominato) alla sinistra insino al territorio di Venafri, et quindi al fiume 
Vulturno, nondimeno l’altra parte di quello in alcuni luoghi si apre, essendo 
piena di Selve, et così piegandosi con alcune concave vie alla destra, insino a 
Caianello (anticamente detto Calicula) giunge insino al detto fiume molto a bas-
so, in tal maniera, che fra gli antidetti monti, et il Volturno, lasciamo di sopra i 
campi Venafrini contigui a i Sanniti verso l’Aquilone. Furono questi campi così 
sempre Venafrini addimandati dalla città Venafri, de i quali dice Plinio, esser 
Ghiarosi, ma molto grassi, et potenti a produrre le Olive. Vicino a questi campi è 
posto Galluzzo castello, ove fu assediato Ruggieri figliuolo di Ruggieri Conte di 
Sicilia da Innocentio II. Pontefice Romano, che voleva soggiugare la Puglia. Ben 
è vero, che sopragiungendo Guilielmo suo figliuolo Duca di Calavria, con 
grand’essercito, non solamente liberò il padre, ma anche pigliò il Pontefice con 
tutti i Cardinali, ch’erano con lui. Et volendo dimostrare ad ognuno ch’era fedel 
Christiano, usando ogni humanità verso il Pontefice, et i Cardinali, non sola-
mente lo lasciò libero incontinente, ma altresì lo adorò, come Vicario di Christo. 
Là onde il Pontefice vedendo tanta humanità, et riverenza, li concesse tanto 
quanto chiese, come scrive Biondo, et Platina nelle loro historie. Sono vicini a’ 
detti campi, Conca, Mignano, Presentiano, et Variano da questo lato, et 
dall’altro Sesto, et disopra olotre il Vulturno, Alife città antica de i Sanniti, così 
nominata da Livio, nell’ottavo, et da Tolomeo. Et Plinio ramenta gli Alifani nella 
prima Regione d’Italia. Poi dall’altra parte fra l’inferiore corso del Vulturno di 
riscontro di Caianelo insino che si giunge al mare, trascorrendo da Capua, et dal 
luogo, ove era Casilino con tutta quella parte del monte avanti nominato, et con 
l’altra parte del prefato monte Massico, il qual appartiene a Carinula, et seguita 
al lito del mare, et che appartiene al territorio già di Sinuessa (hora detta la con-
trada di monte Dracone) egli è tutto questo paese Campagna, et tanto ameno, et 
fertile, che si può annoverare fra i primi campi fertili d’Italia. Conciosia, che 
produce abondantemente grano, orzo, farro, et altre generationi di biade, con 
ogni maniera di frutti, et si vede tutto cultivato, et [160] ornato d’alberi fruttife-
ri, che certamente pare un bel giardino. Già fu nominato questo paese campo 
Stellato, di cui ne fa memoria Livio nel 9. lib. quando scrive, che furono fatte le 
correrie da i Sanniti, nel campo Stellato, del territorio de Campani. Et nel 10. 
narra la raunanza de i Sanniti nel territorio Stellato, essendo parte di quelli se-
guitati da Appio Claudio, et parte da Lucio Vulturnio Proconsole nel territorio 
Stellato, ove fu fatta una sanguinolente battaglia, nella quale furono uccisi 
16300. de i Sanniti. Et nel 22. scrive come scendesse Annibale per il territorio 
Alifano, Calatino, et Caleno nel campo Stellato insino a Casilino, ove fece cruci-
figgere quello, che ’l conduceva, doppo che l’hebbe fatto fustigare. Di quanta ec-
cellenza, sia questo Campo Stellato, facilmente si può conoscere dalle parole di 
Cicerone scritte nell’oratione contra la legge de i campi. Conciosia cosa che in 
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essa si sforza di suadere che per niun modo si debbia vendere il campo Stellato 
dal Maestrato de dieci huomini, quando dice. At enim ager Campanus, hac legge 
ammittitur, orbis terrae pulcherrimus. Et più in giù aggiunge al territorio cam-
pano, il campo Stellato, distribuendo dodici giugeri di terra, per ciascun huomo, 
sì come non fosse poca differenza del paese campano al campo Stellato. Et così 
dimostra Cicerone nella detta oratione, che non solamente fosse peculiare fondo 
del Popolo Ro. la via Hercolantea, il Garro, le silette di Minturne, cioè i luoghi, 
ove si pigliavano i pesci Sille, ma anche questo campo Stellato, co i quali si nu-
tricavano gli esserciti, come par dimostrare Svetonio, scrivendo, che Cesare par-
tì il campo Stellato nel suo Consolato, a 20000. cittadini Romani, per acquistare 
la benevolentia del popolo. Vedesi il Territorio Falerno (così addimandato dal 
monte che vi è sopra) tutto pieno di viti. Il qual così fu nominato da un huomo, 
come scrive Servio. Egli è questo luogo vicino a Puzzoli. Trasse il nome di Faler-
no il vino da quel che si cava di questo paese, per la eccellenza di esso. Di cui di-
ce Martiale, de Suessanis venerunt Massica praelis, Condita quo quaeris consule 
nullus erat. Et Sillio nel Settimo, Gravidae cui nectare vites, Nulli dant praeliis 
nomen praeferre Falernis. Et Plinio nel sesto capo del 14. lib. lungamente ne 
parla di detto vino. Et soggiunge, che cominciava il territorio Falerno (ove si 
raccogliono i predetti buoni vini) dal Ponte Campano dalla sinistra, lungo a quei 
colli. Doppo vedesi anche nel detto campo Stellato Carinula, Calenum detta 
(com’è scritto) poi torre di Fracolise, Teano Sidicino a differenza di quel di Pu-
glia, da Strabone Teanum Sidicinum detto, et da Plinio. Il qual fu dedutto Colo-
nia da Augusto, secondo che dimostra il lib. delle Colonie, così. Iter populo de-
betur pedes 80. Ager eius limitibus Augustis militibus est adsignatus. Sovente 
ne parla Livio di questo Teano. Appare anche Calvi da Tolomeo nominato Cales, 
et parimente da Verg. nel 7 lib. quando dice. Quique Cales linquunt. Il che ispia-
nando Servio, scrive esser Cale una città di Campagna, di cui così è scritto nel li-
bro delle Colonie, Cales municipium muro ductum. Iter populo non debetur. 
Ager eius limitibus Grecanicis antea fuerat adsignatus, postea iussu Caesaris 
Augusti millibus nominis sui est revocatus. Fu fabricata questa città da Calai fi-
gliuol di Borea, che passò in questi luoghi, doppo il ritorno de gli Argonauti, 
come dimostra Sillio nell’8. [160v] Quem genuere Cales non parvus conditor ur-
bis. Ut fama est Calais Boreae. Vero è, che Livio nell’ottavo, et Festo, vogliono 
che fossero i primi habitatori di questa città gli Ausoni. Vedesi poi Caianello da 
gli antichi Callicula nominato. Et così come quella parte del monte Massico, ch’è 
vicina alla foce del Gariliano è addimandata Carro, così parimente quell’altra 
ch’è fra Carinula, et la torre di Fracolise, ella è nominata Cascano in vece di Gal-
licano, che così era detta. Alla torre di Fracolise era fermato Fabio Massimo con 
l’essercito, quando Annibale volendo passare a Cassino, fu condotto a Casilino, 
et quivi da Fabio antidetto fu rinchiuso. Onde vedendosi così serrato, et non po-
tendo uscire per lo Casilino, et essendo costretto di salire sopra il giogo di Calli-
cula, legò fasci di sarmenti accesi alle corna di 2000 buoi, et li lasciò liberi di 
passare ovunque li piacesse. I quali sentendosi cacciar dal fuoco, senza verun 
ordine in qua, et in là trascorrendo furono i Romani (posti alla guardia de’ detti 
luoghi) talmente spaventati, non sapendo che cosa fosse questa per la oscurità 
della notte, che ritirandosi a luoghi securi dierono facultà ad Annibale di passar 
con tutto il suo essercito del luogo ov’era rinchiuso, et così passò nel territorio di 
Alife, come dimostra Livio nel 22. lib. et Plutarco nella vita di detto Annibale. 
Passando più oltra, si giunge al luogo presso le foci del fiume Volturno alla de-
stra, ove era Volturno città, talmente addimandata dal detto fiume; così il fiume 
con la città sono nominati da Strabone, Plinio, Tolomeo, Pomponio Mela, et da 
Dionisio Alicarnaseo nel settimo libro, ove dice. Annio Volturnus, et Glanis, o-
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misso fluxu, via naturali, undas retorsere, Persevera vereque diu, recurrentes ab 
hostijs ad fontes. Et Lucano nel secondo libro. Volturnusque celer. Et Sillio 
nell’ottavo. Fluctuque sonorum, Volturnum. Ben è vero, ch’è nominato da Aga-
thio nel secondo libro delle guerre de i Gotti Casilinum, narrando che Bultino 
Capitano de i Francesi presso questo fiume, si fermò col suo essercito contra 
Narsette, così adunque scrive. Quo circa, cum Bultinus se in Campaniam contu-
lisset, haud longe a Capua castramentatus est, et in ipsa Casalini fluminis ripa, 
quod ex Apennino monte, per proximum circum agens se campos in Tyrrhenum 
mare defertur. Et più in giù narra la gran rovina fatta dell’essercito Francese da 
Narsete. Poterat circa Capuam quisque campos spectare cruore ac sanie diutius 
inondasse, et proximum flumen excessisse iam ripas, quia ultra, quam ferre 
posset hostium cadaveribus repleretur. Mihi vero exincolis, quidam nonnulla e-
legia recitavit in urnam insculpta lapideam sub Casilini fluminis ripas locatam, 
quae huiusmodi sunt. Aquas Casilini fluminis mortuis gravatas suscepit Tyrreni 
maris litus quando Francorum gentem occidit Ausonius ensis ubi misero haec 
gessit morem Bultino. Felix etiam iste fluctus, et erit barbarico pro tropheo diu-
tine eructans sanguinem. Era l’essercito Francese di 30000. combattenti, et 
quel di Narsete appena di 18000. Et non rimasero vivi di Francesi in questa bat-
taglia, eccetto, che cinque huomini, non essendo uccisi de i Romani oltre ottan-
ta. Onde per queste parole di Agathio chiaramente si vede essere in grand’errore 
Biondo con molti altri, che scrivono fosse ucciso Bultino, o sia Buccelino (come 
eglino dicono) presso Taneto, conciò fosse cosa, che fu quivi [161] ammazzato da 
Narsete, come è detto. Sì che si vede essere addimandato questo fiume da Aga-
thio Casilino, che scende dal monte Apennino, et passa per Venafri, et mezo 
Campagna, et Capua, et poi mette capo nel mare, vicino al luogo, ove era detta 
città, come anche scrive Strabone. Entrano in questo fiume molti fiumi, et tor-
renti, et fra gli altri Cusano, Calore, Sabbato con alquanti altri, che 
dall’Apennino similmente discendono. 

 
CUMANI. 

Cominciavano anticamente i Cumani al detto fiume Vulturno, et trascorre-
vano insino a Sarno fiume. Et quivi habitavano, che furono di tanta fortezza, che 
mai non li poterono quindi scacciare totalmente, né soggiugare gli Hetrusci, 
benché havessero ottenuto la Signoria del resto d’Italia, come dimostra Sem-
pronio nella divisione d’Italia. Ritornando alla città di Vulturno, dico che la fu 
dedutta Colonia da i Rom. cioè condutti nuovi habitatori, secondo Livio nel 34. 
libro, così. Coloniae civium Romanorum trecenti homines in singulas. Deduxe-
runt Triumviri T. Sempronius Longus, qui tum Consulerat, M. Servilius Q. Mi-
nutius Thermus, ager divisus est, qui Campanorum fuerat. Et nel 35. dimostra, 
che la fosse alla bocca del sopranominato fiume. Ora nel luogo, ove ella era po-
sta, evvi castello Almare di Botorni in vece di Vulturni, a differenza di castel Al-
mare oltre Napoli diciotto miglia. Seguitando pur la man destra circa il fiume, et 
salendo tre miglia, appare sopra la riva del fiume Castelluzzo picciola contrada, 
che (secondo Biondo) par quivi fosse Casilino tanto nominato da Livio, Strabo-
ne, Plutarco, Tolomeo. Et per ciò è mosso Biondo a dire questo, attendendo alla 
conformità del nome antico, et moderno, cioè di Castelluzzo con Casilino, et al-
tresì perche è posto sopra la riva del Vulturno, et per essere vicino al luogo, ove 
era la città di Vulturno, che fu fortificata da Fabio Massimo, contra Annibale, et 
ivi conservata grande abbondanza di vettovaglia per soccorrere Casilino, che era 
solamente tre miglia discosto. Onde se ben consideraremo le parole di Livio nel 
libro, vigesimo secondo, facilmente conosceremo che quivi fosse Casilino, et an-
che perché Castelluzzo partisse il territorio di Falerno, dal territorio di Capua, 
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ch’è vicino al territorio già di Sinuessa, oggidì Monte Dracone detto. Ben è vero, 
che se alcun dicesse parerli cosa difficile da credere che qui fosse stato Casilino 
per non apparere alcun vestigio di antichità (conciosia cosa, che se ben conside-
raremo le parole di Livio, et di Strabone nel quarto libro, chiaramente conosce-
remo, non esser dubitatione alcuna che vi dovesse esser grandi edifici, havendo 
sostenuto tanti assedij, et battaglie date da Annibale, et che sempre si era man-
tenuto per li Romani, in tal maniera, che per fastidio era stato lasciato da lui,) 
così risponderei insieme con Biondo. Che non si può negare haver sostenuto 
grande assedio, et essersi sempre mantenuto in tutti gli assalti dati da Annibale, 
ma che ciò fu non solamente per la fortezza de gli edifici, ma per la gagliardia, et 
ardire de i soldati, che erano dentro per guardia di quello, cioè de i Prenestini, et 
perugini. Onde scrive Livio nel 23. libro, et similmente Strabone, [161v] che pas-
sò Annibale a Casilino posto alla riva del fiume Vulturno, ove erano 540. valoro-
si soldati fra’ Prenestini, et Perugini, et l’assediò, et tentò diversi modi, per sog-
giugarlo, ma vedendo di non poterlo havere in tali modi, deliberò di ottenerlo 
per assedio, credendo che mancandogli la vettovaglia, al fine lo conquistarebbe. 
Et così si fermò, altro assalto non li dando. Essendovi dimorato molto tempo, 
divennero in tanta necessità delle cose necessarie i guarnimenti, che fu venduto 
un moggio di grano ducento dramme. Et colui, che lo vendette se ne morì di fa-
me, et colui che lo accomperò visse. Ora essendo tanto tempo qui dimorato An-
nibale, vide un giorno seminare rapi presso il castello, da i Presidij, onde molto 
maravigliandosi della gran costanza, et patientia de’ detti soldati, che avessero 
animo di mantenersi insino che fossero nate, et mature le rape, senza far altro, 
quindi si partì, non havendo fatto verun profitto. Et così rimasero vittoriosi i 
Prenestini, et Perugini, avenga che ne rimanessero alquanti di loro morti, così 
per difensione del castello ne gli assalti fatti da gli inimici, come per la fame. La 
onde si può conoscere, che non solamente per gli edifici fu conservato Casilino, 
ma principalmente dalla fede, et animo gagliardo de’ soldati. Et perciò non dee 
parere strana cosa ad alcuno se ’l non si vede vestigio de’ detti antichi edifici, che 
forse non erano di grande importanza. Anche altri possono dire, che era Casilino 
vicino ad alcune contrade, che sono presso al Vulturno, come sarebbe Cancello, 
et Arono, vedendosi quivi molte rovine d’edifici antichi, che sono maggior di 
quelle, che si veggono al Castelluzzo. A i quali così risponde Biondo, che questo 
non può essere, essendo troppo distantia dal mare, et dal castello di Boturno in-
fino a questi luoghi. Et per tanto non si direbbono detti luoghi esser maritimo, 
come si dice di Casilino. Oltre di ciò, non si vede quella piegatura del fiume Vul-
turno da Livio descritta, che era presso Casilino, vicino a Cancello, et Arono. E-
tiandio perché Arono ha osservato quasi tutto l’antico nome, c’haveva ne’ tempi 
de Romani, essendo detto Natorno, come facilmente si può vedere nella vita di 
Fabio Massimo dalle paralelle del Plutarco, tradotto da Pietro Candido, ove nar-
rando l’opere d’Annibale fatte a Casilino, dice, Ne venne Annibale nell’ultime 
parti di campagna insino a Casilino, ove corre il fiume Vulturno, nominato da i 
Romani, Natorno. Et per tanto (sì come pare) non si dee tenere, che fosse Casi-
lino, ove sono quei nominati luoghi, ma più tosto, ove è Castelluzzo. Di Casilino 
sovente, n’è scritto da Livio, et massimamente nell’antidetto 23. libro. Nel qual 
dice, che si dierono i Presidij ad Annibale, per la necessità della vettovaglia. Et 
poi nel ventesimo quarto narra come fu ricoverato da i Romani. Egli è questo 
paese da ogni lato di colli intorniato solamente aprendosi verso il mare presso la 
foce dell’antidetto fiume Vulturno. Poi sopra Casteluzzo quattro miglia, et dal 
mare dodici, alla destra riva del Vulturno appare Capua Nuova, oltra la quale 
due miglia veggonsi le gran rovine di Capua antica propinqua alla Chiesa di S. 
Maria dalle Gratie. Onde si scorgono parte delle porte della città meze rovinate, 
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il Teatro, grande molle de’ fondamenti de’ sontuosi Tempij, colonne, capitelli, 
base, avelli, et altre simili cose spezzate, larghe, et lunghe conserve d’acque, che 
sono [162] sotto terra, con molte altre cose, che dimostrano chiaramente quanto 
ella fosse eccellente, nobile, et magnifica città. Ella è così Capua da Strabone, 
Catone, Sempronio, Dionisio, Plinio, Livio, Appiano Alessandrino nel 1. lib. delle 
guerre civili, nel 2. et 4 Cornelio Tacito nel lib. 4. 13. et 14. dell’historie, et nel 
20. Tolomeo, Vergilio, et Sillio nell’ottavo quando scrive. 

In primis Capua heu rebus servare serenis 
Inconsulta malum, et parvo peritura tumore. 

Et anche nell’undecimo. Et etiandio più in giù dice. Altera Cartago Capua. 
Diverse sono l’opinioni della edificatione di questa città. Et prima dicono Cato-
ne, et Sempronio, che la fosse fabricata da gli Oscij, con queste parole. A Vultur-
no amne ad Silarim Hetruscorum vetustissimus ager fuit, in quo prius Oscam 
dictam, postea Capuam condiderunt; cioè, che nell’antichissimo territorio de gli 
Hetrusci, che dal fiume Vulturno al fiume Silare fu fabricata primieramente O-
sca, poi nominata Capua. Il che altresì più oltre lo conferma detto Catone dicen-
do, Osci, qui nunc Capuani, et Servio, isponendo quelle parole di Vergilio del 7. 
Oscorumque manus, narra che primieramente furono nominati Capuani, Osci 
da i serpenti, che quivi habitavano, conciosia cosa, che Osco vuole dire serpente 
cioè l’Oscurzone. Altri vogliono, che fosse così nominata Capua da Capi, cioè 
dall’augurio del Falcone, che volava sopra questo luogo, fabricandosi da i To-
scani, conciosia cosa, che quelli dicono il Falcone Capis. Et ciò non dee parere 
maraviglia, perché erano i Toscani molto osservatori de gli augurij, come dimo-
stra Livio in più luoghi. Non mancano altri di dire, che la fosse detta Capua da 
Capi compagno d’Enea, come par volere Vergil. nel 10. così. Et Capis hinc no-
men Campaniae ducitur Urbi. Il che dichiarando Servio, dice fosse nominata 
questa città da Capi, come similmente dinota Lucano nel 2.lib. Moenia Dardani, 
tenuit Campana coloni. Et Sillio nel 11. Tum Capys, ut primus dederit sua nomi-
na muris parlando di Capua. Il simile par tenere Dionisio Alicar. nel 1. lib et 
Svet. nella vita di C. Giulio Cesare dittatore, scrivendo, che fossero mandati 
nuovi habitatori a Capua per vigore della legge Giulia a edificar le contrade. Et 
essendo aperte alcune antichissime sepolture, fu ritrovato in una di quelle, una 
tavola di metallo, nella quale così era scritto, Capys conditor Capuae. Di altra 
opinione è Strab. dicendo, che traesse detto nome da i larghi campi, ne i quali 
ella è posta, i cui primi habitatori furono gli Opici, et Ausoni, et gli Osci, che fu-
rono scacciati da i Cumani, et poi questi da Toscani, da i quali fu fatta Capua, 
capo di 12. città da loro fabricate in questi luoghi (come innanzi è detto.) Et di 
questa opinione par essere Eustathio, et Livio nel 4.lib. quando dice, che Vol-
turno città degli Hetrusci detta Capua, fu pigliata da i Sanniti così dimandata da 
Capi loro capitano, anzi più tosto, come par più verisimile, fu detta così dalla 
campagna, ove ella è posta, con questi par concordarsi Plinio, et Annio, che di-
chiarando le parole di Sempronio nel 9. libro de’ Comentari, scrive che Vultur-
no, in lingua Osca significa Campestre, o sia Campagna. Anche altri dissero, che 
talmente ella fu chiamata dalla gran capacità d’essa, cioè per la gran fertilità, che 
ha di produrre le cose necessarie per li mortali, et così tutti le capisse, [162v] 
come par dire Diodoro. Altri altrimente dicono, che li lascierò di descriverli, 
perché paiono a me favole le loro opinioni. Descritte l’antidette opinioni, così io 
direi per concordarle tutte insieme, che primieramente fosse edificata questa 
città da gli Osci, et da loro Osca nominata, sì come parve voler Catone, et Sem-
pronio, et poi accresciuta da Toscani, et dimandata Capua dall’augurio del Fal-
cone, et poi maggiormente confermato da Capi Troiano, compagno d’Enea, da 
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cui forse fu ristorata, et ampliata, conciò sia cosa che ritroviamo appresso i gravi 
scrittori (come altrove dissi) che sovente si dice fosse edificata una città essendo 
solamente stata ristorata, o aggrandita. Direi ancor fosse maggiormente dilatato 
il detto nome per la campagna, ove ella è posta, o forse che essendo presso pochi 
la memoria del detto nome, perché (come dissi) essendo prima Vulturno di-
mandata, fosse rinovato questo nome, et ridutto alla memoria, sia come si vo-
glia, sarà in libertà del giuditioso Lettore di credere quello li parerà di dette cose. 
Non è dubbio alcuno, che Capua non sia molto antica, imperò che da tutti gli an-
tichi scrittori n’è fatta honorevol mentione, così per l’antichità, come etiandio 
per la gran possanza, et oppulenza di essa, come particolarmente dimostra Livio 
in più luoghi, et massimamente nel settimo libro, quando scrive che si accorda-
rono i Capuani co i Romani, et nel vigesimo tertio, dimostra che Capua teneva il 
primato sopra tutte le altre città d’Italia, doppo Roma, secondo c’haveva scritto 
Annibale al Senato Cartaginese, doppo la giornata fatta a Canne, et che quivi 
passò Annibale con l’essercito, ove fu ricevuto da i Capuani honoratamente, et 
fermossi una vernata, nella quale tanto si dierono alle delitie i soldati, che alla 
primavera talmente erano balorditi, che parevano mai più havessero maneggia-
to armi. Et quindi cominciò la rovina di Annibale, come etiandio narra il Plutar-
co nella vita di quello. Uscito che fu Annibale di Capua con l’essercito, vi manda-
rono i Romani Q. Fulvio, et Pub. Claudio Consoli con l’essercito per ottenerla, 
sapendo di quanto momento fosse, se la ricoverassero contra Annibale, secondo 
Livio nel 25. lib. Onde doppo lungo assedio essendo sforzati, si dierono a i Con-
soli, i quali ne uccisero 52.Senatori, et molti della nobiltà incarcerarono, et altri 
confinarono, et al fine saccheggiarono la città. Ben è vero, che innanzi 
s’attendessero a i Romani, fece un nobilissimo convivio Vibbio Virio, uno de’ 
primi Gentilhuomini della città, ove furono 27. Senatori huomini gravi, et di 
gran consiglio. Il qual finito, fece una bella oratione a tutti, dimostrando i mali 
ch’erano per patire, entrando i Romani nella città, et che men male era a morir 
liberi, che vivere in servitù, overo esser vergognosamente uccisi. Il perché gli es-
sortava a far quel ch’egli voleva fare, et così pigliando il veleno, et essortando gli 
altri a fare il simile, tutti quivi caddero morti, secondo Livio nel 26. lib. Ricove-
rata Capua da i Rom. fu trattato nel Senato Rom. se la si dovesse totalmente ro-
vinare, et doppo lunga consultatione, fu determinato, che la si lasciasse così, per 
la utilità, che se ne cava de i frutti, per potervi habitare i lavoratori de i campi, 
gli artifici, et altri huomini secondo il bisogno. Vero è, che non volsero vi fosse 
Senato, nè Maestrato, nè consiglio alcuno, ma che fosse governata da i giudici di 
anno in anno, et mandati fuora della città i cittadini senza alcuna speranza di 
mai [163] poter ritornare. Et così rimase questa città habitatione solamente di 
coltori di Campi, et d’artefici. Vero è, che pur poi fu ristorata da i Romani, es-
sendo ella quasi disfatta ne’ tempi di Cesare, et ivi condotti nuovi habitatori, 
come chiaramente dimostra il libro delle Colonie così. Capua muro Colonia Iulia 
felix, iussu Imp. Caes. A. 20. Viris est deducta. Iter populo debet in ped. C. Ager, 
lege Sullana fuerat adsignatus, postea Caesar in iugeribus militibus pro merito 
dividi iussit. Et ciò fu fatto contra di quella, per il quale si era tanto affaticato 
Cic. amatore della Rep. di persuader nell’oratione contra le leggi de Campi in tal 
guisa: vogliono che si mandino habitatori a Capua, volendo un’altra volta driz-
zar quella Città contra questa, la qual tanto per la opportunità del luogo, quanto 
per la ricchezza, et abondanza di tutte le cose necessarie a i mortali, pare che 
sempre habbia partorito superbia, et crudeltà. Et per tanto fu priva da i nostri 
Antenati del Senato, Maestrato, Consiglio, et di tutte l’insegne della Republica, 
non vi lasciando altro ad essa, eccetto che ’l nome di Capua, maturamente con-
siderando, che dentro da quelle mura, se ’l si trovasse alcun vestigio di Republi-
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ca, la potesse facilmente levare il capo contra i Romani. Et nella seconda Ora-
tione contra Rullo dice. Orsù si partisca il territorio Campano quale è sopra tutti 
gli altri paesi del mondo benissimo, si mandino nuovi habitatori a Capua, am-
plissima, et ornatissima città. Et più in giù, Potrete patire, che si getti via così 
bello, et vago fondo, et paese del popolo Romano? capo della nostra divitia? or-
namento della pace? sussidio della guerra? fondamento de i vettigalli? Granaro 
delle Legioni? et abondanza delle vettovaglie? Et più oltre. Sono sempre stati i 
Campani superbi tanto per la fertilità de i Campi, et bontà de i frutti, come e-
tiandio per la sanità dell’aria, et bellezza della città. Onde per detta abondanza 
di tutte le cose necessarie, nacque quella prima arroganza da essi chiedendo i 
nostri avoli di havere uno de’ dui Consoli in Roma, che fosse loro Cittadino. Fu 
adunque dedutta Colonia Capua (come è dimostrato) contra l’opinione di Cice-
rone. Rimase poi sempre sotto l’Imperio Romano, insin che da Genserico Re de 
i Vandali fu rovinata. La quale poi ristorò Narsete Capitano di Giustiniano Im-
peratore, havendo rovinato gli Ostrogothi. Doppo Narsete, passando i Longo-
bardi nella Italia, et essendosi ridotti sotto trenta capitani, dapoi che ella era sta-
ta ristorata da cento anni, fu altresì destrutta da quelli. Et poi fu edificata questa 
nuova sopra la riva del fiume Vulturno dall’antica due miglia discosto. Ma da chi 
fosse fatta non l’ho ritrovato. Poi da Corrado figliuolo di Federico 2. Imperatore 
furono gittate a terra le mura di questa nuova, perché i Capuani eransi dimo-
strati contrarij a Manfredi, co i Napolitani. Onde la saccheggiò, et ivi fece assai 
mali secondo Biondo nel 17. libro dell’hist. Sostenne gran calamità ne’ tempi de 
Alessandro 6. Pontefice Romano, essendo saccheggiata da i Francesi mandati da 
Lodovico 12. Re di Francia all’acquisto del Reame di Napoli contra Federico di 
Raona, essendo stati però i detti Francesi gratiosamente ricevuti da i Capuani, i 
quali come furono entrati, non havendo rispetto alla gratiosità de i cittadini, 
cominciarono a saccheggiar ogni cosa, et ammazzar tanti quanti ne ritrovavano, 
et sforzar le donne, et fanciulle, talmente che rimasero uccisi fra’ cittadini, et 
soldati da tre [163v] mila persone. Occorse in questa rovina una cosa molto de-
gna da notare, essempio certamente di gran costanza. Essendo cominciata tanta 
crudeltà, et tanta dishonestà si ritrassero alquante nobili fanciulle alle mura del-
la città verso il fiume, et consigliaronsi insieme quel che dovevano fare per non 
essere violate, et non ritrovando altro modo di conservarsi nella pudicitia, ve-
dendo appropinquarsi i dishonesti soldati per sforzarle, tutte insieme si gittaro-
no nel fiume, parendogli esser men male a perdere la mortal vita, che il tanto 
precioso tesoro della Castità, così dice il Sabellico nelle sue historie. Ridusse il 
Vescovato di questa città all’Arcivescovato, Giovanni 13. Pontefice Romano, nel-
la Coronatione di Ottone 2. Imperatore, in memoria dell’acquistata libertà delle 
carcere di Pandolfo Prencipe di Capua, secondo Biondo, ma secondo Platina, da 
Giovanni, ove era stato posto in prigione da Giofredi conte di Campagna manda-
to da i Romani. Tenne il Seggio di questa Chiesa, quest’anni passati Niccolò di 
Sassonia dell’ordine de’ Predicatori Cardinal della Chiesa Romana, huomo sag-
gio, prudente, et literato. Diede grande ornamento a questa patria Raimondo 
Generale Maestro 23. dell’ordine de’ Predicatori, che fu huomo letterato, et mol-
to prudente, come si vede nel 1. lib. de gli huomini illustri de i predicatori. Illu-
strò anche questa città Giovan Antonio detto Campano di cui scrive Rafael Vola-
terrano, che lo conobbe, che essendo fanciullo attendeva al greggie delle peco-
relle, et essendo dalla natura spento, fece ogni forza per imparare lettere. Onde 
tanto profitto vi fece, che fu riputato degno di leggere nello studio di Perugia, da 
i Perugini condotto con gran salario. Et tanto poi crescette in opinione di dottri-
na, che Pio II. amator de i letterati huomini, lo fece Vescovo Apruntino. Passò 
tant’huomo di questa vita d’anni 40. Fu picciolo di statura, ma molto grande di 
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dottrina, et d’humanità. Lasciò doppo sé molte opere, delle quali furono i libri 
dell’opere fatte da Braccio di Montone. Da Capua furono nominati i Campani in 
vece di Capuani, come si legge in Livio, et in altri historici. Vicino a Capua evvi il 
campo Leborino fertilissimo sopra tutti gli altri d’Italia, come dimostra Plinio, et 
io ho innanzi detto. Di cui dice esso Plinio nel 7. lib. trattando della diversità de i 
Campi, qualmente egli è questo campo Leborino di Capua duro, et aspero a la-
vorare, ma molto nobile, et producevole di frutti. Ha il suo principio dal Monte 
Tiffata, qual è sopra Capua, et scorre insino a Napoli, et a i colli di Puzzoli, serra-
to dal fiume Volturno, et da detta città, seguitando lungo il prefato fiume insino 
alla bocca d’esso, ove entra nel Mare. Et come nel principio di questa Regione 
scrissi, dicono i Capuani, che tutti questi Campi, che sono intorno Capua, et pa-
rimente quelli ove è posto Anversa, da 400. anni in qua, sono nominati, così ne 
gli instrumenti de i cittadini, come etiandio della città, campi Leborij. Onde è 
stata tanto la forza del nome di questi Campi (come dissi) che da quegli ha otte-
nuto il nome tutta questa Regione, d’esser nominata Terra di Lavoro in vece di 
Terra di Leborio. Et perché fatto memoria del Monte Tiffata si dee sapere esser 
esso sopra Capua. Di cui ne parla Livio nel settimo, et 26. libro, descrivendo che 
Annibale essendo partito da i Bruzzi passò in questi luoghi, per soccorrer Capua, 
assediata da Q. Fulvio, et Appio [164] Claudio Consoli Romani, et si fermò nella 
soggetta Valle doppo il monte Tiffata, quale è sopra Capua con la maggior parte 
dell’essercito, et con trenta Elefanti. Egli è parimente nominato da Sillio nel 13. 
lib. Tiffata umbrificio generatum monte Calenum. Poi da Capua otto miglia di-
scosto, appare Anversa nuova città edificata nelle rovine di Atella, così nominata 
da Strabone, Tolomeo, et da Sill. nel 11. libro Iamque Atella, suos. Et Pli. anno-
vera gli Atellani nella 1. Regione. Voglio primeriamente ragionar di Atellani, et 
poi d’Anversa. Trassero gli Atellani origine da gli Osci, disposti a rappresentar 
cose lascive, et vergognose ne’ teatri, con altre sporche inventioni, con versi, 
suoni, et sembianti lascivi, et impudici, per indurre, et provocar le persone a la-
scivia, et dishonestà, come dimostra M. Varrone, A. Gellio, Macrob. Giuvenale, 
et Livio nel 7. lib. Erano queste sporche comedie rappresentate con tanti atti 
impudici, cagion di molti mali. Et pertanto furono riprese, et vituperate molto 
agramente da molti eccellenti scrittori, come da Livio, Valerio Massimo, Giuve-
nale, et da molti altri assai. Ne fu scrittore di questi dishonesti versi Lutio Pom-
ponio Bolognese ne’ tempi di Cicer. Sovente è memorata questa città da Livio, et 
tra gli altri luoghi nel 26. lib ove dice che fu pigliata a patti Atella, et Calatia, et 
nel 27. narra il comandamento fatto a gli Atellani dal Senato, che dovessero pas-
sare a Calatia ad habitare. Mancò poi questa città, et così rimase insino a i tempi 
di Roberto Guiscardi Normano valoroso Capitano. Il qual volendo soggiugar 
Napoli, et Capua, menò l’essercito quivi, ove era stato Atella, et si fortificò, dan-
do principio ad una città addimandandola Adversa, perche vi dimorò alquanti 
anni per tenere assediato Napoli, et Capua, sì come adversa a quelle città. Ma 
Pandolfo Collenucio nel 3. lib. dell’historie del Regno dice, che fosse Raimo, che 
successe a Tristano Normano. Ben è vero, che oggidì si dice Anversa essendosi 
mutata la lettera D, in N. Della quale dice Faccio nel 1. Canto del tertio libro Dit-
tamondo. 

Pur dietro a la mia guida, che non possa 
Andai, tanto ch’ad Anversa giunsi. 

Fu rovinata questa città insino a i fondamenti da Carlo primo Re di Napoli per la 
rebillione di casa Rebursa, la quale istinse in tutto, secondo Pandolfo Collenucio 
nel 5. lib. dell’historie del Regno. Non molto poi d’Atella discosto verso il Setten-
trione era Avella da Strabone, et da Sillio nell’ottavo libro così detta. 
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Pascuaque haud tarde redeuntia condet Avellae. 
Et più in giù 

Surrentem, et pauper sulci cerealis Avella. 
Ma da Tolomeo è nominata Abella, et talmente dimandato da Plin. il castello 
Abellino. Questa è poca differenza per la gran vicinità, et conformità della lette-
ra V, con la I. come dimostra Luciano, et etiandio si vede nella pronuntia di mol-
ti popoli, et massimamente de’ Greci, che pronunciano per V, quel che da i Lati-
ni è pronunciato per B, et parimente alcuni popoli d’Italia, sì come Bernardo di-
cono Vernardo. Vuole Macrobio fossero nominate le Nocciuole Avellane da que-
sta città, come par anche voler Verg. nel settimo, dicendo, Mal ferae despectant 
moenia Abelle, overo belle, come dicono altri testi. Il che dichiarando Servio 
[164v] scrive, che Vergilio intendeva di Nola, ma che non la volesse nominare 
per essere stato ingiuriato da i Nolani, non l’havendo voluto alloggiare. In vero 
io non posso credere che Vergilio havesse havuto tanto a petto questa cosa, che 
essendo huomo savio, havesse voluto fare simil cose, ancor che ’l fosse stato in-
giuriato, et che quando pur havesse recato al petto tal offesa, più tosto havrebbe 
taciuto, che sotto questo colore descritto. Onde io credo, che intenda in detto 
verso di Abella, conciosia cosa similmente che quivi se ne cavava grande abbon-
danza di detti frutti, sì come a Nola. Dopo il fiume Vulturno seguita il fiume 
Clanio, che esce de i Monti quasi nel mezo del paese, ch’è fra Capua, et Nola, di 
cui dice Verg. Clanius non aequus Aceris. La quai parole isponendo Mancinello 
dice, che acquistasse tal nome questo fiume da un Gigante. Questo è quel fiume, 
che si ritrova nella strada fra Capua, et Anversa, et allaga sovente molti luoghi 
del paese d’Acerra, sì come altre volte allagava il paese Capuano, et l’Atellano, et 
massimamente nel tempo del verno, onde fa bisogno, che vi siano fatti ponti di 
legno in più luoghi sopra di quelle inondationi, per beneficio, et agevolezza de i 
viandanti. I quali ponti si fermano sopra le pietre degli antichi edifici rovinati ne 
i luoghi vicini, quivi portate. Egli è adimandato questo fiume da Dionisio Ali-
carn. nel 7. lib. Glanis, quando scrive, che il Glane insieme col Vulturno lascian-
do il loro corso naturale, ritornarono a dietro l’onde di quelli insino alle fontane, 
dalle quali uscivano, et così lungo tempo stettero, come più oltre dimostrerò. Et 
Vibio Sequestro accordandosi con Verg. lo chiama Clanius, soggiungendo, che 
rovina i luoghi vicini quando cresce. Avicinandosi questo fiume al mare, talmen-
te si allarga, che da otto miglia vicino a quello pare un Lago in alcuni luoghi lar-
go due miglia, et altrove 100.braccia, et più et meno. È addimandato questo 
fiume alle foci, cioè mette capo nel mare, Lago della patria, nel quale grande ab-
bondanza di pesce si cava, ch’è portato per maggior parte a Napoli. Di cui ne fa 
memoria Sillio nel 7. lib. nominandolo Palude. 

Hinc Linterna Palus 
Et nell’ottavo 

Stagnisque Palustre, Linternum. 
Et ciò dice, perché ella è presso Linterno, come dimostrerò. Alla destra di detto 
lago non molto dal mar discosto appar la Torre della Patria, ove si passa detto 
lago con la barchetta, benché più in alto per poco spatio, si veggono i vestigi 
d’un ponte di pietra, che congiungeva la via sopra d’esso, ma hora, come si vede 
è rovinato. Quivi vicino a detta torre appaiono i vestigi di Linterno città, ove ha-
bitò Scipione Africano tanto lodato da gli scrittori. Et per lui ne riportò tanta 
fama questo luogo, che da tutti gli scrittori n’è fatto gloriosa memoria, sì come 
da Strabone, Plinio, Livio, Appiano Alessandrino nel primo libro delle guerre ci-
vili, Pomponio Mela, Tolomeo, Antonino, et da molti altri. Egli è questo luogo 
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posto fra il Volturno, et Cuma presso il mare. Vero è, che par che Livio voglia in 
alcuni luoghi che ’l fosse di qua dal Volturno, et massimamente nel 22. lib. de-
scrivendo le difficultà, che haveva Anibale dovendo passare del territorio Faler-
no nel Sannio per la stretta via, per la quale avanti era quivi venuto. Così adun-
que egli dice. Ritrovandosi il Cartaginese fra le spaventevoli minaccie di Fortu-
na, et l’arenoso [165] territorio di Linterno, et horrendi luoghi per svernarsi, et 
caminando alla sinistra del Volturno, et non potendo varcare detto fiume né per 
il guado, ch’era troppo cupo, né etiandio per il ponte a Casilido, per molto forti-
ficato, et ben guardato da i Romani, gli fia bisogno di rimaner dal lato del terri-
torio Falerno. Et così par che fosse Linterno, oltre il Volturno. Poi nel ventitre 
libro, havendo narrato le frodi, et inganni usati da i Capuani per condur seco per 
loro aiuto, i Cumani, soggiunge. Ne’ detti tempi, havendo veduto, et considerato 
tutto l’essercito a parte per parte Tito Sempronio Console a Sinuessa, al deter-
minato giorno passando al fiume Volturno si fermò co i soldati circa Linterno. 
Et così quivi dimostra fosse Linterno, ove egli è descritto da tutti gli altri histori-
ci, et geografi, cioè ove dicemmo esser detta Torre della Patria. Io direi che Livio 
nel primo luogo, intende del territorio di Linterno ch’era di qua dal Volturno, 
qual è arenoso, et pieno di acque, et che in questo altro luogo parla del territorio 
oltre il fiume vicino alla città di Linterno. Il simile dice Biondo col Razzano. Et 
soggiungono amendue, che in ogni modo si deve credere, che fosse qui Linterno 
per ritrovarsi altresì in questo luogo quella fontana Acetosa, della quale parla 
Plinio, che essendone bevuta, rimangono embriacate le persone. Vedesi detta 
fontana fra le rovine de gli edifici, la quale è di tal virtù (secondo che dicono gli 
habitatori del paese,) che bevendone alcuno infermo del mal di capo ritrovasi 
sanato. Et perché ho detto (che secondo Plinio) s’imbriacano le persone di quel-
la, dice Biondo, et Razzano, haverne fatta isperienza, temperatamente però be-
vendone, et che non sentirono alcuna alteratione, né similmente gli parve haver 
altro sapore, et odore di quello, che hanno l’acque dolci. Ben è vero, che sog-
giungono, che forse non sentirono alteratione alcuna, per haverne temperata-
mente bevuto. Furono condotti nuovi habitatori quivi da i Romani, secondo Li-
vio nel 34. libro. Coloniae Civium Romanorum eo anno deductae sunt, Puteolos, 
Vulturnum, Linternam. Trecenti homines in singulis. Item Salernum, Buxen-
tumque Coloniae Romanae deductae sunt. Deduxerunt Triumviri T. Sempronius 
Longus, qui tunc Consul erat M. Servilius, Q. Minutius Therimus, Agerdiulsus 
est, qui Campanorum fuerat. Elesse questo luogo Scipione Africano per sua per-
petua habitatione come narra Strab. Livio, et Plutarco, con molti altri scrittori, 
per fuggir l’invidia, odio, et le cattive lingue de i detrattori, et malvagi huomini 
di Roma. Il quale non solamente haveva liberato Roma, et tutta Italia da i Carta-
ginesi, ma etiandio l’haveva esaltata, et magnificata, ampliandogli l’Imperio, et 
sottomettendogli la Spagna con l’Africa. Onde in riconpensatione di tanti bene-
fici, fu talmente ben guiderdonato, che prese partito più tosto di voler vivere in 
esilio quivi, che di dimorar nella patria fra tanti ingrati, et veder la rovina di 
quella, che con tante fatiche, et sudori haveva liberata, et essaltata. Et così espe-
rimentò esser vero il volgato proverbio, che non si ricompensa mai bene il bene-
ficio, eccetto con l’ingratitudine iniqua, et malvagia madre di tutti i beni. Passò 
adunque quivi Scipione, havendo eletto questo luogo per suo essilio, et vi edificò 
un magnifico palagio, onde habitò insino che visse con gran quiete, et solazzo. 
Et quivi [165v] vennero alcuni famosi ladroni a visitarlo, et farli riverenza, tirati 
dalla fama, et grandezza dell’opere da lui fatte, come dimostra Livio, Plutarco, et 
S. Gieronimo nella epistola scrivendo a Paolino prete. Sono diverse opinioni ove 
fosse sepolto tanto huomo, conciosia che alcuni dicono che quivi a Linterno fos-
se posto nella sepoltura, et altri presso Roma, come dice Livio nel 38. lib. cioè, 
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che ne’ tempi suoi vedevasi in questi due luoghi le superbe sepolture con le pre-
tiose statue poste sopra quelle, delle quali ne era una qui a Linterno con la sta-
tua di detto Africano, c’haveva egli veduto in piedi, che poi dal vento era stata a 
terra gittata, con tal epitafio. Devicto Hannibale, capta Carthagine, et aucto Im-
perio, hos cineres marmore rectus habes. Cui non Europa, non obstit, Aphrica 
quondam, respice res hominum quam brevis urna premat, et un’altra presso 
Roma fuori la porta Capena, vicino alle sepolture de gli Scipioni, sopra il quale 
erano tre statue, cioè, una di Publio, l’altra di Lucio, et la terza di Q. Ennio poe-
ta, come era volgar fama. Io così direi (rimettendomi però al giudicio de i curiosi 
ingegni) che credo per ogni modo fosse sepolto a Linterno, attendendo alle pa-
role di Livio nell’antidetto libro, quando dice, che Scipione passò a Linterno, et 
quivi visse senza mai pensare di ritornare alla patria, et che morendo comandò 
che fosse sepolto il suo corpo in questo luogo, havendo fatto fare il suo sepolcro 
quivi, acciò non fosse sepolto nell’ingrata patria, come altresì narra Valerio 
Massimo scrivendo dell’ingratitudine, et di detto Africano, cioè che dovendo 
passare di questa vita, disse. Ingrata patria ne ossa quidem mea habes. Et di 
questa opinione par essere etiandio Stra. quando scrive nel 5. lib. che presso il 
mare doppo Sinuessa è il castel Linterno, ove giace il sepolcro di Scipione co-
gnominato Africano. Conciosia cosa ch’egli passò ivi i giorni della sua età la-
sciando i negotij della Rep. per invidia d’alcuni. Il simile dice Seneca nel princi-
pio dell’epistola 77. Questo a te scrivo, havendo adorato, et riverito le sagrate 
ceneri di quello, et il sagro altare a Linterno. Il qual pensò essere il luogo di tan-
to huomo. La onde per tali scrittori pareva a me, che così dee credere che fosse 
quivi a Linterno sepolto. A quel che dice Livio, di haver veduto quell’altro sepol-
cro fuori di Roma alla porta Capena, così si potrebbe rispondere, che fosse pos-
sibile che detto Scipione essendo honorato, preciato, et riverito in Roma, 
all’hora fabricasse quello, ma poi essendo invidiato, et essendosi sdegnato, par-
tito da Roma, et quivi passato, fabricasse poi questo, con fermo animo di non 
voler mai più ritornare alla patria, né etiandio morto essergli sepolto, come di-
mostra Valerio Massi. Et anche si potrebbe dire che s’egli non edificò quel ch’era 
fuori di porta Capena, che forse fu fatto con quelle statue presso gli altri sepolcri 
de’ suoi Scipioni in memoria di tanto huomo, da qualche suo parente, o amico, 
avvenga che mai vi fossero portate l’ossa sue, come ha fatto ne’ nostri giorni Al-
tobello Averoldo Bresciano Vescovo di Pola nella chiesa di S. Nazzario in Brescia 
una sepoltura molto honorevole, et artificiosa di candido marmo, per memoria 
di Rafael Riario Savonese, Cardinal della chiesa Rom. detto di S. Giorgio, con 
l’imagine di detto Cardinal. Benché sia sepolto in Roma nella chiesa di S. Loren-
zo in Damaso, volendo render guiderdone quanto poteva, de i benefici da lui ri-
cevuti. Ritornando a Linterno, furono alcuni [166] che dissero fosse Baie, Lin-
terno. Certamente cosa da ridere, considerando che tanto scioccamente vogliano 
trattar con la loro ignoranza le descrittioni de i luoghi, imperò che furono due 
città Linterno, et Baie, forse otto miglia l’una dall’altra discosto. Ora in questo 
luogo ov’era Linterno, altro non si vede, eccetto che l’antidetta Torre detta della 
patria, con una Taverna da ricevere i viandanti, con molte Capanuzze da pesca-
tori. Ben è vero, che da ogni lato appaiono fra i cespugli, pruni, et urtiche, gran-
di fondamenti, et rovine d’edifici. In vero è questo luogo molto bello di sito, con-
ciosia cosa che dall’Occidente habbia l’antidetto Lago, dal Mezo giorno il mare, 
dall’Oriente, et Settentrione i colti campi, con ameni colli. Onde ritrovandomi 
quivi, con non meno dilettatione che diligenza, lo considerai per la memoria del 
valoroso, et saggio Africano, avenga ch’altro antico edificio nella sepoltura 
d’esso, non vedesse, eccetto che dette fabriche rovinate. Caminando poi oltre 
Linterno presso il lito del mare da 5. miglia insino a Cuma, ritrovasi in questo 
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spatio il luogo ov’era la villa di Servilio Vaccia huomo molto nobile, et ricco, ma 
solitario. Onde non fu altrimenti nominato, eccetto per esser in continuo otio, et 
riposo, quivi non curandosi d’altro essercitio, ove divenne vecchio, come dice 
Seneca nella 55. epistola, che alcuna volta gli era detto da quelli che di continuo 
negotiavano. O Vaccia, tu solo sai il vivere. Ben è vero, che Seneca riprendeva 
questi tali dicendo, ch’era il contrario, perché egli non sapeva vivere, ma sì ben 
star nascosto. Et soggiunge, che quando egli quivi passava, motteggiando diceva 
del detto, sì come d’un huomo morto. Quivi giace Vaccia. Più oltre passando si 
giunge al luogo, ove fu la già tanto nominata città di Cuma, Cumae, così detta da 
Strab. Pli. Dionisio Alicar. Pomp. Mela, Solino, Agathio, Livio, Antonino, Tol. 
Corn. Tac. in più luoghi, et massimamente nel 16. lib. Verg. Sillio nel 8. lib. 
quando dice. Et quondam fatorum conscia Cumae, et da gli altri antichi scrittori. 
Fu edificata questa città da i Cumei Euboici, che passarono nell’Italia co i Calci-
desi, secondo Strab. Pli. Solino, Dionisio nell’8. et parimente Livio nell’8. lib. 
ove così dicono. Vennero i Cumani di Calcide di Euboea con l’armata marinare-
sca nell’estremità del mare, et prima scenderono nell’isola Eneria, et nelle Pite-
cuse, et quivi pigliando poi ardire, passarono nella terra ferma, ove si fermarono 
ad habitare. Parimente dice Stra. cioè, che Cuma era antichissimo edificio de i 
Calcidesi, et Cumei, et che procedeva tutte l’altre città d’Italia, et di Sicilia in an-
tichità. Et che la fu così nominata da Ippocolo Cumeo, et Megastene Calcidese 
capitani dell’armata marinaresca, havendola disegnata per loro Colonia. Vero è, 
che più chiaramente narra la edificatione di essa Servio, dichiarando quel verso 
di Verg. del 3. lib. 

Huc ubi delatus Cumeam accesseris urbem 
Et quell’altro del 6. 

Et tandem Euboicis Cumarum illabitur oris. 
Et dice, ch’è Euboea un’isola, nella quale è la città di Calcide, da cui si partirono 
alquanti cittadini, et varcarono nell’Italia, et scesero a terra non molto da Baie 
discosto per ritrovare habitatione. Et vedendo esser questo luogo vicino al mare 
senza habitatori, si fermaron a fabricare una città, pigliando buon augurio da 
una donna gravida, che quivi ritrovarono, pensando che tal cosa significasse, 
come la [166v] Rep. loro in processo di tempo dovesse accrescere così in molti-
tudine d’huomini, come nell’abbondanza delle cose necessarie. Et per tanto 
l’addimandarono Cume dal nome di detta donna. Furono anche altri, che disse-
ro (come scrive Strab.) che la fosse nominata Cume da i Cimati, o siano onde 
marine, che di continuo quivi nel mare si veggono. Il che par confermar Servio 
sopra il sopradetto verso. Huc ubi delatus, contra a quello, che ha detto di sopra. 
Io mi accostarei alle opinioni di Dionisio, di Livio, et di Strabone, con le quai par 
concordarsi etiandio Servio nella prima ispositione. Ella era situata questa città 
(secondo Agathio nel 1. lib. delle guerre de’ Gotti) sopra il colle essendoli là mol-
to difficile, et precipitosa via da potervi salire. Et riguardava al mar Tirenno, im-
pingendo l’onde marine nelle parti inferiori di quella con grande strepito, et le 
parti di sopra erano intorniate da fortissime mura, torri, et barbaconi, talmente, 
che pareva quasi inespugnabile. Ma hora ogni cosa quasi è guasta, et rovinata, et 
veggonsi da ogni lato vestigi di sontuosi edifici. Vedevasi parimente nella som-
mità dell’alto colle, ch’è nel mezo di essa il tempio d’Apolline, di cui parla Verg. 
nel 6. così. 

At pius Aeneas arces, quibus altus Apollo 
Praesidet, horrendaeque procul secreta Sibylle. 

Le quai parole dichiarando Servio dice, che fosse a Cume il tempio di Apolline 
nella forte Rocca, del quale oggidì altro, che rovine non si vede, avvenga che, ove 
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era detto tempio appare una chiesa meza disfatta. Veggonsi altresì da ogni lato, 
con le rovine de i superbi edifici, le maravigliose rupi del vivo sasso, con qualche 
pezzo di torre, et di muraglie. Sovente fa memoria Dionisio di Cume nelle sue 
historie, et massimamente nel 5.lib. quando narra che Aristodemo, detto molle, 
capitano de i Cumani passò in sussidio de gli Aricini contra Arunte figliuolo di 
Porsena, et l’uccise. Et nel 7. assai cose eccellenti scrive di detta città, et anche 
dice, che correndo l’anno 4. della 64. Olimpiade, fecero un essercito gli Etrusci, i 
quali habitavano circa il mar Ionio insieme con gli Umbri, havendo in compa-
gnia de i Barbari, che furono da 50000. fanti, et 18000. cavalli, per soggiugar 
Cume, condotti da invidia della gran loro felicità. Et essendo giunti vicini a Cu-
ma, occorse un gran prodigio, mai più udito, cioè, che ’l fiume Volturno col Gla-
nio (che passavano, ove si erano fermati i nemici de Cumani) rivoltando il loro 
corso a dietro accrescerono sopra modo dalle foci insino alle fontane loro, che 
era cosa maravigliosa, così perseverando alquanto tempo. La qual cosa da i Cu-
mani pigliata per felice augurio, credendo per tal prodigio significare, che do-
vessero essere esaltati gli abbassati, et gli abbassati esaltati, lasciando buona 
guardia alla città, con grand’ardire, et impeto scesero da 4200. fanti, con sei 
cento cavalli, et assaltarono gli nemici da un lato, et dall’altro scendendolo dal 
cielo gran pioggia con tuoni, et folgori in tal maniera, che rimaso rotti, spezzati, 
et vinti i nemici, essendogli stato ucciso il loro Capitano, da Aristodemo sopra 
nominato, il qual fu poi eletto dal popolo padrone della città. Et nel sesto scrive, 
che passò ad Aristodemo tiranno di questa città, Tarquinio superbo, come anche 
dice Livio nel secondo. Et nel quarto narra esso Livio, che fu soggiugata Cuma 
da i Romani, da i Greci habitata. Et nell’8. così [167] scrive. Piacque al Senato, 
che fossero soggetti i Cumani et Suessani alla medesima legge di Capua. Et nel 
23. rammenta la fedeltà servata dalli Cumani a i Romani. Et nel 40. dinota come 
fu concesso alli Cumani dal Senato Romano, che pubblicamente potessero par-
lare latino, così dice. Cumani petentibus, permissum, ut publice latine loqueren-
tur, et praeconibus latine vendendi ius esset. Ne parla parimente di questa cosa 
Diodoro Siculo nel 12. lib.dell’historie. Altrove ne scrive di Cuma Livio, che sarei 
troppo lungo in rammentarlo. Fu altresì soggiogata da i Campani, secondo Stra-
bone, onde narra, che furono questi Cumani molto mal trattati da quelli, et sfor-
zate le loro donne. Et benché fossero talmente travagliati, non lasciarono però 
totalmente i buoni costumi, et ornamenti de i Greci, così circa le leggi, come e-
tiandio circa i sacrificij. Scendendo poi da Cuma verso il Lago d’Averno, altra 
cosa di momento non si ritrova, eccetto la caverna detta della Sibilla, che in vero 
non fu fatta con minor artificio che spesa, tutta cavata nel sasso (come ho vedu-
to, et misurata a parte a parte, come dimostrerò.) Penso che questa caverna sia 
quella da Vergil. nel 6. lib. talmente descritta. 

At pius Aeneas arces, quibus altus Apollo 
Praesidet; horrendaeque procul secreta Sibyllae 
Antrum immane petit. 

Et più in giù. 
Excisum Euboicae latus ingens rupis in Antrum 
Quo lati ducunt aditus centum, ostia centum, 
Unde ruunt totidem voces responsa Sibyllae. 

Et più oltra. 
Talibus ex adito dictis Cumaea Sibylla 
Horrendas canit ambages, antroque remugit 
Obscuris vera involvens. 
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Et non meno credo, che fosse il luogo, ove habitavano primieramente li Cimerij, 
come scrive Strabone con autorità di Eforo, dicendo che habitavano detti Cime-
rij in alcuni luoghi sotto terra, addimandati Argilla, raunandosi insieme per al-
cune fosse, ricevendo i forestieri, che da loro andavano, et conducendogli ad un 
Oracolo fatto per maggior parte nelle viscere della terra. Et guadagnavano que-
sti Cimerij la maggior parte del suo vivere, cavando i metalli, et divinando. Con-
ciò fosse cosa che rivelavano le cose occulte, et secrete, et perciò havevano pro-
visione da un Re. Era loro costume di non veder mai il Sole, dimorando nelle 
dette caverne il giorno, ma poi uscivano la notte, come fanno i ladroni. De i qua-
li diceva Omero, che mai non erano veduti dal Sole. Al fine havendo predetto al 
Re il falso, tutti li fece uccidere. Et questo fu il fine d’essi. Onde fu poi altrove 
trasferito detto tempio. Soggiunge poi Strab. che a lui pareva, che fossero tutte 
favole le sopradette cose narrate da Eforo, conciò fosse cosa che circa i suoi 
tempi essendo tagliato il folto bosco circa l’Averno, di comissione d’Agrippa, 
chiaramente paiono esser favole dette cose, perché si ritrovarono i luoghi vicini 
ornati di belli edifici, con la fossa sotto terra, fatta da Cocceio da Cuma, et con 
quell’altra pur da lui fatta da Puzzoli a Napoli, secondo la publica fama. Poi se-
guita Strabone, che forse detto Cocceio era di tal’opinione, che fosse usanza di 
questa patria di far le [167v] strade a simiglianza di Fossa, de’ detti Cimerij ne 
parla Sillio nel duodecimo libro. 

Ac iuxta caligante situ longumque per aevum. 
Infernis pressas nebulis pallente sub umbra 
Cymmericis iacuisse domos. 

Ritrovandomi quivi nell’anno 1526. et similmente dopo 10. anni un’altra volta, 
deliberai di veder tutti questi luoghi a parte a parte, et notarli diligentemente. 
Onde avendo in compagnia due huomini de i luoghi molto domestici, ci condus-
sero con una barchetta per il golfo Baiano, et Puteolano, intorno de’ quali si veg-
gono cose molto maravigliose, et parimente intorno al mar Morto (come egli di-
cono) di cui poi scriverò, et anche intorno il lago dell’Averno. Condutto adunque 
a questo lago tanto da i Poeti nominato (di cui poi dirò) fossimo menati dal lato 
del monte, ch’è intorno ad esso lago che guarda fra il Settentrione, et Occidente, 
di cui dice Verg. Facilis descensus Averni. Et circa il mezo, o poco più in giù di 
questa esca, fra cespugli, et urtiche ritrovammo un picciolo buco a simiglianza 
dell’entrata di un rovinato sepolcro. Onde per esso entrammo scendendo per li 
rottami de i rovinati edifici alquanto spatio. Et vedemmo una bella strada nel 
sasso tutta intagliata larga 10. piedi, et altretanto alta, et lunga 500. Et secondo 
che si poteva comprendere, passava più oltre, verso Baie, per essere otturata con 
un muro. Io crederei, che questa strada fusse quella fatta da Cocceio (secondo 
Strabone) per la quale si caminava da Cume, et dall’Averno a Baie, come facil-
mente si può congietturare. Entrati adunque in detta strada da 450. piedi, ritro-
vammo un usciuolo alto piedi 5. et tre largo, per il qual si camina per una via nel 
sasso cavata di larghezza, et altezza dell’usciuolo, ma di lunghezza piedi 80. Cir-
ca il fine di detta via alla destra entrasi in una bella camera larga piedi 8. lunga 
14. et alta 12. Nel riscontro dell’entrata vedesi appresso la parete, dal pavimento, 
nel sasso rilevato sì come un picciolo letto. Come in parte si vede, era questa 
camera tutta pretiosamente ornata, cioè il cielo dipinto di finissimo azurro toc-
cato di oro fino, fregiate le pareti di coralli, et di madre di perle, et dal freggio in 
giù insino al pavimento dette parete tutte tasselate di pietre pretiose, coralli, et 
madre di perle, o fossero fatte alla mosaica, come in più luoghi di essa, si vede. 
Et quindi giudicar si può, che questa fosse opera non men ricca, che artificiosa. 
Dicesi da tutti, che questa stanza fosse la camera della Sibilla Cumea. Alla sini-
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stra dell’entrata di questa maravigliosa stanza, nella medesima parete, evvi 
un’altro usciuolo alquanto più alto, et largo dell’altro, per il quale si entra in una 
via, pur anche ella nel sasso tagliata 4 piedi larga, et alta, ma lunga 40. che fini-
sce ad una stanza 25. piedi lunga, et larga sei. Poi di qui passando per una via al-
ta 4. piedi, et molto stretta, et poco lunga, s’arriva in un andito 10. piedi largo, 
alto 8. et lungo 24. Il quale drittamente quasi mette capo nel mezo d’una stanza 
sei piedi larga 20. alta, et 42. lunga. Di riscontro dell’entrata di esso, appare un 
picciolo sacello pur nel sasso cavato, di 10. piedi in larghezza, et in lunghezza 
sei, et altro tanto in altezza. Alla destra dell’entrata di cui, nella medesima pare-
te, si scorge un altro sacello, o sia capelletta, lunga 9. piedi, alto, et lungo sì co-
me il primo. Nel cui mezo [168] appare un picciolo lago d’acqua. Et quivi tanta è 
la forza del caldo, che bisogna a ciascuno che v’entra uscire il sudore. Dicevano a 
noi quei pratichi huomini di questi luoghi, che fosse questo il luogo, ove orava la 
Sibilla; ma a me pare, che fosse un sudatorio. Cominciando dall’entrata, che ri-
sguarda al lago di Averno, insino a questo luogo, non si vede alcuno spiracolo, 
ma sono tutti questi luoghi così nel sasso tagliati, oscuri che non vi si può cami-
nare senza lume portato. Et chi altrimenti vi andasse, facil cosa sarebbe a non 
ritrovare la via di ritornare adietro, come intervenne ad uno, le cui ossa ritro-
vammo, sopra le quali, in quelle strettissime vie bisognò passare (non lo poten-
do noi schifare.) Era altre volte necessario, che chi quivi entrava, se voleva usci-
re, ritornare a dietro, come intervenne a noi la prima volta, ma hora, essendo 
rovinato nel fine de’ detti luoghi verso Baie alquanto del monte, vi è rimaso un 
buco, non però molto grande, per il qual si può uscire, ma però difficilmente. 
Onde chiaramente si vede, che questo monte talmente fu cavato, che si passava 
dall’Averno a Baie. In vero ella è molto maravigliosa cosa da considerare, come 
fossero cavati tanti cuniculi, et stanze col ferro, et stratti fuori i rottami, et fatto 
senz’alcuno spiracolo tanto edificio. O fosse de i cimerij, o de gli antichi vati, et 
indovini, o della Sibilla, o d’altri, sia come si voglia, ella è cosa rara, et di 
grand’arteficio, et di grande spesa. Ben è vero, che par che quivi habitasse la Si-
billa Cumea, secondo Verg. ne i sopradetti versi. Excisum Euboicae latus ingens 
rupis in Antrum etc. Il che conferma etiandio Agathio nel 1. lib. delle guerre de i 
Gotti, havendo narrato essere stati portati i tesori de i Gotti a Cume per conser-
varsi sicuramente, et poi essendo Cuma antidetta assediata da Narsete. Così a-
dunque dice, Spelunca erat utrinque patentior, ac profunda, penitissimisque, et 
amplissimis penetralibus, voraginibusque immensis in abruptum descenderat: 
hanc ferunt Sibyllam Italicensem, illam et magnam incoluisse. Quae Phebo cap-
ta, et spiritu divino instincta, petentibus futura praediceret. Siquidem et Aeneae 
Anchise filio tradunt se adeunti, omnia praedixisse, quae illi essent in posterum 
occursura. Io credo che quella tanto larga, et lunga via nel sasso tagliata, ch’è 
innanzi l’uscio di entrar nella sopranominata spelonca, sia quella cavata da Coc-
ceio (come scrive Stra.) acciò che più agevolmente si potesse passar da Cume 
per l’Averno a Baie (secondo che ho detto.) Passato adunque per questa via 
presso le rupi, che sono circa il lito del seno Baiano, scorgonsi molte altre caver-
ne nel monte sassoso cavate con grande spesa, et non minore artificio. Era anti-
camente poi da tre miglia da Cume discosto la sacra Selva di Hami, Sacer lucus, 
da gli antichi detto. Di cui ne fa memoria Livio nel 33. lib. narrando, che sfor-
zandosi i Capuani con ogni loro modo, et via d’havere i Cumani in sua compa-
gnia contra i Romani, et vedendo non poterli tirare a’ suoi voti, né con proferte, 
né con piacevolezze, deliberarono di soggiugarli con frode, et inganni. Là onde 
gli invitarono alla festa di Hami per ucciderli tutti, et mal trattarli. Di che aver-
tendosi i Cumani, fecero intendere il tutto a Gracco capitano de i Romani. Il 
quale fece portare ogni cosa nella città, ch’era in Hami tre miglia da quella di-
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scosto. Celebravasi detta festa per tre continui giorni, et finivasi nella meza 
[168v] notte. Essendo occupati costoro nella detta festa, uscendo nascostamente 
Gracco fuori della città co i soldati, uccise Mario Alife Capitano de Campani con 
più di 2000. de’ suoi, pigliando 34 bandiere dell’essercito de i Campani, 
ch’erano quivi venuti per pigliare, et uccidere il Senato Cumano, quando fosse 
venuto alla festa. Era detta selva col tempio sopra l’alto monte vicino a i bagni 
Tripergola da un miglio, et mezo. Il qual monte hora vedesi da ogni lato coperto 
di rovine di sontuosi edificij insino alla cima. A cui non è più propinqua habita-
tione dalle Tripergolane. Dal lato, dal quale risguarda Cume l’Averno, et Baie, 
appaiono maravigliosi archi di pietra cotta, sostentati d’altissime colonne, da 
paragonare con qualunche altro eccellente edificio si ritrova in questi luoghi. 
Sono queste sontuose fabriche ugualmente da Cume, et da Baie discoste. Segui-
tando poi il lito del mare 5. miglia da Cuma lontano, vedesi monte Miseno, Mi-
senus nominato da Strab. Dionisio Alicar. Plinio, Antonino, Vergilio, Tacito nel 
quinto, et 14. et 15. libro, et da Tolomeo Promontorium Misenum detto. N’è fat-
ta similmente memoria da Sillio nell’ottavo. Fu così dimandato secondo Dioni-
sio nel primo libro, da Miseno huomo illustre, et prode compagno di Enea, che 
quivi morì. Il che conferma Vergilio nel 6. libro, quando scrive, che essendo 
mancato Miseno, tutto sconsolato Enea, chiedeva ad Acate, che così havesse a 
fare, et ove si doveva sepellire. Et che al fine fu quivi sepolto, et da lui Miseno 
dimandato, che prima si chiamava monte Aerio, secondo l’opinione d’alcuni. Di-
ce adunque Verg. nel 6. 

Praetera iacet exanimum tibi corpus amici. 
Et più in giù. 

Quem socium examinum vates, quod corpus humandum 
Diceret, atque illi Misenum in littore sicco 
Ut venere vident indigna morte peremptum, 
Misenum Eoliden, quo non praestantior alter 
Aere ciere viros, Martemque accendere cantu. 
Hectoris hic magni fuerat Comes. 

Et più oltre. 
Nec minus interea Misenum in litore Teucri 
Flebant, et cineri ingrato suprema farebant. 

Dopo non molti versi, ne i quali descrive il modo della sepoltura. 
At pius Aeneas ingenti mole sepulchrum 
Imposuit, suaque arma viro, remumque tubamque 
Monte sub Aerio, qui nunc Misenus ab illo 
Dicitur, aeternumque tenet per saecula nomen. 

Dicono Solino, et Pomp. Mela, ch’era questo Miseno (dal quale fu detto questo 
monte) trombetta d’Enea, il qual fu ucciso da Enea al lago di Averno, et a gli Dei 
sacrificato da quello, secondo Omero; et come io dimostrerò più in giù, descri-
vendo la palude Acherusia, overo il lago d’Averno. Sarà però in libertà del giudi-
tioso lettore d’accostarsi a qual più gli parerà di dette opinioni. Dalla punta di 
questo Miseno, et la punta dal cavo di Minerva all’incontro dell’isola di Capri, 
anticamente questo golfo era detto il seno di Cratera, il qual per riviera circa 54. 
miglia [169] par che scorra. Il qual fu già pien d’edifici, città, castelli, ville, pala-
gi, bagni, teatri, moli, et simili cose magnifiche, et superbe, et tanto spessi, et 
continuati l’uno sotto l’altro, cominciando da Baia, et procedendo a Bauli, a Lu-
crino, Averno, Pozzolo, Napoli, Erculano, Pompeij, et Surrento, che chi stando 
in mare, et quivi risguardando, non molti diversi luoghi, ma sola una grandissi-
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ma città li pareva vedere. Ritornando poi al Miseno dico, che già era sopra que-
sto Monte un’altra torre, Faro nominata, sopra la quale si conservava la notte il 
lume, per dar segno a i marinari, che navigarono da quel tempo, acciò potessero 
drizzare i loro legni a luogo sicuro. Dal lato che mira verso Cuma, ha questo 
monte un lago di acqua marina da gli habitatori mare morto nominato. La cui 
acqua esce del Seno Puteolano, o sia di Pozzoli, ch’era molto più largo (come po-
temo pensare) ne’ tempi antichi. Perché in esso di continuo vi teneva Augusto 
una bella armata marinesca a conservatione de i luoghi soggetti al Romano Im-
perio, ch’erano circa il mare inferiore (come scrive Svet. così.) Classem Miseni, 
et alteram Ravennae ad tutelam superi, et inferi maris collocavit. Della quale era 
Capitano Plinio quando volse troppo animosamente vedere il fuoco, che usciva 
dal Monte Vesevo, et ivi vicino mancò, come dimostra Plinio Giuniore. Seguitò 
altresì Tiberio Cesare il costume di Augusto, tenendovi anch’egli quivi, et a Ra-
venna l’armate marinaresche, come scrive Cornelio Tacito nel 4. lib. Ritornando 
poi alla narratione del monte Miseno, et massimamente, ove si stringe a guisa 
d’un Promontorio da tre lati dal mare intorniato; dico che in tal modo si vede 
nelle viscere del cavato monte tanti edifici fatti, con tante colonnate, et volte, 
che par totalmente sustenuto da detti edifici, et colonne, là onde io curiosamen-
te considerando la grandezza, et sontuosità di tali fabriche nelle viscere di que-
sto monte, (benché però assai siano in parte rovinate) pensava se fosse così ve-
ro, come parevano detti edifici, overo sogno, et imaginationi, per le gran cose 
che vedeva. Pur parendomi esser vero, cominciai a misurare alcuni d’essi edifici, 
et fra gli altri un detto Grita Tragonaria, così nominato a Traconibus, cioè da gli 
meati, overo sotterranei cuniculi, per li quali passavano l’acque quivi, che dal 
cielo scendevano (ov’era stato condotto per alcuni cespugli, urtiche, et rovede, 
per un picciolo uscio, et era scenduto per alquanti scaglioni nelle viscere di detto 
monte, et haveva ritrovato questo grand’edificio così fatto.) Egli è molto largo, 
lungo, et alto, con ottima misura edificato. Dal quale, parte in piedi si vede, et 
parte mezo rovinato, et anche parte totalmente mancato. Così giace quella parte, 
che si può vedere. Ha nel mezo un andito lungo piedi 200. et largo 18. havendo 
da amendue i lati 4. stanze voltate, di larghezza chi di 12. et chi di 16. piedi, ri-
trovandosi fra alcuni lo spatio esser di 12. piedi, et fra altre di 18. In questi spatij 
veggonsi 4. porte, cioè una per ciascuno, di larghezza 12. piedi, essendo l’una 
dall’altra discosto 19. eccetto che la prima distanza, et ch’è nell’entrata, ch’ella è 
di 18. Ma l’altresì distanze, che sono fra dette porte, sono uguali. Sono sostenute 
le volte fatte a Croce dalle tramezature. Era fatto tanto edificio per conservar 
d’acqua, come è volgata voce, et altresì si può giudicare, vedendo la dispositione 
d’esso. Oltre di ciò altri grand’edifici si veggono chi in piedi, et chi mezi [169v] 
rovinati nelle viscere di questo monte da far maravigliare ciascuno che gli vede. 
Onde volendoli descrivere sarei molto lungo, et etiandio forse parrebbono a i 
lettori cose più tosto finte, et imaginate, che vere. Lasciando poi il promontorio 
Miseno, ch’è discosto 5. miglia da Cume (come è detto) e passando dall’altro lato 
verso il Seno, o golfo di Baie, et caminando oltre il mar Morto insino a Cume 
lungo il mare si ritrova il Seno di Baie, il Lucrino, et Averno, et così si giunge a 
Cuma. Nel mezo di detto mar Morto, et detto golfo di Baie, del Lucrino, et Aver-
no, vedesi un braccio di terra, che comincia da Cume, et trascorre 5. miglia da 
tre lati dal mare intorniato, cioè da Mezo giorno, dal mar Morto et parimente 
dall’Oriente, et dal Settentrione dal Seno Baiano, come dimostra Strabone nel 5. 
lib. Ha la sua larghezza fra Cuma, et l’Averno, et poi di mano in mano si stringe 
a simiglianza della lingua dell’huomo, overo di un dito. Ritrovasi fra Cume, et 
l’Averno la Fossa, per la qual si passava al mare, credo io che sia quella strada 
fatta da Cocceio, di cui avanti scrissi. Et ciò me lo fa credere, perché in quei 
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tempi non essendo spaccato il monte, come lo fece aprir Cesare per condur 
l’acque del mare nell’Averno (come poi si dirà) era necessario a quelli, che vole-
vano passar da Cume a Baie di salir sopra il monte, et per tanto Cocceio la fece 
fare. Ritornando a quel dito di terra, da tre lati dal mare bagnato, ch’è di lun-
ghezza cinque miglia, et altrettanto in larghezza nel principio, che poi di mano 
in mano si stringe, cioè in due miglia, et in uno, et poi in meno: Dico, che in esso 
si ritrovano tanti vestigi di grandi edifici chi sotto terra, et chi sopra, che a chi 
non li vederà, ma li sentirà rammentare, penso che sarà cosa difficile da credere. 
Conciosia cosa che (come anche dice Biondo) io creda non si poter ritrovare in 
tutta Europa tante rovine di così sontuosi edifici (cavando fuori Roma) come in 
questi luoghi. Di questo luogo, ne parla Oratio. Nullus in orbe locus Baijs prae-
lucet amoenis. Imperò che Baie era alle radici di questo dito di terra, sì come si 
dirà. Comincierò adunque a descriver alcune cose, che si veggono hora dal lato 
del mar Morto di questo istmo. Da ogni parte circa detto mar Morto, si scorgono 
gran fondamenti di sontuosi edifici, et etiandio parte di essi. Et fra gli altri scen-
dendo nelle viscere della terra 40 scaglioni, vedesi un molto superbo edificio 
tutto fatto di mattoni con calce a quattro colonnati, cioè a cinque navi. Sono le 
colonne quadre tre piedi per ciascun lato con le sue golette, molto proportiona-
tamente composte, alte 12. piedi, sostenendo le volte. Onde (come si poteva co-
noscere dal suolo alla sommità delle volte, potevano misurarsi 25. piedi essendo 
dette colonne l’una dall’altra 12. piedi discoste. Et per tanto par risultare 
l’altezza dal suolo alla cima delle volte due quadri. Nella nave di mezo (la quale è 
molto più larga dell’altre da i lati, et più alta, conciosia cosa, che avanza in lar-
ghezza l’altre, due piedi, non essendo quelle oltre dieci) si scende dall’altre, per 
cinque scaglioni, in un andito, per il qual corre alquanto di acqua insin al capo 
di detta nave, un poco più basso del resto, ove si cala giù per alquanti gradi. On-
de chiaramente si può dar giudicio, che questo edificio fosse fatto per una con-
serva d’acqua che trascorre in lunghezza piedi 500. et in larghezza 220. dall’una 
parete all’altra. Dall’altro capo di questo edificio vedesi un’altra scala di tanti 
scaglioni, [170] come la prima. Appaiono quivi in più luoghi i respiri. Ora è di-
mandato questo luogo dal volgo Piscina Mirabile. Et credo insieme con Biondo, 
et Razzano, che fosse il palagio di Lucio Lucullo nel Baiano edificato per habi-
tarvi piacevolmente nel verno. Di cui ne fa memoria Plutarco nella vita di detto 
Lucullo, narrando che ritrovandosi una fiata Gn. Pompeo, et Cicerone con molti 
altri nobilissimi huomini Romani nella villa Lucullana (hora Frascato detto) con 
L. Lucullo antidetto, nel tempo della estate, et insieme cenando, cominciò a 
motteggiar Pomponio contra Lucullo dicendo, esser quel Palagio molto bello, et 
sontuoso, et con grande arte fatte le finestre, loggie, et portici, molto a proposito 
per il tempo della estate, ma molto nocivo per il verno per la moltitudine delle 
finestre; et che li rispose Lucullo anche egli motteggiando, dover lui sapere, che 
colui che l’haveva fatto fare non era men prudente delle Gru, le quai ammaestra-
te dalla natura, secondo le stagioni, così in diversi luoghi habitavano, et che poi 
soggiunse, che quel c’havea fatto fabricare quel palagio accommodato a i tempi 
dell’estate nel Lucullano, ne haveva altresì edificato un altro non men bello, et 
sontuoso di quello per il verno nel Baiano. Quivi si fece portar Tiberio Cesare 
appropinquandosi alla morte, come scrive Cornelio Tacito nel fine del 5. lib. 
dell’historie, così. Mutatisque saepius locis; tandem apud promontorium Miseni 
consedit in villa, cui L. Lucullus quondam dominus. Ritrovasi pur nelle viscere 
di questo braccio di terra, una gran fabrica, Cento Camerelle dimandata, dal 
numero delle picciole camere, che quivi si veggono co i bassi usci, che a gran fa-
tica vi si entra. Era questa anche ella una conserva d’acqua. Altre assai conserve 
d’acque quivi si scorgono sotto terra, per il bisogno de i Romani, che quivi pas-
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savano a certe stagioni dell’anno ad habitare per suo piacere, essendo il luogo 
tanto ameno, et dilettevole. Etiandio da ogni lato appaiono vestigi d’altri grandi 
edifici, di sepolcri, et d’altre habitationi, talmente continuati, che par fosse que-
sta una città più tosto, che contrada quivi fabricata. Lasciando poi a dietro tutta 
questa parte, ch’è circa il mar Morto, et passando all’altra parte intorno il Seno 
Baiano, che scorre cinque miglia, cominciando dalle foci del mar Morto, et se-
guitando lungo il lito insino all’ultimo fine dell’Averno, et poi piegandosi quindi 
a Pozzoli altretanto. Avenga però che dal Miseno per diametro varcando detto 
golfo, a Pozzoli non si misurano oltre tre miglia, et seicento passa, come altresì 
dimonstra Svetonio nella vita di Gaio Caligula quando dice, Novum praeterea, 
atque inauditum genus spectaculi excogitavit; Nam Baianum medium interval-
lum et Puteolanas moles trium millium et sexcentorum fere passuum ponte co-
niunxit, nondimeno sono 10. miglia dall’antidette foci di detto mar Morto, così 
girando intorno insino all’Averno, et poi a Pozzoli. Onde comincierò quivi alle 
dette foci, et caminerò presso il lito del mare insino all’Averno, et de lì a Pozzoli. 
Da questo lato del sopranominato braccio, overo dito di terra, che confina col li-
to del mare, veggonsi tante rovine di grandi edifici infino all’Averno, et de lì a 
Pozzoli, che pare cosa da non credere, essendo narrata a quelli non li haveranno 
veduti, conciosia cosa che par che fosse una continuata contrada di sontuosi edi-
fici da ogni lato di detto Golfo di mare. Et prima alla foce del detto mar Morto 
[170v] vedesi una rupe sassosa cavata in tal guisa, che per essa egualmente può 
passare una barca dal mare Morto in questo Seno. Era così aperta questa rupe 
(come io penso) ne’ tempi ch’erano habitati questi luoghi, acciò più agevolmente 
per terra si potesse passare all’altre habitationi, ch’erano circa il Mare morto 
senza salire sopra la rupe, overo esser portato delle barche per il mare. Vero è, 
che essendo poi dishabitati questi luoghi, et cominciata la rovina de gli edifici, 
non vi essendo chi havesse cura di resistere all’acque marine, hanno poi ogni co-
sa quivi sommerso insieme con la Via Silicata di Selci (come insino ad hora es-
sendo il mare chiaro in più luoghi si vede) la quale è rimasta sotto l’acque coper-
ta. Et così come altre volte per essa si caminava per terra, così hora con la bar-
cha si passa per acqua. Seguitando più oltre, lungo il lito verso Baie, appaiono 
parte de sontuosi edifici sopra l’alte rupi, le quali scendono giù al lito, edificati 
sopra gli alti, et grossi Piloni, che hora sono nell’acque marine. Cosa in vero da 
far stupire ogni raro, et curioso ingegno, et massimamente vedendo tanti grandi, 
et maravigliosi piloni. Erano posti detti piloni con gli edifici sopra la strada, per 
la quale si caminava a Baie dalle habitationi poste circa il mare morto. Ma hora 
vedonsi i fondamenti, et etiandio parte di dette fabriche co i piloni nel mare, con 
la bella strada di Selci silicata, come dissi. Si giunge poi alla rovinata città di 
Baie, della quale altro vestigio non appare, eccetto i gran fondamenti nell’acqua 
marina, talmente disfatta per la gran forza de terremoti. Et essendo poi abban-
donata a poco a poco dell’onde marine insieme co i vicini edifici è stata sommer-
sa, come si vede. In questi luoghi, altro edificio salvo non si vede, eccetto alcuni 
Bagni, che sono presso le rupi. Ben è vero, che si scorgono assai luoghi cavati ar-
tificiosamente nelle dette rupi, per le quai caverne facilmente si può giudicare, 
che ivi fossero superbi edifici. Ritornando a Baie, così l’addimanda Plinio, Stra-
bone, Svetonio nella vita di Caligola, Cornelio Tacito nell’undecimo, quartode-
cimo, et quintodecimo lib. Appiano Alessandrino nel quinto lib. Pomponio Me-
la, Antonino, et Sillio nell’ottavo, et duodecimo lib. con molti altri scrittori. Fu 
così questa città Baie nominata (come vuole Strabone) da Baio compagno di U-
lisse, il quale quivi fu sepolto. Veggonsi etiandio nel mare appresso la rovinata 
Baie alcuni piloni di smisurata grossezza, composti di mattoni molto maestre-
volmente, et per drittura posti di riscontro ad alcuni altri di non minore gran-
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dezza di questi, che sono presso Pozzoli, de i quali poi si scriverà, per tirare un 
ponte, che congiungesse l’uno lito, et l’altro di questo golfo Baiano, et Puteolano 
insieme sopra l’acque marine. Ritrovandomi quivi nell’anno della gratia 1526. 
del mese di Maggio con alquanti compagni, et con la barchetta varcando per 
questi luoghi, et curiosamente considerandogli, giunto a questo luogo, ove era 
Baie, et già essendo hora del pranso, fossimo condotti dalla guida nostra ad una 
parte dell’edificio di Baie posto nel mare, che pareva uno scoglio, nel quale per 
alcuni ruscelletti fatti nel mezo di esso, trascorrevano l’onde marine, hora pa-
rendo di passare avanti, hora di ritornare a dietro secondo il movimento 
dell’acqua marina, onde a noi tal cosa gran piacere ci dava. Scesi adunque in 
questo luogo, et apparecchiata la mensa, et essendoci portati i cibi dal lito (ove 
era sceso un de’ nostri; et fatto [171] il fuoco, haveva apparecchiato i cibi) con 
gran piacere mangiando alquanti pescatori portandoci dei Ricci marini, de i 
quali quivi grand’abbondanza si ritrova, gran trastullo ne pigliammo, vedendoci 
posti nel mezo dell’acque, et anche sotto i piedi vedendole trascorrere per quei 
ruscelletti. Finito il pranso con tai piaceri scendemmo al lito, et alquanto cami-
nato presso dette ripe, ove erano già i prefati superbi edifici, ritrovammo i ba-
gni, nominati di Baie, ma da i medici, Silvani, dalla Dea Selva. Veggonsi quegli 
anquante cavati nelle dette ripe. Passando più avanti seguitando le prefate ripe, 
presso il lito del mare, appare una grande stanza cavata nelle dette sassose ripe, 
ove sono i bagni di Trifoli, talmente da medici nominati, ma dal volgo, di Cice-
rone, et parimente di Prato per essere ne’ prati, nella via di Tripergola ad Aver-
sa, passato l’Hospitale a man sinistra di detta via, ove è una grotta, per la quale 
alquanto scendendo si dimostra la sorviva dell’acqua. Et che siano questi i bagni 
di Cicerone, oltre la comune opinione, anche lo dice Boccaccio nel lib. delle Fon-
tane, scrivendo che trassero detto nome per esser nella villa di Cicerone nomi-
nata Academia. Vero è, che non furono fatti ne’ tempi di Cicerone, ma dopo la 
sua morte da Antisteo, che a lui successe nella detta villa, i quali poi ornò con 
versi Laurina liberto di Cicerone, lasciando quivi la sua memoria, come dice Pli-
nio, et ciò fece per dimonstrare l’amore, che portava a Cicerone. Egli è questo 
luogo molto bello, con grand’artificio cavato nella sassosa rupe, ove erano inta-
gliate le figure de gli huomini, accennando con le mani al membro, al quale era 
questa acqua profitevole. Sono hora per maggior parte guasti questi bagni, i 
quali erano sontuosamente dipinti di finissimi colori, come insino ad oggi appa-
re in qualche parte. Quivi scaturiscono l’acque solamente una volta il giorno, et 
similmente la notte secondo il principio, et fine della Luna. Escono esse calde 
con gran fumo, et entrano in un vaso cavato, anch’egli fatto nel sasso, et come è 
pieno parte d’esse scendendo fuori della stanza per un ruscelletto, che mette ca-
po nel mare, et parte ritornano al luogo, ove escono. Sopra questo bagno al-
quanti gradi salendo, ritrovasi una grotta artificiosamente nel sasso cavata, sei 
piedi alta, et cinque larga, tortuosamente girando di soave odore, nella quale en-
trando alcuno in piedi, quasi incontinente comincierà a sudare, ma se a basso 
caminerà presso al pavimento, si rinfrescherà. Entrato alquanto, che sarà a man 
destra, et un poco scenduto, vedrà un’acqua bella, et chiara tanto calda, che a fa-
tica la potrà toccare, della qual molti pensano, che sia quella che scenda di sotto 
nel bagno di Cicerone per secreti ruscelletti. Volendosi bagnare alcuno, gli fa bi-
sogno, havendo caminato due passi di pigliare il camino alla destra et avanti 
caminando arriverà ad una pietra, la quale è nominata il cavallo. Oltre di questo 
passando sopra la calda polvere, ritroverà il fine di questa grotta, ove ha lasciato 
lo scalpello di cavare più oltra. Ritornando al luogo, per il quale in questa parte 
s’entra, vedesi una molto alta, profonda, et larga fossa, con un’altra grotta quivi 
vicina, che trascorre al Merigio. Nella quale se n’entrerà alcuno senza soperchio 
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caldo, o fredo, o senza vento, et movimento dell’aria, farà fiamma, che di conti-
nuo salisce ad alto, deleguando la cera delle torchie, che quivi si portano per ve-
dere, et rimarrà spento il lume. Et chi più [171v] oltre vorrà passare, caderà mor-
to per la vertigine, et debolezza del capo. Questo è un Sudatorio, sano a diverse 
infermità, purga gli huomini, conforta il capo, et lo stomaco, sana i catarri, scac-
cia la flegma, letifica il capo, et dà grande aiuto a i gottosi, et hidropici. Veggonsi 
alcuni buchi alla destra, per li quali escono vapori grossi con tanto caldo, che 
paiono il fumo di una Caldara, ove l’acqua bolle. Furono molto apprezzati questi 
Sudatorii da gli antichi, perche provocavano il sudore senz’altra cosa. Secondo 
alcuni anticamente dimandavansi Bagni di Fritole, perché si fricavano le perso-
ne quivi per provocare maggiormente il sudore. Vero è, che hora (come ho det-
to) nominansi bagni di Tritoli. Sono similmente in questi contorni altri Bagni, 
detti di Baie, i quali per hora li lascio. Ne fa memoria di questi Bagni Strabone, 
quando dice essere appresso Baie l’acque calde tanto per la sanità de i mortali, 
quanto per loro delitie, et piaceri. De i quali dice Faccio nel 1. canto del 3. libro. 

Vedi Nosubio, che fa lume altrui, 
E vedi bagni antichi, buoni, e sani, 
Dove annegò Baia, e gli hostier sui. 

Ritornando al lito vicino a Baie, vedesi il profondo Porto Baiano. Avenga che 
non si veda intorno alcuno edificio, ha però sempre servato l’eccellenza, che an-
ticamente haveva, il qual passato, comincia il Seno Lucrino, Lucrinus lacus da 
Cornelio Tacito nel 14. lib. detto, et parimente da Sillio nel 12. lib. Fu talmente 
costretto con un bello Argine lungo otto stadij, o sia un miglio, et largo tanto 
quanto vi possono passare duo sarra insieme, come dice Strab. Et si dice che co-
sì fosse arginato da Ercole per poter condurre i buoi di Gerione; imperò che a-
vanti appena si poteva caminare intorno di esso Golfo, ancor salendo sopra le 
rupi, quali vi sono intorno, per l’agitationi delle procellose, et pericolose onde 
del mare. Ben’è vero, che meglio fu poi rassettato d’Agrippa; conciofosse cosa 
che in tal guisa lo fece adattare (secondo Strabone) che vi potevano entrare le 
barchette, et quivi legate sicuramente dimorare. Certamente sono in errore 
quelli, che dicono esser questo Seno Lucrino il Lago di Acherusia, imperò che 
più giù dimostrerò, ove fosse. Di questo Lucrino assai ostriche, et orate si cava-
no. Delle quali dice Martiale: 

Non omnis laudem, preciumque Aurata meretur, 
Sed cui solus erit Concha Lucrina cibus. 

Et altrove. 
Ebria Baiano veni modo Concha Lucrino 

Nobile nunc sitio luxuriosa Garum. 
Sono altresì molto lodate dette orate con l’ostriche, così del Seno Baiono, 

come del Lucrino da Plinio nel 54. capo del 9. lib. Di detto Lucrino ne parla 
Verg. nel 2. lib della Georgica. 

An memorem portus? Lucrinoque addia claustra? 
Atque indignantem magnis stridoribus aequor? 
Iulia, qua ponto longe sonat unde refuso, 
Tyrrhenusque fretis immittitur aestus Avernis? 

Sopra i quali scrivendo Servio dice, che sono due laghi nel golfo di Baie di 
Campagna [172] di riscontro a Pozzoli, cioè l’Averno, et il Lucrino, de i pesci de i 
quali gran guadagno si cavava per i datij di essi. Et che occorreva alcuna volta 
che mancava detto guadagno, perche entravano le acque marine con tanta furia 
in questi luoghi, et poi con detto impeto ritornavano a dietro, conducendone se-



 299 

co il pesce, et così non se ne pigliava. Onde essendo supplicato da gli datieri al 
Senato Romano, che vi facesse provisione, vi fu mandato C. Giulio Cesare a pro-
vedere questa cosa. Il quale havendo ben esaminato il tutto, vi fece fare due 
braccia per cotal maniera arginate constringendo il mare, che non vi poteva en-
trare a far danno alcuno. Ben è vero, che vi lasciò un picciol guado, acciò potesse 
per quello passare il pesce nell’Averno senza nocumento alcuno. Il che fatto, fu 
nominata questa cosa opera Giulia, così volendo Giulio, come anche Svetonio 
nella vita di detto Giulio, così. Fece Cesare il porto Giulio vicino a Baie mandan-
do il mare nel Lucrino, et nell’Averno. Secondo alcuni fu così Lucrino detto a 
Lucro, cioè dal guadagno, che si cavava de’ pesci quivi pigliati. Da questo Seno 
Lucrino si passa nel lago di Averno, Avernus detto da Strabone, Livio, Plinio, 
Pomponio Mela, Vergilio, Vibio Sequestro, et da Sillio nel 12. et 13. libro. Et fu 
così Averno nominato, secondo Nonio Marcello dal mortal odore dell’acque di 
esso, contro gli augelli, perche cascavano morti offesi da quello, come dimostra 
Lucret. nel principio del sesto libro così. Principio quidem Averna vocantur, 
nomen id a re, impositum est, quia sunt avibus contraria cunctis. Et Servio di-
chiarando quelle parole di Vergilio. Divinosque Lacus, dice che erano due laghi 
il Lucrino et l’Averno, et che questo Averno era intorniato di tante selve, che vo-
landoli sopra gli augelletti, per il gran puzzo dell’acque sulfuree cascavano mor-
ti, il qual puzzolente odore esalava strettamente fra quelle; et perciò fu detto A-
verno, et Filostrato nel secondo libro della vita di Apollonio Tianeo dice il simile, 
cioè esser detto un luogo vicino Nisa Averno, perché tira a se gli augelli. Inten-
dendo Augusto tal cosa, fece tagliare tutte quelle Selve, onde ne risultarono a-
meni luoghi, et dilettevoli. Conferma le sopradette cose Vergilio nel sesto, di-
cendo. 

Inde ubi venere ad fauces grave olentis Averni. 
Tollunt se celeres. 

Et più oltre. 
Quam super haud ullae poterant impune volantes 
Tendere iter pennis, talis sese halitus atris 
Faucibus effundens supera ad convexa ferebat, 
Unde locum Graij dixerunt nomine Avernum. 

In più altri luoghi Vergilio rimembrò questo Averno. Così lo descrive Strabone 
nel quinto libro. Egli è l’Averno un Golfo molto agevole così per l’entrata, come 
etiandio per la gran profondità, che dimostra per esser naturale Porto. Ben è ve-
ro, che non è usato, per esservi avanti il Lucrino. Et è intorniato di alti Colli, ec-
cetto che dall’entrata. Intorno vi sono ameni, et piacevoli luoghi, benché altre 
volte fossero pieni di folti boschi, oscuri, et totalmente incolti senz’alcuna via. 
Erano in questi boschi, et massimamente circa il lago altissimi alberi per [172v] 
l’ombre de i quali sempre era esso Lago oscuro, et spaventoso, et particolarmen-
te per una certa superstizione. Conciò fosse cosa che era fama volgata, che fosse 
tanto spaventoso, che volandoli sopra gli Augelli cascavano morti nel lago per il 
puzzolente odore, che saliva all’aria, constretto fra’ detti altissimi alberi, sì come 
dovessero essere portati a Plutone: a cui (secondo la pulica fama) era consagra-
to. Soggiunge poi che quivi entravano i Cimerij, havendo sacrificatoa gli Dei pa-
droni dell’anime. Eravi altresì una Fontana che sempre si vedeva piena d’acqua 
che dal Cielo pioveva, et per un ruscelletto si scarcava nel mare. Della quale niu-
no voleva gustare, credendo che fusse acqua infernale, che derivasse dalle vicine 
acque per il gran Caldo di Flegetonte, et d’Achevasia; onde perciò vi fu edificato 
uno Oracolo. Habitavano adunque vicino i Cimerij, cioè nella grotta sopra de-
scritta, che risguarda con la sua entrata a questo Lago, de i quali dice Plinio, che 
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havevano un castelletto presso detto Lago. Seguita poi Strabone, come era opi-
nione de gli antichi, che fosse in questo lago una certa divinazione Omerica circa 
i defonti, benché dica, che a lui pareva una favola, nondimeno soggiunge che di-
cevano gli antichi come navigò quivi Ulisse ad un certo Oracolo (che vi era) a sa-
crificare. Secondo Artemidoro egli è questo lago, la tanto nominata Palude Ar-
cherusia da i Poeti, di cui sovente ne fa memoria Verg. et massimamente nel 6. 
lib. quando dice. 

Unum oro (quando hic interni ianua regis 
Dicitur, et tenebrosa Palus Acheronte refuso.) 

Onde dichiarando detto luogo Servio, scrive, che il Poeta nomina Palude il Lago 
dell’Averno, dimostrando che’l nasce dell’acque d’Acheronte, ch’è un fiume in-
fernale, così detto, si come senza gaudio. Ma in verità egliè questo luogo non 
molto da Baie discosto, talmente da i Monti circondato, che non vi si può vedere 
il Sole, eccetto nel Meriggio. Et a questo Lago erano sacrificati gli huomini, co-
me facilmente si può conoscere da Omero, narrando il qual modo fosse quivi uc-
ciso Elpenoro da Ulisse, et sacrificato, et parimente Miseno da Enea, avenga che 
sia scritto che egli morisse; ma in verità fu da lui ucciso, et poi sacrificato. Onde 
questa cosa di Elpenoro fu fatta in questo luogo da Ulisse, et non nella stremità 
dell’Oceano, come è finto. Et che così fosse, facilmente si può conoscere per le 
circostantie de’ luoghi da Omero descritti. Erano certamente i sotterranei luo-
ghi, che si ritrovano in questi vicini paesi molto agevoli a far cotali crudeli sacri-
fici, sì come la grotta, detta della Sibilla, di sopra descritta e l’acqua di questo 
Lago salsa in sapore, et negra in colore. La onde si crede, che pare così negra per 
la gran profondità del Lago. E per tanto dice Vibio Sequestro che non vi si ritro-
va fondo. Ben’è vero, che ritrovandomi gli anni passati quivi, mi fu detto da gli 
habitatori del paese esservi stato ritrovato il fondo da alcuni curiosi huomini, 
con una fune lunga 90. passa, che danno braccia 4. per ogni passo, che risulta-
rebbono a braccia. 360. Narra Boccacio una maravigliosa cosa di questo lago, 
nel lib. dei i laghi; Che ritrovandosi quivi ne’ tempi di Roberto Re di Sicilia, di 
Napoli, et di Gierusalem, vidde circa esso nel lito gran moltitudine di pesci mor-
ti tutti negri dentro, da i quali usciva gran puzza di zolfo, in guisa che non vi si 
poteva appropinquare Onde fu [173] da tutti giudicato, che fossero stati uccisi 
dalla ebulitione del zolfo uscito da qualche nuova vena di zolfo, et così velenati, 
et morti, gettati dall’onde dell’acqua al lito. Et ben che fosse separato gli anni 
passati dal Lucrino, eravi però un guado, per il quale crescendo il mar 
v’entravan l’acque marine. Ma hora (come ho inteso) talmente è otturato detto 
guado per la gran rovina che ha fatto il fuoco uscendo da Tripergola quattro an-
ni passati, che più non appare con molti altri luoghi vicini. Ne fa memoria di 
questo Lago nominando la palude, per la quale si passa ad Acheronte, Sillio 
nell’8. così. Hinc vicina palus, fama est, Acherontis ad undas, Pandere iter. Ha-
vendo descritto questo lago col Seno Lucrino, hora voglio ritornare alla descrit-
tione de i luoghi, che sono presso le rupi, ove dissi essere i bagni di Tritola, et 
così passerò al monte dell’Averno: Passati detti Bagni vedesi il luogo, ove era il 
Tempio d’Ercole Baulo, che era quivi, come dice Plinio, verso il monte 
dell’Averno dall’Orientale lato, ove si vede oggidì un molto antico Tempio ro-
tondo. Et che fosse quivi cira il Seno Baiano (come è detto) lo dimonstra Stra-
bone quando dice che fosse arginato quel luogo (secondo, che innanzi è scritto) 
presso detto Golfo da Ercole per poter condurre i buoi pigliati da Gerione, et 
quivi di Spagna condotti. Fu così Baulo nominato questo luogo, in vece di Boau-
lia da’ detto buoi, come dinota Servio sopra quel verso di Vergilio. Et tenebrosa 
Palus Acheronte refuso; soggiungendo, che Enea vide quivi Ercole. Ne fa memo-
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ria di questo luogo Cornelio Tacito nel 14. lib narrando, che Nerone volendo fare 
morire Agrippina sua madre, havendola invitata alla festa di Quinquanta quat-
tro, et havendola fraudolentemente con allegra faccia ricevuta al lito del mare, 
che era venuta da Antio, la condusse alla villa di Baulo, la quale era fra il pro-
montorio Miseno, et il Lago Baiano bagnata dal mare. Et Sillio nel 12. lib. parla 
di questo luogo quando dice. Et Herculeos videt in littore Baulos. Haveva quivi 
presso a Baulo, vicino al mare Ortensio Oratore una bella Peschiera, ove erano 
fra gli altri pesci delle Murene (come scrive Plino nel 50. cap. del nono libro) 
delle quali tanto si dilettava, et tanto quelle amava, che essendone morta una, 
poco vi mancò che non lagrimasse. Quivi Antonia di Druso, anche ella tanto a-
mava una Murena, che ne fece fare una imagine di essa d’oro, et la portava 
all’orecchia. Onde tanto accrebbe la fama delle Murene, che molti desideravano 
di passare quivi per vederle. Ne parla similmente di questo luogo Svetonio nella 
vita di Nerone, ove dice che fece crudelmente morire la madre Agrippina; come 
altresì dimostra Tacito nell’antidetto lib. Cominciò presso questo Seno Baiano il 
prefato Nerone una gran Piscina dandogli principio al Miseno, et conducendola 
insino all’Averno, coperta da ogni lato, facendogli Ponti, acciò non vi entrassero 
l’acque calde ch’ereano circa Baie, come dimonstra Svetonio nella vita di esso 
così. Inchoabat. Piscinam a Miseno ad Avernum lacum contectam porticibusque 
conclusam, quae quicquid totis Bais calidarum Acquarum esset committeretur. 
Fece etiandio principiare una Fossa dall’Averno per passare con le barche ad O-
stia, lunga 160. miglia, et tanto larga, che potessero agevolmente passare insie-
me due quinqueremi. Et ciò fece per schifare il viaggio del mare. Onde Svetonio 
soggiunge, Fossam ab Averno Hostiam usque ut navibus [173v] (nec tamen mari 
iretur) longitudini, CLX. miliaria, latitudinis qua contrariae quinque remes 
commearent, Nero incepit. Ne fa altresì mentione di questa Fossa Plin. nel 6. 
cap.del 14. lib. con Cornelio Tac. nel 15. dell’hist. In questo Seno Baiano vi fece 
fabricare un superbo Palagio Alessandro Imperatore con un picciolo Lago, acciò 
Mammea sua madre potesse quivi pigliar piacere (come dimostra Spartiano,) il 
qual luogo insino ad oggi è dimandato di Mammea. Et non contento di detto Pa-
lagio, ve ne fece edificare de gli altri, con belli Laghetti, i quali scaricavano nel 
mare, per piaceri, et trastulli d’altri suoi parenti, et amici. Lasciando questi luo-
ghi del Seno Baiano, et ritornando a quella Fossa, per la quale dicemmo passare 
il pesce dal Seno Lucrino al Lago d’Averno, il quale oggidì totalmente è otturato 
per la rovina fatta dal fuoco nel 1538. come poi si dimostrerà; et passata detta 
Fosse, ritrovansi avanti detta rovina i Bagni di Tripergola. Avanti ch’io seguiti la 
descrittione d’alcuni Bagni, che erano in questi luoghi, voglio nominare altri Ba-
gni ch’erano intorno il Lago d’Averno. Et prima si ritrovava a man sinistra 
d’esso, il Bagno dell’Arco talmente nominato dalla figura dell’edificio, ove si ri-
trovava. Eravi poi il Bagno di Raverio, così chiamato dall’autore. Piegandosi 
dall’altro lato del Lago, per passare a Puzzoli, vi erano gli antidetti Bagni di Tri-
pergola già detti vecchi. Et così erano di Tripergola, nominati avanti la rovina 
del 1538. dalla casa tripartita, o fosse divisa in tre parti, ove erano conservate le 
vesti, et altre cose di quelli, i quali quivi erano passati a bagnarsi. Da questi Ba-
gni trasse il nome la gran contrada d’habitationi piena, che quivi era avanti detta 
rovina, avenga che la fosse abbandonata, per li terremoti, et incursioni de i Pira-
ti. In vero ella era una bella contrada piena di honorevoli edifici, ma per non es-
ser habitata di mano in mano rovinavano. Et essendo seguito il caso horrendo 
del fuoco (come io dimostrerò) ogni cosa è sommersa, et quivi è fatto una mon-
tagna alta da tre miglia. Ma avanti ch’io descriva tale et tanto caso, voglio nomi-
nare alcuni Bagni, et descrivere alcuni edifici, ch’erano quivi, et ne’ luoghi vicini, 
sopra questa parte dell’Averno. Ove si vede Tripergola, et gli antidetti Bagni vi è 
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monte di Christo, talmente nominato secondo il volgo, perché dicono, Christo 
nostro servatore quindi passasse con le squadre de’ Santi Padri ritornando 
dall’inferno. Vedesi poi il Bagno di S. Niccolò; et fu imposto a questo Bagno tal 
nome, perche soveniva i poveri, come faceva S.Niccolò. Poscia si dimostra il Ba-
gno di Scrofa. Evvi quivi vicino il Bagno di S. Lucia. Et gli fu posto tal nome per 
esser molto profittevole a gli occhi. Appare poi il Bagno dell’Arcolo, che trasse 
tal nome dalla forma dell’edificio. Etiandio nominasi Bagno di S. Maria. Seguita 
il Bagno della Croce, gli posto tal nome, per essere giovevole a i mali de i piedi, 
delle mani, et del costato. Ne’ quali luoghi furono l’insegne della Passione di 
Christo nostro Redentore; et per tanto così della Croce fu detto. Poscia al lito del 
mare scorgesi il Bagno di Cantarello, talmente chiamato dalla forma 
dell’edificio. Da un lato di questo bagno si dimostra il Bagno di Fontana. Acqui-
stò tal nome dal sorgere, che fa a somiglianza della Fontana. Avanti che più pas-
si a gli altri bagni vicini, voglio narrare il gran caso occorso al luogo della con-
trada di Tripergola sopra descritta, et a i luoghi contorni, [174] nell’anno 1538. 
nel giorno di S. Michele di Settembre. Essendo prima sentiti per più giorni alcu-
ni terremoti con tanto spaventevole tuono, et rimbombo, si aperse la terra qui a 
Tripergola, che parve rovinasse tutta la machina mondiale, essendo il Cielo se-
reno. Onde tutti i circostanti popoli stupefatti stando, et come fuori di se stessi, 
cominciarono ad uscire di questa apertura fiamme di fuoco, conducendo seco 
cenere accompagnata da sassi affogati, con gran fumo, et caligine. Erano portate 
dette pietre con tanto impeto al Cielo, ch’era cosa maravigliosa da vedere, et 
spaventosa da considerare. Esalando altresì gran furia di vento da ogni lato, e-
rano portate da ogni lato l’antidette cenere, et massimamente verso Puzzoli, et 
Napoli, ove con tanto impeto erano condutte dal vento, che passando altresì 
Napoli, arrivarono a S. Severino (da Napoli 24. miglia discosto) guastando, et 
rovinando ogni cosa, et massimamente gli alberi, et animali. Aperta adunque la 
terra, et uscendole fiamme di fuoco con pietre, et cenere, talmente intorno in-
torno a detta apertura l’antidette cenere, composero con le pietre spongose le ri-
ve, che ne risultò un alto, et largo Monte rimanendovi nel mezo un buco di lar-
ghezza (come si puote giudicare) di passa 50. alle radici girando 4. miglia. Per 
tal apertura, et compositione di Monte, sonvi rimasi sotto molti bagni di Triper-
gola, con gran parte dell’Averno, del Lucrino, et etiandio alquanto l’acque mari-
ne paiono a dietro esser retratte, per gran spatio. Cessata la gran furia delle fia-
me di fuoco, quale uscivano, rimase quast’alto monte nella sommità, con detta 
bocca ritonda, sempre più in giù stringendosi, a simiglianza d’un artificioso Tea-
tro, tal che nel fondo d’esso, vi è solamente una picciola piazza, ove si vede chia-
ra acqua, della quale di continuo esala fumo, d’odore di zolfo. La onde sono per-
duti assai bagni, molto giovevoli a i mortali. Seguitando la nostra narratione. Vi-
cino alla Chiesa di S. Maria evvi il bagno dell’Oleo Petrolio, talmente dimandato, 
perché vedesi uscire insieme con l’acqua un certo liquore, che par Olio tanto nel 
colore, quanto nell’odore. Appare etiandio alle radici del monte, qual è sopra di 
detta Chiesa, il Bagno di Culma, così chiamato dal detto monte. Poscia lungo il 
lito ritrovansi il bagno del Sole, et della Luna. Et perciò così è detto, che sì come 
il Sole, et la Luna, superano le Stelle nel splendore, così parimente quest’acqua 
avanza tutte l’altre acque nella virtù. Et a quella non vi si può passare, eccetto 
per le rovine d’alcuni antichi edifici. Et quivi vedesi questo edificio tutto deroca-
to, et dal mare sommerso. Vero è, che cavando alquanto l’Arena, sorge l’acqua 
grassa, et di colore varia. Già fu nominata quest’acqua, Bagno de gli Imperatori. 
Ritrovasi poi il bagno di Gimboroso. Ha tratto questo nome dalla figura 
dell’edificio, qual è alzato a simiglianza del Gibbo. Scendesi a quest’acqua per al-
cuni gradi. Si vede poi il bagno detto fonte del Vescovo, essendo stato ristorato 
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da un Vescovo, come dicono alcuni, ò sia come vogliono altri, per esser molto 
usata quest’acqua da i gran Prelati, i quali per l’abondanza delle delicie, sogliono 
esser podagrosi, per esser quest’acqua giovevole alle podagre. Salendo poi alcuni 
passi, si dimostrano i bagni de’ Fatis, forse così nominati dal Fato, per il quale 
furono ritrovati, come dicono alcuni, ma come vogliono altri, dalla volta da cui 
sono coperti, cioè fatti. Appare poi il bagno di Bracula, [174v] per aventura tal-
mente detto per esser basso, et ritondo il luogo. Evvi etiandio in questi luoghi il 
bagno della Spelonca, così nominato dalla Spelonca, ove è posto, conforta il cer-
vello. Et come dice Galeno, bevendone ogni giorno di essa calda cinque dramme, 
sarà sanata dall’infermità, che sono sopra, et altresì sotto il Diaflemma. Sono 
anche in questi luoghi vicini, cominciando dal territorio Falerno insino al monte 
Miseno, molti altri sorgivi d’acque calde, et fredde. Le vertuti delle quali non so-
no conosciute, così per essere rovinati i loro edifici, come etiandio per la negli-
genza, et ignoranza de gli habitatori del Paese. Onde facilmente si può giudicare 
esser la maggior parte delle Fontane di questi paesi, acque medicinali. Ritor-
nando poi a dietro all’entrata, o sia alla Fossa, per la quale passava l’acqua del 
Lucrino nell’Averno (di cui havemo detto esser hora coperta con Tripergola, et 
molti bagni sopranominati dal Monte nuovamente fatto) et caminando verso 
Puzzoli presso il mare per il lito, et similmente per li Mediterranei, apparono 
tante rovine di sontuosi edifici, et parimente sopra i colli, che essa è cosa da far 
maravigliare ognuno che li considererà. Onde parerà al curioso ingegno, che ho-
ra sarebbe cosa molto difficile a tutti i Signori del mondo ad edificare tanti edifi-
ci. Veggonsi da ogni lato le vie silicate da’ selci, così nel mare, come fuori intorno 
a questo golfo di Puzzoli, con molti Aquedotti, per li quali si conducevano 
l’acque dolci per detti edifici, ch’erano fabricati, così circa detto lito, come ne’ 
colli, che sono vicini. Dimostrano le rovine di essi edifici, che non fossero minori 
di quelli ch’erano da Cume al Miseno, anzi pareno che fossero maggiori. Et fra 
gli altri si scorge, ove è la Chiesa di S. Maria sopranominata (ove dicessimo esser 
bagno dell’Olio Petrolio) gran rovine d’edifici, che danno intendere a ciascuno, 
che fossero di non minore grandezza de gli altri sopra descritti, detti da gli habi-
tatori Bel Germano. Furono questi edifici edificati da Tiberio Cesare essendo ri-
tornato con trionfo dalla Guerra Germanica, per la quale fu nominato Germani-
co, et in memoria di tanta vittoria, fece fare quest’opera, come si vede chiara-
mente in una pietra di marmo, et anche in parte lo dimostra il nome, benché 
troncato, dicendosi Bel Germano, sì come guerra Germana. Seguitando poi le 
rupi, che sono circa il lito del mare, ritrovasi la via Atellana, per la quale si pas-
sava alla via Appia, volendo andare a Roma. Ella è cotesta via, da ogni lato quasi 
tutta piena d’antichi sepolchri, che sono la maggior parte intieri, che paiono bel-
le camerette. Onde agevolmente si potrebono habitare se vi fossero gli usci di le-
gno. Sono communemente d’ambito di otto piedi per ogni lato, benché ve ne 
siano etiandio alcuni di cinque, et di altro ambito, fabricati di matoni molto sot-
tili, et sagramati, tanto ben composte le pareti, con le cornici, che par cosa molto 
bella da vedere di fuori, et non meno dentro. Entrasi per un picciolo uscio, che 
risguarda alla via, et tutte sono cornigiate, et fregiate, et dipinte dentro con fi-
nissimi colori, et d’oro toccate. Vedesi nel mezo della parete di riscontro 
all’uscio una fenestra di due piedi alta communemente, ch’entra nella metà del 
muro tutta cornigiata, finiendo nella sommità in un angolo, o in mezo circolo, 
nella quale erano poste l’urne piene di ceneri del padre della [175] famiglia. Et 
alla destra, et sinistra, parimente ve ne sono dell’altre fatte a figura piramidale, 
ma minore di quella prima, et così sempre mancando in grandezza, sì come 
mancano le dita della mano, nelle quali erano riposte le picciole urne, ove si 
contenevano le ceneri della madre della famiglia, et de i figliuoli secondo il gra-
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do loro. In vero è cosa questa molto curiosa da considerare. Ben è vero, che per 
maggior parte oggidì sono coperti tali edifici da spine, cespugli, et urtiche, tal-
mente che è gran difficultà poter entrare in essi, et anche intieramente conside-
rare. Scendendo al lito, et caminando verso Pozzoli, appaiono nell’acqua marina 
vestigi di grandi, et sontuosi edifici, de i quali pare che fossero fatti con gran 
spesa reticulati. Et per tanto si può facilmente conoscere, che cominciando dalla 
foce del mar Morto, et seguitando insino a Baie, et quindi lungo il Lucrino, insi-
no all’Averno, et quindi piegandosi, et venendo verso Pozzoli, era per così fatto 
modo habitato intorno a questo mare, che pareva una contrada continovata, et 
di superbissimi edifici ornata. De i quali niuno in piedi si vede, anzi tutti rovina-
ti, et nell’acque marine sono sommersi, che è cosa certamente di gran considera-
tione, a pensare la fragilità delle cose humane, come passano. Poscia non molto 
discosto dalla riva del mare, ove havemo detto esser la via Atellana, quasi di ri-
scontro ad essa, nell’acque marine scaturisse, anzi con gran forza salisse una 
Fontana d’acqua dolce sopra il mare, come chiaramente si vede uscire del fondo 
d’esso. È questa cosa molto maravigliosa. Io credo che quest’acqua dolce quivi 
scenda da terra ferma per alcuni occulti coniculi, et che la sia quella, di un certo 
picciolo fiume, che corre non molto discosto dal fine della via Atellana, et essen-
do quivi vicino, pare essere inghiottita dalla terra, et così non si vede ove la met-
te capo, che forse ritrovando un sotterraneo passo quivi finisca. Et scendendo da 
tanta altezza poi con tanta furia quivi esca, et salisca tanto alto quanto è scendu-
ta spaccando l’acqua marina, come si vede. Potrebbe anche essere che ne’ tempi, 
ch’erano habitati questi luoghi fossero fatti questi canaletti sotto terra da gli ha-
bitatori per condurre detta acqua dolce alle loro habitationi, che pareva una fon-
tana, et che qui essendo sommersi dal mare tutti i detti edifici (come si veggono) 
vi sia rimasa detta acqua, che scende dal detto luogo, overo da altro alto luogo, 
et così con tanta furia salisca. Sia come si voglia. Salendo poi alle ripe oltre il li-
to, et caminando verso Pozzoli, incontrasi in un Anfiteatro di pietre quadrate 
quasi tutto intiero, ma più lungo, che largo, cioè di forma uguale, conciosia cosa 
la piazza di esso ella è lunga piedi 172. et larga 88. Fu fatto questo edificio per 
fare i giuochi in honore di Vulcano (come dice Svetonio.) Ne i quali si ritrovò 
Augusto. Ora è cultivato, et l’ho veduto di grano seminato. Quivi vicino vedesi 
un altro grande edificio tutto sotto terra fatto con gran numero di camerette, che 
si passa dell’una nell’altra per alcuni usciuoli dal volgo detto Labirinto per la 
moltitudine delle camerette, et de gli piccioli usci, et perché, non vi si vede lume, 
et entrandovi alcuno senza lume, et senza il gomissello del filo, o altra cosa, da 
segnar la via, per la quale vi si entra, sarebbe pericolo di non mai poterne uscire, 
per la moltitudine de gli usci. Vero è, ch’io credo che tanto edificio fosse fatto 
per una conserva d’acqua dolce. Assai altre antiquitati da ogni lato si veggono 
[175v] in questi luoghi, che sarebbe cosa difficile, et lunga da descriverle. Meri-
tevolmente erano tanto habitati ne’ tempi antichi questi luoghi, circa il seno di 
Baie, di Lucrino, d’Averno, del Mar Morto, et di Puzzoli, per la temperanza, et 
sanità dell’aria, et per l’amenità del paese, et non meno per la varietà dell’acque 
medicinevoli, come è stato dimostrato, et anche si dimostrerà. Poi al lito del ma-
re sopra un picciolo colle vedesi la città di Puzzolo, da cui stato è nominato que-
sto mare, il Seno Puteolano. Ella è detta da Strabone Puteolis, et parimente da 
Livio, Plinio, Pomponio Mela, Tolomeo, et Cornelio Tacito nel 14. lib. quando 
dice. Vetus oppidum Puteoli, ius Coloniae, et cognominatum a Nerone adipi-
scuntur. Vero è, che avanti fu detto Dicearchia, per il giusto Imperio, che have-
va, come dice Plinio, Strabone, et Silio, et Appiano Alessandrino nel 5. lib. et Fi-
lostrato nel 7. lib. della vita del Tianeo. Era anticamente Emporio, o sia mercato 
(come noi dicemmo) de i Cumani, et molto habitato, essendogli stati condutti 
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molti habitatori da i Romani. Secondo Strab. acquistò tal nome questa città dal-
la moltitudine de i pozzi, che quivi erano, ma secondo altri dal puzzo, che esce di 
questi luoghi, dall’acque calde, dal fuoco, et zolfo, che di continuo evapora da 
dette minere di acque sulfuree, et dal zolfo, che abbrucia. Et per tanto scrissero 
alcuni, che si dimandava il territorio di Cume Flegra, perché continuamente si 
vedevano fumare l’acque calde, et mandare puzzolenti odori, et sulfurei. Et così 
vogliono, che poi per detti gravi puzzi fosse detto Puzzoli. Ne fa memoria soven-
te Livio di questa città et massimamente nel 4. li. ove narra che Q. Fab. condus-
se molti habitatori a Puzzoli, et lo fortificò. Et più in giù narra, che ottenne An-
nio Console dal Senato, che fossero condutti nuovi habitatori a cinque città circa 
il mare, fra le quali fu Puzzolo. Et nel 25. scrive che passò Annibale all’Averno, 
fingendo di volere ivi sacrificare, ma il tutto faceva per voler pigliare Puzzoli. Et 
nel 34. dimostra, che la fu dedutta Colonia da i Romani così. Colonia Civium 
Romanorum eo anno deducta sunt, Puteolos, Vulturnum, Linternum, Trecenti 
homines in singulis, Deduxerunt Triumviri T. Sempronius Longus, (qui Consul 
erat) M. Servillus, Q. Minutius Thermus Ager divisus est, qui Campanorum fue-
rat. Et nel 46. narra che quivi scendesse Masgabo, figliuolo do Massinissa pas-
sando a Roma. Et nel libro delle Colonie, così è scritto. Puteoli Colonia Augusta 
Iter populo R. debet Ped. 30. Ager eius in iugeribus, Veteraneis, et Tribunis Le-
gionarijs est adsignatus. Nel mezo di questa città vedesi un antichissimo Tempio 
fatto di pietra quadrata (ma alquanto sfasciato per li continui Terremoti) da i 
Christiani dedicato a S. Proculo. Nel cui Frontispicio, così si legge 
CALFURNIUS L. F. Templum Augusto, cum ornamentis. D. S. I. Dipoi in una 
parte del detto, evvi tal scrittura. L. COCCEIUS L. T. Postumi L. Auctus Archi-
tecti. Quivi veggonsi alcune ossa d’huomini di smisurata grandezza, sopra le 
quali fece Pomponio Leto questi versi. 

Huc quicunque venis stupefactus ad ossa Gigantum. 
Disce cur Hetrusco sint tumulata solo 

Tempore, quo domitis iam victor agebat Iberis 
Alcides, captum longa per arva pecus. 

[176] 
Collit Dicarchaee clavaque arcuque Typhones 

Expulit, et cessit noxia turba Deo, 
Hydruntum petijt pars, et pars altera Thuscos. 

Interijt victus terror uterque loco. 
Hinc bona posteritas immania corpora servat, 
Et tales mundo testificatur avos. 

Ne fa etiandio memoria in più luoghi Plinio di questa città, et molto loda il filo 
ceruleo Pozzolano nel 13. cap. del 33. lib. Et nel 6. cap. del 35. scrivendo de i co-
lori nativi, et finti, così dice del purpurisso Puteolano. Purpurissum Puteolanum 
potius laudatur quam Tyrium. Vogliono alcuni, che non fosse l’antica città di 
Pozzoli, ove hora si vede, ma alquanto più oltra da questo luogo, ove si vedono 
grandi rovine di edifici. Et dicono esser nuova questa ch’è al presente sopra di 
detto colle. Ma io sarei d’opinione, che sia questa Città quell’antica, consideran-
do il sito, ove ella è posta, cioè vicino al lito, et al porto, di cui hora parlerò, et 
per il Ponte principiato alle radici di questo colle, et per quell’antico Tempio ivi 
fatto, come è dimostrato. Ben è vero, che credo che ella fosse molto maggiore di 
quella, quale oggidì si vede, per esserne fatto tanto memoria da gli scrittori, et 
che potrebbe essere, che gli edifici, che si veggono più oltre fossero parte di 
quella, overo i Borghi. Alle radici poi di essa era il porto molto agevole per le na-
vi, et anche sicuro. Di cui narra Strabone, che era fatto con calce meschiata con 
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l’arena, et ghiara, imperò che è di tal natura l’arena di questo luogo, che me-
schiata con altra materia talmente si conglutina, et s’incorpora, che essendo get-
tata ne i luoghi, ove si hanno a fare sponde, diviene sì come un duro muro. Et 
così furono fatte le sponde di questo Porto, che era molto sicuro. Di questa pol-
vere Pozzolana, ne parla Vitruvio nel secondo libro, et Plinio nel terzodecimo 
capo del trigesimoquinto libro così. Quis enim satis miretur pessimam eius par-
tem, ideoque pulverem appellatum in Puteolanis collibus opponi maris flucti-
bus, mersumque protinus fieri lapidem unum inexpugnabilem undis, et fortio-
rem quotidie utique si Cumano misceatur cemento? Onde io credo, che per 
l’eccellentia che ella ha da comporre gli edifici, traesse il nome la polvere di Ro-
ma estratta dalle viscere delle rupi per fabricare, Pozzolana. Ritornando al porto 
di Pozzoli, dico che hora pochi vestigi di esso si veggono, per esser stato per 
maggior parte dall’onde marine sommerso, et etiandio da se stesso rovinato, 
non vi essendo chi ne habbia havuto cura, et pensiero; sì come son rovinati gli 
altri edifici (come è dimostrato.) Vedonsi poi nel mare (cominciando al lito) tre-
dici piloni, fatti di mattoni cotti di smisurata grossezza, che paiono tredici Tor-
rioni, che risguardano a quelli, che sono nel mare a Baie (come fu detto) sopra 
alcuni de’ quali sono sostentati alcuni Archi, mezi rovinati. Furono fatti questi 
piloni con detti Archi, per principio d’un ponte di pietra, che si haveva a condur-
re talmente per mezo del Golfo Puteolano insino a Baie, a quegli altri piloni, per 
spatio di tre miglia, et seicento passa. Onde da’ detti piloni insino a Baie fece un 
Ponte Gallicula Imperatore con dui ordini di navi sostentate dall’ancore coperto 
di [176v] tavole, arginato da terra da ciascun lato a simiglianza della via Appia, 
accioché paresse continuare essa via insino a Baie. Et sopra detta artificiosa 
strada passò molto agiatamente avanti, et a dietro due giorni. Il primo giorno 
cavalcò sopra un potente cavallo, guarnito di pretiosi addombamenti da batta-
glia, con la corona di verdeggiante Quercia in capo, et il pretioso scuto al petto, 
havendo nella man destra la lucente spada, col resto del corpo coperto di un 
manto di broccato d’oro, dal lato destro aperto; l’altro giorno vi passò sopra una 
carretta di due ruote, vestito da Quadrigario, o sia da carrattiero (come noi di-
cemo) drizzando i nobili cavalli che lo conducevano, come dimostra Svetonio 
nella Vita di quello, così. Novum atque inauditum genus spectaculi excogitavit. 
Nam Baianum medium intervallum, et Puteolanos moles, trium millium, et se-
xcentorum fere passuum, Ponte coniunxit contractis undique onerarijs navibus, 
et ordine duplici ad anchoras collocatis, superiectoque aggere terreno ac diretto 
in Appiae Viae formam. Per hunc Pontem ultro citroque commeavit biduo con-
tinuenti. Primo die phalerato equo insignis quoque quercia corona, et cetra, et 
gladio aureaque chlamyde. Postridie quadrigario habitu curriculo bijugi, famo-
sorum equorum prae se ferens; Darium puerum ex Parthorum obsidibus, comi-
tante praetorianorum agmine, et in Essedo cohorte amicorum. Seguitando poi il 
lito di là da Puzzoli vedonsi molte sorgive di medicinevoli acque nel lito appres-
so le rive, fra le quali ritrovasi il bagno di S. Anastagio, così nominato per la 
Chiesa di Santo Anastagio, a cui è vicino. Bisogna cavare l’arena a chi vuole ri-
trovare detta acqua. Vedesi etiandio in questi luoghi presso alle dette rive, una 
Caverna, della quale escono alcune acque, le quali poi sono inghiottite 
dall’arena, et per alcuni secreti ruscelletti, entrano nella marina. Et ciò intervie-
ne per esser otturati i meati, per la negligentia de gli habitatori del paese, per i 
quali uscivano. Et per tanto fa bisogno cavare l’arena di rimpetto alla detta Ca-
verna, a quelli che le vogliono ritrovare. Già fu dimandato questo bagno l’Aiuto 
dell’huomo, o sia in Latino subsidium hominis, imperoché sanava molto mara-
vigliosamente gli huomini, sovenendogli nelle loro infermità. Lungo questa riva 
alla scesa del Monte di Calatura, evvi un’altra scaturigine d’acqua nominata ba-
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gno di Calatura dal detto Monte. Poi sotto le rupi del Monte appare il bagno del-
la Pietra, così dimandato, perché rompe la pietra. Più oltre seguitando il lito in-
contrasi nel bagno di Bagnuolo, talmente nominato dalla picciola forma d’esso. 
Più avanti evvi il bagno di Giuncara, così chiamato dalli giunchi, i quali in gran 
copia quivi si ritrovano. Presso poi al lito, vedesi il bagno della Grotta. Havendo 
descritto le sorgive dell’acque medicinevoli, le quali sono circa il lito del mare da 
Puzzoli verso il Monte Pausilippo (di cui poi si scriverà) voglio ritornare a Puz-
zoli, per dimostrare i luoghi mediterranei, overo fra terra. Adunque appresso 
Pozzoli nell’horto del Vescovo dalla parte Australe, vedesi una porta, dalla quale 
per molti scaglioni, si scende in un luogo molto caldo, tal ch’entrandovi alcuno 
spirando il vento Ostro, facilmente si soffocarebbe, non potendo evaporare il so-
verchio caldo, che quivi si ritrova. Trasse nome questo bagno d’Ortodonico, per-
ché esce dell’horto del Vescovo. Partendosi da Pozzoli, et [177] caminando per la 
via, che conduce a Napoli, vedonsi gran rovine d’edifici da ogni lato per un mi-
glio, quasi insino alla Solfataria. Onde si mossero alcuni a dire, che fosse la città 
di Pozzoli di qua da quella che oggidì si vede, come ho dimostrato, et non ivi; ma 
io dico che essa fosse ove hora si vede, et che la fosse molto maggior di quel che 
ella è al presente, et che questi edifici fossero parte, overo borghi di essa. Al fine 
di queste rovine si scopre la Solfataria, così da luogo detto, ma dal Strab. Forum 
Vulcani, quando dice che incontinente sopra Pozzoli, si ritrova il Foro di Vulca-
no, ch’è un campo chiuso da alte rupi, che di continuo ardono a simiglianza del-
le fornaci, mandando grande esalatione con molti strepiti, et rimbombi. Et è tut-
to questo campo pieno di zolfo. Ma secondo Plinio fu dimandato questo luogo 
da gli antichi, Campi Flegri, come etiandio dimostra Sillio nell’ottavo libro, Illic 
quos sulfure pingues, Flegrei legere sinus. Egli è questo luogo talmente dalla 
maravigliosa natura fatto che prima si vede una piazza a forma ovale, cioè più 
lunga che larga, conciosia cosa che ella è lunga da 1500. piedi, et larga mille, tut-
ta intorniata da alti colli, ecceto dal lato ove s’entra verso Pozzoli. Et talmente 
sono continuati essi colli, che paiono esser così composti dall’arte. Tutta questa 
piazza è solata di zolfo dalla natura prodotto. Sopra cui caminando (essendo ca-
vernoso) rimbomba da ogni lato, sì come rimbombano le cose vacue essendo 
toccate. Nel fine di questa piazza si vede una gran Fossa più tosto ritonda che 
d’altra forma, piena d’acqua nera, et spessa, che di continuo bolle, con 
grand’impeto mandando gran vapori fuori. Di cui è volgata fama, et etiandio è 
cosa isperimentata, che essendovi tuffato qualche cosa da cuocere, incontinente 
estratta si vede cotta, mancandogliene però una parte, sì come a me fu riferito 
da Gieronimo Lino nostro Bolognese, che vi tuffò quattro ova, et solamente tre 
cotte ne estrasse. Non sempre si vede detta fossa in un medesimo luogo, né di 
tanta grandezza, come ne posso rendere vero testimonio; che essendo io quivi 
ritornato dopo dieci anni, da che vi era stato, la ritrovai quasi la terza parte ottu-
rata per la compositione che fa la materia crassa circa l’estremità di quella. In-
torno a detta Fossa assai buchi si veggono nel suolo, da i quali escono sottilissi-
mi fumi sulfurei con intentissimo caldo. Sono in questa piazza molte officine da 
stillare il zolfo bianco, et vi è gran pericolo a cavalcare insino alla buca sopra de-
scritta essendo il tutto cavernoso. Onde narrarono gli habitatori del paese, che 
di poco innanzi vi era profondato un gentilhuomo col cavallo, che prosontuosa-
mente (contra l’avisationi fatte a lui) haveva voluto ivi cavalcare, che mai più fu 
veduto. Di questo zolfo ne parla Plinio nel 14. capo del 35. lib. In Italia invenitur 
sulfur in Neapolitano, Campanoque agro collibus qui vocantur Leucogabi, quod 
e cuniculis effossum perficitur igni. Si vede da ogni lato abbrucciare quei colli, et 
mandare gran fumi all’aria, con puzzolente odore di zolfo, che si sente per tutto, 
et non solamente quivi, ma insino a Napoli, secondo ch’è condotto da i venti. E-
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gli è però giovevole questo puzzolente odore a quelli che sono catarrosi, et freddi 
di capo. Anche si dice, che l’acqua di quella buca mollifica i nervi, chiarifica gli 
occhi, spegne le lagrime col vomito, sana il dolore dello stomaco, aiuta le donne 
sterili a concipere, scaccia le febbri fredde, purga la rogna. Passato il colle, che 
[177v] cinge questa Solfataria, dall’Oriente appare una Valle, ove si confetta lo 
Alume delle pietre estratte da questo colle, che serra la Solfataria: così conduce-
si. Cuocono dette pietre nella fornace, et estratte, le compongono insieme, et vi 
superinfondono l’acqua estratta di alcuni pozzi, che quivi sono, alquanti giorni. 
Onde per per tale infusione d’acqua tanto sono macerate, che in cenere si risol-
vino. Dipoi estraeno il liscivio di dette ceneri, et lo ripongono ne’ vasi di legno. Il 
quale a poco a poco circa l’estremità de’ vasi antidetti congelandosi, che vi rima-
ne congiunta tal congelatura di grossezza di un’onza, o circa, che par un natural 
ghiaccio, overo cristallo, che fa bisogno col ferro separarlo. Ella è questa cosa 
molto bella da vedere; di cui gran guadagno se ne cava. Piegandosi poi al Setten-
trione dopo poco appare monte Astruno molto alto. Nel cui mezo evvi una larga 
buca, che a poco a poco si va stringendo, che intorno di sopra gira da tre miglia, 
et nel fondo poi è di poco ambito. Et pare fatto a simiglianza d’un artificioso Te-
atro. Può esser di profondità circa d’un stadio. Nella piazza del fondo si vede un 
picciolo fiume di chiare acque trascorrere, presso cui evvi un bel boschetto. Ve-
desi poi l’entrata da un canto non molto larga. Io penso, che fosse fatto questo 
monte con detto buco da qualche violenta di fuoco, sì come è stato fatto questi 
anni passati quello a Tripergola, di che havemo scritto di sopra, et che vi sia poi 
rimaso quel picciolo fiume, presso il quale vi sono alcuni giovevoli bagni, come 
dimostrerò. Et similmente credo che sia stato pigliato il modo di fare i Teatri, et 
Anfiteatri artificiosi da questo, et d’altri simili luoghi, talmente disposti da fare 
gli spettacoli nella profonda piazza, et da stare ivi a veder la moltitudine del po-
polo. Quivi Alfonso primo d’Aragona, Re di Napoli, et Ferrando suo figliuolo, 
davano piacere a i Signori, et a i popoli, facendovi condurre per quel lato aperto 
da i cacciatori animali selvaggi, et poi co i cani combattere, sedendo detti Re, et 
signori presso l’antidetto Boschetto, et il popolo sopra il colle, dal quale è intor-
niato detta piazza. Da questo naturale Teatro, non molto lontano si vede un pic-
ciolo stagno d’acqua, alla cui sinistra è il bagno d’Astruno, che son due fontane 
d’ugual forza. Ritornando alla via, per la quale si camina da Puzzoli a Napoli, 
vedesi il luogo, ove era la villa di Cicerone, similmente oggidì così nominato, ove 
fu sepolto Adriano Imperatore, che morì a Baie (come scrive Spartiano) ove fu 
poi consacrato il tempio da Antonino suo successore in luogo del Sepolcro. Se-
guitando pur detta via vedesi le grandissime rovine della villa di L. Lucullo, 
c’haveva presso a Napoli (secondo Plut.) Onde talmente haveva quivi fatto apri-
re il sassoso monte col ferro, che conduceva l’acque del mare nel Lago di Agna-
no, ch’era conchiuso fra quei Monti. Da ogni lato di questa apertura apparono 
l’alte rupi, presso le quali sono vestigi di superbi edifici rovinati. Et per tanto 
chiaramente si vede, che avanti che Lucullo facesse far questa tagliata, era gran 
difficultà ad entrare al detto lago. Ben è vero, che hora (non essendo chi ne hab-
bia cura) ella è quasi ripiena di terra. Entrando adunque per questa via al Lago, 
si ritrovano i Bagni del Lago detti di Agnano. Sono questi bagni alcune picciole 
stanze in volta, nelle quali dal suolo escono alcuni vapori caldi, di tal guisa, che 
entrandovi dentro la [178] persona ignuda, incontanente sentirà risolversi in 
sudore. Et per questo sono nominati Sudatorij. Risolvono i crudi humori 
dell’huomo, allegeriscono il corpo, ristorano gli infermi, sanano le viscere, essic-
cano le fistole, et piaghe dentro il corpo, et refrigerano i podagrosi. Parimente 
opera l’acqua d’altro luogo quivi portata, et scaldata al fumo di questi sudatorij. 
Quivi S. Germano Vescovo di Capua ritrovò l’anima di Pascasio Cardinale, come 
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ramenta S. Gregorio nel 4. lib. de i Dialoghi. Più oltra alla destra, alle radici 
dell’alta rupe (di cui è intorniato il Lago) assai propinquo al detto, vedesi un Bu-
co non molto cavato nella rupe, né anco molto largo, né alto, ove è un certo se-
gno, dal qual sono avisati quei che vi vanno, che più oltre non deono passare: 
perché se contrafaranno, subitamente morti cascaranno, sì come più volte n’è 
stata fatta isperienza d’alcuni animali gettatevi dentro; et come anche io ho ve-
duto. Ben è vero, ch’essendo ivi cascato in terra l’animale, et incontinente estrat-
to, et bagnato con l’acqua del Lago ritorna vivo, ma se alquanto vi rimanerà non 
gli giova detta acqua, né altra cosa a farlo ritornare a i sensi. Mi fu narrato da gli 
habitatori del paese, che Carlo ottavo Re di Francia, havendo scacciato Alfonso 
d’Aragona Re di Napoli, fece gettare in detto buco un asino vivo, il qual subita-
mente cadé morto. Io credo procedere questa cosa da i puzzolenti, et velenosi 
vapori, che di continuo escono fuori da i sotterranei luoghi, ove sono le minere, 
o di zolfo, o di allume, o d’altra cosa; i quali tanto più nocivi sono, quanto insie-
me sono più costretti di uscire di detto picciolo buco. Onde tanto maggiormente 
intercludino i sentimenti, et gli spiriti vitali de gli animali, che non potendo re-
spirare rimangono suffocati. Ma che poi essendo bagnati nel Lago subitamente 
resuscitano, può questo forse occorrere, perché essendoli interchiusi gli spiriti 
per il velenoso vapore, rimangono come adormentati; et così incontinente ba-
gnato l’animale si svegliano, et ritornano al primo vigore. Ma se vi starà alquan-
to più, saranno poi talmente oppressi, che totalmente abbandonando l’animale, 
rimane di vita privo, et però non li giova l’acqua: così io direi. Ne fa memoria di 
questo buco Pli. nel 90. c. del 2. lib. quando dice. Alij spiracula vocant, alij Cha-
roneas scrobes mortiferum spiritum exhalantes. Assai mi sono maravigliato di 
Biondo, et di Razzano huomini letterati, et curiosi, che nelle loro Italie, non 
hanno fatto alcuna mentione di questo buco, et massimamente di Razzano, che 
lungo tempo dimorò in Napoli. Vedesi poi il Lago tutto intorniato d’alte ripe, 
talmente che pare uno Anfiteatro: nel qual non si ritrova fondo, tanto è profon-
do (come parimente scrive Boccaccio) né altra cosa produce, eccetto, che rane. 
Scorgesi dal Settentrione di quello l’alta rupe tutta di selci vestita, dalla quale, 
nel principio della Primavera scendono tanti viluppi di Serpi in tal guisa invi-
luppati, et colligati insieme, che ella è cosa maravigliosa, et spaventosa da vede-
re; le quali in tal modo con gran furia scendono rivoltandosi, che straboccano 
nel Lago, né mai più se ne vede vestigio, avenga, che se ne vedono infiniti vilup-
pi d’esse straboccare in esso, come affermano gli habitatori di questi luoghi. U-
scendo fuori di questo Anfiteatro (come potemo dire) per la strada per la quale 
siamo entrati (ch’ella è molto piena di terra, et di rottami di edifici, et facilmente 
si potrebbe rassettare, da passare alla marina, [178v] come haveva fatto Lucullo) 
et ritornando alquanto alla via verso Pozzoli (perché ci è rimaso a dietro un Ba-
gno da descrivere, ch’è alla sinistra di essa strada) vedesi un colle tutto secco, di 
cui altre volte usciva fuoco (come anche chiaramente si può giudicare) et fumo, 
sopra il quale, secondo il riporto de gli habitatori del luogo, mai si ferma alcun 
augello, né etiandio vi riposano gli animali. Alle cui radici sono alcune caverne, 
nelle quali bogliono molto fortemente l’acque. Et perciò è nominato questo Ba-
gno della Bulla. Appena si vede uscir fuori di questi luoghi detta acqua. Et per 
tanto fa bisogno a chi ne vuole, con industria, et arte condurla, et raunarla in al-
cuni luoghi acciò la possa usare. Egli è questo luogo molto spaventoso a quelli, 
che vi vanno soli per esser selvaggio, et abbandonato, et per il continuo fumo, 
che sempre esce di detta acqua, et altresì per il gran rimbombo dello strepito del 
bollire dell’acqua. Ritornando a dietro alla via, che conduce a Napoli da Pozzoli, 
et caminando si giunge al monte Pausilippo, che pare un Promontorio ch’entra 
nel mare. Nomina Pli. nel 6. ca. del 3. lib. questo monte Pausilipium, ove Cesare 
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haveva una Peschera, nella quale visse un pesce 60. anni (come scrive Columel-
la.) Ne fa etiandio memoria di esso Monte Pausilippo nel 53. c. del 9. lib. scri-
vendo del detto Pesce. Taglia esso Monte la via da Pozzoli a Napoli, et parimente 
dalla Torre della Patria. Là onde se non vi fosse stata cavata la Grotta, o sia la 
via per il mezo delle viscere del prefato Monte, sarebbe necessario a chi volesse 
passare a Napoli quindi lungo viaggio pigliare, caminando intorno esso monte, 
overo faticosamente salir sopra quello, per esser molto repentino. Vero è, che 
con molta agevolezza si passa per detta strada con grande artificio, et spesa ca-
vata nel sasso nominata Grotta, et da Strabone spelonca. Ma innanzi, che dica di 
questa Grotta, prima descriverò detto monte Pausilippo. Egli è questo monte 
tutto coltivato, et pieno di habitationi, et Ville, et ben lavorato, et d’alberi frutti-
feri ornato, che è cosa molto dilettevole da vedere. Ben è vero, che avanti si sali-
sca al detto, vedesi una bella pianura tutta fertile, et producevole di grano, ove 
sono alti alberi dalle viti accompagnati, dalle quali si cavano buoni vini. Sono e-
tiandio quivi molti giardini pieni d’alberi fruttiferi, et massimamente di Aranzi, 
et d’altri simili frutti. Vedesi poi l’entrata dell’antidetta Grotta, la quale è tutta 
cavata artificiosamente nel sasso, che continua la via per le viscere del prefato 
monte insino all’altra parte. Di cui dice così Strabone. Ritrovasi fra la Dicear-
chia, et Napoli una Spelunca nel monte cavata, fatta a simiglianza di quell’altra, 
per la quale si passa da Cuma, molti stadij lunga, et tanto larga, che insieme vi 
possono agevolmente passar due carra. La qual io curiosamente volendo vedere, 
la misurai, et la ritrovai esser larga oltre di 12. piedi, et altrettanto alta, et lunga, 
cominciando dalla foce, per la quale s’entra, alla foce, per la quale si esce allo 
scoperto, 2000. piedi, et da dette foci caminando allo scoperto, ma però nel sas-
so tagliatta verso Napoli 500. che risultarebbono in tutto alla misura d’un per-
fetto miglio de’ nostri tempi, tutto quello cavato, et tagliato nel sasso, o di mille 
passa. Ben è vero, che questa parte scoperta ella è alquanto più larga di 
quell’altra parte coperta, et due volte più alta. Et questa parte non seguita drit-
tamente l’altra, [179] conciosia cosa, che in alcuni luoghi si piega. Erano in quel-
la parte coperta molti spiracoli, et fenestre, per le quali appareva il lume, et an-
che esalava la terra alzata in aria da quelli, che passavano quivi. Ora talmente 
sono otturate, che non appare il lume, eccetto dall’entrata, et uscita, che paiono 
a i risguardanti due Stelle. Era non meno oscura ne’ tempi di Seneca, che ne’ 
tempi de nostri avoli, come egli dimostra nella epistola 57. così scrivendo. Fui 
nella Grotta Napolitana, et non ritrovo più lunga carcere di essa, et più oscura 
delle foci di quella. Scrive Razzano, che ne’ tempi suoi, essendo totalmente essa 
priva di lume, per esser serrate tutte dette fenestre, et parte delle foci, dalle ro-
vine della terra, sopra la quale erano cresciuti cespugli, et pruni, onde era spa-
ventevole cosa a quelli, che vi entravano senza lume, vi fece aprire dette foci col 
ferro (come hora si veggono) Alfonso di Aragona 1. Re di Napoli, acciò che senza 
paura vi potessero passare le persone. Cosa molto lodevole, imperò che dà gran 
consolatione a quelli, che vi entrano vedendo dette foci, che di lungi paiono due 
Stelle, alle quali drizzano il loro viaggio. Passando io quindi, volsi il tutto curio-
samente vedere, et a piedi col lume avanti, assai mi maravigliai della diligentia 
usata da gli artefici, considerando come l’havevano condotta tanto drittamente, 
ch’erano arrivati al luogo determinato da loro. Onde poi sovente parlando con 
alquanti curiosi ingegni del modo, che potevano haver tenuto detti artefici in os-
servare tanta drittura, così fu conchiuso, che fosse primieramente pigliata la mi-
ra sopra la sommità del monte, et quindi a poco a poco da ciascun d’amendue i 
lati scendendo, et traendo la linea insino alle radici di ambedue le parti del mon-
te al luogo, ove si doveva fare l’entrata, et l’uscita, et quivi disegnando le foci 
d’essa, et cavando di mano in mano, et regolandosi col squadro, si giunse al de-
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terminato luogo, come si vede. In vero ella è cosa di grande artificio, et di grande 
spesa, et non men maravigliosa; ma da chi la fosse fatta, sono diverse opinioni, 
come narra frate Zenobio Acciaiuolo dell’ordine de’ Predicatori, huomo ben dot-
to nelle lettere Grece, et Latine, in un Panegirico, descrivendo le lodi di Napoli, 
et de i Napolitani. Et dice, che furono alcuni che dissero, che la fosse fatta da 
Lucio Lucullo, et altri da Basso, et più oltre non scrive. Ma io sarei di opinione, 
che la fosse stata opera di Cocceio, accostandomi alle parole di Strabone, quan-
do dice, che fosse fatta quella fossa sotto terra da Cuma a Baie, da Cocceio con 
quell’altra da Pozzoli a Napoli, secondo la publica fama, et che forse detto Coc-
ceio era d’opinione, che fosse consuetudine di questa regione di far le strade a 
simiglianza di fossa (secondo che di sopra ho scritto.) A quello che si dice di Lu-
cio Lucullo, et di Basso, direi che se Lucullo avesse fatto tal opera, ne haverebbe 
fatto memoria o Livio, o Plutarco, havendo tanto seriosamente descritti gli altri 
edifici da lui fatti, che paiono degni di minore memoria di questa opera. Di Bas-
so risponderei, che non mi ricordo haver trovato altra mentione, che di due Bas-
si, cioè di Ventidio Basso, valoroso capitano di guerra, di cui ne parla Giuvenale, 
dimostrando quanto fosse favorito dalla Fortuna, che essendo di vil lignaggio 
salì al capitaneato de’ soldati de i Romani. Altre opere di lui non si leggono, ec-
cetto che di militia, dalla quale sempre fu intertenuto. Dell’altro Basso, si ritro-
vano [179v] poche cose di lui scritte, per essere stato di poca istimatione, sì che 
io concluderei, che tanto eccellente opera fosse stata fatta dal detto Cocceio, co-
me parimente tiene Paolo Giovio nella vita di Pompeo Colonna Cardinale. Della 
quale dice Plinio, che fu maggior impresa questa, che non fu a fare una villa, 
come fece un altro. Sono anche diverse opinioni, ove fosse sepolto Vergilio, o 
avanti l’entrata di essa Grotta venendo da Pozzolo, ove è una piciola Chiesa, ove-
ro all’uscita di essa, ove si vede un monasterio di frati Canonici Regulari. Et dice 
Biondo con Razzano essersi molto affaticati per ritrovare detto sepolcro, et non 
l’havere potuto vedere; avenga che gli fossero dette molte cose da gli habitatori 
del paese. Il che similmente io feci, ma non potei ritrovare cosa certa, benché si 
dimostrano sopra il monasterio de’ detti frati alcune antichitati, che dicono che 
fosse ivi sepolto. Ben è vero, che fu sepolto presso Napoli due miglia (come dice 
Servio) sopra la strada da Pozzoli a Nap. di riscontro le foci di detta Grotta, con 
questi versi, per lui composti innanzi che mancasse. 

Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc 
Parthenope, cecini pascua, rura, duces. 

Onde per le parole di Servio, pare che si debba tenere, che fosse sepolto, ove è 
quella Chiesa de’ detti Frati presso le foci di detta Grotta, per la quale si esce ve-
nendo da Pozzoli per passare a Napoli. Poi dell’uscita della Grotta insino a Na-
poli, per spatio di due miglia caminando fra le radici del colle, et il lito del mare 
veggonsi tanti edifici da ogni lato, che più tosto paiono parte della Città, che una 
contrada. Ritornando poi a dietro presso al lito, alle radici del monte Pausilippo, 
et scendendo circa quelle, verso Napoli, apparono molti belli edifici, tra i quali 
ne è uno fatto da Giacomo Sannazzaro tanto delle muse amico, quanto si ritro-
vasse ne’ nostri giorni, detto Mergulino, et in Latino Mergeline, celebrato da es-
so nel libro suo de Partu Virginis. Ove alcuna volta vi passava per trastullo, in-
sieme con gli amici virtuosi. Il quale lasciò per habitatione d’alcuni religiosi. Ev-
vi anche un altro monasterio, ove habitano i frati dell’ordine de’ Servi. Dipoi si 
giunge alla molto gentile città di Napoli dalle foci della Grotta due miglia disco-
sto, fabricata sopra il lito del mare, alle radici de i bei colli. Egli è nominato Ne-
apolis da Strab. Plinio, Pomponio Mela, Livio, Solino, Antonino, Corn. Tacito 
nel 14. et 15. lib. Sillio nel 12. et da Appiano Aless. nel 1. lib. et da tutti gli altri 



 312 

scrittori. Vero è, che prima fu dimandato Partenope, come dice Strab. Plin. Soli-
no, Verg. et Sillio nel 8. da una delle Sirene quivi sepolta, la quale (come narra-
no le favole) quindi si gettò nel mare per il gran cordoglio c’hebbe, non havendo 
potuto ingannare con le sue lusinghe Ulisse, et compagni, et poi fu sepolta in 
questo luogo qual fu poi fabricato da i Cumani, et dal nome di questa vergine, 
anzi meretrice (come dicono alcuni) talmente Partenope nominato, come etian-
dio dimostra Sillio nel 12. lib. 

Sirenum dedit una tuum memorabile nomen 
Parthenope muris Acheloias, aequore cuius 
Regnavere diu cantus, cum dulce per undas, 
Exitum miseris caneret non prospera nautis. 

[180] Essendo adunque qui venuti i Cumani, che si erano partiti da i suoi padri, 
et madri, per habitare, et havendo ritrovato il sepolcro di Partenope, et di mano 
in mano fabricandovi, et nominando il luogo Partenope (come è detto da quella 
donna) et di continuo accrescendo di moltitudine di habitatori, per la dolcezza 
dell’aria, et piacevolezza del luogo, temendo i Cumani quali habitavano a Cume, 
che lasciando in piedi Partenope, si dovesse abbandonar Cume co i luoghi circo-
stanti, fecero consiglio di rovinarla, acciò non vi potesse habitare alcuno. Il che 
esequirono; rovinato detto luogo, cominciò la pestilenza a Cume, tanto grande, 
che ogni giorno ne pericolavano molti. Onde di mano in mano, morendone gran 
numero di persone, et non vi si trovando rimedio a tanta mortalità, andarono 
all’Oracolo a chieder la cagione di tal cosa. Dal quale gli fu risposto, così inter-
venirli, perché havevano rovinato Partenope. Et quando desiderassero di essere 
liberati di tanta pestilenza, erali bisogno di ristorarla, et rimetterla nel primo 
stato. Là onde subitamente passando alla rovinata Partenope, la reedificarono, 
et la nominarono Napoli, cioè nuova città. Conferma etiandio Strabone, che la 
fosse primieramente edificata da i Cumani, et poi fosse habitata da i Calcidesi, 
che quivi passarono dalle Pitecuse, et d’Atene, et al fine da loro dimandata Na-
poli. Forse parerà ad alcuno discrepante Strabone dalla narratione soprascritta, 
ma non è in verità, conciò fosse cosa, che i Cumani trassero origine da i Calcide-
si (com’è detto) et detti Cumani, dipoi si fermarono alle Pitecuse, et al fine edifi-
carono Cume, et poi quindi passando fecero questa città di Partenope, et occor-
rendogli la pestilenza, per la rovina di quella, dipoi ristorandola, 
l’addimandarono Napoli. Ben è vero, che Solino dice la fosse nominata Napoli 
da Augusto per esser da lui ristorata. Del che assai mi maraviglio, perché (oltre 
che dica contra l’opinioni di tanti autori di sopra nominati) chiaramente si ritro-
va nominato Napoli da altri nobili scrittori di molti anni avanti Aug. Et prima da 
Licofrone antico scrittore, qual fiorì ne’ tempi di Tolomeo Filadelfo. Et poi da 
Livio in più luoghi, narrando le cose de’ Napolitani, fatte di alquanti centenara 
d’anni innanzi Augusto. Fra i quali lo nomina nel 8. libro, scrivendo che Napoli 
si diede a i Romani con aiuto de i Nolani. Et nel vigesimo, descrive, che essendo 
l’essercito al Gerione, rivocato Fabio Massimo dittatore a Roma, passarono i 
Napolitani a Roma, et presentarono al Senato 40. Tazze d’oro di gran prezzo, di-
cendo, che conoscendo i Napolitani la gran necessità del popolo Romano, per il 
guerreggiare che faceva contro Annibale, non solamente per la conservatione di 
Roma, ma anche di tutte le città d’Italia (imperò che dalla salute del popolo Ro-
mano dipendeva la salute d’Italia) gli mandavano quel poco d’aiuto, a loro da’ 
suoi antenati lasciato, pregandolo che lo volesse accettare, et bisognandoli cosa 
alcuna, che potessero, se ne dovessero di loro prevalere. Et questo riputarebbo-
no il maggior beneficio, che da loro potessero ricevere. Et che dovessero accetta-
re con quello la loro buona volontà, riputandosi a maggiore honore il donare, 
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che il ricevere. Gli furono riferite infinite gratie dal Senato, et molto lodata la lo-
ro magnificenza, et liberalità. Et per dimostrare, che gli fosse aggrado, non so-
lamente il [180v] loro presente, ma altresì le liberali promissioni, et amorevoli 
parole, accettarono la minor tazza di tutte l’altre. Et nel 23. dimostra il passag-
gio, che fece Annibale al mar Sottano per il paese di Campagna, acciò conqui-
stasse Napoli città di marina. Et più in giù nota, che havendo ottenuto Annibale 
Capua, fece forza un’altra volta di voler soggiugare Napoli, con promissioni, et 
con minaccie, et che vedendo la costanza de’ Napolitani, si ridusse nel paese di 
Nola. Et più oltre narra, che la quarta volta menò l’essercito nel paese di Napoli 
per saccheggiarlo più tosto condotto da disperatione, che da speranza di soggiu-
gar la città. Descrive poi più a basso la intiera fede de i Napolitani verso il popo-
lo Romano qual sempre costantemente servarono così ne’ tempi delle loro av-
versità, come etiandio delle prosperitadi. Onde per questi autori si vede fosse 
così Napoli questa città addimandata, innanzi il nascimento d’Augusto da molti 
anni. Sempre furono amati i Napolitani da i Romani, et parimente honorati, o 
fosse ne’ tempi de’ Consoli, o degli Imperatori per la loro costante fede servata a 
quelli. Et per tanto non è maraviglia se ritroviamo, che da ogni tempo venissero 
quivi i Romani per pigliar ristoro de gli affannati spiriti, doppo i gravi fastidi so-
stenuti, così nel governo della Repub. come nella guerra, come dinota Strabone. 
Ben è vero, che anche molti di loro vi passavano per havere agevolezza da sodi-
sfare ad ogni suo sfrenato, et lascivo appetito, ritrovandosi le sorgive, et bagni 
tanto dell’acque calde, quanto frdde quivi intorno, et massimamente a Baie, et a 
Pozzoli, et etiandio per la dolcezza dell’aria, et amenità del luogo. Et tanta evvi la 
dolcezza dell’aria, et bellezza del paese, che molti Imperatori, et Senatori Roma-
ni volendo dar riposo alle stracche membra, et fastiditi sentimenti, per le cose 
della Rep. a questi luoghi venivano per viver quietamente, et altresì altri 
grand’huomini occuparsi a gli studij delle lettere. Onde dice Sillio. 

Nunc molles ubi ritus, atque hospita musis 
Otio, et exemptum curis gravioribus aevum. 

Fra i quali fu P. Vergilio eccellente poeta, T. Livio Padovano, Oratio, Claudiano, 
Francesco Petrarca, molto amico di Roberto Re di Napoli. Et ne’ tempi de’ nostri 
avoli, Anto. Beccadello Bolognese, detto il Panormitano dignissimo Oratore, Lo-
renzo Valla Romano ristoratore della lingua Latina, Porcellio Romano elegante 
poeta, Biondo Forlivese curioso investigatore dell’antiquità, Bartolomeo Faccio 
da Sumona, Niccolò Sagontino, Giovanni Aurispa, tutti dignissimi ingegni, con 
molti Teologhi, et Filosofi, de i quali fu Ferrando Valentino, Michel l’Epilam, 
Giovanni Solerio, Giovan Cardona, Enrico Palermitano, Pietro Razzano poi Ve-
scovo di Nocera, Gieronimo Monipoli, et Giacomo Mantovano tutti tre 
dell’ordine de i Predicatori, huomini molto illustri di lettere. Non meno hora vi 
convennero i Prencipi, et Signori in questa città da ogni parte del Regno per loro 
piacere, et trastullo, che convenivano ne’ tempi antichi, secondo che dimostra 
Strab. Imperò che di tutto il Regno (che si contiene fra il mare Adriatico, il mar 
Tirreno, et dal fiume Tronto, et da Fondi insino allo stretto canale di Messina, 
stringendovi dentro parte di Abruzzo, tutta la Puglia, Calavria, Basilicata, et ter-
ra di Lavoro) passano [181] quasi tutti i Signori de’ detti luoghi a questa città ad 
habitare la maggior parte dell’anno, ove quasi tutti vi hanno i suoi Palagi. Et per 
questo si veggono da ogni lato, Prencipi, Duchi, Marchesi, Conti, Cavalieri, Dot-
tori, Baroni, Gentilhuomini, Prencipesse, Duchesse, Marchesane, Contesse, Ba-
ronesse, et Gentildonne. Là onde credo ritrovarsi poche città nel Mondo da rag-
guagliare a questa quanto alla nobiltà. Vero è, che dico della nobiltà di tutto il 
Regno, che qui conviene, et non dico della nobiltà solamente del corpo della cit-
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tà, avvenga, che etiandio (parlando solamente di essa) vi siano molti Signori, 
Baroni, et Gentilhuomini. Assai per hora pare a me haver detto del gran concor-
so de i Signori, et Baroni, et letterati huomini, quali sono quivi venuti, et che al 
presente vi vengono per l’amenità del paese, et la piacevolezza dell’aria ad habi-
tare. Ora voglio dimostrare detta città. Ella è grande, et molto sontuosamente 
edificata fra il mare, et i piacevoli Colli, ben fortificata di grosse mura, et massi-
mamente questi anni passati di comandamento di Carlo V. Imp. sotto la cui pos-
sanza si ritrova. Quivi veggonsi ornati Tempij, superbi Palagi, et fortissime Roc-
che. Et particolarmente la chiesa di S. Chiara col monasterio di monache, opera 
certamente molto maravigliosa, la qual fu fabricata dalla Reina Agnese Spa-
gnuola, altri la nominano Santia, consorte del Re Roberto. Ove si scorgono mol-
te artificiose sepolture di Re, Reine, et figliuoli di Re, della nobilissima stirpe 
della casa di Durazzo, et di Carlo Re, fratello di S. Lodovico. Evvi poi la chiesa di 
S. Dominico, ove si vede la divota imagine del Crocifisso, che disse a S. Tomaso 
d’Aquino, Bene scripsisti de me Thoma, cioè tu hai bene scritto di me Tomaso. 
Si conservano nella Sacrestia di essa l’ossa d’Alfonso primo Re d’Aragona, di 
Spagna, di Sicilia, et di Napoli, di Ferrando primo suo figliuolo, et di Ferrando 
secondo, d’Isabella Duchessa di Milano, et di Ferrando Davalos Marchese di Pe-
scara, folgore di battaglia, con molti altri Prencipi, et Signori. Nel sagrato Tem-
pio de’ Frati di Monte Oliveto, vedonsi la vera effigie di Ferrando primo Re, et 
del secondo Alfonso sopradetti, tanto maravigliosamente composte, che paiono 
vivere. Ivi etiandio è sepolto Alessandro di Alessandri giureconsulto, che com-
pose quella dotta opera, Genialium dierum, di gran dottrina, et eccellenza. Nella 
picciola chiesa di S. Giovanni in Carbonara de’ frati Eremitani, si scopre sopra 
l’Altar maggiore la superbissima sepoltura di Roberto Re, et di Giovanna prima 
sua sorella, fatte di candido marmo, ove si veggono essi scolpiti con grande arti-
ficio. Dietro a loro in una picciola capella evvi la bella sepoltura di marmo bian-
co di N. Caracciolo, già gran marascalco del Regno, ove minutamente si scorge 
la sua effigie. Anche quivi vicino un’altra capella apare, molto riccamente orna-
ta. Sono etiandio altri nobili tempij in Napoli, cioè lo Episcopio (così da loro 
nominata la chiesa catedrale) S. Lorenzo, et la chiesa de’ minori di S. Francesco 
con altri, che lungo sarei in descriverli. De’ palagi, assai sontuosamente fabricati 
se ne ritrovano, et massimamente quel del Duca di Gravina, benché non sia 
compito, che se ’l fosse finito, si potrebbe agguagliare con ciascun altro nobile 
Palagio d’Italia, et parimente quel del Prencipe di Salerno, con alcuni altri. Son-
vi belle, et dritte, strade nelle quali si veggono i Quattro Seggi, di Capuana, 
[181v] di Nido, della Montagna, di S. Giorgio, ove si raunano i Prencipi, Duchi, 
Marchesi, Cavalieri, Conti, Baroni, et altri Signori a trattar le cose della città. 
Evvi il fortissimo Castel Nuovo, primieramente edificato da Carlo primo di An-
giò Francese Re di Napoli (ove era il monasterio de’ frati Minori, che in vece di 
quello poi fece S. Maria della Neve di osservantia, come scrive Pandolfo Colle-
nucio nel 4. lib. dell’historie del Regno) che fu coronato Re di Napoli nel 1265. 
con Beatrice sua consorte nella chiesa di S. Giovanni Laterano in Roma da Cle-
mente 4. Pontefice Romano, et poi fu talmente ristorato da Alfonso d’Aragona 
primo Re di Napoli, che fra le prime fortezze di Europa si può annoverare. Po-
scia scorgesi castello Capuano, alla porta Capuana, assai forte secondo quegli 
antichi tempi, il quale hora è stato assignato per far tutti i consigli, et altre cose 
dalla camera Imperiale, et della città, con castel dell’Ovo posto alquanto disco-
sto dalla città nella marina sopra uno scoglio (da gli antichi Meagro nominato) 
da Gulielmo terzo Normano amendue fabricati, et lungo tempo addimandati 
Normanni, secondo il Collenucio nel terzo lib. Vero è, che poi il Castel Capuano 
fu da Carlo di Angiò rinovato, et fortificato, et il castel di santo Eremo posto so-
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pra la rupe, che risguarda alla città, quale è stato grandamente fortificato da 
Carlo quinto Imperatore questi anni passati. Poi fuori la città al mezo giorno so-
pra il lito del mare appare il molto artificioso Molle, fatto primieramente da Car-
lo secondo Re di Napoli per maggior sicurezza del porto, et poi molto aggrandito 
da Alfonso primo, come scrive il Collenucio nel quinto libro, ove sempre si veg-
gono assai navili da diverse parti del mondo condotti. È ornato Napoli simil-
mente dello studio Generale posto da Federico secondo Imperatore, con molti 
privilegij, così dice Pandolfo Collenucio nel quarto libro, ove concorre gran nu-
mero di studenti da ogni lato del Regno. Quivi sono honorati, et riveriti assai 
corpi santi, et fra gli altri, quel di Santo Aspreno Vescovo, et di Santo Agrippino 
Eufemio, Anastasio, Severo, Giovanni, et Gaudioso Vescovo, San Gianuario Ve-
scovo Puteolano, et martire, Anello Abbate, Restituta Vergine, et martire, et 
Candida vedova, discepola di San Pietro. Altre assai venerabili reliquie di Santi 
in questa città si ritrovano, che lungo sarei in ramentarle. Sono usciti di essa as-
sai illustri, et eccellenti huomini, che hanno dato fama, et luce non solamente ad 
essi, ma altresì a tutto il mondo, de i quali fu Bonifacio 9. Pontefice Romano de i 
Tomacelli nobilissimo legnaggio, derivato dalla Illustre famiglia de’ Cibo di Ge-
nova; onde sono queste due (benché di nome diverso) una medesima stirpe. Il 
qual Pontefice essendo d’anni trenta, fu reputato degno di tanto Pontificato, così 
per la sua integrità di vita, come etiandio per la sufficienza delle lettere, come 
dimostra Biondo con Platina. Fu Giovanni 23. (innanzi Baldassar nominato) 
della nobile famiglia de’ Cossi, a cui è molto obligata la nostra città di Bologna, 
per i benefici da lui ricevuti essendo Legato di essa, et poi fatto Pontefice, se-
condo che dimostrano gli annali di quella. Diede grande splendore a questa pa-
tria Oliviero Carrafa Cardinale della Chiesa Romana con la sua singolar pruden-
tia, Vincenzo Carrafa, Andrea Mathe Palmieri, Marino Carazzolo Cardinale, pas-
sato di [182] questi anni all’altra vita, essendo Governatore di Milano. Ora vivo-
no Antonio S. Severino, Giovan Pietro Carrafa, con Giovan Vincenzo d’Aquaviva 
parimente della Chiesa Romana Cardinali, huomini non meno nobili, che pru-
denti. Ha prodotto similmente molti altri Prelati, cioè Patriarchi, Arcivescovi, et 
Vescovi, che sarei molto lungo in descriverli, i quali così con la loro buona vita, 
come etiandio con la loro dottrina hanno ornato essa. Fu Napolitano Statio Pa-
pinio, eccellente Poeta, et Giacomo Sannazzaro dolce amico delle Muse, come 
ciascuno elegante ingegno ne può dar sentenza. Abbandonò tant’huomo la com-
pagnia de’ mortali questi anni passati, con mestitia de i letterati, lasciando dopo 
sé molte dignissime opere, così in Latino, come in Volgare, con la sua honorata 
Cassandra Marchesana, donna certamente di molte virtù, et lettere ornata. De-
scritti gli huomini illustri, che alla mia notitia sono pervenuti, hora passerò alla 
descrittione della Signoria, dalla quale ella è stata governata. Fu sempre devota, 
et fedele al Senato, et popolo R. et a gli Imperatori, che tenevano l’Imperio, insi-
no che mai puoté, come dimostra Livio in più luoghi, et similmente Biondo con 
Sabellico, et Pandolfo Collenucio nelle loro historie. Mancata poi l’autorità, et 
possanza dell’Imperio Romano, fu soggiogata da i Gotti, et poi da Belisario Capi-
tano di Giustiniano Imperatore (come narra Procopio nel primo lib. dell’historie 
de’ Gotti.) Havendo poi i Longobardi occupata la maggior parte del Regno, si fe-
ce Re di essa Giovanni Campsino Constantinopolitano, altresì insignorendosi di 
quella parte di Campagna, che a’ Longoberdi non era soggetta (essendo morto 
Foca Imperatore) che fu l’anno di Christo 612. ma creato Eraclio Imperatore, 
Eleuterio Essarco l’uccise, et ritornò Napoli a divotione dell’Imperio. Così scrive 
Pandolfo Collenucio nel secondo lib. Et talmente rimase insino che passarono i 
Saracini d’Africa nell’Italia dell’anno 829. I quali havendo ottenuto tutto il paese 
d’Italia, quale è da Gaeta a Reggio di Calavria, parimente essa città ne venne sot-
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to il loro dominio. Et così fu da loro tenuta oppressa da 30. anni insino a i tempi 
di Giovanni X. Pontefice Romano, homo non meno ardito, che buono. Il quale 
con aiuto di Alberico Marchese di Toscana, li cacciò de i confini de’ Romani. Et 
seguitandogli insino al Garigliano, fece una gran battaglia con loro, et gli vinse, 
di modo che lasciando i Saracini l’altre cose, si ridussero al monte Gargano, et 
quivi si fortificarono, come dimostra Biondo, Platina, Sabellico, et Pandolfo Col-
lenucio nelle loro historie. Onde da quei tempi in qua, Napoli riconobbe la chie-
sa Romana per suo Signore, benché fosse poi travagliato da’ Greci, et da’ Saraci-
ni, insino alla venuta de i Normani nell’Italia. De i quali fu il primo investito di 
Napoli, dal Pontefice Innocentio 2. Ruggieri 2. et poi Ruggieri 3. Vero è, che non 
furono addimandati Re, imperò che fu il primo legittimamente instituito Re, 
Gulielmo 4. figliuolo del detto Ruggieri d’amendue le Sicilie, cioè di qua dal Fa-
ro, et di là, da Adriano 4. Pontefice R. a cui successe nel Regno Gulielmo 5. detto 
buono per la sua mansuetudine, che fu il secondo Re legitimo d’amendue le Sici-
lie: il quale havendo regnato anni 26. et vivuto 37. nell’anno di Christo 1186. con 
mestitia non solamente de i suoi popoli, ma anche di tutte le nationi Christiane 
passò di questa vita in Palermo [182v] non lasciando alcun figliuolo: et fu sepol-
to nella chiesa maggiore di Palermo, et poste sopra il suo sepolcro queste parole. 
Qui giace il buon Re Gulielmo. Dopo fu gridato Re d’amendue le Sicilie nel 1191. 
da Celestino 3. Papa, Enrico 6. figliuolo di Federico Barbarossa, et coronato Im-
peratore, che pigliò Costanza figliuola già di Ruggieri 4. essendo cavata del mo-
nastero di S. Maria di Palermo (ove era Abbadessa) con auttorità del Papa, es-
sendo già d’anni 50. per sua consorte, di cui ne trasse Federico 2. Passò all’altra 
vita Enrico in Messina nell’anno 1198. et portato a Palermo, lasciando Federico 
suo figliuolo herede del Reame. Fu Enrico prudente, eloquente, et di mediocre 
statura, assai gratioso di aspetto, debole di corpo, ma d’animo aspero, et vehe-
mente, onde fu molto terribile a gli nemici. Molto si dilettava di cacciare, et di 
uccellare con falconi, et altri uccelli di rapina. Si dice che Federico suo padre 
fosse il primo, che portasse nell’Italia tal modo di uccellare. Successe poi nel Re-
gno Federico 2. suo figliuolo, che fu poi coronato Imp. da Onorio 3. Papa, nel 
1220. Et mancò in Ferensuola di Puglia nel 1250. et portato a sepelire a monte 
Reale sopra Palermo in Sicilia, sopra la cui sepoltura Manfredi suo figliuolo na-
turale gli fece porre questi versi. 

Si probitas, sensus, virtutis, gratia, intellectus, 
Nobilitas oris possent resistere morti, 
Non foret extinctus Federicus qui iacet intus. 

Fu Federico bello, et formoso di corpo, et di giusta statura, con le membra qua-
drate, et di pelo alquanto rosso, et allegro, et molto di sentimenti svegliato, et di 
gran prudenza. Haveva ingegno a tutte l’arti mecanice, dotto nelle lettere, sape-
va in più linguaggi parlare, cioè in Italiano, Latino, Alamano, Francese, Greco, et 
Saracino. Fu magnifico, liberale, magnanimo, et rimuneratore de’ benefici, et 
severissimo vendicatore della perfidia, valse assai nell’arme, et d’animo invitto. 
Vero è, che sopra modo fu amator di femine, et molto si dilettò della caccia. Tra-
vagliò assai la chiesa Romana, come altrove ne parlerò, et parimente della sua 
morte. Dopo la cui morte rimase il Regno a Corrado suo figliuolo, et costui mo-
rendo, s’insignorì del Regno Manfredi suo fratello naturale, senza autorità del 
Papa, nel 1254. Fu Corrado sopra nominato huomo inhumano, et crudele, et di 
prudenza, et di virtù molto dal padre dissimile. Vero è, che fu di bellezza da rag-
guagliare ad Absalone. Volendo Papa Urbano quarto, scacciar Manfredi, investì 
del Regno Carlo Duca di Angiò, fratel di S. Lodovico Re di Francia, nel 1262. Fu 
superato Manfredi da Carlo antidetto, et rimase morto presso Benevento, et fu 
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sepolto fuori del sagrato per essere iscommunicato, et posto sopra la sepoltura 
questi versi. 

Hic iaceo Caroli Manfredus Marte subactus, 
Caesaris haeredi non fuit urbe locus. 

Sum patris ex odijs ausus confligere Petro, 
Mars dedit hic mortem, mors mihi cuncta tulit. 

Era Manfredi huomo di persona bellissimo, dottissimo in lettere, et in filosofia, 
affabile, animoso, et gagliardo della persona, astuto, et liberalissimo. Edificò nel 
[183] golfo di Siponte Manfredonia. Ottenne dopo Manfredi, Carlo Duca di An-
giò tutto il Regno, nel 1265. et etiandio la Sicilia oltra il Farro. Vero è, che per 
l’insolentia d’alcuni Francesi furono morti tutti i Francesi della Sicilia, e i Sici-
liani si diedero a Pietro Re d’Aragona. Et così non uscì più delle mani detto Re-
gno de gli Aragonesi, insino a Carlo 5. Imperatore. Mancò poi Carlo nel 1284. 
d’età d’anni 56. havendo regnato 19. Fu Carlo di persona grande, et dritto, con 
viso rubicondo, naso grande, feroce d’aspetto, animoso, severo, et aspero nel 
punire, molto più eccellente nelle cose militari, che nelle civili, et pacifico, mo-
desto nel mangiare, et bevere. Et nelle cose veneree quasi di vita religiosa. Dor-
miva poco, et parlava poco, ma faceva assai cose, et operava più che non diceva. 
Largo a’ soldati, et molto fermo nelle sue promesse, ma ambitiosissimo, et cupi-
do di stato, et di danari, senza cercare, onde venissero per ispedire le sue impre-
se. Non si dilettò mai di buffoni, né di volteggiare, et simil gente di corte, ma di 
soldati solamente. Portava per sua arma i Gigli di Francia in campo azurro, et di 
sopra un castel vermiglio a differenza di quella del Re di Francia. Maculò assai 
la fama sua delle vittorie ricevute con lasciare troppo licenza a i suoi soldati nel 
tempo della pace in danno de i sudditi. Fece edificare chiese, et Monasteri, et 
molti altri sontuosi edifici, et tra gli altri castel Nuovo di Napoli nel luogo, qual è 
hora, ove era un monasterio di frati Minori, il qual lui fece rovinare per porvi il 
castello. Et in emenda di questo fece fare S. Maria della Neve. Morendo altro fi-
gliuolo non lasciò, che Carlo secondo Prencipe di Salerno, allhora prigione, a chi 
molti anni innanzi haveva dato per moglie Maria figliuola di Stefano Re 
d’Ungheria. Successe a Carlo I. il detto Carlo II. suo figliuolo. Il quale havendo 
regnato anni 24. essendo d’anni 60. passò all’altra vita nel 1309. lasciando il Re-
gno a Roberto suo figliuolo. Fu Carlo huomo benigno, gratioso, giusto, et molto 
liberale. Fu nobile Prencipe nelle cose civili, et pacifiche, ma nelle militari, né 
fortunato, né esperto. Di persona fu alquanto torto, et zoppo. Trasse di Maria 
sua consorte nove figliuoli maschi, et cinque femine, i maschi furono, Carlo 
Martello Re d’Ungheria per successione della madre, Lodovico Vescovo di Tolo-
sa, poi canonizato da Giovanni 22. Papa, Roberto terzo genito, che successe a lui 
nel Regno di Napoli, Filippo Prencipe di Taranto, Giovanni Prencipe della Mo-
rea, Tristano, Raimondo, Berlingeri, Lodovico 2. Duca di Durazzo, Pietro Conte 
di Gravina. Le figliuole femine furono Clementia moglie di Carlo primogenito di 
Filippo Bello Re di Francia, Bianca maritata a Giacomo Re d’Aragona, Elinora 
donna di Federico Re di Sicilia, Maria consorte del Re di Maiorica, Beatrice spo-
sata ad Azzo Marchese da Este Signor di Ferrara, et poi a Beltramo dal Balzo, et 
essendo lui morto, a Roberto Delfino di Vienna. Fece Carlo molti edifici in Pro-
venza, et in Italia, et massimamente il Molo (com’è detto.) Pigliò poi la corona 
del regno Roberto terzo genito, come scrissi. Et havendo tenuta la corona del 
Regno molt’anni, lasciò la spoglia mortale nel 1342. non li rimanendo alcun fi-
gliuolo, benché vi rimanessero tre nepote, figliuole di Carlo suo figliuolo, cioè 
Giovanna prima genita, Maria, et Malgherita. Fu riputato Roberto Signor molto 
prudente, dotto, religioso, liberale, et grand’amatore di huomini dotti, et [183v] 
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virtuosi. Né si ritrova alcuno scrittore de suoi tempi, che di lui honoratamente 
non parli. Hebbe per donna Sancia figliuola del Re di Maiorica santissima don-
na, della quale nacque Carlo sopranominato. Et edificò molte chiese, et mona-
steri, et tra gli altri quel di S. Croce di Napoli, ove detta Reina è sepolta, et il 
monasterio di santa Chiara. Etiandio aggrandì gli edifici di castel Nuovo, et edi-
ficò il castel S. Eramo. Et dopo molte cose da lui fatte, lasciò di sé dolce, et desi-
derata memoria, massimamente celebrata da Francesco Petr. et da Giovanni 
Boccac. i quali da lui furono singularmente amati. Pigliò dopo la bacchetta 
dell’Imperio del regno Giovanna prima sua nipote, che regnò insino all’anno 
1382. la quale fu strangolata di comandamento di Carlo di Durazzo Re 
d’Ungheria, havendo quella adottato in figliuolo Lodovi. 1. Duca d’Angiò, et fi-
gliuolo secondo di Giovanni Re di Francia con consentimento di Clemente 7. an-
tipapa. Il quale dopo molte guerre essendo stato ferito nella battaglia fatta in 
Puglia col Conte Alberico da Cunio, capitano di Carlo di Durazzo, passò di que-
sta vita nel 1384. in Bisegli. Morto poi Carlo 3. antidetto in Ungheria nel 1386. li 
successe nel Regno di Napoli Ladislao suo figliuolo. Benché fosse coronato di 
detto Regno Lodovico 2. figliuolo di Lodovico Duca di Angiò da Clemente 7. an-
tipapa in Avignone. Et havendo Ladislao regnato anni 19. passò all’altra vita nel 
1414. lasciando herede Giovanna seconda sua sorella, perché non haveva figliuo-
li. Fu Ladislao assai bell’huomo di persona, bellicoso, cupido di signoria, ga-
gliardo, et fortunato, et da ognun temuto. Amò l’armi, et i soldati. Fu molto vigi-
lante nelle sue opere, robusto alla fatica, et alquanto balbutiente nel favellare. 
Del che credevano fosse stato cagione il veleno che gli fu dato a bere nella giovi-
nezza, per il quale stette a gran pericolo della vita. Era liberale, et massimamen-
te a’ soldati. Vestiva di vile habito, et massimamente in capo. Honorava molto i 
forastieri, et verso tutti si dimostrava cortese. Morto Ladislao successe nel Re-
gno Giovanna 2. sua sorella, già maritata al Duca d’Austria, che fu l’ultima, che 
regnò della casa di Durazzo, scesa di Francia, la qual adottò in figliuolo Lodovico 
3. figliuolo di Lod. 2. Duca di Angiò, et poi anco pigliò per figliuolo Alfonso Re di 
Aragona. Morì Lodovi. a Cosenza nel 1434. Et huomo molto clemente, et beni-
gno. Dopo la cui morte, poco campò la Reina Giovanna, conciò fosse cosa che 
nel medesimo anno passò di questa vita, lasciando herede del regno Renato Du-
ca di Lorena, fratel carnal di Lodovico sopra detto, havendo privato della figlia-
tione Alfonso antidetto. Fu la Reina Giovanna impudica, et instabile. Onde si di-
ceva che, solamente nell’instabilità fu stabile. Pigliò poi Alfonso il regno, et lo 
tenne insino alla morte, che fu l’anno 1458. et di sua età 66. havendo regnato in 
Napoli anni 22. lasciando herede del regno Ferrando suo figliuolo naturale. Fu 
Alfonso di statura mediocre, di corpo asciutto, et leggiadro, di volto più al color 
pallido, che bruno, d’occhi lustranti, et lieto aspetto, il naso hebbe alquanto rile-
vato in mezo, et alquanto aquilino, i capelli negri per natura, et portavali corti, sì 
che le orecchie non passavano. Era nel parlar breve, cortese, terso, et sententio-
so. Le sue risposte piacevoli, gratiose, et anche havendo sempre molto rispetto a 
non lasciar partire alcuno dalla sua presentia [184] malcontento, in tanto che se 
d’alcuna cosa era richiesto, che a lui non paresse doverla concedere, più tosto 
qualche dilatione interponeva, che apertamente la negasse. Fu religiosissimo, et 
circa il divin culto, cerimonie, et appresentationi Christiane assiduo, et diligente 
non pretermettendo cosa alcuna che all’ornato, et frequentia del sacrificio ap-
partenesse, et molto a quello attento stava. Haveva etiandio per usanza accom-
pagnare humilmente, et con gran riverenza a piedi l’Eucaristia in qualunche 
luogo si trovasse, che per la terra fosse portata, fu temperato nel vivere, et mas-
simamente circa l’uso del vino, il quale o non beveva, o con molta acqua il tem-
perava. Amava la bellezza, la quale diceva essere argomento di buoni costumi, sì 
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come il fiore è argomento del frutto. Mai di sangue humano si dilettò. Era nella 
battaglia aspro, et terribile, ma finita la pugna, et la vittoria, mitissimo, et hu-
mano, et d’ogni ingiuria dimenticato, come se mai stata non fosse. Fu splendi-
dissimo nell’apparato, et ornamenti di casa, con paramenti, et cortinaggi di rec-
cami, et di seta, et vasi d’oro, et d’argento in quantità incredibile. Vago di gem-
me, et pietre pretiose. Et benché havesse tanti apparati, non però si dilettava di 
vestire sontuosamente. Fece grandi edifici, ma li più famosi furono castel Nuo-
vo, che lo ridusse a quella bellezza, et fortezza, che oggidì si vede. Et anche fece 
belle cose nel castel dell’Ovo, et ampliò il Molo, et deseccò le palude ch’erano in-
torno a Napoli. Amò molto i letterati, et gli accarezzava, et gli honorava. Onde 
nella sua corte teneva honoratamente Bartolomeo Faccio, Giorgio Trabisonda 
greco, Lorenzo Valla, Giovanni Aurispa Siciliano, Antonio Panormitano con 
molti altri. Parimente amava gli huomini, savi, et nell’armi prodi. In vero se io 
volesse descrivere l’egregie virtù di tant’huomo sarei troppo lungo. Ma chi le 
vuole intendere, legga Biondo, Sabellico, Bernardino Corio, Antonio Panormita, 
Simonetta con gli altri scrittori di nostra età, et pienamente vederanno di quante 
lodi sia degno Alfonso. Era Re d’Aragona, di Valenza, di Spagna, di Sicilia, di 
Sardegna, et di Maiorica, oltre che di Napoli. Mancato Alfonso fu coronato del 
Regno da Latino Orsino Cardinale, mandato da Eugenio Papa 4. Ferrando suo 
figliuolo naturale. Il qual fu huomo molto severo, tal ch’era cosa maravigliosa a 
vederlo ridere. Passato all’altra vita, lasciò herede del regno Alfonso secondo suo 
figliuolo, che fu ornato della corona del Regno dal Cardinale di Chiaramonte 
mandato a Napoli da Alessand. 6. Pontefice Ro. Di poi intendendo che Carlo ot-
tavo Re di Francia gli veniva contra per iscacciarlo del Reame (correndo l’anno 
di Christo 1494.) considerando gli animi dei signori, et de i popoli del Regno, 
diffidandosi di potersi mantenere, rinonciò la corona a Ferrandino suo figliuolo, 
et voltando lo stretto canale di Messina, alla detta città si fermò. Ove poco dopo, 
passò all’altra vita, et ivi fu sepolto nella chiesa maggiore. Avicinandosi in que-
sto tempo Carlo sopradetto a Napoli, parimente Ferrandino fuggì a Procida, et 
quindi in Sicilia. Onde Carlo senza resistenza alcuna vittoriosamente entrò in 
Napoli, et pigliò la Corona del Regno. Poi l’anno seguente ritornando quello in 
Francia, ritornò Ferrandino a Napoli. Ove doppo molte gloriose vittorie ottenute 
contra i Francesi, ch’erano in presidio del Regno, havendo aiuto da’ Venetiani, 
molto giovine passò all’altra vita. A cui successe nel Regno [184v] Federico suo 
zio. Contra il quale fra poco tempo mandando un potente essercito Lodovico 12. 
Re di Francia successore di Carlo 8. (et conoscendo non esser sufficiente a resi-
sterli) parveli di passare in Francia, et rimettersi alla discretione del Re. Ma po-
co li giovò, conciofosse cosa che Lodovico lo ritenne in Francia, largamente però 
dandoli le cose necessarie lo per vivere. Et così ottenne senza fatica liberamente 
la signoria del Reame. Onde doppo alquanti anni Federico passò di questa vita a 
Tose in Francia, et fu honoratamente sepolto nella chiesa di S. Francesco di Pau-
la. Lasciò questo Re tre figliuoli maschi, et due femine di Madonna Isabella de’ 
Balzi santissima donna, che salì al Cielo in Ferrara questi anni passati, come 
pietosamente si può credere. Di questa casa d’Aragona più non si ritrova altro 
che il Duca di Calavria primogenito già di Federico, che honoratamente passa i 
suoi giorni in Spagna vice Re di Valenza. Fu poi spogliato del Regno Lodovico 
12. da Ferrando Re d’Aragona per mezo di Consalvo Farrando Agidarrio Valoro-
so capitano, con aiuto di Prospero, et di Fabricio Colonnesi prodi capitani, come 
nota Sabellico nel fine delle sue Eneadi, et altresì io ho veduto; là onde rimase 
solo signore del Regno, detto Ferrando, havendo anche l’Isola di Sicilia. Passato 
all’altra vita Ferrando nel 1516. rimase la signoria d’Aragona, di Sicilia, di Napo-
li, et di tutti gli altri Regni di Spagna a Carlo figliuolo di Filippo, figliuolo di 



 320 

Massimiano Imperatore, et d’Isabella figliuola di detto Ferrando, et d’Isabella 
Reina di Spagna. Il qual Carlo fu poi eletto Imperatore Romano, et solennemen-
ti coronato da Clemente settimo Pontefice Rom. in Bologna nel 1530. Et così 
sotto detto vittorioso, et glorioso Imperatore è perseverato insino ad oggi. Ben-
ché fosse conturbato nell’anno 1528. essendo assediato Napoli da Odetto Allau-
treco capitano di Francesco primo Re di Francia, che haveva un essercito di 
50000. combattenti, essendo difeso da Filiberto prencipe d’Orangia con 12000. 
armati; nondimeno si mantenne però sotto l’Imperio di detto Carlo. Et hora si 
riposa sotto lo stendardo di tanto Imperatore, il qual vi venne, et entrò con gran 
gloria in Napoli, nel 1535. havendo soggiugato Tunisi, et scacciato Carandino 
Barbarossa, che s’era insignorito d’esso, et restituito nel paterno stato il Re Mo-
ro da lui scacciato. Uscendo poi della molto magnifica città di Napoli (volendo 
ritornare alla descrittione principiata,) appare l’ameno, et dilettevole paese, et 
grandemente producevole non solamente delle cose necessarie per uso de gli 
huomini, et de gli animali, ma altresì per le delitie, et piaceri sensuali. Et prima 
se ne trae da esso grand’abbondanza di grano, orzo, et d’altre biade, con molte 
generationi di buoni vini, et tanto copiosamente che parerà a chi non l’haverà 
veduto, cosa quasi incredibile, come sia possibile che d’un medesimo campo si 
cavi tanta abbondanza di frumento, et di vino. Concio sia cosa, che si veggono 
tante viti sopra d’un altissimo albero, et tanto allargate sopra i rami di essi, che 
alcuna volta da uno di quelli se ne cavano due dogli di vino, o siano 2. barili, et 
altresì 16. come a me dicevano gli habitatori del paese, et etiandio facilmente si 
può giudicare da chi le vede, benché prima a me paresse cosa difficile da crede-
re, avanti lo havesse veduto. Et di ciò ne fa memoria Plin. nel 14. lib. nel [185] 
cap. 2. narrandolo come cosa maravigliosa. Vi sono etiandio alcuni ameni, e di-
lettevoli colli, i quali producono belli, et saporiti frutti d’ogni maniera. Si scor-
gono altri piccioli colli, che intorniano alcune picciole pianure, che paiono teatri, 
et anfiteatri, molto accomodati alla caccia de i selvatici animali. Poscia intorno 
la città sono belli, et vaghi giardini, ornati di Naranci, Limoni, Cedri, et altri si-
mili alberi. Fra i quali trascorrono le chiare acque, facendo gran mormorio, et 
susurro, che danno gran piacere a chi le vede, et sente. Veggonsi in essi le vaghe, 
et belle, et alte topie di diverse spetie di viti ornate, dalle quali ne’ tempi oppor-
tuni pendono i ponderosi racemmi di uve, con gran piacere, di chi le risguarda. 
Et acciò che non manchi il piacere dell’odorato, si sente l’odor della mortella, di 
allori, di gelsamini, di rose, et rosmarini, et d’altri simili odoriferi arbuscelli, de’ 
quali ne sono fatte le misurate pareti intorno detti giardini, insieme con i ver-
deggianti bussi fra le quai pareti, si veggono sopravanzare de gli allori, naranzi, 
et limoni, da i quali sempre (secondo le stagioni) pendono l’odorate, et dorate 
pome. Anche in alcuni d’essi si scorgono le cancellate pareti, di Naranci vestite, 
piene de i loro frutti, che danno gran piacere a chi gli vede. Veramente (come a 
me pare) si possono dir questi delitiosi, et vaghi luoghi, esser come paradisi ter-
restri. Et per tanto non è maraviglia se ne’ tempi antichi venivano qui da Roma 
tanti Senatori, et tanti Signori (sì come ne’ tempi moderni) a finire i suoi giorni 
in queste delitie, et piacevoli luoghi. Assai sono per hora dimorato in descrivere 
generalmente il paese, che è circa di Napoli: voglio al presente seguitare la de-
scrittione de i luoghi oltra di detta città. Fuori di Napoli verso l’Oriente da un 
miglio, et oltre altretanto dalla marina discosto, appare il luogo, ove era Palepo-
li, come dimostra Livio nell’8. libro, quando dice, che Palepoli era non molto da 
Napoli lontano; conciò fosse cosa, che un istesso popolo habitava in queste due 
città, cioè i Cumani usciti di Cume de i Calcidesi venuti di Euboia, ch’erano pas-
sati al lito del mare in questi luoghi vicini con un’armata marinaresca, et have-
vano primieramente pigliato l’Isola Enaria con le Pitecuse. Il che fatto, tanto si 
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assicurarono, che arditamente scendendo in terra, quivi si fermarono ad habita-
re. Et più in giù narra, che havendo soggiugata Palepoli i Greci, fu poi da Publio 
Palantio Console pigliata. Et poi soggiunge; havendo Publio preso un luogo mol-
to idoneo fra Palepoli, et Napoli, prohibiva che i nemici non potevano haver soc-
corso da gli amici, et confederati. Secondo Ambrogio Lione nel primo lib. della 
città di Nola, era detta città Palepoli, ove hora si vede la torre de i Giopparelli, da 
Napoli discosta tre mila passi. Ma sì come pare a me non era molto lontana dal 
luogo, ove hora si vede Poggio Reale. Onde infino ad oggi si veggono assai vesti-
gi d’antichi edifici. Fu fabricato questo nobile Palagio da Ferrando d’Aragona 
primo Re di Napoli. Il quale è la metà più lungo, che largo, havendo in ciascun 
cantone una Torre, nella quale sono due belle camere di sotto, et parimente di 
sopra. Si scorre dell’una torre all’altra per un proportionato portico, et simil-
mente per alcuni corridori di sopra. Nel mezo di detto palagio vi è una lunga, et 
larga piazza a misura di tutto l’edificio, nella quale si scende per alcuni gradi. Et 
quivi sono alcune fistole talmente composte nel pavimento, che ancor [185v] di-
ligentemente cercate a pena si ritrovano, delle quali ad arbitrio del Signore, con 
tanto impeto si cacciava l’acqua, che era impossibile, che quei che quivi si ritro-
vavano non fossero da ogni lato copiosamente bagnati. Et questo haveva fatto 
fare detto Re, per dar piacere a i signori, quai passavano a lui ne tempi de i gran 
caldi, conducendogli quivi a mangiare con lui. Vero è, che hora giace molto mal 
trattato, così per la malignità delle guerre, come etiandio per non vi esser chi ne 
habbia cura. Io penso, che Alfonso da Este Duca di Ferrara, et anche Francesco 
Gonzaga Marchese di Mantova, (il primo nell’Isoletta di Belvedere posta nel Po 
presso Ferrara, et l’altro in quel nobile palagio di Mirmirolo) pigliassero tale in-
ventione di bagnar quelle persone, che sono ignoranti di simili ritrovate, per tali 
secrete fistole, dalle quali sono impetuosamente cacciate da ogni lato l’acque. 
Intorno a questo nobil palagio erano ne’ tempi di detto Re Ferrando, molti altri 
belli edifici, et vaghi giardini, per li quali scorrevano vaghe fontane chiare. De i 
quali assai vestigi hora si veggono. Ora innanzi che più oltre seguiti la descrit-
tione circa il lito del mare, pare a me di dover descrivere alcuni luoghi, che si ri-
trovano fra il monte Vesevo (hora di Somma detto) et la città di Aversa. Primie-
ramente adunque si vede Marliano da gli antichi detto Marianum, et Merelia-
num, et poi Acerre da Strabone Acerra addimandata, et parimente da Sillio 
nell’ottavo libro, et da Appiano Alessandrino nel primo libro delle guerre Civili, 
et da Plinio sono riposti gli Acerranei nella prima regione. Et Livio fa mentione 
d’essi in più luoghi, et massimamente nel vigesimoterzo libro dimostrando, che 
essendo gli Acerrani assediati da Annibale, si partirono occultamente, una por-
tando seco ciò che poterono, et così si salvarono passando per alcuni traversi di 
strade solamente a loro domestiche. Onde adirato poi Annibale bruciò la città. 
Et nel ventesimo settimo, dimostra che fosse conceduto a gli Acerrani di poter 
ristorare gli edifici abbruciati. Et Vergilio ne fa memoria di questa città, nel se-
condo della Georgica, così. 

Talem dives arat Capua, vicina Vesevo 
Ora iugo, et vacuis non aequus Acerris. 

Il che dichiarando Servio dice essere Acerra una città di campagna non molto 
da Napoli discosto, appresso cui passa il fiume Glanio, il qual rovina il paese di 
quella per le continue inondationi. Et per questo è sì come priva d’habitatori, 
come dice Probo, et si vede, che più tosto pare una male habitata villa, che una 
città. Vedesi poi il fiume Glanio, che ha la sua origine dal monte sopra di Sessu-
la, da gli antichi scrittori Clanius nominato, sì come da Verg. et da Sillio nell’8. 
lib. Et secondo Probo trasse questo nome da Clanio gigante. Tutto il circonstan-
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te paese, sono i fertili campi Leborini, come già habbiamo dimostrato. Scorgesi 
poi Sessula, da Acerra quattro miglia lontano, Suessula detta da Strab. et da Li-
vio in più luoghi. Et primieramente la nomina nel 7. lib. et dimostra, che fosse 
fatta una gran battaglia fra’ Romani, et Sanniti, la terza volta a Sessula, ove fu-
rono posti in fuga i Sanniti da M. Valerio. Et nell’8. narra come piacque al Sena-
to, che fossero i Cumani, et Suessulani sotto quella medesima legge, et conditio-
ne ch’era a Capua. [186] Et nel 23. dimostra che partendosi M. Claudio da Casi-
lino passasse per Galatia, et quindi varcando il Volturno fiume, et caminando 
per il territorio Saticulano, Trebeano, sopra Suessula, per i monti arrivasse a 
Nola. Ramenta i Suessulani Pli. nel 8. lib. benché dica il corrotto testo, Vessula-
ni. Ora questa città è quasi rovinata. Appaiono poi dalla parte aquilonare i monti 
di Capua nominati da Livio, di Tifata (com’è detto.) Sono questi monti sopra 
Capua, et sopra tutto questo paese. I quali dall’altra parte d’esso assai lunga-
mente trascorrono insino nel paese di Nola. Poi più oltre verso l’Aquilone, veg-
gonsi gli asperi, et strabocchevoli monti, fra i quali si conchiude valle Caudina, 
de i quali esce il fiume Isclero, ch’è il primo fiume fra tutti gli altri di Campagna 
da questo lato, il qual mette capo nel fiume Volturno sopra Capua cinque miglia. 
Sono detti monti altissimi, che sono fra detto fiume Isclero, et il fiume Sorritella, 
di cui ne’ Sanniti poi parleremo. Ne’ detti monti appaiono alquanti castelli, cioè 
Grotta, et più in alto monte Taburo, nominato da gli antichi mons Taburnus, 
come dimostra Verg. nel 2. della Georgica. 

Neu segnes iaceant terrae, iuvant Ismara Bacco 
Conserere, atque olea magnum vestire Taburnum. 

Le quai parole isponendo Servio, dice esser Taburnum un monte di Campa-
gna: ma il Landino dice esser de i Sanniti, ornato di molti olivi; come anche 
scrive Vibio Sequestro. Et benché paia discrepantia fra questi scrittori, nondi-
meno così si possono concordare; che essendo esso monte alli confini 
d’amendue dette Regioni si può addimandar di Campagna, et de i Sanniti. E-
tiandio altrove ne fa mentione Vergilio di esso monte, tra i quali luoghi è nel 12. 
libro quando scrive. At velut ingenti sylvae summoque Taburno. Poi sopra la 
valle del detto monte, che risguarda al fiume Isclero, evvi colle di Pace. Vedesi 
poi in quella valle, fra detto monte, et lo Isclero, alla destra Lunatula, et sopra 
del monte, il nobile castello di Airola, ornato di titolo di Contato, discosto due 
miglia dalle Forche Caudine. Arrivano insino a questo luogo gli aspri, et difficili 
monti di Capua, i quali risguardano di riscontro all’opposita regione, et paese, et 
così scorrendo continovamente passano a Nola. Et furono da gli antichi (com’è 
detto) nominati di Tifata. Sotto questi monti, i quali mirano al mezo giorno da 
questa parte, quasi alle radici d’essi, sono alcuni nobili luoghi, fra i quali è Me-
ronida, et Caserta città: et più oltre Matalone, da alcuni detto Meta Leonis, et da 
altri Magdalon. Egli è questo nobil castello ornato della dignità del Contado, 
soggetto alla nobilissima stirpe de’ Carrafi gentilhuomini Napolitani, di cui hora 
n’è signor Diomede. Sopra Matalone da tre miglia fra gli antidetti monti, evvi 
Durazzo, di cui tiene la signoria Niccolò della Rata. Poi nella soggetta pianura 
sotto gli antedetti monti, nell’entrata della valle delle Forche Caudine appare 
Arzento castello della nobile famiglia de gli Stendardi gentilhuomini Napolitani. 
Di cui è uscito il S. Pietro ne’ giorni nostri, non solamente giusto, et ottimo 
prencipe, ma anche letterato. Caminando poi in giù per la bella pianura verso 
Napoli, ritrovasi S. Agata, da i Gotti edificato (come dicono alcuni.) Sono tutti 
l’antidetti castelli nuovamente fabricati, secondo il Volaterrano. Vedesi poi più 
in giù sotto Arzento Marliano avanti nominato, et [186v] a mezo il colle, Cancelli 
castello, et di sopra Forino. Ma avanti che più oltre proceda, voglio descrivere i 
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monti di Capua da gli antichi Tifata nominati (come io dissi) de i quali sovente 
Livio ne parla (secondo che di sopra è dimostrato, et altri si dimostrerà) et mas-
simamente nel 7. lib. quando dice, che lasciando i Sanniti i Sedicini, assaltarono 
i Campani, fortezza di tutti i vicini popoli, parendogli più facil vittoria, et di 
maggior gloria, et guadagno. Onde fermando buon presidio sopra i monti di Ti-
fata (che sono sopra Capua) scesero tutti in un squadrone nella pianura, la quale 
è fra Capua, e i monti di Tifata, et qua combatterono. Et nel 23. narra, che ha-
vendo Annibale l’essercito a Tifata non puoté ritrovar Gracco, avvenga, che in 
fretta caminasse per aggiungerlo. Et nel 32. dice, che venderono il territorio di 
Capua, ch’è sotto Tifata, Cornelio Peto, Scipione Africano, et C. Lelio Peto. Et 
più in giù similmente fa memoria de’ detti Conti. Poi al declino del monte anti-
detto, che comincia dalla sommità d’esso sopra Capua, et così declinando passa 
alla valle Caudina, nel fine di esso declivo vedesi Sarno castello, così addiman-
dato dal fiume Sarno, qual ha quivi sotto il suo principio, come poi dimostrerò. 
Lasciando Sarno, et ritornando a dietro nella pianura vedesi l’antica città di No-
la, con tal nome chiamata da Strabone nel quinto libro, et da Appiano Alessan-
drino nel 1. lib. delle guerre civili, et da Plinio riposta nella prima Regione, et da 
Tolomeo annoverata fra i Picentini. Del che assai mi sono maravigliato, imperò 
ch’ella è di qua dal fiume Sarno, ch’era termine di Campagna, et principio de i 
Picentini, com’egli parimente dimostra, et conferma Sempronio nel libro della 
Divisione dell’Italia, et testifica Annio nel 9. libro de i Comentari (come poi di-
mostrerò.) Ben è vero, che par che voglia Livio nel nonagesimo terzo libro, che 
ella sia ne’ Sanniti, quando dice, che Silla pigliò Nola nel Sannio, et poi partì il 
territorio di quella a i soldati. Così io direi alle parole di Livio, che egli 
l’annovera ne’ Sanniti per esser tanto quella vicina ad essi, forse parendogli, che 
la fusse del territorio di quelli, et ancor perché havendo i Nolani talmente con-
giurato co i Sanniti nella guerra sociale contro i Romani, che si potevano anno-
verare fra essi per il grande affetto, che havevano a quelli. Ma in vero pare a me 
per ogni modo secondo Strabone, et Plinio (come è detto) che si dee riporre in 
Campagna. La quale fu edificata (come vuole Trogo) da i Giapigij, ma secondo 
Solino, da i Titij. Peraventura così si potrebbono concordare questi scrittori; 
cioè che la fosse da uno di quei popoli principiata, et dall’altro ampliata, et ag-
grandita, overo ristorata, conciosia cosa che spesse fiate gli antichi scrittori di-
chino, che fosse principiata una città da qualchuno, dal quale solamente fu ag-
grandita, o rifatta. Era molto grande ne’ tempi antichi questa città, come dimo-
stra Ambrogio Lione nel primo lib. di Nola, che (secondo che dice) giravano in-
torno di quella le mura da 2017. passa continovate, havendo 12. porte, era di 
forma ritonda. Nella quale erano due Anfiteatri, uno di marmo, et l’altro di mat-
toni cotti col tempio di Augusto, di Mercurio, et di Giove. Veggonsi anche oggidì 
in questo ambito molti vestigi, d’antichi, et superbi edifici, et ritrovansi cavando 
la terra, molte antichità. Vero è, che hora è molto picciola, conciosia cosa, che 
non circonda oltre di 924. passi, havendo cinque [187] porte solamente, essendo 
stata rovinata quell’antica. Assai altre cose scrive il detto Ambrogio di questa 
sua patria, che sarei molto lungo in descriverle. Così si ritrova scritto nel libro 
delle Colonie. Nola muro cincta Colonia Augusta, Vespasianus deduxit, Iter po-
pulo debetur ped. CXXX. Ager eius limitibus fuerat assignatus. Più volte ne fa 
memoria di essa città Livio, et fra gli altri nel 9. lib. ove dice, che fu ripigliata per 
forza da C. Livio Console. Et nel 23. narra che Annibale considerando di non po-
ter acquistar Napoli né con lusinghe, né con forza, passò nel territorio di Nola. 
Poscia soggiunge che M. Marcello, fosse il primo, che dimostrasse, che presso a 
Nola si potesse vincere Annibale. In assai altri luoghi ne parla di Nola Livio, che 
sarei molto lungo in dimostrarli. Ne scrive similmente Plutarco di detta città 
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nella vita di Marcello, et di Annibale; et Svetonio nella vita di Augusto descri-
vendo, come fosse portato quivi dall’isole Capre, ove morì nella medesima ca-
mera, ove era morto suo padre, et portato da i Centurioni sopra le spalle da Nola 
a Bovillo. Il simile dice Cornelio Tac. nel 1. lib. dell’historie. Et etiandio ne fa 
memoria di essa città nel 4. lib. Et Sillio Italico, così scrive nell’ottavo lib. 

Campo Nola sedet, crebris circundata in orbem 
Turribus, et celso facilem tutatur adiri 
Planitiem vallo. 

Sono usciti di questa patria molti huomini illustri, così ornati di lettere, come di 
scienza militare, che sarei lungo in ramentarli. Ma rimetto a i Lettori al 3. c. del 
3. lib. di Nola d’Ambrogio Lione. Il qual molto curiosamente tutti li nomina, et 
descrive le opere loro degnamente fatte. Havendo descritto i luoghi mediterra-
nei di questi paesi, ritornerò al lito del mare. Et prima da Napoli 8. mig. ritrova-
si torre di Greco, così (secondo alcuni) nominata perché quindi si cavano i buoni 
vini Grechi ma (secondo altri) dal fabricatore, che talmente si nominava, overo 
per esser Greco. Etiandio si dice torre di Ottavo (per opinione di molti) essendo 
lontana da Napoli 8. miglia. Era quivi (secondo Ambrogio Lione nel 1. lib. di No-
la) Eraclea, o sia Erculanio; ma come dice Biondo, et il Razzano, era ov’è hora la 
Nonciata discosto da questo luogo 8. miglia. Io sarei dell’opinione di Ambrogio; 
perché pare che a quella accenni Strabone, quando scrive che oltre a Napoli vi-
cino al lito del mare vi era Eraclea, presso la quale vedevasi un promontorio, ove 
era delicata, et sana aria, per la soavità del vento Africo, che quivi continova-
mente spira. È addimandato questo luogo da Plinio, et Pomponio Mela Hercu-
laneum, del quale dice Dionisio Alicarn. nel 1. lib. dell’historie di Roma, che ha-
vendo ordinato Ercole le cose a suo piacere, et essendo condotto in Italia dalle 
navi, et havendo sacrificato a gli Dei la decima parte della preda pigliata, fabricò 
un castello fra Napoli, e i Pompeij, ove era arrivato con l’armata navale, et lo ad-
dimandò del suo nome Eraclea. Il qual luogo insino a i tempi di Dionisio era ha-
bitato da i Romani, essendovi sicuro porto da ogni stagione, et etiandio, perché 
era honorato, et riverito da tutti gli Italiani, sì come un Dio. Sono molti, che di-
cono, che fosse quivi suffocato Plinio dalle fiamme del fuoco, le quali furiosa-
mente sfavillavano del monte Vesevo. Et ciò par esser vero, perché da nes-
sun’altra parte si poteva passare a vedere il [187v] fuoco che sfavillava del monte 
Vesuvio, che da questa. Il qual poco prudentemente volendolo considerare fu 
ucciso da quello, come chiaramente narra Pli. Giuniore suo nipote, scrivendo a 
Tacito. Caminando poi da 8. miglia, ritrovasi la Nunciata molto bel castelletto, 
ove era vicino Stabie più accosto al monte, et più dal mar discosto, che non è la 
torre di detta Nunciata, secondo Ambrogio Lione nel 1. lib. di Nola; ma secondo 
Biondo, et il Razzano, eravi Eraclea, o sia l’Ercolanio. Vero è, ch’io sarei 
dell’opinione di Ambrogio (come ho detto.) Era questo castello di Stabie di 
Campagna, in piedi ne’ tempi di Gn. Pompeo Console, secondo Plin. et così ri-
mase insino all’ultimo giorno d’Aprile. Il qual fu rovinato da Silla legato nella 
guerra sociale. Et rimase a guisa di una villa: leggesi nel lib. del Fisco il Vescovo 
Stabiese, et etiandio ne rimase memoria, quando si nomina castel di Mare (ch’è 
oltra il Sarno) addimandato castello Almare di Stabia, da questa città, secondo 
che si dimostrerà ne’ Picentini. Più oltra ritrovasi vicino al fiume Sarno (che 
sbocca nel mare) i Pompeij non molto dal monte Vesevo discosti (come dice Pli-
nio) et parimente vicini alla foce di detto fiume, secondo Strab. Furono nominati 
così i Pompeij (secondo Solino) da Ercole, il quale haveva con gran pompa con-
dotto i buoi della Spagna. Erano questi Pompeij una lunga contrada, dalla quale 
derivavano alquante belle, et vaghe contradelle, et villette, ornate di fruttiferi al-
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beri, de i quali diceva Cicerone nell’oratione contra Rullo dissuadendo la legge 
Agraria, che non si dovesse sopportare, che si vendessero Pompeij dal Maestrato 
de’ dieci huomini, quale era tanto ameno, et fertile paese, et aggrado al popolo 
R. Cominciava questa contrada quivi, et trascorreva insino a castello Almare, ol-
tre al fiume Sarno. Anticamente (come dimostra Strab.) in questi luoghi prima 
habitarono gli Osci, poi i Toscani, i Pelasgi, et etiandio i Sanniti, i quali furono 
da i Romani scacciati. Da questo ameno paese si cavano buoni vini (secondo che 
anche scrive Plin. nel 6. ca. del 14. lib.) Et soggiunge che detti vini de’ Pompei, 
sempre doventano più perfetti, et buoni insino a i dieci anni, non nocendoli 
punto la vecchiezza. Rovinò questo castello de’ Pompei per maggior parte per il 
terremoto, ne’ tempi di Nerone, ch’era nobil Castello fra gli altri di Campagna, 
così dice Cornelio Tacito nel 15. lib. dell’historie. Sopra i luoghi antidetti appare 
il monte di Somma da Strabone, Plinio, Pomponio Mela, Svetonio scrivendo de 
gli huomini illustri, Eusebio de’ tempi, Lucio Floro nella guerra di Spartico, Vi-
truvio nel 2. lib. Dione Greco, Vibio Sequestro, Cornelio Tacito nel 4. lib. 
dell’historie, et da Svetonio nella vita di Tito, è detto Vesevo, et similmente da 
Vergilio nel 2. lib. della Georgica quando dice. Talem dives arat Capua, et vicina 
Vesevo. Il che isponendo Servio, scrive esser Vesevo un monte di Liguria sotto 
l’Alpi, et che in Campagna vi è il monte Vesuvio. Ma Antonio Mancinello insie-
me col Landino dice, che questo monte, si può scrivere Vesuvio, Vesulo, et Vese-
vo, et che Vescevo con la lettera c, scritto dinota quel monte di Liguria sotto cui 
esce il Po fiume (come dice Servio.) Vero è, che io considerando questa cosa, 
penso che sia corrotto Servio, dicendo esser Vesevo monte di Liguria sotto 
l’Alpi, conciosia cosa che credo voglia dir Vesulo, perché egli è Vesulo, dal quale 
nasce il Po, come dimostrerò al debito luogo. Et [188] Vesevo è il nome di que-
sto monte, di cui hora scrivo, che ancor è detto Vesuvio, da gli autori soprano-
minati. Vogliono alcuni, che così fosse addimandato per le faville, che antica-
mente gettava fuori, sì come favilloso, perché da gli antichi era detta la favilla 
Vesuvia, et così da Appiano Alessandrino nel primo lib. delle guerre civili è no-
minato Vesubius, che par concordarsi con questi tali per l’affinità della lettera b, 
con la v, sì come Vesuvio. Si può altresì nominar Vesbio, come dimostra Pietro 
Marso, sopra quel verso di Sillio Italico nel 12. lib. Monstrantur Veseva iuga; et 
la cagione, perché la scrive Ambrogio Lione nel primo lib. di Nola, dicendo ha-
ver letto in alcuni libri antichi così Besbio, esser nominato da un capitano de i 
Pelasgi, che teneva la signoria di questo monte, che Besbio era addimandato, ma 
da i Greci detto Vesbio mutando la b, in v, secondo la consuetudine loro. Furono 
altri, che dissero che si nominava Lesbio da i Lesbij, che passarono quivi di Le-
sbia, come narra Galeno nel 5. lib. delle Curationi. Ora è detto monte di Somma 
dal castel Somma, ch’è fabricato alle radici di esso, di cui poi scriverò. Così è egli 
descritto da Strab. Risguarda il monte Vesuvio, e i Pompei, e a i luoghi vicini in-
torniato di ameni campi, et non meno è egli fruttifero da ogni lato, eccetto che 
nella sommità, la quale per maggior parte è piena di antri, et di caverne, et spe-
lonche abbruciate, et corrose dal fuoco, come dimostra il colore. Là onde facil-
mente si conosce, che anticamente ivi continovasse il fuoco, havendo nelle dette 
caverne la idonea, et proportionata materia da nodrigarsi; et che poi mancando 
detta materia, parimente mancasse il fuoco. Dicono alcuni, che fosse cagione 
della fertilità de i luoghi vicini le ceneri gettate fuori della caverna, ove bruciava 
il fuoco, come etiandio si narra delle ceneri, che sono portate fuori della gran 
bocca del monte di Etna ne i vicini luoghi di Catania, quai furono cagione 
dell’amenità, et fertilità delle vigne di quei paesi. Conciosia cosa che cotte le gle-
be della terra dal fuoco talmente, rendono una certa grassezza, per la quale poi 
n’escono molto più eccellenti frutti de gli altri, pigliando tal dispositione dal fuo-



 326 

co di ricevere in sé maggiori humori, sì come sono disposte le cose, che partici-
pano del zolfo. Et per tanto bagnate poi dette ceneri, et insieme costrette, sono 
più disposte a produrre i frutti. Imperò che non è cosa alcuna, che faccia più 
fruttar la terra, che il caldo, et humido. Essendo adunque la cenere caldissima, 
et ricevendo per la pioggia l’humido, mirabilmente frutta. Vale etiandio più in 
tal cosa la calce, la pollina, la colombina, et il sterco pecorino, per esser caldi, 
anzi ardenti quando sopra li piove. Et fanno alla terra far miracoli nel produrre. 
Sono vagato fuori della descrittione principiata più, che non pensavo. Ritornan-
do al monte antidetto, così da Procopio nel 2. lib. delle guerre de i Gotti è dipin-
to. Ritrovasi questo monte da Napoli discosto stadij 70. o siano 8. miglia, et più 
di mezo, risguardando alla detta città, et alla Borrea, o sia Aquilone. Et è partito 
da ogni lato da gli alti monti, havendo intorno circa le radici molte selve, et nella 
sommità essendo horrido, et senza via. Nel cui mezo vi è una profonda voragine; 
onde si può congietturare, che molto penetri nelle viscere della terra, da cui esce 
il fuoco, et salisce alla bocca di essa. Ne fa memoria del fuoco, che usciva da 
questa bocca Beroso Caldeo [188v] nel quinto lib. delle antichità dicendo, che 
nell’anno penultimo del Re Arli settimo Re de gli Assiri abbruciò l’Italia in tre 
luoghi molti giorni, cioè nell’Istri, Cumei, et Vesuvij. Et furono addimandati 
questi luoghi da i Gianigeni Palensana, o sia Regione conflagrata, et abbruciata. 
Fece anche questo luogo gran fuoco ne i tempi di Tito Imperatore, come scrive 
Svetonio nella vita di detto Tito, quando dice. Quaedam sub Tito fortuita, ac tri-
stitia acciderunt, ut conflagratio Vesevi montis in Campania. Il che curiosamen-
te descrive Dione Greco in tal forma. Ne i tempi di Tito subitamente si vidde u-
scire del monte Vesevo gran fuoco, con tanta forza che (benché fossero da ogni 
lato fontane di fuoco) salì tanto alto, che non lo poterono accompagnare insino 
alla sommità le dette fontane. Così cominciò. Primieramente si vedeva uscire del 
mezo di esso grandissima abondanza di fiamme, che con tanto impeto ascende-
vano, che non toccavano l’estremità della pianura, che si ritrova sopra la sommi-
tà di esso. Vedesi nel mezo di questa sommità un grandissimo buco tutto brucia-
to, che par un Teatro cavato insino nelle viscere del monte. Scendendo poi dalla 
sommità veggonsi intorno quello, belle viti, et fruttiferi alberi. Adunque uscendo 
dalla bocca antidetta tanto fuoco, il giorno saliva gran fumo mescolato con la 
fiamma; ma la notte in tal maniera usciva, che pareva che fossero fatti diversi 
sacrifici nelle viscere di esso monte. Parevano alcuna volta i vapori, che salivano 
da questa caverna assai, et alcuna volta pochi. Altre fiate il fuoco gettava ceneri, 
et massimamente quando si poteva comprendere, che vi cascasse dentro qual-
che cosa: et altre fiate gettava insino al cielo, con gran furia pietre. Et combattu-
to da i venti chiusi nelle viscere del monte (che facevano forza d’uscire di quei 
cavernosi luoghi) sentivansi tanti strepitosi tuoni, et horrendi stridori, et spa-
ventevoli mugiti, che era cosa molto spaventosa. Vedevansi etiandio così di not-
te, come giorno, quei grossi vapori uscir del detto buco in forma di giganti, quali 
s’affrettavano di discorrere in qua, in là per la pianura; et alcuni altri per li mon-
ti, et alquanti per le vicine città, et poi subitamente salire all’aria, et per quella 
scorrere, secondo che da’ venti erano portati, et spinti. Dopo queste cose, incon-
tinente seguitò gran siccità con spaventevoli terremoti: per i quali in più luoghi 
(essendo coperta la terra) scaturirono assai acque in quelle pianure con tanta fu-
ria, che salirono insino a i monti, sentendosi nel scaturire di quelle sotterranee 
caverne horribili suoni, simili a gli strepitosi tuoni dell’aria. Et anche udendosi 
voci, sì come mugiti di buoi. Là onde da ogni lato si sentivano cose spaventose, 
sì come il fremito del mare, il rimbombo de’ tuoni dell’aria, con grandissimi fra-
gori simili alle rovine de i monti. Dietro a questi horrendi strepiti, et strida, era-
no cacciate gran pietre fuori di detto buco, insino all’aria con molto strepito, le 
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quali seguitava il fuoco con tanto fumo, che s’oscurò l’aria essendo nascosto il 
Sole, sì come totalmente spento fosse. Onde incontinente parve che ’l giorno di-
ventasse notte, et la luce tenebra. Et per tanto ognun vedendo tali, et tante hor-
rende cose, spaventato credeva esser risuscitati i giganti, apparendo l’effigie di 
quei nell’oscuro fumo, et etiandio udendo lo strepitoso suono delle trombe. Era-
no alcuni, che credevano esser rivoltata ogni cosa in confusione, et che ’l mondo 
dovesse esser bruciato dal detto fuoco. Là onde alquanti lasciando le [189] loro 
habitationi (pensando d’esser sicuri) passavano a i larghi luoghi, et altri habita-
vano nella larga campagna. Et quei che si ritrovavano nelle navi in mare affret-
tavansi di scendere in terra, et quelli ch’erano in terra, parimente facevano ogni 
lor forza di salir nelle navi, ciascuno d’essi riputando esser loro maggior sicurez-
za. Vedevansi anche altri che parevano divenuti sciocchi, et come pazzi, smarri-
ti, rimanendo immobili, come statue. Dopo il fuoco furono gettate da detto buco 
tante ceneri con tanto impeto da quei sotterranei venti, che si riempì tutta l’aria, 
la terra et il mare, et ove cascavano guastavano, et uccidevan gli huomini, gli a-
nimali, gli uccelli, insino a i pesci del mare. Bruciò detto fuoco due città quivi vi-
cine, cioè l’Erculanio, et Pompeij, essendo ragunati amendue i popoli di dette 
città nel teatro. Furon portate dell’antidette ceneri dalla furia de’ venti insino 
nell’Africa, nella Siria, et nell’Egitto, et etiandio a Roma. Rimase alquanti giorni 
talmente oscurato il Sole per dette ceneri, sì come havesse totalmente perduto la 
sua chiarissima luce. Et per ciò erano divenuti gli huomini tanto spaventati (non 
sapendo la cagione) che molti dubitavano che fosse tramutato il mondo, cioè, 
che quel ch’era di sopra fosse rimaso di sotto, et così fosse rimaso il Sole sotto 
terra con quella parte ch’era di sopra prima. Egli è ben vero, che dette ceneri 
non fecero tanto male a i paesi remoti, come a quelli ch’erano vicini. Così scrive 
Dione. Là onde volendo Plinio curiosamente veder questa cosa (et più che non 
doveva) et investigare sottilmente tanto quanto è narrato di sopra, passò insino 
alla torre d’Ottavo (come ho detto) et quivi fu soffocato con Saleto Basso 
dall’incendio, come narra seriosamente Plinio Giuniore, scrivendo a Tacito, ove 
descrive parte delle cose sopradette di Dione. Il che conferma Svetonio de gli 
huomini illustri, et Eusebio nel lib. de i Tempi. Et anche il Petrarca nel Trionfo 
della Fama, quando dice. 

Mentr’io mirava; subito hebbi scorto 
Quel Plinio Veronese suo vicino, 
A scriver molto, a morir poco accorto. 

Uscirono similmente di questo monte assai fiamme di fuoco nell’anno di nostra 
salute 1306. essendo Pontefice R. Benedetto 9. et Imp. Corrado, che parevano 
un fiume, che uscisse di quello correndo insino al mare, come ho ritrovato nelle 
croniche di Bologna. Ora non getta più fuoco. Ben è vero, che si veggono i vestigi 
di tanta rovina, che fece in quei tempi, et si scorgono i luoghi, ov’erano le fonta-
ne di fuoco. Del qual monte, et de i grandi incendij fatti, et dell’ameno paese, da 
cui è intorniato, così dice Mart. nel 4. lib. de gli Epigrammi. 

His est pampineis viridis Vesuvius umbris. 
Presserat hic madidos nobilis una lacus. 

Haec iuga quam Nysae colles plus Bacchus amavit 
Hoc nuper satyri monte dedere choros. 

Haec Veneris sedes Lacedaemone gratior illi. 
Hic locus Herculeo nomine clarus erat. 

Cuncta iacent flammis, et tristi mersa favilla, 
Nec superi vellent hoc licuisse sibi. 

[189v] Et Silio Italico nel 12. lib. 
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Monstrantur Veseva iuga, atque in vertice summo 
Depasti flammis scopuli, fracturque ruina 
Mons circum, atque Aethnae fatis certantia saxa. 

Alle cui radici fu fatta quella battaglia fra’ Romani, et Latini, essendo Consoli T. 
Manilio Torquato, et P. Decio Mure; ove si avvotò se stesso Decio a gli Dei per la 
salute del suo essercito. Onde entrando fra le squadre de’ nemici arditamente, et 
investendoli, fu da loro ucciso, et così ne riportarono i Romani gloriosa vittoria 
fuggendo i Latini, come dice Livio nel 8. lib. Evvi etiandio alle radici d’esso mon-
te; Somma castello ne i mediterranei. Sono alcuni che dicono che fosse così di-
mandato questo monte di Somma, dalla bontà, et grassezza del suo paese, et per 
l’abondanza del vino Greco che produce, da Plinio nominato Pompeiano per es-
ser vicino a i Pompei (come etiandio scrive il Volat.) et anche per la gran copia, 
et varietà de i buoni frutti, che in questo paese si raccogliono. Vero è, che vuole 
Biondo che si dovesse dimandare monte Summo, et non di Somma, per esser 
nel prospetto di Napoli sì come monte Alto. Il quale ha da un lato il mare, et da 
gli altri tre lati la vaga, et fruttifera pianura. Et così uscendo fuori in alto fra det-
ta marina, et la Campagnia, pare sommo, et alto. Seguitando più oltre ritrovasi 
la foce del fiume Sarno c’ha la sua origine da alcune scaturigini d’acqua al decli-
no del monte di Capua, il qual declino finisce al fine della valle Caudina. Scende 
questo fiume per il territorio di Nola, et scorrendo verso l’occidente, al fine met-
te capo quivi nel mare presso il luogo, ove erano i Pompei; le cui acque sempre 
sono chiare. Così Sarno è dimandato da Verg. nel 7. quando dice. Et quae rigat 
oppida Sarnus. Et Lucano nel 2. Nocturnaeque aeditor aurae Sarnus. Et Silio 
nell’8. totasque videris Sarni mitis, lo nomina Sillio, mite, et piacevole, perché 
corre non molto precipitosamente, né etiandio guasta il paese. Et Vibio Seque-
stro dice, Sarnus Flumen Nuceriae ex Sarone Flumine Adrae, per Campaniam 
defluens. Pare a me che sia in errore Sequestro dicendo, che esca fuori dal Saro-
ne fiume d’Adria, conciosia cosa che ha la sua origine da quelle fontane (come è 
dimostrato.) Il simile dice Niccolò Perotto, soggiungendo che uscendo dal mon-
te Sarno, sono poi dimandati i popoli Sarasti, de i quali dice Verg. Sarastes po-
pulos, et quae rigat aequora Sarnus. Ora è nominato questo fiume in alcuni luo-
ghi Scafaro da gli habitatori del paese, per le scafe, che sono tenute in esso per 
passare quei che vogliono andare a Nocera, la quale è oltra questo fiume 4. mi-
glia discosto. Sono arrivato a questo fiume, ove cominciano i Picentini secondo 
Tolomeo. E così anche io li darò principio quivi, come fa Strabone, et Sempronio 
nella divisione d’Italia. 

 
PICENTINI. 

Ora questi popoli Picentini, sono nominati sotto il nome di Prencipato, che 
s’estende insino nella Basilicata alla valle di Diano. Furono le confine de i Picen-
tini, secondo Strabone, Tolomeo, et Sempronio dall’Occidente, [190] Campagna, 
dal Settentrione gli Irpini, il fiume Silaro dall’Oriente con la Basilicata, et dal 
Mezo giorno il Mar Tirreno. Era questo paese fra’ detti termini in larghezza da 
sedici miglia, et in lunghezza, cominciando da Sirenuse insino alla foce del fiu-
me Silaro 260. stadij, overo di 33. miglia, ma secondo Plinio, solamente di 30. 
Furono condotti questi popoli quivi ad habitare da i Romani circa il Seno Pesta-
no, da Adria, et poi quindi scacciati da quelli, per la confederatione fatta con 
Annibale, et mandati ad habitare altrove (come narrano alcuni) essendo la loro 
principal città Picentia, come testifica Plinio, la qual così etiandio la dimandano 
Pomponio, et Silio nell’ottavo libro. Ora chiamasi Vicentia, dalla quale trassero 
questi popoli il nome de’ Picentini, secondo alcuni. Passata adunque la bocca del 
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Sarno, et havendo caminato due miglia, ritrovansi castello Almare di Stabie, 
talmente nominato a differentia di Castello Almare di Volturno. Così fu detto da 
Stabia città, che era ove havemo scritto, non molto discosto. Egli è posto questo 
castello in un cantone del monte Gauro, ove comincia di porgersi verso 
l’Occidente, che fa il Promontorio di Minerva. Quivi è grande abondanza di 
chiare acque; et è questo paese molto ameno, et producevole di ottimi frutti: et 
per l’agevolezza del luogo, quivi conducono i mercatanti d’altri luoghi, le loro 
mercantie, et quindi poi altrove le portano, a lor piacere. Avanti che più oltra 
proceda lungo il lito del mare, voglio descrivere i luoghi Mediterranei. Adunque 
nove miglia dalla marina discosto, et dal fiume Sarno quattro (com’è detto) ve-
desi la città di Noceria, così dimandata, da Strabone, Appiano Alessandrino nel 
1. lib. delle guerre civili, et nel 2. et 4. da Cornelio Tac. nel 13. lib. da L. Floro 
nella guerra di Spartaco, da Procopio nel 3. lib. delle guerre de i Gotti, da Silio 
nell’ottavo lib. et da Tolomeo. Ora dicesi Nuceria de i Pagani, perché (come dice 
il Razzano) i rozi, et ignoranti huomini, vedendo tante contrade, et ville (da i 
Greci Paggi detti) che sono nel territorio di questa città, per l’amenità, et fertilità 
di esso in produrre ogni maniera di frutti, forse da’ detti Paggi, la cognominaro-
no de’ Pagani. Ma il Volaterrano nel sesto libro de i Comentarij Urbani, dice, che 
trasse questo nome, perché alquanto tempo quivi si mantennero i Saracini es-
sendo stato rovinato il loro essercito al Garigliano da Giovanni X. Papa: et per 
tanto da’ detti Pagani trasse il cognome de’ Pagani, la qual cosa ad alcuni altri, et 
a me par più verisimile dell’altra. Sovente ne fa memoria Livio de i Nucerini, tra 
i quali, è nel 22. lib. ove scrive, che fosse comandato a i Nucerini, et Atellani, che 
dovessero passare a Calatia, perché così havevano voluto. Et nel vigesimosetti-
mo dice, che fossero condutti detti Nucerini ad habitare ad Atella per haver loro 
così ricercato, essendogli stata rovinata la loro città. Et Cicerone, dissuadendo la 
legge Agraria contra Rullo, rimembra la bontà del territorio di Nuceria. Sono 
sopra Nuceria i monti, nel mezo de i quali vi è Tramonte castello, talmente dal 
sito dimandato per essere fra i monti. Poi nella propinqua valle a man sinistra, 
alla costa del colle non molto lontano appare il nobile castello di S. Severino, da 
cui trasse il nome la nobilissima famiglia di S. Severino, dalla quale sono usciti 
tanti degni Prencipi, et capitani di militia, come narra Biondo, et il Volater. nel 
6. lib. della Geografia; et soggiunge, [190v] che fu il primo di tanta nobile fami-
glia, che li desse nome, un animoso, et valoroso barone, il quale essendo intorno 
di Benevento con Carlo primo Francese, Re di Napoli, et essendo posto in fuga 
l’essercito di Carlo da i nemici, ritrovando questo valoroso Barone una camicia 
tutta sanguinata, la pose sopra un’hasta, et con tal segno fece fermare il pauroso 
essercito. Là onde poi pigliò per insegna le liste rosse. Fu poi fatto signore que-
sto Barone, per il suo valore, di questo castello, et da lui hebbe origine detta ma-
gnifica, et illustre famiglia di S. Severino. Alla qual diede gran nome Roberto, 
tanto celebrato da gli scrittori di nostra età, sì come dal Simoneta nella Sfortia-
de, dal Sabellico nelle ultime Eneadi, et dal Corio, et anche da molti altri. Il qual 
con gran gloria trattò l’armi per Italia. Lasciò dopo sé Federico Card. della Chie-
sa Romana, Giovan Francesco Conte di Gaiazzo, Antonio Maria, Gasparo, che 
per la sua fortezza si vendicò il nome di Fracasso, fracassando tante lanze nelle 
giostre; Galeazzo di fortuna figliuolo, et Giulio Arcivescovo di Vignone. Come ho 
detto è posto il castello antidetto alla costa del colle, alle cui radici sono molte 
ville, et contrade habitate. Poi nella dilettevole, et fertile valle, si cavano buoni, 
et saporiti frutti, col delicato vino vermiglio di S. Severino detto, ch’è in gran 
pretio a Roma; da gli antichi (secondo alcuni) Himeneo nominato. Nel fin di 
questa bella, et fruttifera valle, ritrovasi il castello dell’acqua della Mella da i La-
tini, acqua Malorum chiamata. Vicino alla quale vi è un fiume, che dalla sua 



 330 

Fontana scendendo alquante miglia, vien poi in tal guisa inghiottito sotto terra; 
et così per alcune caverne correndo, che non si vede da passi cento, et poi esce 
fuori tanto grosso, et chiaro per una larga bocca, come si ritrovava prima, come 
ho veduto, et altresì narra Biondo col Razzano. Diede gran fama a questo castel-
lo Giacomo dell’ordine de’ Predicatori, huomo molto dotto non solamente di let-
tere Latine, ma anche Greche ne’ tempi di Eugenio Papa. Il qual nel Concilio 
Fiorentino dimostrò la sua eccellente dottrina, disputando co i Greci. Alla destra 
nel monte, ch’è sopra la Valle, si scorge la città della Cava, talmente nominata 
dal sito, ove ella è posta, che hora quasi totalmente è dishabitata: conciosia cosa, 
che gli habitatori d’essa lasciandola habitano in qua, et in là per il dilettevole, et 
fertile territorio d’essa, ne’ tempi della pace, et poi ne’ tempi della guerra, si ri-
ducono alla città con le robbe per loro sicurezza, come etiandio fanno gli huo-
mini di S. Severino, et di molte altre Castella di questi paesi. Et ciò fanno per 
cultivar meglio i campi, et più agiatamente raccogliere i frutti. Vicino alla Cava, 
vedesi il molto superbo Monasterio della Cava detto, ch’è antichissimo, et di 
possessioni ricchissimo, del quale nelle leggi Canoniche n’è fatto memoria. È 
molto istimata la tela fatta da i Cavesi, et sono huomini di grande ingegno circa 
l’Architettura. Fu di questa città il fabricatore di Castel Nuovo di Napoli. Ritor-
nando al lito del Mare, dal qual mi partì: Da Nuceria ad otto miglia, ritrovasi Ca-
stello Almare, avanti descritto. In questo spatio di otto miglia a man sinistra la-
sciasi un largo, et alto Monte, ove dal lato che risguarda l’Aquilone, evvi Grigna-
no, et Letterano piccioli castelli. Et nella pianura è il principio di quel monte, del 
quale avanti è stato scritto esser sopra Castello Almare, il qual trascorre insino 
al Mare verso l’Occidente, [191] et fa il Promontorio Capo di Minerva, di cui in 
giù ne parlerò. Vedesi poi Castello Almare avanti descritto. Quindi caminando, o 
per la costa del monte (ove è una molto aspera, et fastidiosa via) o per la marina 
per passare al detto Promontorio o sia braccio di terra da tre lati dal mar bagna-
to, incontrasi nell’antica città di Surrento, Surrentum da Plinio, Pomponio Mela, 
Cornelio Tacito nel 4. lib. Sillio nell’ottavo, et da Tolomeo dimandata, fabricata 
da i Greci secondo Igino. Ella è posta sopra il monte, che risguarda al mare: 
benché non sia hora di quella grandezza, quale era prima, come facilmente si 
può vedere dalle rovine de gli antichi edifici, che quivi intorno si veggono. Ha el-
la un molto dilettevole, et fertile territorio, ornato di viti, aranzi, et d’altri frutti-
feri alberi. Loda molto il vino Surrentino Pli. nel 6. c. del 14. lib. et etiandio nel 1. 
c. del 20. dicendo, che è molto giovevole quel che si cava delle vigne, a quelli che 
si rilevano dall’infermità, per la leggerezza, et salubrità di esso. Là onde diceva 
Tiberio Cesare, havere approvati i medici le lodi date a i vini Surrentini per la lor 
nobiltà. Et Strabone anche egli dice nel 5. lib. che ne’ suoi tempi si conducevano 
nobili vini a Roma, cioè Falerni, Settini, et Caleni, co i quali combattevano i Sur-
rentini. Onde essendone fatto isperienza, dall’uno, et dell’altro, era stato ritrova-
to, che molto lungamente si mantenevano. Il che conferma Igino, et Martiale 
quando scrive. 

Surrentina bibis, nec myrrhina picta, nec aurum 
Sume, dabunt calices, haec tibi vina suos. 

Di detti vini se ne cava ottimo aceto. Sono molto lodati i calici, o siano vasi di 
terra cotta da bere da Plinio nell’undecimo c. del 30. lib. fatti quivi a Surrento, 
de i quali scrive così Martiale. 

Accipe non vili calices de pulvere natos, 
Sed Surrentinae laeva torcuma rotae. 

Erano questi calici tanto nobili, che combattendo co i vasi di terra cotta de gli 
Aretini, et erano molto più leggieri quei di questi Aretini. Della città di Surrento, 
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così è scritto nel lib. delle Coloniae, Surrencti ager ex occupatione tenebatur a 
Graecis, ob consecrationem Nervae, sed et monte Sirenaicos limitibus pro parte 
Augustianis est adsignatus, Caeterum insoluta remansit, Iter populo debetur. 
Diede gran nome a questa città Grassitio Libertino cognominato Pascile con le 
lettere grammaticali. Il quale fu maestro della gioventù Romana, et massima-
mente di Giuliano, et d’Antonio figliuoli di Antonio del maestrato di tre huomi-
ni, come scrive Tranquillo. Poi da Surrento discosto un miglio appare la città 
della Massa di nuovo nome. Dal cui territorio si trae grand’abondanza di vino 
nominato Massacano dalla città. Credo che questi siano i vini disopra da Plinio 
Surrentini descritti. Si vede esser questo paese del territorio di Surrento, avenga 
che poi vi sia stata fabricata questa città. Et sono detti vini leggieri, piccioli, et 
sani. Ritrovasi poi Vico picciola città, così dimandata per essere in tal guisa fa-
bricata, et posta, sì come un bel vico, overo contrada (come noi diciamo) da i 
primi habitatori, che passarono quivi ad habitare da diversi luoghi. Et ben che 
questo Vico insieme con la Massa hora siano male habitati, nondimeno sono pe-
rò cittadi, et hanno i lor [191v] Vescovi all’Arcivescovo di Surrento soggetti. 
Quindi poi si naviga al capo di Minerva, Promontorium Minervae da Pomponio 
Mela, Strabone, Plinio, et Tolomeo nominato, già habitatione delle Sirene, come 
scrive Plinio. Così dice Strabone di questo Promontorio nel 5. lib. Ritrovasi vici-
no a i Pompeij il Sirreo de’ Campani, ove è sopra l’Ateneo, da alcuni appellato il 
Promontorio Prenusso. Nella cui estremità fece Ulisse un sacello. Et quindi in-
sino all’Isola di Capre ritrovasi poco spatio di Mare. Nel piegare del detto Pro-
montorio vedensi alcune picciole Isole deserte, et sassose, nominate le Sirene. 
Poi da quella parte che risguarda a Surrento, ne’ tempi antichi, si vedeva un sa-
crato Tempio, ove erano alcuni molto antichi doni già presentati da gli habitato-
ri del paese, per veneratione, et riverenza del sacrato luogo. Quivi finisce il seno 
di Crattera, o sia il golfo di Surrento fatto di due Promontorij, cioè dal Miseno, 
et dall’Ateneo, che risguarda al Meriggio. È addimandato Capo di Minerva, Ate-
neo da’ Greci, che significa di Minerva. Così dice Strabone. Hora tutto il tratto, 
che si ritrova in quella piegatura, quale è di questo Promontorio verso l’Oriente 
insino a i luoghi vicini al territorio di Salerno, già pertinenti all’antica campagna 
(come dimostra Strabone) chiamato Costa d’Amalfi dalla città di Amalfi, erano 
dimandati Picentini dalla loro principal città Picentia (secondo che ho detto di 
sopra.) Et così trascorrevano insino al fiume Silare, secondo Strabone; ma se-
condo Tolomeo, cominciavano al Sarno, et abbracciavano ciò che si ritrovava fra 
gli Irpini, et il fiume Silare, come è detto. Avanti che più oltre passi, voglio de-
scrivere la Costa di Amalfi che risguarda al Mezo giorno, la quale è di tanta va-
ghezza, et di tanta amenità, che credo, che pochi luoghi si possano ritrovare da 
ragguagliare a quella. Ella è di lunghezza circa venti miglia, ove si veggono alti, 
difficili, et aspri Monti, et massimamente da quel lato ch’è sopra il Mare. Et è 
tanto difficile la via da salirvi, che ognun solamente a vederla, si stracca. Si veg-
gono però fra detti strani balci molto aggredevoli valli, ove sono belle Fontane 
con altri sorgivi di chiare acque, dalle quali escono vaghi, et dilettevoli ruscellet-
ti, et scendendo con gran mormorio, et susurro, danno gran piacere alle perso-
ne. Sono questi ameni luoghi molto habitati, ove si scorgono tutte le maniere di 
fruttiferi alberi, sì come di aranci, cedri, limoni, pomi, olivi, peri, succini, pome 
granate, cerese, con altre specie di frutti, che sarei lungo in descriverle. Apparo-
no anche belle vigne. Danno etiandio gran piacere a gli occhi, et all’odorato, le 
pareti di mortella, allori, bussi, ellera, gisalmini, ramerini, rose, et rosette, di di-
verse specie, con altri simili arbuscelli, da i quali esce soavissimo odore, et ren-
dono all’occhio gran dilettatione. Evvi quivi l’aria temperata, et si scopre il Mare 
quasi da ogni lato. Ella è tutta questa costa (come dicemmo) molto habitata, in 
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tal guisa, che pare, a quelli che navigano il mare vicino a questi luoghi, risguar-
dandola, una continua città di lungo tratto più tosto, che separate habitationi. 
Poscia nella sommità del Monte è posto Rivello città. Et benché non sia antica 
città, ella è però tanto ben edificata, che facilmente si può annoverare fra le pri-
me, et nobili città del Regno di Napoli. Scendendo poi al lito del Mare sotto i 
Monti, apparono due città molto belle di edifici, et di [192] ameno territorio, 
cioè Maggiore, et Minore. Ritrovasi poi quasi nel mezo di questa Costa presso il 
lito del Mare la città di Amalfi, capo di tutti questi luoghi ch’è molto bella, et no-
bile, dalla quale trasse il nome tutta questa Costa. Di quanta grandezza, et pos-
sanza già fosse detta città, facilmente si può darne giudicio vedendo la sontuosi-
tà de gli edifici, che in essa si ritrovano, et altresì per il gran numero de i navi-
ghevoli legni, che havevano gli Amalfitani, secondo che si ritrova scritto, co i 
quali facevano gran mercadantie, navigando in qua, et in là per il mare. Et che 
ciò fosse vero, (come scrive il Razzano) si può giudicare per alcuni particolari 
luoghi, i quali anche oggidì si ritrovano in Siracusa, in Messina, et altrove per 
molte città di Sicilia, ove conducevano le loro mercatantie, et quindi le traffica-
vano. Et parimente si veggono i loro luoghi deputati; et fra gli altri de i tessitori 
di panno, et tali luoghi etiandio hora si addimandano de gli Amalfitani. Anche 
insino ad hora sta in piedi la Chiesa di S. Andrea in Palermo, fatta da gli Amalfi-
tani, et ordinata Parrocchia dal Vescovo, per loro comodità. Furono detti Amal-
fitani i primi che trovarono il modo di navigare il Mare, con la calamita, et di 
governarsi con quella, così di notte, come di giorno. Certamente fu questa otti-
ma inventione, o fosse di essi, o di altro. La prima memoria, che si ritrova di 
questa città, ella è ne’ tempi di Lotherio Imperatore, correndo l’anno di Christo 
nato al mondo 1125. nel qual si legge, che essendo chiamato Lothiero da Inno-
centio II. Papa acciò li porgesse aiuto contra Ruggieri Conte di Sicilia, et pas-
sando egli nell’Italia, havendo in compagnia i Pisani, et quegli scendendo a ter-
ra, saccheggiarono Amalfi, et Rivello con le Castella di questo paese, et talmente 
la lasciarono (così scrive Biondo nel 15. lib. dell’hist.) Sono tenute le sagrate ossa 
di S. Andrea con gran veneratione quivi in Amalfi, in un sontuoso Tempio, al 
quale si salisce per molti scaglioni, ove sempre si ritrova un Sacerdote, che ha 
cura di questo santo luogo, et dona a ciascun peregrino un’ampolletta piena 
d’olio (dimandato da i cittadini manna) che esce sempre dalle sacrate ossa 
dell’Apost. secondo che eglino dicono. Avenga, che gli Amalfitani, non siano ho-
ra di quelle ricchezze, come già erano (come è detto) nondimeno però non man-
cano di passare in qua, et in trafficando le loro mercantie. Là onde con tale es-
sercitio, et col loro ingegno, mantengono oggidì in buona reputatione la loro pa-
tria. Partendosi poi da Amalfi, et navigando verso l’Oriente, ritrovasi un picciolo 
Promontorio, nominato capo dell’Orso, che sovente dà gran spavento a i navi-
ganti, i quali passano per questo luogo; perché quivi fanno maggiore impeto, et 
forza l’acque marine contra il lito, che altrove in questo lato. Per questo tratto si 
naviga, da Salerno ad Amalfi. Caminando poi per il continente della terra, si 
giunge a Vetervio, Vicus Veterum da i letterati detto, et Vetus Urbs. Ove sono 
molte amene, et delitiose Ville. Et più oltre passando, dal Mare un miglio disco-
sto, appare l’antica Città di Salerno, ch’era poco dal Mare lontano ne’ tempi di 
Strabone. Fu così nominata (come scrive Onnibone Vicentino sopra quel luogo 
di Lucano del secondo libro, radensque Salerni, Culta siler) dal fiume Silare, 
mutata la lettera I, in A. Et fu poi dedutta Colonia da i Romani con Bussento, se-
condo Livio nel trigesimo quarto libro. Et ne’ tempi che i Picentini si [192v] era-
no colligati con Annibale, la fortificarono i Romani, et vi posero buoni presidij di 
Soldati, acciò che volendo ritornare quegli a i loro luoghi, da i quali erano stati 
scacciati da loro, non potessero entrarvi, facendogli resistentia detti presidij. Ne 
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fa mentione di questa Città Plinio, Sillio Italico nell’ottavo, Lucano, et Tolomeo. 
Pigliò grand’accrescimento essa ne’ tempi di Roberto Guiscardo, et de’ suoi fra-
telli, et de’ loro figliuoli, c’hebbero la signoria d’essa. Et vi fu edificato da i Citta-
dini quel nobile Tempio dedicato a S. Matteo Apostolo, ove honoratamente gia-
ce sepolto il suo santo corpo. Ne’ tempi di Guiscardo, cominciarono i Cittadini 
ad edificare belli, et honorati edifici alle radici del Colle (sopra il quale è posta la 
Città) vicino al lito del mare, et in tal guisa furono accresciuti, che risultavano 
alla forma di una lunga, et bella contrada. La quale fu poi intorniata di mura, et 
congiunta con l’antica Città, come hora si vede. Vedonsi dentro di quella, lungo 
il Colle, che risguarda al Mezo giorno sopra il mare, amenissimi Giardini (come 
anche scrive Strabone) per li quali trascorrono le chiare, et susurranti acque per 
li ruscelleti, con tanto piacere di chi le vede, che è cosa molto maravigliosa. Qui-
vi veggonsi Aranci d’ogni specie, cioè communi, più grosse, più picciole, dolci, 
aggrestine, et di mezo sapore. Sono altresì alcuni di quegli alberi, sopra i quali, 
da ogni stagione, ritrovansi insieme fiori, frutti maturi, et acerbi. Vi sono etian-
dio Limoni di ogni sorte, sì come grandi, et grossi, che paiono communi Cedri, 
altri sono communi, altri ritondi, et altri fastigiati a simiglianza de’ poponi: et 
alquanti dolci, et altri acetosi, et chi con l’anima, et chi senza essa, et chi polpo-
so, et chi asciutto. Apparono etiandio sopra gli alberi Limoncelli, di tal natura, 
che più oltre non crescono. Che dirò de i cedri? imperò che se ne ritrovano di di-
verse figure, chi ritondo, chi acuto, chi lungo, chi bifurcato, et chi trifurcato, et 
alquanti di smisurata grossezza, et altri di mezana. Non mancano alcuni di altra 
forma, talmente prodotti dalla gran maestra natura. Quivi ne’ tempi opportuni 
pendendo da i fruttiferi alberi le grosse pome granate da gli habitatori del paese, 
Alofile nominate di dolce, acuto, et di mezo sapore, con le grosse Persiche Pro-
copie, di tanta grossezza, che paiono comuni poponi. Tacerò l’altre maniere di 
frutti, cioè di Succini di diverse spetie, Pome, Pere, Fichi, et d’altri simili. Chi 
potrebbe narrare l’ornato delle vigne, dalle quali si cavano soavi, et delicati vini? 
Sono certamente questi luoghi tanto nella Città, quanto fuori, così delitiosi, et 
ameni, che sono d’annoverare fra i primi vaghi, et dilettevoli d’Italia. Produce 
etiandio questa Città huomini d’elegante ingegno; de i quali fu Giacomo Solime-
nio eccellente medico, con Antonio suo figliuolo, ne’ tempi de nostri avoli, et 
Bartolomeo Salvagno, che scrisse le Pandette in medicina. Sono stati generati da 
questa patria altri nobili ingegni, che non ne havendo particolare cognitione per 
hora li lascio. È quivi studio generale, ove lungo tempo ne’ nostri giorni, insegnò 
Agostino Nifo letteratissimo Filosofo. Ella è anche ornata della dignità del Pren-
cipato, il quale hora tiene Ferrando di S. Severino, huomo humano, savio, et 
prudente, et de i letterati ottimo Mecenate. Più avanti caminando per la bella, et 
delitiosa pianura, da 8. miglia si giunge ad Evolo da Tolo. Ebolum nominato, 
non molto dal [193] fiume Selo discosto, ch’è buono, et abbondante Castello, ri-
posto ne’ Picentini dal detto, ma dal Razzano, oltre lo Selo, nella Lucania (o sia 
Basilicata hoggi.) Ma certamente s’inganna il Razzano, perché egli è di qua dal 
detto fiume, come lo dipinge Tolomeo, et io ho veduto. Ritornando al lito del 
mare, discosto vintiquattro miglia da Salerno vedesi la foce del fiume Selo, Siler 
detto da Strab. Catone, Pli. Pomp. Mela, et Lucano nel 2. lib. quando dice. Ve-
stinis impulsis aquis radensque Salerni, Culta Siler. Si dice anche Silarus, come 
dimostra Sillio Italico nell’8. 

Nunc Silarus, quos nutrit aquis, quo gurgite tradunt, 
Duritiem lapidum mersis, inolescere ramis, 

Nasce questo fiume nell’Apennino a Perflagone, quasi di riscontro dell’altra par-
te dell’Apennino, ove ha principio il fiume Aufido, che corre per la Puglia, et 
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sbocca nel mar Ionio, vicino a Barletta tre miglia, come nella Puglia narrerò. 
Scende adunque il Sello dall’Apennino, et corre al Mezo giorno, et è accresciuto 
dal fiume Negro, sempre partendo Campagna dalla Basilicata; al fine mette capo 
nel mar Tirreno. Il quale ha tal natura secondo Strabone, Plinio, et Sillio Italico, 
che fa diventare pietre le vergelle di legno, et le foglie de gli alberi poste in esso, 
rimanendogli però la loro forma, et colore. Et soggiunge Plinio, che l’acqua 
d’esso, è molto medicinevole, et sana. Partisce questo fiume (come è detto) 
Campagna Felice, et i Vestini dalla Lucania, hora detta Basilicata. Et così farò fi-
ne alla detta nobilissima, et delitiosissima Regione. 
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BASILICATA 
SESTA REGIONE DELLA ITALIA 
di F. Leandro Alberti Bolognese. 

Egli è hormai tempo (finita la descrittione de i Picentini) d’entrare nella Ba-
silicata. Passato adunque il fiume Seli, piglia il suo principio questa Regione Ba-
silicata (da gli antichi Lucania addimandata.) La cagione perché fosse così no-
minata Lucania, diversi sono gli scrittori in narrarla: Conciosia cosa, che alcuni 
di loro dicono, che gli fu imposto tal nome, per esser ella posta al dritto di una 
Stella lucente, et perciò così fu nominata. Altri scrivono, che trasse detto nome, 
da Lucio capitano de i Sanniti, il quale primieramente qui in un Luco (dal volgo 
bosco appellato) habitò. Il che par confermare Catone, et Strab. et Pl. Vuole an-
che Strabone, che per ogni modo havessero origine i Lucani da i Sanniti, i quali 
qui passarono ad habitare, havendo superati i Possidoniati co i compagni nella 
sanguinolente battaglia, essendo loro capitano l’antidetto Lucio. Habitarono e-
tiandio in questi luoghi avanti i Possidoniati popoli della Magna Grecia, i Mor-
geti, Siculi, Italiani, Enotri, et Pelasgi; et al fine i detti Sanniti poi nominati Lu-
cani; i quali lungo tempo da se stessi popolarmente si governarono. Dipoi es-
sendo grandemente travagliati dalle guer. cominciarono di eleggere Re con altri 
Maestri, così narra Plin. con Strabone. Per qual cagione, et in qual tempo fosse 
questo paese nominato Basilicata, non l’ho [193v] ritrovato. Potrebbe esser, che 
traesse detto nome dall’asperità, et difficultà de i monti, che vi sono, et dalle vie 
tortuose, sassose, et fangose ne’ tempi del verno, tanto faticose, et fastidiose, 
come un Basilisco. Et forse da questa difficultà, et tortuosità gli fu imposto tal 
nome. Che così sia difficile, et montuoso questo paese, chiaramente il dimostra 
Livio nel nono libro, ove muove quella curiosa dubitatione, se Alessandro Ma-
gno si fosse azzuffato co i Romani, ne havesse riportato vittoria. Et quivi narra la 
difficultà di questi alti, precipitosi, asperi, et sassosi monti di Lucania, et de gli 
strabocchevoli balci di quelli. Egli è vero, che credo esser hora meglio habitato 
questo paese, che in quei tempi, nondimeno vi sono però assai luoghi anche ho-
ra dishabitati. Saranno i termini di questa Regione (secondo Strabone, nel sesto 
libro) dal fiume Silo, al fiume Lavo, stringendovi dentro ciò che si ritrova fra il 
mar Tirreno, et Siciliano, che quivi giace, et da Metaponte insino a i Turij, et dal 
paese de i Sanniti infino all’Istmo: o braccio di terra, che comincia da i Turij, et 
trascorre a i Cirilli vicino al Lavo. Tolomeo gli disegna la lunghezza dal fiume Si-
lare, o sia Seli, al fiume Lavo. Onde non gli dà tanta lunghezza, né larghezza, 
quanta li dà Strabone; conciosia cosa, che Strabone annovera Petilia ne’ Lucani, 
insieme con Livio nel nono libro, che vi mette etiandio Cosenza, la quale non era 
molto da Petilia discosto. Et Tolomeo pinge Petilia nella Magna Grecia, sì come 
al suo luogo dimostrerò. Onde pare a me di dover seguitar Tolomeo, et così vi 
assegnerò i confini. Et prima dall’Occidente disegnerò per termine il Silo fiume, 
fine di Campagna Felice, dal Mezo giorno il mare Tirreno; dall’Oriente il fiume 
Lavo co i Brutij, et parte della Magna Grecia, dal Settentrione ne i Pugliesi Peu-
cetij, con parte de gli Hirpini. Ella è questa regione (come ho scritto) per mag-
gior parte montuosa, ove si trovano assai precipitosi passi, et pericolosi, per le 
folte selve, che vi sono, ove si nascondono i ladroni. Sovente ne fa mentione di 
questa Regione Livio, et de i Lucani, et massimamente nel 11. et 12. lib. ove di-
mostra, che spesse volte combattessero i Romani co i Sanniti, Lucani, Brutij, et 
Hetrusci, sempre riportandone gloriosa vittoria. Il simile scrive nel 13. et 14. Et 
nel 72. dimostra che fosse fatto prigione Servilio Galba da i Lucani, et poscia la-
sciato in libertà mediante una femina, con la quale usava. Altrove rammenta essi 
Lucani, che sarei molto lungo in descriverli. Similmente ne fa mentione di que-
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sta Regione Cornelio Tacito nell’undecimo, et decimo settimo libro dell’historie. 
Et Sillio Italico nel 8. libro della seconda guerra de’ Cartaginesi. Volendo adun-
que dar principio alla particolar descrittione di questa Regione, comincierò alla 
bocca del fiume Seli, ove mette capo nel mare, cioè di qua da esso, et seguiterò 
lungo il lito del mare insino al fiume Lavo, ove sbocca nella marina, dipoi ritor-
narò a dietro al detto Silo, et descriverò i luoghi Mediterranei. Passata adunque 
la bocca, del Silo, et caminando lungo il lito del mar Tirreno, ritrovasi il luogo, 
ove era il Tempio dell’Argiva Giunone edificato da Giasone (come scrive Strabo-
ne.) Vero è, che secondo Plinio par che fosse di là dal Silo ne’ Picentini, de i quali 
scrissi nel fine di Campagna Felice. Forse che si potrebbono, così concordare 
questi due nobilissimi scrittori; che era vicino questo Tempio alla foce del [194] 
Silo, presso al territorio Picentino. Onde per la vicinità di detto territorio Picen-
tino, col Tempio antidetto, era riputato, come ne’ Picentini, avvenga che fosse di 
qua dal prefato fiume nella Lucania. Caminando poscia più avanti da cinquanta 
stadij, o siano da sei miglia, et mezo, vedesi il luogo, ove era Possidonia ne’ tem-
pi di Strabone, altresì Peste nominata. Della quale ne fa memoria Catone, Plinio, 
Pomponio Mela, Solino, Tolomeo, Sillio Italico nell’ottavo libro, con molti altri 
scrittori. La qual fu edificata presso il mare da i Sibariti: et Solino dice da i Do-
resi. Talmente concordarei Strabone, et Solino, dicendo, che primieramente ella 
fosse stata fabricata da i Doresi, et poi ristorata, o aggrandita da’ Sibariti. Il che 
pare accennare Strabone, scrivendo havere i Sibariti quindi scacciati i primi ha-
bitatori, et che anche loro furono scacciati da i Lucani. Fu prima questa città ad-
dimandata Peste, et poscia da i Greci Possidonia (così dice Plinio.) Assai volte ne 
fa memoria di Peste Livio, et massimamente narrando il viaggio d’Alessandro 
Epirota nel 8. lib. et nel 26. scrive, che i Pestani dierono aiuto di Navi a i Roma-
ni, et nel 27. pur ne parla di essa città. Et Verg. nel 4. lib. della Georgica dice, Bi-
ferique rosaria Peste. Il che dichiarando Servio, scrive esser Peste città di Cala-
bria, ove due volte l’anno producono i rosai le rose. Assai mi meraviglio di Ser-
vio, che scrivesse esser questa città di Calabria, conciosia cosa ch’ella è fra i Lu-
cani, come io posso dimostrare con autorità de i Geografi, et non ne’ Calabresi. 
Perché Calabria (secondo tutti i Geografi) era presso i Salentini (secondo che 
dimostrerò, et non in questo luogo.) Pur se fosse alcun che volesse difendere 
Servio dicendo quello intendere, che la fosse fra i Brutij (hora Calabresi detti) e-
tiandio direi questo non esser possibile, perché era questa città nel principio di 
Lucania, et talmente vicina a i Picentini che (secondo Strabone) pareva più to-
sto, che la fosse ne’ detti Picentini, che nella Lucania. Etiandio non ritrovo alcun 
buon autore tanto antico quanto moderno, che dica che questa Regione, sia no-
minata Calabria ma sì bene Lucania, et dal volgo, Basilicata. Avertendo l’errore 
di Servio in detto luogo, Antonio Mancinello da Velitre (il qual seguita Giodoco 
Badio Ascensio) disse esser Peste una città di Lucania (come è dimostrato) et 
non volse dire, che la fosse di Calabria, come non è. In vero ho iscusato Giodoco, 
per haver forse poca cognitione di questi luoghi, et parimente d’Italia, havendo 
seguitato l’errore di Servio. Ne fa altresì memoria di questa città Ovid. nel 1. lib. 
dell’arte d’amare, Caltaque Pestanas vincat odore rosas. Et Propertio, Vidi ego 
adorati victura rosaria Pesti. Sub matutino coacta iacere noto. Egli è questo luo-
go (come etiandio dice il Mancinello) molto piacevole, et dolce di aria. Et per 
tanto non è maraviglia se due volte l’anno vi fioriscono le rose, et gli altri fiori. 
Fu dimandato il Golfo del mare che quivi si vede, da questa città, Sinus Pesta-
nus, hora Golfo Agropolitano da Agropoli Castello (come si dimostrerà.) Adun-
que fu detto Golfo di Peste, per esservi posta quella nel mezo del lito del detto. 
Comincia questo Golfo al lito de i Picentini, et così circonda insino al Promonto-
rio Possidoniano, secondo che dimostra Strab. Pli. et Tolomeo. Poscia essendo 
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questa città da i Greci Possidonia nominata (come dice Plinio) furono condotti 
quivi da i Romani nuovi habitatori, [194v] come dimostra Livio nel 14. lib. Sog-
giunge poi detto Livio nel 15. libro, che essendo stati percossi a Roma gli Amba-
sciatori de i Possidoniati, da alcuni pazzarelli giovani, furono consegnati a i Pos-
sidoniati, acciò facessero giustitia dell’oltraggio fatto a i loro Ambasciatori. Ora 
giace questa città quasi tutta rovinata: e si veggono i vestigi antichi de gli edifici 
in qualche parte. Fu Possidoniato Parmenide huomo molto forte, che riportò 
gloriosa vittoria nello stadio nell’anno primo della 78. Olimpiade, come narra 
Dionisio Alicarn. nel 9. lib. dell’historie, et Diodoro Siculo nel 11. lib. Più oltre a 
sei miglia lungo il lito caminando, ritrovasi Agropoli Castello dalla bocca del Seli 
dodici miglia lontano, dal quale ha acquistato questo Golfo il nome, dicendosi 
Golfo di Agropoli, che si congiunge col Golfo di Salerno. Più avanti quattro mi-
glia appare il Castello d’Abbate, et dopo otto, il Castello della Torre di Mare di 
Brucca. Sono questi Castelli di nome nuovo. Di riscontro a questi luoghi, sono 
nel mare due picciole Isole, nominate le Sirenne, poco dal lito discoste (come e-
tiandio dice Strab.) delle quali poi ne parlerò nella descrittione dell’Isole d’Italia. 
Poscia in faccia di queste due Isolette al lito del mare (ove disse, che fosse Possi-
donia) vi è il Promontorio, Capo di Leucoso nominato, da gli antichi detto Pro-
montorium Possidoniate, secondo Strabone, credo che ’l sia hora così nominato 
Capo di Leucoso, da una di quelle due Isolette, Leucosia chiamata, da una delle 
Sirene, che quivi si gettò nel mare, secondo le favole (come dirò al suo luogo.) 
Oltra questo Promontorio, o sia Capo Leucoso, ritrovasi un altro Golfo, sopra il 
quale è posto il castello di Torre di mare della Brucca sopra nominato. Era sopra 
questo Golfo la città di Hiela, da i Focesi Elia appellata dal nome della Fontana, 
che quivi era (secondo Strab.) la quale ne’ suoi tempi era addimandata Elea. Co-
sì narra Antioco della edificatione di questa città, et dice, che essendo pigliata 
Focide da Arpagone capitano di Ciro, da essa si partirono tutti quelli, che pote-
rono uscire della città, et entrando nelle navi con le loro famiglie, et spiegate le 
vele al vento passarono al corso di Cirone, et quindi condussero seco Creontiade 
a Massilia, et essendo da questo luogo scacciati, valicarono quivi, et trahendo in 
terra, edificarono Elea, così nominandola dalla Fontana. Ma altri dicono, che 
talmente la chiamassero dal fiume Elete. Il che par quasi tutto confermare Ero-
doto nel 1. lib. aggiungendoli però che avanti, che scendessero quivi a terra, era-
no smontati in Corsica, ove edificarono Alalia, et che poi passarono a Reggio, et 
al fine scendessero quivi, et edificassero una città, così dice. Focenses, qui Corsi-
ca progressi Rhegium confugerant, Civitatem condiderunt in agro Oenotriae, 
quae nunc appellatur Hyeda. Il simile etiandio dice Aulo Gellio. Ma Catone scri-
ve, che la fu nominata Velia. Il che conferma Pli. et Pomp. Mela. Si deve sapere 
esser gran differentia a scrivere questo nome con una L. o con due, perché scri-
vendolo con due L. è derivato da Vellendo, dal quale ha tratto il nome Vello, che 
significa parte del Palatino in Roma, detta Vellia, a vellenda lana, cioè a scarpir, 
et tosar la lana (della qual parte, n’è fatta memoria da molti autori, come scrissi 
in Roma) ma quando si scrive, per una L. deriva dal Greco Elos, et significa pa-
lude, et dinota questa città di Velia, innanzi detta Elea, come par accennare 
Dion. Alicar. nel 1. lib. dell’hist. et Ser. sopra il 6. lib. di Verg. [195] et Aulo Gel-
lio, che dice che la fu così dimandata da i Greci Elea, per esser posta in paludi, i 
quali dicono Ele. Essendo adunque prima Elea nominata per maggior conso-
nantia gli fu posto avanti quella lettera v. secondo Dionisio sopranominato. Fu 
anticamente questa città (secondo Strab.) molto ben ordinata di statuti, di leggi, 
di forti mura, et di popolo potente. Et combatté lungo tempo co i Lucani, et Pos-
sidoniati, avenga che di minore nomero fossero di loro, nondimeno di virtù, et 
forze erano uguali. Et havendo il popolo di questa città poco, et sterile paese, era 
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costreto ad usare ogn’ingegno, et diligenza per guadagnarsi il vivere. Onde 
s’essercitavano nell’opere marinaresche, et insalare i pesci, portandogli in qua, 
et in là. Spesse volte nomina essa città Livio, et particolarmente nel 26. lib. nar-
rando che D. Quintio Ro. hebbe alcune navi da i Regni da Velia, et da Peste. Ne 
fa etiandio memoria di essa, Cicerone nella prima Filippica, et Verg. nel 6. libro 
Portusq; require Velinos. Et ciò dice Verg. perché vi sono circa il mare, quivi 
molti (benché piccioli) Porti. Dice Servio sopra quel verso pur del 6. di Verg. Ni-
gens crudelis madida cum veste gravatum, che non era questa città nominata 
Velia ne’ tempi di Enea, quando passò nell’Italia, ma che talmente la nomina 
Verg. per dimostrare questo luogo, come era ne’ suoi tempi addimandato. Della 
qual città non si vede hora vestigio alcuno, ch’era discosta da Possidonia 200. 
stadij, o siano vinticinque miglia secondo Strab. Vogliono alcuni, che fosse que-
sta Città, ove ho dimostrato essere Torre di Mare della Brucca, la quale è qui vi-
cina. Dierono gran fama a Velia Parmenide, et Zenone Pitagorici, così scrive 
Strab. i quali nacquero quivi. Veggonsi nel mare di riscontro al territorio, ov’era 
Velie, due picciole Isole addimandate Enotrie, delle quali, una è detta Pontia, et 
l’altra Isacia, come poi dimostrerò. Più oltre vedesi Pisciota castello. Io sono di 
opinione, che sia questo luogo, quel da Plin. Pomponio Mela, Sillio Italico nel 8. 
et da Tolomeo detto Bussentum, che prese tal nome (come vogliono alcuni) dal-
la moltitudine de i Bussi, che quivi nascono. Qui furono conosciuti alquanti ho-
mini di Sicilia da Micito Prencipe di Messina, acciò vi habitassero, i quali poi si 
partirono per maggior parte, come scrive Strab. Vi condusse habitatori il Mae-
strato di tre huomini, cioè T. Sempronio Longo, M. Servilio Q. Minutio Termo, 
et partirono il territorio di essa, ch’era de i Campani, come scrive Livio nel 25. 
lib. Et nel 39. narra, che Spurio Postumio Console fece intendere al Senato come 
valicando lungo a ciascun lito d’Italia, ritrovò rovinato, et abbandonato Siponte 
lungo il lito del mare soprano, et Bussento al lito del mar sottano. Là onde furo-
no creati tre huomini per il Senato Consulto a dover condurre habitatori in que-
sti luoghi da L. Minio Pretore Urbano cioè L. Scribonio, M. Titio, Gn. Bebio Pan-
filo. Vogliono alcuni che propriamente fosse detta città, ove hora è Belvedere. 
Vedesi poi il Capo di Pisciota, Promontorium Pisciuntum, et oppidum Pessiun-
tum, et flumen, et portus. Tutti nominati di Pissunta da Strabone, cioè il Pro-
montorio, la città, il fiume, et il porto. Più oltra appare il Capo di Palinuro da gli 
antichi Promontorium Palinuri nominato. Et dicono gli scrittori, et massima-
mente Pompomio Mela, et Servio sopra quel verso di Verg. del 6. Ne gens crude-
lis, etc. che fosse talmente addimandato da Palinuro di Frigia, Governatore delle 
navi di [195v] Enea quivi sepelito, del quale in più luoghi ne fa memoria, et fra 
gli altri nel 6. lib. ove descrive assai minutamente la morte, et sepoltura di quel-
lo, molto lodandolo. Etiandio Strabone, Plin. et Tolomeo, così l’appellano. Pas-
sato detto Capo di Palinuro, vedonsi sopra un monte soprastante al mare, le ro-
vine di Molfa castello, disfatto da i Corsari. Credo che questo fosse Melfi castel-
lo, da gli antichi così detto, dal qual è nominato il fiume, che corre sotto esso 
Molfe in vece di Melfi, descritto da Plinio. Dicono alcuni esser questo fiume quel 
ch’è discosto da Policastro da due miglia, et quell’altro esser il Lavo, hora Cocco 
addimandato, ch’è lontano da questo Melfi da 30. miglia (come scrive Pietro 
Razzano) il qual Lavo è termine della Lucania, come io dissi. Vero è, che sog-
giunge detto Razzano parere a lui essere in contrario le parole di Strabone, di-
cendo che dopo Pissunto, vi è il Golfo Talavo, col fiume Talavo, et l’ultima città 
di Lucania poco dal mar discosto già colonia de i Sibariti, et che erano 400. sta-
dij, overo 50. miglia fra Elea, o Velia, et questa città. Et che questi tali pensano 
fosse l’antidetta città, ove hora si vede la nobile città di Policastro. Il che se vero 
fosse, non sarebbe Melfi il fiume, innanzi nominato di qua da Policastro due mi-
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glia vicino, ma sarebbe il fiume Talavo, del qual ne fa mentione Strab. et quivi 
sarebbe il termine di Lucania. Conciosia cosa, che secondo Strab. Plin. et Tolo-
meo il detto fiume Talavo, o sia Lavo, partisce la Lucania da i Brutij, hora Cala-
bria detta. Et così non si annoverabbe Policastro nella Lucania, ma ne’ Brutij. 
Perché oltre a detto fiume Lavo (che è dall’Oriente) vi è Policastro poco più di 
500. passa dal mare discosto. Così scrive il Razzano. In vero a me pare per ogni 
modo doversi riporre il Policastro ne’ Lucani (hora Basilicata,) et non ne’ Brutij, 
o sia Calabria; perché secondo Rafael Volaterrano nel 6. lib. de i Comentarij Ur-
bani fu edificata questa Città nel mezo del Golfo di Peste, per la rovina di detta 
Città. Et altresì è posto similmente dal Bordono nella sua Italia circa il Promon-
torio, di Palinuro. La qual cosa essendo, seguita esser quello di qua dal fiume 
Talavo, et così rimane ne’ Lucani. Il qual fiume è di là da Policastro, verso i Bru-
tij alquante miglia. È Policastro nobile città ornata della dignità Ducale. Passato 
Policastro, vedesi la bocca del fiume Cocco, così quivi dalli habitatori nominato, 
ma dagli antichi Talavus, et Lavus, termine di questa Regione di Lucania, o sia 
Basilicata. Ella è tutta la navigatione di esso paese lungo il lito del mare 600. 
stadij, o siano 75 miglia secondo Strabone. Havendo descritto i luoghi lungo il 
lito del mare di questa Regione, ho da descrive hora i luoghi, che si ritrovano fra 
terra. Là onde volendo descriverli con qualch’ordine, bisogna ritornare a dietro. 

 
LUOGHI MEDITERRANEI, O FRA TERRA. 

Egli è necessario di ritornare al fiume Selo, dovendosi descrivere i luoghi posti 
fra il mare, et il monte, che risguarda a i Pugliesi, et parte de gli Irpini. Comin-
ciando adunque al detto fiume, et caminando verso l’Oriente, si entra in una 
molto pericolosa Selva, detta il bosco d’Eboli, per la vicinità, che ella ha con 
Eboli (benché Eboli sia di là dall’antidetto fiume in Campagna Felice, o [196] sia 
ne’ Picentini. Seguitando poi il camino a man destra della via, per la quale si 
passa verso Calabria, scorgonsi sopra i colli, Sera castello, da Salerno 22. miglia 
discosto, et più oltre due miglia lungo il monte Apennino, Pistigliono; et dopo 
sei miglia Castelluzzo; et oltre tre Cizignano; et dopo quattro Petina; et misurato 
altretanto spatio, l’Auletta. Ritornando altresì a dietro al Selo, et salendo a man 
sinistra nell’antidetta via, vedeso Pallo; et passato due miglia Contuzzo; et dop-
po quattro Puccino; et quindi all’Auletta vi sono sei. Sono etiandio in questo 
spatio dal detto fiume Selo, insina all’Auletta, sopra i colli, et monti Cosentino, 
Castel Sant’Angelo, all’Auletta discosto otto miglia. Misuransi quattro 
dall’Auletta Cagliano. Sono questi due castelli del Conte di Congia. Oltra 
all’Auletta tre miglia vi è la Pola. Passato la Pola, comincia la valle di Diano. Ve-
ro è, che fra l’Auletta, et detta valle di Diano (ch’è oltre l’Auletta due miglia) vi è 
a man destra della via una Spelonca dalla natura fatta sotto l’alto, et sassoso 
monte 30. piedi alta, et 50. larga, nel cui mezo vi è uno scoglio, sopra il quale è 
un altare posto all’Arcangelo S. Michele consacrato, ove alcuna volta se gli dice 
Messa. Da ogni lato di detto altare veggonsi le chiare acque correre, tal che vi 
pare intorno un lago. Quivi sentesi un gran rimbombo fatto dall’acqua 
nell’entrata, che fa nel prefato Laghetto, impingendo ne’ sassi. Casca poscia essa 
acqua per la bocca della spelonca, et strabocchevolmente scendendo per li sassi, 
cagiona grandissimo strepito, insino che ella è giunta nella molto cupa valle, a-
venga ch’è picciola. Et quivi principia il fiume Negro molto grande per tanta ab-
bondanza d’acqua. Ritrovandomi quivi nel 1526. sì come curioso, volsi intendere 
il principio, et origine di tanta abbondanza d’acqua, che esce da detta Spelonca, 
da gli habitatori del paese, da i quali mi fu accertato quella derivare da un pic-
ciolo Lago, che si ritrova nel principio della valle di Diano, di quindi poco più di 
due miglia discosto, o poco meno, che per un sotterraneo cuniculo quivi passa. 
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Et ciò non deve parere cosa strana, imperò che Strabone nel sesto libro fa me-
moria altresì di un’altra simile acqua vicina al Metauro, con tali parole. Spelonca 
penes Metaurum est, amplissimam intus habens fistulam, per quam occultus e-
labitur amnis, et magno quidem intervallo. De hinc in superficiem emergens, si-
cut Horontes in Syria habitum inter Appameam, et Antiochiam irrumpens, 
quem Carybdim appellant, et intra quadraginta rursum excurrens stadia. Corre 
poi il fiume Negro creato da detta acqua fra i monti, et finisce nel Sele. Poi più 
avanti caminando entrasi nella valle di Diano, talmente detta da Diano castello 
quivi posto. Ella è detta valle di figura molto simile ad una barchetta, che nel 
principio, et nel fine è stretta, et nel mezo larga. Misurasi per lunghezza 20. mi-
glia, et per larghezza 4. Et tanto è bella, fertile, et producevole di grano, et di 
frutti, che si può annoverare fra i belli, et fertili luoghi di questa Regione, et e-
tiandio fra le vaghe, et fertili del Regno. Sono i colli, che la circondano tutti pia-
cevoli, et fruttiferi. Lungo questi colli si scoprono in tal maniera le contrade, et 
castelli ben habitate, che più tosto paiono una continovata contrada, che diverse 
habitationi. A man destra dell’entrata di essa, vedesi quello stagno, o sia palude, 
così nominata da gli habitatori del paese, dalla [196v] quale scrissi uscire 
l’acqua, che entra nella spelonca, da cui poi è principiato il fiume Negro. Crea 
questa Palude il fiume Botta di Picerno, talmente nominato, imperoché passa 
dal castello Picerno. Scende adunque questo fiume da Picerno fra alte monta-
gne, et entra nella valle di Diano, per una stretta bocca, et poi trascorre per il 
mezo d’essa, et quivi finisce al fine di quella, creando detto stagno, o sia palude, 
la quale circonda da due miglia. Accrescono etiandio essa palude molti sorgivi 
d’acque, che scendendo da quei colli, in questo luogo si raccogliono, sì come in 
una conca, per la bassezza del luogo; et poi si scarica (come è detto) passando 
per un secreto canaletto sotto terra, a quella Spelunca. Entrando nella valle, a 
man destra lungo quelli piacevoli colli dell’Apennino, due miglia dalla Pola di-
scosto, appare S. Arsenio, patrimonio insieme con la Pola, del Prencipe di Saler-
no. Più avanti caminando, et alquanto piegandosi il colle verso il mar Tirreno, 
vedesi in quella piegatura, ove si dimostra una picciola valle, la già molto ricca, 
et di popolo piena, città di Capace, ornata della dignità Ducale, ma hora quasi 
dishabitata per gli alluvioni della terra. Ella è vicina assai al mare, et al luogo, 
ove dimostrai, che fosse Pesto. Seguitando la valle di Diano, da S. Arsenio un 
miglio discosto alle radici del colle giace S. Pietro, castello del Signor Biagio 
Marzecano. Dopo un miglio, et mezo si dimostra S. Ruffo castel di Giovan Luigi 
Peregrino di Diano. Et più oltre quattro, appare sopra il colle dell’Apennino 
Diano castello molto ricco, et nobile, rammentato da Tolomeo. Dal quale ha pi-
gliato il nome tutta questa valle (come è dimostrato.) Egli è detto Castello signo-
reggiato da Giovan Giacomo Marzecano, governatore de’ soldati del Prencipe di 
Bisignano, che conduce per Carlo Quinto Imperatore, più avanti due miglia ve-
desi S. Giacomo di Lionetto Marzecano Barone di Diano. Passato un miglio, ap-
pare Sazzano. Et perché la maggior parte di questi luoghi sono sotto la Signoria 
del Prencipe di Salerno, hanno acquistato il nome del Prencipato. Passando più 
avanti vedesi Buonhabitacolo del Marchese della Padulla. Sono questi i castelli, 
et contrade poste a man destra di questa valle. Habbiamo hora a descrivere i 
luoghi posti a man sinistra di essa. Ritornando a dietro alla Pola, et rivoltandosi 
a man sinistra di questa valle, et passando verso il Settentrione, alla drittura di 
Puglia Peucetia, da 18. miglia fra’ monti, ritrovasi Potenza, termine di Lucania 
da questo lato. Fa memoria Tolomeo di Potentia, et Pli. nomina i Potentini nel 
15. cap. del 3. lib. Poscia ritornando alla valle di Diano 4. mig. dalla Pola lonta-
no, seguitando le radici del colle appare Ateno. Vogliono alcuni, che siano questi 
popoli Atenati da Pli. descritti. Dopo altro tanto si ritrova la Sala castello del 
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Prencipe di Salerno. Pur seguitando le radici del monte per altre 4. miglia sco-
presi la Padulla nobile castello, fatto molto nominare ne’ tempi nostri d’Antonio 
Cardonia, già Marchese d’esso, huomo prode, et molto isperto nel trattar la mili-
tia. Abbandonò i mortali nel 1513. capitano dell’essercito Fiorentino. Sotto que-
sto castello alle radici del colle, vi è un nobile Monasterio de’ Certosini. Hora 
Padulla è tenuta da Donna Maria Cardona Marchesana, et Contessa di Avellino 
di molte virtù ornata, et ben letterata nell’historie, et lettere humane. Conti-
nuando il viaggio lungo le radici del colle quattro [197] miglia si dimostra Mon-
tesano. Quivi comincia a stringersi la valle. Et così seguita insino all’uscita, et fi-
ne di quella. Havendo passate altre 4. miglia vedesi Casal Nuovo. Come dissi ella 
è tutta questa valle ben coltivata, et i colli, che la intorniano sono ornati di belle 
vigne, et d’alberi fruttiferi, da i quali si cavano buoni vini, saporiti frutti. Al fine 
si arriva alla foce di essa, per la quale entra il fiume sopra nominato di Botta di 
Picerno. Et entrasi poi nel bosco del Pelegrino molto oscuro per la moltitudine 
de gli alberi, et massimamente de gli Ilici, che sono tanto alti che paiono con la 
cima toccare il cielo. Onde per otto miglia si camina per quella, et ritrovansi a-
spri, et strani balci, et anche pericolosi da passare. Ne i quali sogliono dimorare i 
ladroni per spogliare, rubbare, et uccidere i passaggieri. Quivi cominciano gli al-
ti, et aspri monti di Lucania, tanto nominati da gli antichi. Havendosi caminato 
per detti boschi, et montagne otto miglia, arrivasi a Lago Negro castello. Alla cui 
destra, et di Casal nuovo sopranominato fra le montagne, scorgonsi Turturelle, 
et più avanti, però verso il mare, Laurino; et anche più oltre Giogia, et Noia. 
Passando verso Lago Negro, però fra le montagne sempre caminando, ritrovasi 
Cuccaro appresso 4. miglia alla marina, et poi Rofrano, et Caselle. Appare Sapo-
nara a man destra di Lago Negro, anche esso castello fra i monti. Quivi (come 
vogliono alcuni) già fu Grumento descritto da Tolomeo, i cui habitatori da Plin. 
sono nominati Grumentini. Scopronsi poi monte Maro, e S. Clerico. Volendo poi 
seguitar la via da Lago Negro, fa bisogno di passare per altre aspre, et sassose 
montagne 4. miglia, insino a Riello, overo Revello. Più avanti caminando per gli 
precipitosi monti, et fra strani balci di quelli, et etiandio per alcuni luoghi al-
quanto coltivati ritrovasi Luria, alla cui destra è Trechina; et più in giù verso la 
marina circa un miglio, però ne’ monti appare Marathia. A man sinistra di Luria 
fra le montagne si dimostra Lationico, o secondo altri Latiovico, et Chiaramon-
te. Seguitando pur il viaggio da Luria per l’alte montagne 8. miglia, ritrovasi Ca-
stelluzzo. Fra dette montagne vi è la Selva di Lusillo di lunghezza 3. miglia, ove 
vedonsi bei pascoli per gli armenti, et greggi d’animali. Ella è discosto da Lusillo 
3. miglia. Poscia più avanti si dimostra Laino cast. col borgo. Partisce il castel 
dal Borgo il fiume Sapri, che anche divide la Lucania da i Brutij, overo la Basili-
cata dalla Calabria. Imperò che il Borgo è di qua dal detto fiume nella Basilicata, 
et il cast. di là, nella Calabria. Esce questo fiume vicino a Vincinello cast. della 
Basilicata, et scendendo fra gli alti, et strani balci di queste montagne verso ’l 
Mezo giorno, et partendo la Basilicata dalla Calabria al fine sbocca nel mar Tir-
reno. Ella è sempre l’acqua di esso fiume chiara, né mai torbida per alcun caso si 
vede. Credo, che sia questo Laino il cast. Lavo, nomato da Pli. et similmente esso 
fiume sia il Lavo pur da quello memorato, per la vicinità d’amendui insieme, et 
altresì per la conformità del nome Lavo, et Laino, avenga che dice il corroto te-
sto di Pli. Saus. Et non meno credo sia quel da Tolom. addimandato Laus, et da 
Strab. Talamus, et Lavus, perché in questi luoghi non si ritrova altro fiume che il 
Melfe avanti nominato. Et parimente tengo che sia quello che ne’ tempi di Strab. 
partiva la Lucania da i Brutij; et similmente ne’ giorni di Tolomeo, come hora la 
partisce, avenga che [197v] volesse però Strab. havesse ne’ tempi antichi mag-
gior grandezza la Lucania dal Settentrione verso l’Oriente, scrivendo quella co-
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minciare a Metaponte, et scorrere a i Turij sopra il Golfo di Taranto, ove insino 
ad oggi sono annoverati quei luoghi nella Basilicata. Poscia soggiungeva, che 
passasse da i Turij a i Cerilli (come disse nel principio) stringendovi dentro Peti-
lia, la quale era circa il mare Adriatico dopo l’inflessione, o sia piegatura del Mar 
Siciliano. Nel cui lito, hora sono i Brutij, ma ne’ tempi antichi, la Magna Grecia. 
Voleva etiandio che Petilia fosse Metropoli, et capo de i Lucani. Ma Plinio, et To-
lomeo la ripongono ne’ luoghi Mediterranei della Magna Grecia, secondo che 
dimostrerò in detta Regione. Pare etiandio, che Livio dia maggior grandezza a 
questa Lucania, annoverandovi dentro Cosenza: et parimente Teopompo (come 
scrive Plinio) riponendogli Mardonia dimandata Pandosia (ove morì Alessandro 
Re de gli Epiroti) da Livio, Strabone, et Trogo. Là onde chiaramente si può co-
noscere per il testimonio di tanti nobili scrittori, che questa Regione già havesse 
maggior grandezza di quella, c’haveva ne i tempi di Tolomeo. Nomina Plinio 
molti popoli (che sono totalmente mancati) appartenenti ad essa regione. 
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CALABRIA, 
SETTIMA REGIONE DELLA ITALIA, 

di F. Leandro Alberti Bolognese. 
Havendo ristorata la Basilicata, entrerò nella descrittione di Calabria. Et 

prima dirò de i suoi nomi. Furono adunque primieramente i popoli di questa 
Regione dimandati Brutij, et poi Calabresi. La cagione, perché fossero nominati 
Brutij, chiaramente dimostra Strabone nel 6. lib. ove così dice. Era consuetudine 
de i Lucani di addimandare i loro servi rebelli, et fuggitivi Brutij. Et per tanto 
essendosi ribellati da loro i suoi servi, et da se istessi volendosi governare, così 
furono detti Brutij. Et tanto divennero potenti in questi paesi, che non temevano 
alcuno. Vero è, che passando quivi Dione Siracusano con un potente essercito, 
mise sottosopra tutta questa Regione, la quale fu detta de i Brutij da gli antidet-
ti. Par che Trogo nel 23. lib. altrimenti dica. Cioè, che essendo usanza de i Luca-
ni di nodrire i suoi figliuoli dalla lor fanciulezza co i Pastori (non volendo però 
che facessero alcun officio da servo) mal vestiti, et senza alcuna morbidezza tan-
to di mangiare, quanto di dormire (imperò che era il loro cibo la carne de gli a-
nimali selvaggi pigliati nella caccia, et il bere, il latte, et acqua di fontana col me-
le) acciò che fossero meglio disposti a soportar le fatiche, et disagi della guerra, 
alzando il capo cinquanta gioveni di quelli, ribellarono da i loro Padri. Et comin-
ciarono a saccheggiare i luoghi vicini. Et vedendo le cose a loro prosperamente 
succedere, tirati dalla dolcezza del guadagno, di mano in mano più avanti pas-
sando, non vi rimase luogo alcuno appresso loro, che non rubbassero. Onde mi-
sero tanto spavento a questi popoli (che non havendo ardire di azzuffarsi con lo-
ro) chiederono soccorso a Dionisio Tirranno [198] della Sicilia. Il qual vi mandò 
settecento animosi soldati Africani. I quali si fortificarono in uno castello, per 
reffrenare detti Ladroni. Il che intendendo i Ladroni, tanto seppero fare, lusin-
gando una donna nominata Brutia, che secretamente una notte furono introdot-
ti nel castello, et uccisero tutti gli Africani. Et poi cominciarono una forte città, 
acciò che sicuramente potessero habitare. Intesa la cosa da gli altri pastori della 
Regione, anche eglino fuggendo da i loro padroni, quivi passarono acciò fossero 
liberi. Essendo già molto accresciuti in numero, pigliarono tanto ardire (haven-
do prima nominato quella città, che fabricavano Brutia, dal nome della donna, 
che li haveva introdotti nel castello, et loro volendosi addimandare etiandio Bru-
tij in memoria di quella) che andarono contra i Lucani suoi avoli. Et azzuffati in-
sieme, li vinsero, et li costrinsero a far tanto quanto volevano. Divennero poi 
tanto insolenti per questa vittoria, che fecero guerra con tutti i vicini popoli, 
sempre rimanendo vincitori. Et per tanto non istimavano possanza alcuna, o 
fosse de i Signori, o de’ Re, o d’altra grandezza. Onde soggiugarono molti popoli, 
et altresì uccisero Alessandro Re de gli Epiroti, che era venuto in questi paesi 
(havendo passato lo stretto canale di Sicilia) per soccorrere le città Greche, 
ch’erano nella Italia. Al fine essendo chiesto da dette città Greche Agatocle ti-
ranno di Sicilia in soccorso contra questi Brutij, ragunò un essercito, et lo con-
dusse a Messina per passare il Faro. La qual cosa intesa da i Brutij, et temendo, 
gli mandarono Ambasciatori per pateggiar con lui, acciò non passasse di qua. 
Ma egli havendo deliberato di fare il passaggio, tanto per aiutar dette città, 
quanto per aggrandire la sua Signoria, fingendo volersi accordare, gl’invitò a ce-
na. Et mentre, che allegramente cenavano, fece passar l’essercito il canal di 
Messina. Et tanto li ritenne con piacevoli parole, che intese esser passato 
l’essercito. Il che udito, disse a gli Ambasciatori non voler pace con i suoi Signo-
ri. Et rimasero uccellati, et ingannati. Sono queste due opinioni l’una dall’altra 
molto differenti, circa la cagione di questo nome de i Brutij. Conciosia cosa che 
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con Strabone sono altri scrittori, et benché con Trogo non vi sia alcuno, nondi-
meno egli è pure approvato. Per aventura si potrebbe dire (volendogli concorda-
re insieme) che quei pastori co i figliuoli de i Lucani pigliassero primieramente il 
nome di Brutij da quella donna (come narra Trogo) et poscia havendo guerreg-
giato con i Lucani suoi avoli, et padroni, fossero in disprezzo d’essi, da i Lucani 
addimandati Brutij, tutti i ribelli, et fuggitivi servitori, sì come spesse volte si 
vede occorrere, che da qualche cosa primieramente fatta d’alcun popolo, poscia 
in dispregio, et detestatione di detta opera, saranno addimandati talmente tutti 
quei, che la faranno, come vediamo di questo nome Assassino: Il quale fu pri-
mieramente nome d’alcuni popoli, che dierono principio ad uccidere gli huomi-
ni nelle strade publiche senza rispetto, per spogliarli. Onde poi fu tratto il voca-
bolo di Assassino, et imposto a quelli, che uccidono alcuno per spogliarlo, av-
venga ch’ei non siano nati di quei popoli. Ma se pur vi fosse alcuno, che non gli 
paresse di contentarsi di tal risposta, dicendo, che in lingua Lucanica, tal voca-
bulo, sempre significò servi ribelli, et fuggitivi, io talmente risponderei: Che es-
sendo fra sé detti scrittori contrarij, più tosto [198v] m’accostarei a Trogo, che a 
Strabone; perché dice Mirsillo Lesbio, che ritrovandosi gli scrittori varij fra sé, ci 
dobbiamo più tosto accostare all’opinione di quello, che par più verisimile have-
re havuto maggior intelligenza di quella cosa, di che noi parliamo, o sia per la 
commodità de i libri, o per la relatione de i savij. Et per tanto io considerando 
Trogo esser latino, mi par che dovesse havere havuto maggiore abbondanza de’ 
libri delle cose d’Italia, et etiandio havere usato maggior diligenza in ritrovar 
l’antichità d’Italia tanto per li libri, quanto per relatione d’huomini bene instrut-
ti nelle cose di questi luoghi, che non ha havuto Strabone, ch’era Greco, avven-
ga, che fosse assai tempo nell’Italia dimorato, et havesse usato ogni diligenza 
per descrivere i suoi libri di Geografia. Etiandio par assai verisimile, che descri-
vendo tanto minutamente Trogo quell’historia de i Brutij, l’havesse ritrovata, o 
ne gli antichi libri, et comentari de’ detti luoghi, o de i Romani, overo l’havesse 
inteso da gli huomini del paese. Vero è, che mi riporto però al giuditioso, et cu-
rioso Lettore. Ritornando alla descrittione cominciata: Furono alcuni, che disse-
ro, che acquistarono il nome di Brutij questi popoli, da Bruto Ombrone, come 
scrive Annio ne’ Comentari sopra Catone. Ma Niccolò Perotto nel suo Cornuco-
pia scrive, che talmente furono chiamati Brutij, per essere huomini brutti, be-
stiali, sporchi, bilingui, et bugiardi. Poteva detto Niccolò tacere tanti epiteti, et 
sinonimi; essendo anche fra’ detti popoli, assai huomini illustri, et degni d’esser 
nominati per le loro virtù, come dimostrerò. Così adunque dicono costoro di 
detto nome Brutij. Ma io sarei dell’opinione di Trogo, come ho detto. Al presen-
te questa Regione con la Magna Grecia (secondo che si dimostrerà) si addiman-
da Calabria, cominciando dal fiume Lauso, et seguitando il mar Tirreno allo 
stretto canale di Sicilia, et quindi piegandosi, pur lungo il lito del mare, et cami-
nando infino a Rosetto posto intorno al golfo di Taranto. Là onde tutto il paese, 
che si ritrova dentro questi due mari, così descritto si nomina Calabria. Da chi, 
overo per qual cagione gli fosse imposto questo nome, non l’ho potuto ritrovare. 
Ma ben leggo, che fossero i Calabri di riscontro alla Magna Grecia appresso i Sa-
lentini sopra il mar Ionio, ove è l’estrema Giapigia (come chiaramente dimostra 
Catone, et Tolomeo) i quali primieramente furono addimandati Ausoni, secondo 
che al suo luogo si dirà. Etiandio Pli. scrive nel 10. capo del 3. lib. che fosse la 
Calabria, da i Greci nominata Messapia dal loro Capitano. Et per questo dinota 
che fosse detta Calabria, ove ho detto. Peraventura potrebbe essere stato nomi-
nato questo paese de i Brutij con parte della gran Grecia (come ho scritto) Cala-
bria dalla grand’abbondanza delle buone, et necessarie cose per il vivere de i 
mortali, che produce. Imperò che Calos in greco, in latino significa buono, et 
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rheo fluo, o vero Bryo, che vuol dire, emanare, o scaturire, come dicessimo, che 
quivi nascono, et scaturiscono tutti i beni. Il che conferma Pietro Razzano. In 
vero in questo fertilissimo paese, anzi felice nascono quasi tutte le cose, non so-
lamente necessarie per il vivere de i mortali, ma etiandio per le delitie, et piaceri 
di essi. Et perché ho detto comprendersi sotto il nome di Calabria, ne’ tempi 
moderni, parte della Magna Grecia; voglio adunque descriver le lodi di detto pa-
ese, quanto però appartiene a quello, che si contiene sotto detto nome. [199] E-
gli è questo paese quasi tutto pieno di monti, et di belli, et fruttiferi colli, et di 
vaghe valli. Quindi si cava grano, orzo, et altre biade, con vino di ogni conditio-
ne, cioè austero, et di altre maniere, olio, fichi, con altri saporiti frutti, zuccaro, 
mele, cera, sale di minera, et d’acqua marina, oro, argento, lane, bambagio, et 
zaffarano, con altre simili cose. Etiandio se ne trae tanta seta, che ardisco dire, 
che paragonandola a quella, che si cava del resto d’Italia (sono comparativa-
mente) la si possa ragguagliare ad essa. Quivi nasce il lino, canape, et dal cielo 
casca la manna. Cosa certamente rara. Veggonsi appresso il lito di ciascuno de’ 
detti mari, et similmente ne’ Mediterranei, belli giardini pieni di Citroni, Aranci, 
et Limoni di più sorti. Ritrovansi utili fiumi, dilettevoli colli dell’Apennino, et 
folti boschi d’altissimi Ilici. Non vi mancano le fertili valli producevoli di fru-
mento, et d’altre biade, come dissi. Ancora è questo paese molto habitato di po-
poli, che sono per maggior parte rozzi di costumi, vivendo molto grossamente. 
Sono essi popoli di statura non molto grandi, et di colore aquilo. Vi sono etian-
dio in questi luoghi assai huomini di grand’ingegno, et di civili costumi ornati, 
come si dimostrerà a luogo per luogo. Erano anticamente i confini de i Brutij, il 
fiume Lavo (misurando però lungo il lito del mare) et lo stretto canale di Sicilia. 
Ritrovansi, secondo Strabone 1350. stadij di spatio fra questi termini, che danno 
169. miglia. Vero è, che Antioco nel libro, che scrive d’Italia, ove dice non voler 
scrivere altro, eccetto della Regione d’Italia, da gli antichi Enotria nominata, 
scrive che fosse il termine di questa Regione il mar Siciliano, et Metaponte, vo-
lendo che ’l territorio di Taranto confine de i Metapontini, fosse fuori d’Italia, 
addimandandolo Giapigia, et che fossero solamente nominati Enotri, et Italiani, 
gli habitatori di questo Istimo, o sia braccio di terra, posto fra il seno Ipponiato, 
o Napitino, et lo Scillatico, overo di Santa Eufemia, et di Squilaci (secondo che si 
dimostrerà). Egli è largo detto braccio 160. stadij, o siano 20. miglia, et circonda 
misurandolo lungo il lito del mare 2000. stadij, che risultano alle 250. miglia. 
Voleva adunque Antioco trascorrere il nome d’Enotria, et parimente d’Italia in-
sino allo stretto canale di Sicilia, et de lì a Metaponte, et Sirdide, ove habitavano 
i Coni, et Enotri antiquissimi popoli. Et per tanto questo paese fu nominato Co-
nia. Ben è vero, che detto Antioco (come dice Strabone) solamente attendeva a 
descrivere quelle cose antichissime, non facendo mentione de i Lucani, né de i 
Brutij. Et però non si dee seguitare nella descrittione de i termini di questa Re-
gione. Poscia Strabone vi disegna tai confini: Et dice, che questi Brutij habitava-
no tutto questo braccio di terra da tre lati intorniato dal mare posto sopra i Lu-
cani, nel qual braccio vi s’inchiude un altro braccio, che anche egli ne crea il ter-
zo braccio, che trascorre dal Golfo, hora detto di Squillaci insino al Golfo di san-
ta Eufemia, talmente oggidì nominato, così dice Strabone. Questo adunque era il 
paese, che habitavano i Brutij anticamente. Ma io volendo seguitare la descrit-
tione di Tolomeo, talmente li consegnerò i confini. Et prima comincierò 
dall’Occidente al fiume Lavo, o sia Lauso, et seguitando il lito del mare, arriverò 
allo stretto canale di Sicilia, et quindi pur caminando lungo il lito del detto Ca-
nale, et poscia alquanto piegandomi, ritroverò [199v] il fiume Alesso. Et quivi 
sarà il termine di questa Regione. Poscia entrarò fra terra, et descriverò tutti i 
luoghi posti in questo spatio, havendo però dal Settentrione la Magna Grecia, 
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col fiume Grachi, et parte dell’Apennino. Cioè; così dall’Occidente il fiume Lauso 
co i Lucani, o sia Basilicata, dal mezo giorno il mare Tirreno con lo stretto canale 
di Messina, dall’Oriente parte del mare Adriatico, et dal Settentrione la Magna 
Grecia, col fiume Grathi. Nomina sovente Livio questi Brutij, et massimamente 
nel 12. lib. ove dimostra molte battaglie fatte fra i Romani, Sanniti, Brutij, Luca-
ni, et Toscani, nelle quali sempre rimasero vittoriosi i Romani. Il simile narra 
nel terzodecimo, et quintodecimo. Et nel ventesimoquarto scrive, che passassero 
i Brutij a Cretone con quindici mila de i suoi gioveni, et che la pigliarono, eccetto 
la Rocca. Et nel ventesimonono dimostra il passaggio di Scipione da Siracusa ne’ 
Brutij, havendo prima scacciato i presidij de i Cartaginesi con Annibale, da Lo-
cri. Etiandio altrove rammenta detti Brutij, che per brevità li lascio. Si dee però 
avvertire, che Livio alcuna volta annovera le città della Magna Grecia fra i Brutij, 
senza fare alcuna distintione; et ciò lo fa per la vicintà, che è di amendue queste 
Regioni. Vero è, ch’io ho voluto far partimento fra questi due popoli, cioè fra i 
Brutij, et della Magna Grecia (però al meglio che ho potuto) per dar piacere a i 
curiosi ingegni, sodisfacendogli, et non sodisfacendogli, non li rincrescerà loro a 
supplire, ove io haverò mancato. Ne fa mentione anche di questi Brutij Silio Ita-
lico nell’undecimo libro, quando dice, Brutius ambiguis fallax. Etiandio altri no-
bili scrittori parlano di questi popoli, che io li lascio per dar principio alla loro 
particolar descrittione. Cominciarò prima a descrivere i luoghi posti intorno il 
lito del mar Tirreno, et così seguiterò insino al fiume Alesso, et poi entrarò ne i 
luoghi Mediterranei. Passato addunque la foce del fiume Lauso, ove lasciai la 
Basilicata, ritrovasi la prima città appresso il lito di questa Regione, secondo 
Strabone, Temesa, talmente nominata da i Greci, et parimente da Pomponio 
Mela, da Ovid. nel 15. lib. quando dice. Tirinosque Sinus Temetique Iapygis ar-
va. La quale fu edificata (come vuole Strabone) da gli Ausoni, et poi habitata da 
gli Etoli compagni di Toante, che poi furono scacciati da i Brutij, et questi poscia 
rovinati da Annibale, et da i Romani. Ne’ tempi di Strabone era nominata Tem-
psa, et parimente è così dimandata da Plinio, et da Tolomeo. Quivi ne’ detti 
tempi vedevasi un luogo coperto, et di olivi salvatichi intorniato, consagrato a 
Polito compagno di Ulisse. Il quale essendo stato fraudolentemente da i Barbari 
ucciso, ne seguitarono gran rovine sopra quelli. Ne fa mentione di questa città 
Livio nel 34. lib. narrando qualmente fu dedutta Colonia da i Romani così. 
Tempsa et Croto Civium Romanorum Coloniae deductae. Tempsanus ager de 
Brutijs captus erat. Brutij Graecos expulerunt, Crotonem Graeci habebant, 
Triumviri C. Octavius, L. Aemilius Paulus. C. Lectorius, Crotonem, Tempsam, L. 
Cornelius Arvina, deduxerunt. Anche in altri luoghi la nomina col suo territorio. 
Dice Razzano, che fu destrutta questa città da i Crotonesi. Sono alcuni che vo-
gliono, che fosse, ove hora è Policastro, fondandosi da alcuni segni di antichi e-
difici, che quivi si veggono; et in caso che quivi non fosse stata essa, dicono che 
si [200] dee tenere, che vi fosse almeno un’altra cosa. Io ho dimostrato nella Ba-
silicata, che si dee tenere essere Policastro ne i Lucani, et non ne i Brutij. Et per 
tanto non può stare, che detta città fosse ivi, essendo annoverata ne i Brutij, che 
cosa fosse ov’è Policastro essendovi quei vestigi d’edifici, ne ho scritto nella Ba-
silicata. Loda assai Plinio il vino di Temesa nel capo 6. del 14. lib. Etiandio si ri-
trova un’altra Temesa nell’isola di Cipro. Erano le minere dell’oro nel territorio 
di amendue queste Temese. Poscia più avanti caminando vedevasi Terriana da 
Strabone Terina detta, et similmente da Pomponio Mela, et da Plinio, la quale fu 
edificata da i Crotonesi. Non pare, che Tolomeo faccia mentione di essa, eccetto 
se non intendesse di nominarla quando scrive essere in questi luoghi viccini il 
picciolo scoglio Tauriano, che forse vuol dire Teriano da Terina, quivi vicina. Fu 
rovinata essa città da Annibale, havendola pigliata, avvertendo di non la poter 
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mantenere. Vogliono alcuni che fosse detta città, ove hora si vede Terra Nuova. 
Insino a qui ho descritto i luoghi antichi, che si ritrovano ne’ tempi di Strabone, 
et de gli altri antichi scrittori, al presente voglio descrivere i luoghi, che hora si 
ritrovano pure appresso il lito del mare. Et prima ritrovasi Scaglia Castello, et 
più avanti caminando 10. miglia Cirilo, così nominato da Sillio nell’8. lib. Più 
avanti vi è la foce di un Torrente, dieci miglia da Cirilo vedesi Diamante castello 
del Prencipe di Bisignano. Nel cui territorio si cava assai zuccaro. Più avanti otto 
miglia si dimostra Belvedere, pure anche egli soggetto al detto Prencipe. Et 
quindi a 1500. passa si scorge Bonifatio, et indi a 10. miglia Cetraro dell’Abbadia 
di monte Cassino; et doppo altretanto, Paula castello del Duca di Castro Villare, 
già figliuolo del Duca Giovambattista Spinello gentil huomo Napolitano. Produ-
ce il territorio di questo castello buoni vini, molto a Roma apprezzati, che forse 
sono quei nominati da Plin. nel 6. ca. del 14. lib. quando dice, che nascono i vini 
vicino a Tempsa, et di Balbia, addimandati Lucani, i quali insieme con quei di 
Cosenza dall’altra parte del mare Ausonio, sono annoverati fra i generosi vini. Et 
similmente credo, che detti nobili vini siano le vernazze di S. Lucido, de gli altri 
buoni vini del paese, come dimostrerò. Ha dato gran nome a questo castello, et 
parimente a tutta la regione di S. Francesco cognominato di Paula, primo insti-
tutore della religione de i frati minimi, il quale dopo grande austerità della vita, 
et dopo gran segni di santità, passò a miglior diporto nella nostra età in Torse 
città di Francia, et fu canonizato da Lione Papa 10. nel 1519. Passando poi Paula 
quattro miglia vedesi S. Lucido castello molto nominato per le soavi vernazze, 
che quindi si cavano, che sì come io dissi, credo siano quei pretiosi vini descritti 
da Plinio. Egli è soggetto questo castello a i nobili, et illustri Carafi Napolitani. 
Doppo altretanto spatio, si ritrova il fiume Fredo, col castel Fredo. Il cui paese è 
ornato di bei giardini pieni di Cetroni, Aranci, Limoni, et d’altri fruttiferi alberi. 
Già fu questo castello del Duca di Somma, et quello essendosi ribellato da Carlo 
V. Imperatore, et accostato a i Francesi, fu dato dall’Imperatore a Ferrando A-
larcone Spagnuolo, valoroso capitano di militia, et lui morto, successe nella si-
gnoria la Signora Isabella sua figliuola, maridata al Sig. Pietro Consales di Men-
dozza Spagnuolo, huomo molto saggio, et [200v] prudente; il quale lungo tem-
po, per le sue buone qualità, è stato Viceré di Calabria. Più oltra caminando 4. 
miglia vi è Belmonte castello del Sign. Vincenzo Conte di Tarsia. Ha questo ca-
stello bello, et vago paese pieno di Citroni, Naranci, Limoni, et di molti altri al-
beri fruttiferi. Et tanto bello si vede, et tanto ben coltivato, che par tutto ornatis-
simo giardino. Dopo altretanto viaggio appare la molto forte città di Manthia, 
c’ha una fortissima Rocca. Furono i cittadini di questa città di tanta costanza 
d’animo in servar fede alla real famiglia d’Aragona, che mai volsero mutar gli 
stendardi di quella, insino che vi fu speranza del loro ritorno, ne’ tempi di Carlo 
8. et di Lodovico 11. Re di Francia, avenga che havessero soggiogato quasi tutto 
il resto del Regno, essendo fuggito Alfonso 2. Ferrandino suo figliuolo, et Fede-
rico tutti Re. Poscia essendo mancati questi tre Re si dierono a Ferdinando Re 
d’Aragona, et poi a Carlo V. Imperatore, che a lui successe nello stato. Et sempre 
a lui hanno mantenuto la fede. Vedesi poi dal mare 1500. passa discosto Casti-
glione Castello. Et seguitando il lito, si arriva al castel di S. Eufemia, dal quale 
ha acquistato questo Seno di Mare il nome di Golfo di S. Eufemia, che comincia 
al promontorio detto capo di Subero, et finisce nel lito del mare, vicino al terri-
torio di Turpia. In vero egli è questo un gran golfo, da Strabone nominato Sinus 
Hipponiatus, et parimente da Tolomeo. Vogliono costoro che fosse talmente 
nominato da Ipponio città da i Locri fabricata (come si dimostrerà). Egli è ad-
dimandato detto golfo da Antioco Sinus Naptinus, et da Plinio, et da Tucidide 
nel sesto Magnus Sinus Terinus, da Terina città, come dimostra Ermolao Barba-
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ro nelle correttioni Pliniane. Lo chiamano etiandio detti scrittori Sinum Vibo-
niensem Phocensium, dalla città d’Ippo Vibone, Valentia poi nominata, la quale 
era posta ne’ vicini paesi fra terra, come si chiarirà. Si pescano per tutto questo 
golfo belli, et fini coralli, cominciando dal castel di Paula insino al castel di San-
ta Eufemia. Si scopre poi sopra il lito di questo golfo una bella pianura tutta cul-
ta, et piena di alberi fruttiferi, la quale è posta fra Santa Eufemia, Nicastro, Mai-
da, et Laconia. Da questo golfo per terra, caminando lungo al Golfo di Squilaci, 
vi si ritrova poco spatio. Ma navigando intorno a questo braccio di terra, comin-
ciando da questo Golfo, et così varcando lungo il lito insino al detto Golfo di 
Squilaci, secondo Strab. si ritrovano 280. miglia. Seguitando poi il cominciato 
viaggio circa il lito del mare, da S. Eufemia discosto sei miglia, vedesi la foce del 
fiume Amato, molto largo, et alto. Et più avanti passando si dimostra la bocca 
del grosso fiume Angitola, lontano dall’Amato otto miglia. Così Angitola è no-
minato questo fiume da Antonino nell’Itinerario. In questo paese, ch’è circa il 
lito del mare, sono belle vigne che producono quei buoni vini di Trevio nomina-
ti, dal paese detto Trevio. Quindi altre volte si cavava grande abbondanza di 
zuccaro. Onde Alfonso d’Aragona Duca di Calabria, et poi Re di Napoli fece quivi 
grandi edifici, con alquanti Trapetti da confettare detto zuccaro, che oggidì si 
veggono rovinare, per non vi essere chi ne habbia conto, come io ne posso far 
fede. È tanta l’amenità, et dolcezza di questi luoghi, che io passando di quindi 
nel 1526. (oltre alla grande abbondanza de fiori, che si vedevano [201] da ogni 
lato) vidi nuovi pampani delle viti lunghi circa un braccio. Caminando poi tre 
miglia dall’Angitola fra folti boschi di Mortella, et poi fra vigne, ove sono anche 
molte specie di fruttiferi alberi, et massimamente di Cedroni, di Naranci, et Li-
moni molto ordinatamente piantati, appare un picciolo braccio di terra ch’entra 
nella marina, sopra il quale vi è il picciolo castello di Lopizzo. Circa di questo li-
to, ciascun anno nel mese di Maggio si piglia gran numero di pesci Toni, et tanti 
se ne pigliano, che par cosa maravigliosa. Et quivi si salano, et poi sono portati 
così salati in qua, et in là per Italia. Onde mi dicevano gli habitatori del paese, 
che alcuna volta ne pigliavano al giorno da 500. insino a mille de’ detti grossi 
pesci, quando è la stagione che varcano per il mare. Et mi narravano il modo, 
come fanno. Evvi una torre nel fine del Castello; che risguarda alla marina, ove 
nel tempo che passano detti pesci, sta un huomo pratico, et vedendo il gran mo-
vimento dell’acque cagionate dalla moltitudine de’ detti pesci, che fanno il var-
co, dà segno a i pescatori, i quali quivi stanno apparecchiati co i debiti stromen-
ti, et quegli incontinente colà passando, ove ha dimostrato colui, con le barchet-
te, intorniano tutta quella moltitudine con le reti, poscia pian piano conducen-
dogli si appropinquano al lito già astretti nelle reti. Et mi dicevano, che non sa-
rebbono bastevoli le reti di ferro a condurre tanta moltitudine, se havessero det-
ti pesci il grugno duro, come hanno gli altri pesci, imperò che con la loro gran 
forza spezzarebbono ogni fortissima rete, ancor che di ferro fosse. Ma havendo il 
grugno delicato, et tenero, non possono far quella forza, che sarebbe necessaria. 
Conciosia cosa che incontinente, come hanno toccato la Rete con il grugno sen-
tono tanta doglia per la delicatezza di quello, che si rivolgono a dietro, et così si 
lasciano condurre al lito, ove sono pigliati. Quindi lungo il lito del mare infino al 
picciolo castello di Bivona scorendo sono quattro miglia. Nel qual spatio assai 
pescatori si ritrovano, quali continuamente pescano, avvenga che ’l lito sia piag-
gia, evvi però buon ridutto de’ pescatori. Caminando lungo questo lito veggonsi 
da ogni parte pietre pomici, quivi condotte dall’onde del mare, le quali sono a 
gran furia dalla fiamma, che esce della bocca dell’Isola di Volcano gettate fuori, 
et cadendo nell’acque marine, poi da quelle quivi sono portate. Nella bella pia-
nura posta sopra detto lito, avanti nominata, vi era la città d’Ippo, poscia Vibone 



 349 

Valenza detta, vicina al luogo, ov’è di presente monte Lione, come dimostrerò 
ne’ Mediterranei. Là onde credo che l’antidetto castelletto acquistasse tal nome 
di Bivona, in vece di Vibone antidetta. Etiandio pare a me che quivi fosse quel 
luogo di Mercato, o da traficar per li mercanti, fatto da Agatocle tiranno di Sici-
lia, havendo soggiugato Vibone Valentia, come narra Strabone. Egli è detto ca-
stelletto posto circa il fine di questo Golfo di S. Eufemia. Poi più avanti cami-
nando 12. mig. si scorge un braccio di terra ch’entra nel mare, da quello da tre 
lati bagnato, sopra il quale giace la bella città di Troppia, che non solamente è 
abbondante delle cose necessarie per li mortali, ma anche per le delitie. Quivi 
vedesi assai popolo, et civile, havendo un bello territorio, ove si veggono da ogni 
lato Giardini pieni di Citroni, Aranci, Limoni, et altri fruttiferi alberi. Quindi al 
Promontorio Peloro di Sicilia annoveransi 40. [201v] miglia. Eravi vicino a que-
sta città ne’ tempi di Strabone porto d’Ercole, talmente nominato da Plinio. Fa 
bisogno a i marinari volendo partirsi da questo luogo, et passar nella Sicilia, che 
nell’estremità del mare si pieghino all’Oriente. Dice Strabone, che si ritrova in 
questi luoghi la città di Medama de i Locresi, dalla quale non però molto disco-
sto, vi era la bella fontana anch’ella nominata Medama. Insino ad oggi veggonsi 
i vestigi di detta città sopra questo braccio di terra, assai vicini al mare, la quale 
(come dicono gli habitatori del paese) fu rovinata da i pagani. Onde per questa 
cosa vogliono, che fosse poi nominato questo Promontorio capo di Baticani, sì 
come da i cani pagani battuto. Etiandio insino ad oggi si vede la sopradetta fon-
tana da Strabone descritta. Vogliono alcuni, che detta città acquistasse il nome 
di Tropea da alcuni Tropei, che quivi si vedevano, et che la sia molto antica. Egli 
è possibile, che fosse così, ma io non mi ricordo havere ritrovato, che quivi fos-
sero alcuni Tropei, ma sì bene Medama sopra nominata. Seguitando poi il lito 8. 
miglia appare alla costa del monte la città di Nicodro Nicotera da Antonino 
nell’Itinerario detta. Et più avanti si ritrova la foce del fiume Mesuna da i lette-
rati Meduna nominato. Nel quale di poco sotto Rosarno entra il fiume Metremo. 
Di riscontro al braccio di terra, ov’è posta Tropia, dal lito 200. stadij, o siano 25. 
miglia discosto, si scoprono l’Isole Eolie, talmente nominate da Eolio Re, che 
sono sette, et chiaramente si scorgono d’una in una non solamente quindi, ma 
altresì da’ Siciliani, come ancora dice Strabone. Delle quali poi scriverò. Più a-
vanti procedendo alquanto dal lito discosto, vedesi Gioia. Il cui territorio è mol-
to bello, et pieno di vigne, d’Aranci, Limoni, et d’altri fruttiferi alberi. Et non 
meno è producevole di grano, et d’altre biade. Egli è discosto da Nicodro 8. mi-
glia. Più oltra ritrovasi la foce d’un largo, et cupo fiume, che credo sia del fiume 
Metauro, descritto da Strabone, et da Plinio, hora fiume di Seminara detto. Era 
ne’ tempi di Strabone quivi il porto Metauro, talmente nominato da i Zanclei, 
secondo Solino. Poscia da Gioia otto miglia lontano, si scopre Palma contrada. 
Poscia il castel Bagnara. Più oltre caminando si scopre un alto sasso, abbracciato 
da Silleo, secondo Strabone, da Tolomeo detto Scylleum Promontorium, ma al 
presente Garofilo, c’ha la terra bassa dietro le spalle bagnata dall’onde marine, 
sì come una Penisola, o vogliamo dire un monte da tre lati intorniato dal mare. 
Fu questo promontorio fortificato con una muraglia da Anafilao Tiranno de i 
Regini ad effetto di vietare a’ Toscani la commodità d’armar le navi, et altresì 
per impedire il discorso de i ladroni marini per lo stretto canale di Sicilia. Si di-
manda questo luogo così fortificato da Plin. Scylleum oppidum. Et ov’è il porto è 
detto da Pomponio Mela Scylla, et al presente Siglio. Sotto questo promontorio, 
vi è il pericoloso luogo tanto nominato da gli scrittori Scylla, dal quale acquistò il 
nome esso Promontorio col luogo vicino, ove si fermano le navi (come è detto). 
Fingono assai cose di questo luogo i Poeti, et tra gli altri Vergilio, et Ovidio. Et 
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prima Vergilio nel terzo lib. dell’Eneida, facendo parlare Eleno ad Enea, avver-
tendolo del pericolo, che quivi era, et fingendo la effigie di Sicilia, così dice. 
[202] 

Prima hominis facies, et pulchro pectore virgo, 
Pubetenus, postrema immani corpore pistrix, 
Delphini caudas, utero commissa luporum. 

Et Ovidi. 
Altera Scylla monstrum medicamine Circes 
Pube premit rapidos inguinibusque canes. 

La cagione, per la quale così hanno finto i poeti, è, che quivi è un gran sasso, che 
di sopra ha quasi la figura humana, et di sotto ha molti scoglietti l’uno dall’altro 
spaccati, sotto i quali sono assai luoghi cavernosi, tra’ quali con gran furia en-
trandovi le procellose onde marine, et impingendo ne’ detti scoglietti, et spez-
zandosi, ne sono cagionati gran rimbombi, et strepiti, i quali uscendo per quegli 
stretti luoghi, sono rappresentati all’orecchie de gli ascoltanti, a guisa de’ latrati 
de’ cani ululati de i lupi, et stride d’altri animali. Là onde da queste voci, et stri-
da, et figura pigliarono i poeti occasione di finger le volgari favole. Et quivi è il 
fine del Promontorio Cenis da Medama discosto 250. stadij, che sono 32. miglia, 
così da gli antichi nominato, ma hor Siglio, com’è detto. Finisce questo promon-
torio l’estremità d’Italia, et parimente la strettezza del mare di riscontro al Pro-
montorio Peloro di Sicilia, ch’è un de i tre promontori, che creano la triangolare 
figura dell’Isola di Sicilia (come poi dimostrerò). Risguarda il Peloro al nascer 
del Sole nel tempo dell’estate, et questo Cenis al tramontar d’esso. Là onde si 
piega l’uno contra l’altro risguardandosi, l’uno dall’altro discosto, secondo Plin. 
12. stadij, o sia un miglio, et mezo, ma secondo Tucidide nel 6. lib. 20. stadij, 
cioè due miglia, et mezo: con cui io sono. Quivi fra questi due promontori ritro-
vasi il luogo tanto famoso di Sicilia per rispetto dell’acque marine le quali da i 
venti sforzate, o d’altro caso, furiosamente impingendo ne gli scogli, et sassi di 
quei luoghi cavernosi, et a dietro poscia con furia ritornando essendo ributtate, 
cagionano gran pericolo a i naviganti, come largamente dimostrerò nella de-
scrittione di Sicilia. Piegandosi adunque lungo il lito dello stretto canale, che 
passa fra questi due promontorij (secondo ch’è scritto) hora il Farro di Messina 
addimandato, che partisce la Sicilia dal continente d’Italia, dopo poco viaggio 
ne’ tempi di Strabone, v’era la Colonella Reggina appresso Reggio 100. stadij, 
che sono 11. miglia, et mezo, della quale ne fa mentione Plinio, avvenga, che dica 
il corrotto lib. Colonia Reggia, come dottamente dimostra il Barbaro nelle corre-
tioni. Parimente ne parla di questa cosa Pomponio Mela, et Antonino 
nell’Itinerario, nominandola Columna Regia. Che cosa ella fosse, lo dimostra 
Strab. nel 3. lib. dicendo, che fosse usanza de gli antichi a porre i termini fra 
l’uno, et l’altro, come fecero i Regini fabricando una Colonella, cioè un Torre 
sottile sopra il mare di riscontro al promontorio Peloro. Più avanti caminando 
dal Siglio otto miglia discosto, veggonsi le rovine d’una Torre sette miglia ap-
presso Reggio, ove al presente vi è una assai mal ordinata Hostaria; addimanda-
si questo luogo Catona di rinfaccia a Messina. Quivi è il molto usato varco da 
passar dal continente d’Italia, all’Isola di Sicilia, et a Messina per lo stretto Ca-
nale, che non è di maggior larghezza di sei miglia, là onde ogni hora si veggono 
varcare le barche accompagnate da gran turme di Delfini, seguitando le voci 
humane, [202v] facendo festeggianti movimenti, et salti sopra l’acqua in qua, et 
in là. Dalla Catona a Reggio sono 8. miglia, pur anch’egli posto sopra il canale 
antidetto, in luogo alquanto alto. Lo nomina Strab. Rhegium Iulium, et simil-
mente Tucidide nel 6. li. Polibio, Plin. Pomponio Mela, Tolomeo, Appiano Aless. 
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nel 4. et 5. lib. et Filostrato nel 7. lib. della vita di Apollonio Tianeo. Fu edificata 
questa città (come vuole Strab. et Solino) da i Calcidesi, i quali havendo presen-
tato i loro maggiori ad Apolline per la grande sterilità (per comandamento 
dell’Oracolo) ne vennero quivi, conducendo seco gli habitatori di Delfo, con altri 
suoi amici, et la fabricarono. Et furono questi (secondo Antioco) insieme co’ det-
ti Calcidesi, cioè i Zanclei, che fecero loro capo Antisteo, tra i quali erano bandi-
ti, et scacciati dalla patria, non havendo voluto sopportar la punitione a loro da-
ta, secondo la giustitia, per la seditione, che havevano fatto. Et fu questa cagio-
ne, perché erano stati puniti; che ritrovandosi questi malvaggi huomini a Limna, 
svergognarono tutte le fanciulle de i Lacedemoni, che erano state mandate a sa-
crificare, et uccisero quei, che le volsero aiutare. Essendo adunque gridati in 
bando per non haver ubbiditti a i giudici, et fuggendo da Micesto, mandarono 
Ambasciatori ad Apolline, et a Diana, grandemente lamentandosi, che non li pa-
reva che dovessero ricever tal guiderdone dell’aiuto dato da loro a gli Dei, sup-
plicandogli che dovessero fargli intendere dopo tanti stratij, ove potessero ritro-
var luogo da riposarsi. A i quali fu risposto da Apolline, che passassero a Reggio 
co i Calcidesi a riferir gratie alla sua sorella, di non esser sommersi nel mare, 
anzi erano stati conservati, imperò che in breve doveva esser la loro patria sog-
giugata da gli Spartani, et così sarebbono stati mal trattati da loro insieme con 
gli altri. Il che udito da questi huomini, ubbidendo ad Apolline, passarono a 
questo luogo, et poi sempre tennero il primato di Reggio questi della famiglia de 
i Messenij, insino a’ tempi di Anasilao. Habitarono primieramente in questi luo-
ghi (secondo Antioco) i Siciliani insieme co i Morgantij, i quali poi scacciati da 
gli Enotri, passarono nell’isola di Sicilia. Et questa città fu prima nominata (co-
me vogliono però alcuni) Morgantio da quelli. Ma Strab. vuole che così Reggio 
fosse addimandata da un caso quivi intervenuto; cioè per esser partita la Sicilia 
dal continente d’Italia per la gran forza de i terremoti. Là onde fu talmente detta 
da Rhegnomi vocabolo greco, che significa rompere, et spaccare, come dice E-
schile con auttorità di molti scrittori. Il che conferma Sesto Pompeo, et Trogo 
nel 4. lib. con assai altri antichi autori. Et non dee parere impossibile che sia sta-
ta spaccata l’isola di Sicilia dal continente d’Italia per i terremoti, imperò che 
(come dice Strab.) occorsero anticamente assai simili casi, secondo che anco 
dimostra Pl. nel 2. lib. Et la cagione di simili casi narra Strabone. Et dice, che es-
sendo aperte le foci, per le quali esala il fuoco, et escono le pietre infocate con 
l’acque, rare volte è mossa la terra appresso il mare, ma poi serrandosi tutti i 
luoghi da poter respirar l’ardenti fiamme, et gli impetuosi venti, et quelli non 
potendo uscire, et così combattendo con molte agitationi, al fine facendo violen-
za spaccano la terra, et per quella violentia si muove la circostante terra. Et que-
sta è la cagione de terremoti. Vero è, che alcuna volta tanta è la moltitudine de’ 
detti venti conchiusi nelle viscere della [203] terra, che sforzandosi d’uscire, 
fanno tanta furia, et empito, che spaccandosi la terra per lungo spatio, gettano 
una parte d’essa dall’altra molto discosta. Là onde essendo aperto questo tratto, 
che hora è fra il continente d’Italia, et l’Isola di Sicilia, et essendo vicino al mare, 
incontinente entrano in esso l’acque marine, et talmente si congiunse il mare 
soprano col sottano, empiendo tutta questa apertura. Vuole etiandio Strabone, 
che parimente fossero divise dal continente l’Isola di Procida, l’Ischia, Crape, 
Leucosia, le Sirene, et le Enotrie, delle quali poi a i suoi luoghi si dirà. Soggiunge 
anco, che alcune d’esse essendo sotto l’acque, salirono sopra, sì come dice egli 
haver chiaramente veduto in alcuni luoghi. Il che similmente scrive Pl. nel 2. lib. 
Et per tanto ragionevolmente si può credere, che quell’Isole, che sono nel mezo 
del mare siano salite dal fondo sopra, et che quelle che sono avanti i promonto-
rij, sieno state divise dal continente per qualche caso. Altri dicono, che fosse 
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partita la Sicilia dal continente, per esser quivi tutti luoghi cavernosi, et pieni di 
buchi et entrando l’acque in detti luoghi, et a poco a poco aggrandendogli, et oc-
correndo poi una gran forza di diluvio l’acqua, overo qualche grand’empito di 
mare, già essendo indeboliti i fondamenti, che sostentavano la terra, et quella 
cadendo, et dalla furiosa acqua, che trascorreva assorta, overo traportata altro-
ve, rodendo poi il corso dell’acqua amendue i lati della circostante terra, ne ri-
manesse questo canale tanto largo, quanto si vede. Al che pare accostarsi Trogo 
nel 4. libro. Alquanto mi sono più del dovere intertenuto in questa narratione, 
per li curiosi ingegni, reservando però il resto alla descrittione della Sicilia, ri-
tornando a Reggio, et lasciando da dir la cagione del suo nome, dico, che la fu 
molto potente città (come nota Strabone). Et era molto forte, essendovi da ogni 
lato buone torri, et fortezze, tal che pareva esser fatta per tenere il freno in bocca 
(come si dice) a’ Siciliani. Là onde et per la sua fortezza, et per le ricchezze, che 
in essa si ritrovavano, era addimandata da’ Sanniti la Reale città. Et tanto era 
potente, che mandò a più castelli colonie, o siano nuovi habitatori. Et lungo 
tempo governarono i cittadini questa sua città con alcune altre, come facevano i 
Romani, ancor dilettandosi di parlare ornatamente latino. Vero è, che dopo mol-
to tempo passando di qua dal farro Dionisio Re di Sicilia con grand’essercito, la 
pigliò, et la rovinò insino a i fondamenti: perché avendo egli richiesto a i cittadi-
ni per moglie una nobile, et bella fanciulla (non lo istimando, anzi menandosi 
beffe di lui) gli mandarono una figliuola d’un famiglio del loro barigello. Fu poi 
la città rifatta in parte ne’ tempi di Pirro, dal suo figliuolo, nominandola Febia. 
Etiandio fu poi mal trattata da D. Giubellio capitano de’ soldati Campani, che 
erano stati posti quivi da i Romani per guardia, et sicurezza di essa, conciò fosse 
cosa che uccisero gran parte de i cittadini, et s’insignorirono d’essa, sì come nar-
ra Tucidide, et Polibio nel primo lib. et Livio nel 12. Patì anche gran danni, et 
rovine di continovi terremoti, che quivi occorrevano, di poco avanti la guerra 
Marsica. Onde essendo, come disfatta, la rifece Giulio Cesare, havendo scacciato 
di Sicilia Pompeo, et vi condusse ad habitare assai persone di quelle che haveva 
nell’armata di mare. Et così da lui fu addimandata Reggio Giulio per haverla 
[203v] ristorata, secondo Strab. Altresì nel 1543. lo saccheggiò Caradino Turco 
capitano dell’armata marinaresca di Solimano Re de’ Turchi, passando in soc-
corso di Francesco I. Re di Francia. Et così al presente mal habitata, giace tanto 
nominata città per essere in fronte d’Italia, et termine del monte Apennino, et di 
detta Italia. Di essa città sovente ne fa memoria Livio, tra i quali luoghi vi è il 24. 
lib. ove narra che Hannone Cartaginese, havendo in sua compagnia i Brutij, fece 
ogni forza per pigliar detta città, et vedendo non la poter havere, passò a Locri, 
et lo pigliò. Il simile dice Diodoro nel 12. lib. Ne fa anche memoria Sillio nel 12. 
libro così. Haud laetus Rhegina ad littora tendit. Assai illustri huomini hanno 
fatto nominare essa città, tra i quali fu Andredamo, che diede le leggi a i Calci-
desi di Thracia, essendo molto dotto, come dice Arist. nel 2. lib. della Politica; et 
Pitagora eccellente statuario, del quale parla Plin. nell’ottavo cap. del 34. lib. Era 
anticamente il territorio di Reggio molto grande, imperò che passava il fiume 
Alesso, termine de Locresi, che era fine di questa Regione, et principio della 
Magna Grecia. Passato Reggio, et caminando più avanti, vedesi Spartavento, o 
sia capo dell’armi, ch’è un promontorio, overo un monte bagnato da tre lati 
dell’acque marine, dal volgo così Spartavento nominato, perché quelli che pas-
sano di Sicilia, et arrivano a questo promontorio, ov’è il mar soprano, non pon-
no più avanti navigar col primo vento, ma gli fa bisogno mutar le vele, et cami-
nar con l’altro vento, come si può considerare nella pittura della carta da naviga-
re. Egli è detto da gli antichi questo luogo promontorium Leucopetra, cioè Pro-
montorio di Leucopetra, sì come da Strabone, Tolomeo, et da Appiano Alessan-
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drino nel 5. lib. Et per ciò fu così nominato dal color bianco; che vuole adunque 
dir sasso bianco. Annoveransi da Reggio a questo promontorio 50. stadij, o sia-
no sei miglia, e mezo. Ne fa etiandio memoria di questo luogo Tucidide nel 7. li-
bro, narrando che non volendo i Crotoniati, che passassero per il loro paese 
Demostene, et Eurimedone capitani de gli Ateniesi, i quali venivano con 
l’essercito da Turina, essendo arrivati al fiume Ilia, et seguitando quello, anda-
rono al mare, et entrando nelle navi, varcarono a Pietra del territorio Riggino. 
Cicerone similmente parla di Leucopetra nella prima Filippica quando dice. 
Cum autem ex Sicilia ad Leucopetram (quod est Promontorium agri Rhegini) 
venissem. Ritrovasi detto Promontorio navigando da Reggio verso Oriente; il 
qual passato si piega al mezo giorno il Promontorio Erculeo estremo secondo 
Strab. Onde fa bisogno a i marinari, che subitamente si comincino a governare 
secondo il vento Africo insino alla Giapigia. Passato detto promontorio, poscia si 
piega sempre al Settentrione, et altresì si rivolge al tramontar del Sole nel golfo 
Ionio. Egli è però questo promontorio Erculeo di poca importanza et di poca 
stima, perché poco entra nel mare. Et avvenga, che sia da alcuni descritto nella 
gran Grecia, pure a me è paruto di doverlo riporre fra i Brutij (sì come si dee ri-
porre) essendo dell’antico territorio di Reggio, al cui fine terminavano detti Bru-
tij al fiume Alesso, termine de i Regini. Questo fiume Alesso scende dal monte 
Apennino, et trascorre per una molto profonda valle et al fine quivi entra nel 
mare. Et così io faccio fine a i Brutij Littorali, et entrerò alla descrittione [204] 
de i luoghi, di questa Regione che sono fra terra. Egli è ben vero, che sarà gran 
fatica a descriverli per la confusione che si ritrova fra essi. Imperò che tutti i po-
poli tanto de’ Brutij, quanto della Magna Grecia, hora si nominano Calabresi, et 
è gran difficultà a discerner quei de Brutij da quei della detta Magna Grecia. Ma 
pur io mi sforzerò di ritrovargli, et distinguergli al meglio che potrò. 
 

LUOGHI FRA TERRA. 
Come ho detto, haverò gran difficultà a descriver questi luoghi, posti fra terra 

de i Brutij, non solamente per esser confusi, quanto per non ritrovare scrittori, 
che gli distinguino da quelli della gran Grecia; anzi ritrovo sovente Livio, et altri 
nobili scrittori alcuna volta annoverare un luogo hor ne’ Brutij, et altre volte ne i 
Greci. Vero è, che farò ogni forza di dimostrare essi luoghi, quanto sarà a me 
possibile. Ritornando al fiume Lauso, termine della Basilicata, et principio della 
Calabria (come dimostrerò) et passato Laino castello (di cui dissi io credere che 
fosse Lavo da Plinio nominato, ch’è di qua dal detto fiume) quivi comincierò la 
mia descrittione a man destra della via che conduce da Salerno a Cosenza, ri-
membrando tutti i luoghi che si ritrovano fra terra, acciò che con qualche ordine 
io li possa descrivere, lasciando quelli che sono a man sinistra insino alla riva 
del fiume Gratti, sì come membra della Magna Grecia. Et giunto che sarò a Co-
senza, passerò più avanti descrivendo tutti i luoghi tanto da man destra, quanto 
sinistra insino alla Catona posta sopra il canal di Sicilia. Lasciando adunque 
Laino, et entrando fra gli aspri monti, et alzando gli occhi si scopre sopra un pic-
ciolo colle ritondo, il castel Ritonda, talmente nominato (come io credo) per es-
ser edificato in cima di quello in ritondo gli edifici, tal che paiono un castel ri-
tondo. Egli è discosto questo luogo da Castelluzzo, castel di Basilicata 4. miglia. 
Dopo altrettanto spazio pur fra i monti appar la valle di S. Martino, molto dilet-
tevole, et piena di chiare acque, che quivi scaturiscono. Et più avanti v’è una sel-
va posta sopra i monti. Nel cui capo v’è una molto vagha pianura nominata 
Campo Temese, et da gli antichi Temesa, secondo però Giovambattista Marto-
rano Cosentino, huomo molto curioso, et investigatore dell’antichità. Ella è assai 
più lunga, che larga, tutta di monti intorniata. Nella entrata, et nel fine di essa 
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selva vedesi la foce di quella, sì come la foce d’un fiume, da ogni lato havendo 
l’alte rupi sfaldate dalla natura. Et detta pianura è tutta coltivata, et producevole 
di grano. Nel tempo delle nevi ella è molto pericolosa a quelli che passano per 
essa, imperò che serrandosi i venti contrarij in questo luogo fra gli alti colli, et 
non possendo altrimenti uscire, che per le strette foci di essa di amendue i lati, 
cioè dell’entrata, et dell’uscita (come dimostrerò) incontrandosi l’uno nell’altro, 
et agitando le nevi cadute, et quelle che di nuovo cascano, et in tal modo rivol-
gendole, ritrovandosi nel mezo di detta battaglia i viandanti, rimangono soffoca-
ti fra poco tempo, essendo dalle nevi aviluppati, et coperti, tal che non possono 
respirare, essendogli introclusi gli spiriti. Et per tanto i pratichi viandanti, nel 
tempo del verno, osservano il tempo ben disposto, per passar sicuramente, acciò 
non siano offesi da i venti. [204v] Non ritrovo la cagione, per la quale sia addi-
mandata questa pianura Campo Temese. Per aventura potrebbe essergli stato 
imposto tal nome della città di Temesa, che era vicina al mare (come ho dimo-
strato), forse essendo questo luogo parte del territorio d’essa, avenga che sia po-
sta sopra gli alti monti, alquanto dal mar discosto. Nell’uscita di questo campo 
vedesi la bocca d’essa intorniata d’alte rupi talmente fatte, che paiono esser state 
tagliate nel duro sasso dall’arte a simiglianza delle poste d’una grandissima por-
ta. È però questa foce parte dalla natura, et parte d’arte fatta. Poscia, si scende 
per una stretta, aspra, sassosa, et strabocchevol via, nominata Scala di Morano, 
fra precipitosi balci. Nel cui principio a man destra vi sorge una fontana, dalla 
qual esce un ruscelletto d’acqua, che dà principio al fiume Cochile, da Strabone 
Sylaris dimandato (come si dirà). Il qual molto precipitosamente per quelle ru-
pi, et strani, et sassosi balci scendendo, arriva alle radici di detta scala, ov’è Mo-
rano csatello, dal quale, ha acquistato il nome detta precipitosa via, et quindi pe-
rò sempre scendendo fra gli alti monti giunge nella soggetta pianura, ove di ma-
no in mano accrescendo per li torrenti, et sorgivi d’acque, che v’entrano, al fin 
mette capo nel golfo di Taranto, secondo che dimostrerò nella Magna Grecia. 
Adunque a i piedi dell’antidetta mala via ritrovasi Morano dalla Ritonda 12. mi-
glia lontano, posto anch’egli tra gli alti, et asperi monti, intorno cui vi si vede un 
bello, et vago paese, et ben lavorato. Seguitando pur il viaggio fra i monti 4. mi-
glia, s’arriva a Castro Villare, edificato sopra l’alto giogo. Et benché il Razzano 
l’annoveri fra i luoghi della Magna Grecia, a me pare di riporlo fra i Brutij, vo-
lendo seguitare il cominciato ordine lungo la via di Cosenza. Fu fatto Duca di 
questo castello Giovambattista Spinello Conte di Cariati da Carlo V. Imperatore 
per essere huomo prudente, et saggio di gran consiglio. Da quel lato, ov’è campo 
Temese, fra l’alte montagne da Castro Villare 12. miglia discosto, vedesi Muro 
Magno. Et quindi quattro, fra dette montagne Papa Sidero. Ritornando 
all’antidetta via, per la qual si camina a Cosenza, a man destra nel monte Apen-
nino, si scopre il castel Saracina, che risguarda al Settentrione, da Morano lon-
tano 4. miglia; del quale tiene la Signoria il Prencipe di Bisignano. Poscia da 
questo luogo altretanto discosto, pure a man destra di essa via, nell’alto monte si 
scorge Altomonte intorniato di belle vigne, et di fruttiferi alberi. Quindi un mi-
glio discosto, vi sono le minere del sale. In vero ella è cosa maravigliosa ad en-
trare in quelle lunghe fongie fatte nelle viscere dell’altissimo monte, delle quali 
alcune entrano mezo miglio, et altre uno, et più ove cavano il sale. Anche quindi 
poco lontano sono altissime montagne quasi sempre cariche di neve, ove si ri-
trova grande abondanza di Cristallo, cagionato per il continuo freddo, che fa 
congelar l’acque, che stillano da dette nevi ne’ tempi del gran caldo. Le quai così 
rimanendo lungo tempo, talmente si congelano, et indurano, che si riducono a 
pietra. Scendendo a man sinistra dell’antidetta via nella valle, che è dirimpetto 
quasi ad Altomonte, quivi si raccoglie la Manna nell’estate, la qual casca 
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dall’aria la notte, et massimamente essendo sceso dall’aria la pioggia furiosa-
mente il giorno, et seguitando poi il sereno la notte seguente. Si raccoglie essa 
Manna dalle frondi, et tronconi d’alcuni alberi, come io dimostrerò [205] nella 
Magna Grecia. Salendo pio a man destra di quella via ritrovasi un fiume, il quale 
nominava Giovambattista Martorano, Esaro, ch’esce del monte Apennino, ap-
presso Malvetto castello, et scendendo sbocca poi nel fiume Cochile. Io non pos-
so pensare, che questo fiume sia l’Esaro, nominato da Strab. Nella Magna Grecia 
dopo Crotone, quando dice esser l’Esaro, un fiume, et parimente porto, impero-
ché è questo fiume molto discosto da Crotone, et etiandio perché egli finisce nel 
Sibare, o sia Cochile, et non nel mare, né altresì fa alcun porto. Egli è ben vero, 
che hora forse è così nominato, avvenga, che non sia quel nominato da Strab. 
Passato detto fiume vi si vede Malvetto castello, edificato sopra l’Apennino, et 
passato 4. miglia Sant’Agata; et seguitando pur il viaggio sopra il monte 8. mi-
glia appare S. Genito. Ritrovansi sopra questo monte un lago di negrissima ac-
qua pieno di serpenti. Passato S. Genito caminando verso il mar Tirreno 4. mi-
glia pur ne’ monti vedesi Bonifacio castello. Ritornando verso la via sopranomi-
nata, seguitando però il viaggio de’ monti, tre miglia, appare la città di S. Marco 
sottoposta al Prencipe di Besignano. Il cui territorio produce buone uve, et sa-
poriti frutti. Bisogna hora alquanto a dietro ritornare, et più avvicinarsi 
all’antidetta via. Onde si ritrova dopo 10. miglia da Altomonte, sopra un picciolo 
colle Rugiano castello del detto Prencipe, c’ha buon territorio. Più oltre si ritrova 
il fiume Cuchiare, et che scende dall’Apennino, et sbocca nel Gratti. Da Rugiano 
4. miglia sopra i monti; si scopre Turrano molto abondante castello delle cose 
necessarie per l’uso de gli huomini. Più avanti scende da i monti un fiume, che 
entra nel Gratti. Seguitando detti monti, che risguardano al Settentrione appare 
castel Regina, che parimente mira al Settentrione. Ha questo castello buono, et 
dilettevole paese, producevole delle cose per l’uso humano et massimamente 
d’olio, del quale ne raccoglie in grand’abondanza. Egli è questo luogo con Tur-
rano della giuridittione del Prencipe di Bisignano. Poscia si ritrova il fiume Fini-
to, che entra anche lui nel Gratti. Seguitando il viaggio dalla Regina, et cami-
nando tre miglia sopra il monte, si vede la città di Montealto, della quale fu Du-
ca un figliuolo naturale di Ferrando primo d’Aragona Re di Nap. et a lui sono 
succeduti nella Signoria i suoi heredi. Produce il paese di questa città co i vicini, 
assai vino, et altri frutti. Anche vi sono assai alberi, Moroni da nodrire i vermi-
celli, da i quali se ne trae la seta. Sono gli habitatori di questi luoghi per maggior 
parte poveri, et rozi di costumi, havendo le loro habitationi fatte molto grossa-
mente, parte cavate ne’ monti a simiglianza di spelonche, senza ziminieri (come 
eglino dicono) overo camini secondo noi, et senza i luoghi necessarij da riporre 
il peso della natura, o siano feccie. Et ciò è general costume non solamente delle 
ville, et castelli di questa Regione, ma etiandio delle principali città d’essa, come 
io ho veduto, et sperimentato. Ben è vero, che nelle principal città usano tali ci-
viltà. Hanno alcuni vasi di terra cotta (da loro Cantari addimandati) per far il lor 
bisogno, ma poi usano inciviltà, che mai gli vuotano insino non sono pieni, et 
poi gli vuotano nel mezo delle vie publiche, lasciandovi tanto puzzo, ch’ella è co-
sa stomacosa a chi non è usato a tali cibi, come io posso rendere dritta fede. Si-
milmente si vede un’altra cosa, che è molto difficile da credere a quelli, che non 
[205v] l’haveranno veduto, cioè, che essendo le case, et habitationi delle ville, et 
castelli talmente fatte, et per maggior parte cavate nelle viscere de i monti, han-
no le serature, et chiavadure de gli usci di legno con le chiavi. Il che io non lo 
credeva essendomi detto, se non l’havesse veduto, sapendo esser nella Calabria 
le minere del ferro, onde si possono far di ferro, come si fanno altrove. Vero è, 
che vedendo tal cosa, pensai da due ragioni poter essere fatto questo. Prima, 
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perché quindi passando pochi forestieri (conciosia cosa che solamente vi passa-
no i mercanti, et ben pochi però) i quali vi vengono a fare i suoi trafichi, et ne 
portano fuori frutti, che quivi si raccogliono, cioè vino, manna, seta, con altre 
robbe, et non vi praticando altro ch’essi, e i paesani (i quali tutti si conoscono) 
non sarebbe alcuno tanto ardito, che togliesse quel dell’altro, né similmente fa-
rebbono i mercanti, prima per conservare il loro credito appresso questi popoli, 
et poi per non esser travagliati da quei facendo altrimenti. Et così si possono as-
sicurar le chiavature di legno, le quali le fanno solamente a conservatione delle 
habitationi, acciò che non sia però lecito a ciascuno a suo piacere entrarvi. 
L’altra ragione, penso che sia la povertà; imperò che sono tanto poveri, et singu-
larmente i contadini, che non li par di far tanta spesa, essendovi in dette habita-
tioni poche robbe da portare altrove. Certamente farebbono poco guadagno i 
soldati in questi paesi, ritrovandoli poca robba. Vero è, che per aventura potreb-
bono ritrovare in una di dette case, un baril di vino, il letto di paglia, o sia un pa-
gliarizzo, la tavola ignuda con qualche vaso di terra cotta, però pochi, con qual-
che frutte per il suo viver del giorno. Del resto lo potrebbono desiderare. Quanto 
a i camini, o cimineri (come in questi paesi si dice) che non usano, al mio crede-
re può procedere, che in questi luoghi similmente nella Sicilia, non sono quegli 
aspri freddi, che sono altrove. Ben è vero, che in più luoghi si vede, che facendo 
fuoco per sua necessità, non vi essendo camino, discorre per la casa il fumo con 
gran fastidio di quei, che non vi sono avezzi, et al fine esce, o dalle finestre, o da 
gli usci. Pur però in alcuni luoghi più civili, ve ne sono de’ detti camini, o nelle 
camere, o nelle cucine, avvenga che pochi. Et essendo necessario il fuoco, o per 
l’infermità, accendendo le bracia in alcuni vasi di rame, così si scaldano. Pas-
sando poi da Montealto verso Cosenza, si passano due fiumi, cioè il Settimo, et il 
Sordo, che scendono da gli alti monti, et finiscono nel Gratti. Seguitando le radi-
ci del monte a man destra della via da quattro miglia discosto si scopre sopra il 
giogo dell’Apennino, la contrada Renda della Diocesi di Cosenza. Di cui già n’era 
Signore, Conte Antoniotto Adorno Duce di Genova. Il qual passando di questa 
vita gli anni passati, ne rimase herede Isabella sua figliuola, et della signora An-
na sua consorte, figliuola del Sig. Gio. Franc. Pico della Mirandola. Et quella 
mancata, diede questa terra Carlo V. Imp. al Sig. Ferrando Alarcone Spagnuolo 
valoroso Capitano di militia, creandolo Marchese. A cui successe, essendo morto 
Isabella sua figliuola, meritevolmente consorte del Sig. Pietro Gonsalos di Men-
dozza spagnuolo. Caminando pur per detto viaggio lungo il monte Apennino 5. 
miglia da Montealto discosto sopra Cosenza, dedonsi i vestigi dell’antica Pando-
sia, posta sopra il monte. Alle cui radici esce il fiume Savuto, che secondo il 
Martorano, questo è il [206] fiume Acheronte tanto nominato da gli antichi, ma 
secondo altri è il fiume Chiersino. Questa è quella Pandosia, ove infelicemente 
fu morto Aless. Re de gli Epiroti, come dimostra Livio nel 8. lib. quando dice, 
che passò nell’Italia richiesto da i Tarentini, et altresì per fuggire i mali a lui 
pronosticati dall’Oracolo di Dodona, cioè, che dovesse schifare Acherusia, et 
Pandosia. Là onde per discostarsi più da Pandosia d’Epiro, et dal fiume Ache-
ronte, che scende da i Molossi, et entra ne i soggetti stagni, et finisce nel golfo 
Trespoio, ne venne in Italia. Et così credendo di fuggir la sua infelice sorte, et 
essendo quivi passato in soccorso de i Tarentini, dopo molte battaglie fatte co i 
Brutij, et Lucani, et essendone stato vittorioso, et havendo soggiugato Eraclia 
colonia de’ Tarentini, et Cosenza de’ Lucani, et Siponte colonia de’ Brutij, et Er-
nia con molte altre città tanto de Messapij, quanto de’ Lucani, et altresì havendo 
mandato per statichi nell’Epiro, o sia Albania 300. nobili famiglie, venne ap-
presso Pandosia termine de’ Lucani, et de’ Brutij, et quivi si fermò con 
l’essercito sopra tre piccioli colli, l’uno dall’altro alquanto discosto. Et essendo 
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assaltato da’ Brutij, et già sbarrate da essi due parti de’ suoi soldati, ch’erano so-
pra detti colli, non gli havendo potuto soccorrere per la gran furia dell’acqua, et 
vedendosi venir contra i Lucani con grande ardire per investirlo, essendo tradito 
da alcuni Lucani banditi, et sforzandosi di passar questo fiume, et udendo un de’ 
suoi soldati bestemmiarlo, et dir che meritevolmente era nominato Acheronte, 
cioè fiume infernale, et lui rimembrandosi le parole dell’Oracolo, alquanto fer-
mandosi, et pensando, ciò che dovesse fare, et essendogli fatto animo da Sotino, 
che ’l dovesse arditamente passare, et così facendo, fu ucciso da un traditor Lu-
cano, et il suo corpo tutto smembrato, et poscia portato a Cosenza, et poi trasfe-
rito a Metaponte, et quindi nell’Albania a Cleopatra sua consorte, et ad Olimpia 
sua sorella madre d’Alessandro Magno. Così scrive Livio, ma molto più lunga-
mente; et il simile fa Trogo nel 12. lib. et Strab. il qual descrive le parole 
dell’Oracolo così. Pandosita perdes populum quandoque trivertex. Onde si vede 
le frodi del Diavolo, et come astutamente inganna le persone con queste sue 
menzogne, bugie, et dubiose risposte. Era questa città posta in luogo molto for-
te, ove si veggono tre piccioli colli, intorniati dal fiume Acheronte (come dimo-
stra Livio). Soggiunge poi Strabone, che Aless. antidetto non ben considerò il 
verso dell’Oracolo, imperò che egli credeva, che minacciasse rovina a’ nemici, et 
non a sé, et più oltra non sapeva essere altra Pandosia, né altro Acheronte di 
quelli nominati di sopra. Ritornando al nostro primo proposito, dico che Livio in 
assai luoghi nomina questa città, tra i quali è il 29. lib. ove dimostra, che haven-
do inteso i Pandosiani, et Cosentini, havere ottenuto i Romani Petilia, si dierono 
a quelli. Già fu Pandosia la città Reale de gli Enotri, et capo de i Brutij, et il suo 
territorio termine d’essi, secondo gli antichi scrittori, conciò fosse cosa che fini-
va il territorio de i Lucani al fiume Acheronte, ch’esce del monte, sopra il quale 
era fabricata Pandosia et passa per la profonda valle fra gli altissimi monti, et fra 
Altilia, et Martorano, et al fine si scarica nel golfo di S. Eufemia fra Aielo, et san-
ta Eufemia. Da questo fiume erano nominati gli Acherontini habitatori di questi 
luoghi, come [206v] dimostra Plinio nel 5. capo del 2. lib. et Procopio nel 3. lib. 
nomina un Castello, che era quivi Acherontida. Poscia discosto un miglio dal 
luogo, ove era Pandosia, si scopre castel Franco soggetto al Prencipe di Bisigna-
no. Ritornando alla via di Cosenza avanti tanto nominata, vicinandosi a Cosen-
za, vedesi il fiume Busento da gli antichi detto Busentum. Il quale ha la sua fon-
tana ne’ monti di Cosenza, verso il Mezo giorno. Et scendendo essi monti, arriva 
a Cosenza, intorniandola dall’Occidente, et poi dal Settentrione sbocca nel fiume 
Gratti, appresso le mura di essa città, partendo il borgo da quella, et così poi 
perde il nome suo, essendo entrato nel Gratti. Avanti ch’io passi questo fiume, et 
entri alla descrittione di Cosenza, voglio avvertire il Lettore, come caminando 
per la via avanti nominata, et giunto alle radici de i monti, et passato il fiume 
Cochili si ritrova una bella valle dal detto fiume insino a Cosenza, la quale è po-
sta fra i monti dell’Apennino, et il fiume Gratti, havendo dal Mezo giorno, o sia a 
man destra essi monti, ove ho dimostrato quelle città, et castelli, et a man sini-
stra il detto fiume Gratti, o sia dal Settentrione. Ella è questa bella valle molto 
lunga, ma poco larga, la traversano, overo partono cinque fiumi con molti tor-
renti, che scendendo dall’Apennino, finiscono nel Gratti, come è dimostrato. Po-
scia al fine di questa dilettevole valle, vi è il borgo di Cosenza partito da essa dal 
fiume Busento, avanti nominato, sopra il quale si vede un ponte, che congiunge 
amendue le rive di esso, et parimente il borgo con la città. Passato il ponte si 
veggono assai habitationi, tal che paiono una contrada. Di questo fiume Busento 
ne parla Paolo Diacono nel 13. lib. dell’historie, Biondo nel primo lib. 
dell’historie, Sabellico nel 9. lib. della settima Enneade, scrivendo che havendo 
Alarico Re de’ Visigotti soggiugato Roma, dopo la sua edificatione, anni 1164. et 
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dopo l’avvenimento del nostro signor Giesu Christo 412. et havendola altresì 
saccheggiata, et parimente havendo pigliato Cosenza, et essendo quivi mancato, 
acciò non fosse fatto vendetta nel suo corpo per li mali, et crudeltà da lui usate, 
fecero i Visigotti sepellirlo nel letto del fiume Busento in una cassa molto ricca-
mente addobbata, con gli ornamenti Reali, havendo primieramente fatto passa-
re il corso dell’acqua altrove. Il che fatto, ridussero poi l’acqua al consueto letto. 
Et acciò non si potesse ritrovare dopo la partita, uccisero tutti quei che si erano 
quivi ritrovati a far tale effetto. Sarà però avvertito il curioso Lettore, come di-
cono alcuni scrittori (narrando questa cosa) che la fu fatta nel letto del fiume 
Basente, peraventura non sapendo esser questi due diversi fiumi, cioè questo 
Busento, et il Basente, ch’è nella magna Grecia; et per tanto hanno scritto uno 
per l’altro. Imperò che il Basente sbocca nel golfo di Taranto, et questo nel Grat-
ti, come è dimostrato. Onde penso siano stati corrotti detti autori, da gli scrittori 
ignoranti, che non sapendo esser questi due diversi fiumi hanno posto la lettera 
a, in vece della u, et così hanno scritto Basente dovendo dir Busento. Et in vero 
si dee tenere che ’l fosse quivi in questo fiume Busento Alarico sepolto, imperò 
ch’egli morì quivi a Cosenza, molto lontano dal Basente. Passato adunque que-
sto fiume, entrasi nella città di Cosenza, Consentia addimandata da Strabone, 
[207] Appiano Alessandrino nel 5. lib. et Plinio, Pomponio Mela, Antonino, Li-
vio, Tolomeo, et da gli altri scrittori, Metropole, et capo de i Brutij, secondo 
Strab. Ella è posta per maggior parte circa la scesa del monte Apennino, abbrac-
ciando sette piccioli colli, sopra i quali vi è la maggior parte de gli edifici. Et per 
ciò tiene sette Colli, per insegna. Poscia sopra il giogo del monte verso il Mezo 
giorno, vi si vede una fortissima Rocca, che risguarda al Settentrione, signoreg-
giando essa città, et tutti i luoghi vicini. Ella è molto nobile, ricca, et honorevole 
città, avvenga ch’io creda, che la fosse molto maggiore, et più honorevole, et ric-
ca ne’ tempi antichi. Ben è vero, che anche tiene il primato di questa Regione, et 
la sua Chiesa maggiore ha la dignità Archiepiscopale: della quale, questi anni 
passati, ne era ornato Giovanni Ruffo de i Teodoli Forlivese, huomo saggio, pru-
dente, et letterato, che vi fece un sontuoso Palagio. Ha buono, et grasso territo-
rio, che produce largamente grano, orzo, et altre biade, con vino di diverse ma-
niere, del quale ne fa memoria Pli. nel 6. cap. del 14. lib. annoverandolo fra i no-
bili vini, che si ritrovano intorno il mare Ausonio. Si raccoglie etiandio grande 
abbondanza d’olio, et d’altri frutti, sì come Citroni, Aranci, Limoni, pomi, fichi, 
et altri simili frutti. Vi sono altresì in gran moltitudine, gli alberi moroni da no-
drire i vermicelli della seta. Ella è circondata da due lati da gli antidetti fiumi, 
cioè dal Grati, et dal Busento, per i quali ne risulta gran piacere, et dilettatione. 
Oltre le cose, che vi abbondano quivi per la necessità de’ mortali, vi sono etian-
dio altre, per le delitie, et piaceri. Di questa città sovente ne parla Livio, et mas-
simamente nel 8. lib. annoverandola ne’ Lucani. Et poi la descrive ne’ Brutij nel 
5. lib. descrivendo quei popoli de i Brutij, che prima s’erano dati ad Annibale, et 
che poi ritornarono all’amicitia de’ Ro. insieme co i Turij. Et più in giù dimostra 
la pace fatta fra G. Servilio Consolo (ch’era ne’ Brutij) et Cosenza con altri nobili 
popoli. Et nel 29. narra, che havendo i Romani soggiugato Petilia, passarono 
Cosenza, Pandosia, et altre città de’ Brutij a’ voti di quelli. Onde si vede, che qui-
vi Livio la descrive ne’ Brutij, havendola avanti descritta ne’ Lucani. Credo io es-
ser la cagione di questa mutatione la vicintà de i luoghi di queste due Regioni, et 
per avventura, per essere stata prima soggetta a’ Lucani, et poi a’ Brutij. Altrove 
parla Livio di questa città, che per maggior brevità io li lascio. Sostenne essa cit-
tà gran danno da’ Saracini, che qui passarono dell’Africa ne’ tempi di Giovanni 
13. Papa, et di Ottone Imperatore, conciò fosse cosa, che prima uccisero tutte le 
persone, poscia la saccheggiarono, et l’abbrucciarono, come dice Biondo nel 13. 
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li. dell’hist. Da chi poi la fosse rifatta, no ’l ritrovo. Ha prodotto molti nobili in-
gegni, che con le loro dignissime virtuti hanno dato gran fama ad essa, et a tutta 
Italia, tra i quali è stato Pietro Paolo Parasio huomo molto dotto nelle leggi Ca-
nonice, et civili, che lungo tempo con publico stipendio lesse a Padova, et a Bo-
logna. Il qual per la sua eccellente dottrina fu primieramente fatto auditore della 
Camera Apostolica da Paolo 3. Papa, et poi anche Cardinale. Passò tant’huomo 
in Roma all’altra vita nel 1545. Produsse anco Giovan Paolo Parasio ornato di 
lettere Grece, et Latine, con Giovanni Grasso dignissimo oratore, Antonio Tile-
sio, Antonio, et Niccolò Giardini, tutti tre ben dotti nelle lettere [207v] grece, et 
latine, et Giovambattista Martorano huomo di raro, et curioso ingegno, che con 
le sue argute, et ornate rime volgari, a i mortali fa intendere l’altezza, sottilità, et 
delicatezza della sua dottrina. Assai sono obligato a tanto huomo per l’humanità 
da lui a me dimostrata, et anche aiutandomi a conoscere gli antichi luoghi di 
questa Regione, ritrovandomi quivi nel 1526. Assai altri huomini nati in questa 
città gli hanno dato fama con le sue eccellenti virtuti, che sarei lungo in ramen-
tarli. Passando poi la città, et caminando all’Oriente, lungo la via che conduce a 
quell’Istmo, overo braccio di terra, che si ritrova fra il golfo di santa Eufemia, et 
quel di Squilaci, a man sinistra si vede scendere il fiume Grati, fra i monti, da 
Strabone, et da gli altri antichi scrittori Cratis nominato. Secondo Eliano nel li-
bro della vera historia, pigliò questo nome da un pastore innamorato d’una ca-
pra. Onde essendo amendue morti, vi fu fatto un sepolcro, et da lui talmente ad-
dimandato esso fiume. Ma altrimenti scrive Erodotto nel primo libro 
dell’historie dicendo che vi fu imposto tal nome per memoria di Grati, fiume del 
Peloponneso. Esce questo fiume da una piccola fontana da Cosenza sei miglia 
discosto, dal lato del levar del Sole. Et quindi scende sempre fra gli alti monti in-
sino a Cosenza, et alquanto quella bagnata dalla parte che risguarda 
dall’Oriente, quivi si piega al Settentrione, et vi entra il fiume Busento, che 
scende dal mezo giorno, bagnando le mura della città dall’Occidente fra la valle 
avanti descritta, et la pianura (come è detto). Essendo entrato il Busento nel 
Grati sotto Cosenza, si vede esser divenuto molto grosso d’acqua, et poscia 
quanto più corre in giù, tanto più accresce per li torrenti, fiumi, et altre sorgive 
d’acque, che sendendo dall’Apennino, entrano in esso (come dissi) partendo la 
via che conduce a Cosenza della Basilicata. Poscia passa fra l’alte rupi; et Colli 
della Magna Grecia, et detta valle di Cosenza in alcuni luoghi, et in altri fra i 
monti, secondo che si dimostrerà nella Magna Grecia; et al fine essendo molto 
grosso, et largo, et spaventoso da vedere, ma molto più da varcare, mette fine 
nel golfo di Taranto. La cui acqua essendone lavati i capegli, gli fa diventar 
biondi, et per contario questa dal Busento gli fa divenir negri, come etiandio di-
ce Strabone. Et anche fanno detti effetti queste acque nella seta bagnata, et lavo-
rata, overo istratta con quelle, l’una diventando bianca, et l’altra fosca, come a 
me da gli habitatori di questi luoghi fu certificato. Là onde disse Ovidio nel 25. 
libro, delle Traformationi, volendo dimostrar queste virtuti esser nel Grati, et 
Sibari. 

Cratis, et hinc Sybaris nostris conterminus oris 
Electro similes faciunt, auroque capillos 

Et nel 3. de’ Fasti. 
Et prope piscosos lapidosi Crathidis amnes 
Parvus ager. 

È l’acqua del Grati molto medicinevole a più infermità, come altresì dice Stra-
bone. Ritornando alla cominciata via da Cosenza a quel braccio di terra sopra-
nominato, prima descriverò il gran territorio di Cosenza, che si ritrova sopra 
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quella, ove sono molte contrade, et castelli soggetti ad essa. Et tante sono, che 
ho ardimento di dire, che siano poche città nell’Italia, che ne habbino tante. 
Conciosia [208] cosa, che tanto è pieno il paese di contrade, et castelli, che più 
tosto paiono una continovata città, che diverse contrade, et diverse habitationi 
l’una dall’altra divise. Dicevami Giovambattista Martorano, esser quelle più di 
cento contrade, partite in venti Pretorie, o siano podestarie, tutte però a i Cosen-
tini soggette. Et volendo io descriverle per piacer de i Lettori, talmente farò. 
Prima io nominerò le Pretorie (come eglino dicono) et poscia le ville, o siano 
contrade a quelle soggette. Partendosi adunque da Cosenza, et seguitando 
l’antidetta via, a man destra di quella, ne’ monti scopresi Lidonici, cioè de gli 
Donici, prima Pretoria, sotto la quale sono tre contrade. Poi vedesi Apriliano che 
comanda a dieci ville, Fileno a quattro, Mangono a due, Roblano a cinque, Tesa-
no a due, Dipiniano a sei, Paterno a cinque, Naleto a due, Grimaldo a tre. Fra 
queste contrade (come è detto) vi è Roblano molto civile, et pieno di popolo, et 
abondante delle cose necessarie per il vivere de i mortali, et similmente l’altre 
contrade nominate. Fra quelle tre sottoposte a Grimaldo, si vede Altilia ben pie-
na di popolo, et copiosa delle cose per il bisogno de gli huomini; et parimente 
sono molte altre contrade di questo paese. A man sinistra della detta via, vedesi 
prima Gaurano che ha sotto sé tre ville, il Corno due, Zompano tre, et altretante 
Robbeto, Celico tre, Spezzano Maggiore una, Spezzano picciolo undici, Padaggio 
quattro, et altretante Pietrafitta, et Siciliano otto. Certamente ella è gran deletta-
tione a vedere tante ville, et contrade che sono da ogni lato intorno a quelli colli, 
col bello, et vago loro paese, tutto coltivato, et pieno di ogni maniera d’alberi 
fruttiferi con belle vigne, che parono tutti ornati giardini. Sono però gli habitato-
ri di questi luoghi, in parte di costumi rozi, benché vi siano anche assai huomini 
civili, et costumati. Più avanti passando per li monti, conciosia cosa che sia tutto 
questo paese pieno di monti fra il mar Tirreno, et Adriatico, anzi per dir meglio 
egli è il monte Apennino, che seguita a man destra di detta via, sopra il quale fa 
bisogno di caminare, come si dimostrerà, a man destra di essa via 16. miglia da 
Cosenza, nel detto monte Apennino, si scopre l’antica città di Martorano, et più 
oltre sei miglia tra i monti, vedesi Luceria, et poi Aielo terra grossa, nobile, et ci-
vile, la quale ha una delle prime fortezze del Regno, che insieme con la Motta del 
lago, anche egli buon luogo, et con altri Casali, è hoggi posseduta dallo Illustriss. 
Sig. Alberico Cibo Malaspina Marchese di Massa. Et è lontano da Martorano 8. 
miglia. Poscia a man sinistra, pur ne’ monti discosto tre miglia da Martorano 
appare Consenti, o Clocento, soggetto al detto Martorano con la Motta di Por-
chia quivi vicina. Evvi poi fra Atilia, et Martorano il fiume Savuto (come dissi) 
che scende tra i monti insino che sbocca nel golfo di S. Eufemia. Poscia dalla 
Motta 12. miglia, pur ne’ monti, appare Ferulento castello, et poi si vede in una 
bella valle Taverna nobile castello, et molto pieno di popolo, ove sono nobili, et 
letterati huomini in ogni facultà, et massimamente nelle leggi canonice, et civili. 
Parimente vi si veggono assai ornati di lettere Grece, et Latine. Et per tanto ne 
risulta gran nome alla Calabria. Nel mezo del viaggio passando a Catanzaro ri-
trovasi il fiume Ali, che scende da i monti, e poi si scarica nel mare Adriatico 
sotto i castelli. Passato detto fiume si arriva al bel castello Catanzaro 8. [208v] 
miglia discosto da Taverna, et vicino a Squilaci (ch’è nella Magna Grecia) dodici. 
Siamo giunti al principio di quell’Istmo, overo braccio di terra posto fra ’l Golfo 
di S. Eufemia, et di Squilaci, sovente da me nominati, ch’è il più stretto luogo di 
tutta Italia, come dimostra Pli. et io ho veduto, perché non è maggior larghezza 
fra questi due Golfi di 15 o 20. miglia; come a me dissero gli habitatori del paese. 
Nella cui alta cima (imperò che seguita quivi il monte Apennino, il qual è molto 
grande) veggonsi bei prati, et campi coltivati, con una selva piena di grossi, et al-
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ti Ilici. In questo luogo ritrovandomi si vedevano l’uno, et l’altro mare, cioè il 
Tirreno a man destra, et l’Adriatico alla sinistra, che parevano poco da noi di-
scosti. Scendendo a man destra il Golfo di S. Eufemia, appare una Fontana, che 
dà principio a un fiume; la cui acqua scende fra gli strabocchevoli balci 
dell’altissimo giogo, et scendendo di mano in mano, tanto accresce, per l’acque 
che vi entrano, che diventa un sufficiente fiume, avanti che sbocchi nel Golfo an-
tidetto. Seguitando il principiato viaggio a man destra per strabocchevole via, et 
essendo disceso quasi alle radici del monte, appresso l’antidetto golfo, ritrovasi 
la bella via con le pareti d’amendue i lati di Mortella, di Bussi, et d’Allori, et 
d’altri verdeggianti arboscelli, che in vero (passandovi del mese di Decembre) 
mi parve più tosto d’entrar in un ornato giardino, che in luogo selvaggio. Giunto 
al fine di detta via, et alle radici dell’alto monte, da ogni lato si scoprono belle 
vigne, et vaghi giardini, pieni di citroni, limoni, aranci, et d’altri nobili alberi 
fruttiferi. Là onde paiono questi luoghi un paradiso posto in terra. Quivi comin-
cia quella dilettevole pianura, della quale parlai nella descrittione de i luoghi po-
sti appresso il mare, ove dissi ch’ella era fra Nicastro, Maida, et Laconia, et Vi-
bone Valentia, come più avanti parlerò. Adunque finita detta via, et essendo 
passato fra belle vigne, et vaghi giardini (come è detto) dopo alquanto ritrovasi 
la città di Nicastro, da Catanzaro 18. miglia lontana, et dal Mare, tre, assai bella 
di edifici. Il cui territorio è molto curioso da vedere, per esser ben lavorato, et 
pieno di citroni, limoni, aranci, talmente con ordine, ch’ella è cosa molto dilette-
vole da vedere. Più avanti caminando per detti giardini due miglia (vedendosi la 
nobiltà del paese, posto intorno a questo golfo di S. Eufemia) si arriva a S. Bia-
gio, et quindi dieci miglia appresso ad un picciolo colle (però sotto le radici 
dell’Apennino) Maida honorevole castello, et ben pieno di popolo. Quivi finisce 
la tanto bella pianura, avanti nominata. Poscia da Maida lontano otto miglia 
nell’Apennino si scopre Franca villa, et dopo tre, Monte Santo, et quindi a quat-
tro, Baduaro castello; et passate dieci, Laconia; poscia da Laconia alla rocca 
d’Angitola, sono quattro, et quindi a Monte Lione città otto, et altretanto da 
Maida, et due dal mare; giace questa città sopra il colle dell’Apennino. In questo 
luogo (secondo alcuni) era la città d’Ipponio altresì nominata Vibon Valentia, 
come già dissi. Il che mi fa credere il sito di essa, che par sia quello da gli antichi 
scrittori disegnato, et etiandio i vestigi de gli antichi edifici, che quivi si veggono 
trascorrendo insino al picciolo castello di Bibona posto al lito del mare (secondo 
è dimostrato). Là onde credo, che fosse così nominato detto castello da questa 
città rovinata. Anche questo me lo fa credere Tolomeo [209] dipingendola quivi, 
et parimente Strab. descrivendola vicina a quella nobile pianura; ove passò di 
Sicilia Proserpina a raccogliere i belli, et odoriferi fiori, per far le ghirlande (im-
però che quivi sempre si veggono verdeggianti prati, che superano tutti gli altri 
in vaghezza, et bellezza), secondo che dicevano gli antichi. Adunque pare, che 
detta città d’Ippone, così detta da Plinio, et Vibone Valentia, da Pomponio Mela, 
da Tolomeo Vion Valentia, da Antonino Vibona, et da Appiano Alessandrino nel 
4. lib. et 5. Hipponium fosse in questo luogo, overo quivi vicina. La cagione, per-
ché fu così Vibona addimandata, fu perché i Ro. la cavarono dalle mani de i Bru-
tij, che l’havevano tolta da i Locresi, da loro edificata, così dice Strabone. Fu poi 
dedutta Colonia da’ detti Romani, come dice Livio nel 35. libro Vibone Colonia 
deducta est ex Senatus Consulti plebisque scito Mille septingenti pedites ierunt, 
trecenti equites. Triumviri deduxerunt eos, Q. Haevius, M. Minutius, M. Furius 
Crassipes. Quindena iugera agri data in singulos pedites, duplex equitibus. Bru-
tiorum proximae fuerat ager. Brutij ceperant de Graecis. Ella è ornata della di-
gnità del Contato. Quindi ad otto miglia vi è Filocaso; et più oltra a 5. e mezo 
Panaia; et dopo quattro, Belforte, et passate dieci, Suriano. Innanzi, che più ol-
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tre scriva, meglio avvertire il curioso Lettore, che (se bene haverà considerato) 
io non ho servato ordine alcuno, nella descrittione di questo braccio di terra per 
li mediterranei da Maida in qua, né similmente lo servarò per l’avvenire, sì come 
l’ho servato insino a Catanzaro, overo al principio di questa estremità de’ Brutij, 
et di Italia, non vi ritrovando alcun modo da poterlo servare. Imperò che la via, 
che conduce al fine d’Italia da questo lato, non segue per li Mediterranei, anzi 
più tosto passa circa il lito del mar Tirreno, o poco da quel discosto. Et etiandio 
non sono in tal dispositione i castelli, et i luoghi di questo paese, che ordinata-
mente si possiono descrivere. Là onde tanto i luoghi avanti descritti, quanto 
quelli, che s’hanno da descrivere, saranno da me nominati al meglio che sarà 
possibile. Sarà etiandio avvertito il lettore, che havendo io scritto, et altresì scri-
verò, esser tanto spatio da un luogo all’altro, non intendo di descrivere per dritto 
corso, ma secondo che occorrerà, cioè dalla destra, o dalla sinistra, et anche più 
avanti drittamente. Passato Suriano, dopo 12. miglia, vedesi Missagno; et dopo 
6. Mellito: et passate 4. Burello. Si scopre poi sopra l’alto monte vicino al mare 
due miglia, et da Bivona lontano 6. Briatico assai honorevole castello. Il cui pae-
se è grasso, et pieno di vigne, et di vaghi giardini ornati di citroni, aranci, limoni, 
et d’altri alberi fruttiferi. Produce similmente questo territorio assai Cardoni 
domestici, a Roma detti Carcioffali, et nel Reame, et Cacciocoli in Sicilia; et a 
Bologna Archichiopoli. Più oltre caminando vedesi Calimera, picciolo castello 
del Sig. di Briatico. Ove vi è un nobilissimo giardino pieno di molti ordini di ci-
troni, limoni, e aranci di ogni maniera. Quivi si vedono le belle pareti fatte di 
verdeggianti, et odoriferi arboscelli, et di cedroni piantati, da i quali secondo la 
stagione, pendono i grossi frutti, chi acuto, chi ritondo, chi bifurcato, et chi tri-
furcato, et chi altrimenti figurato, ch’è cosa molto vaga; et maravigliosa da con-
siderare, come sia possibile tanto grossi, e poderosi frutti esser nodriti, et poi 
sostenuti da cotali piccioli rami. Vedesi poi nel [209v] mezo di detto giardino 
molti ordini di limoni, et d’aranci di diverse spetie, con altri fruttiferi alberi. Non 
vi mancano altresì le belle topie, sopra le quali sono le viti, ove ne’ tempi oppor-
tuni, pendono diverse sorti di grappi di uve. Nel mezo del giardino escono chiare 
acque da un artificioso vaso di marmo, che sono poi condotte per diversi ruscel-
letti, per tutto il giardino querulando, et murmurando, con gran piacere di chi li 
sente. Ella è intorniata questa fontana da una bella Selva d’aranci, da i quali è 
fatta una molto dilettevole ombra. In vero egli è questo giardino cosa da far ma-
ravigliare ciascun curioso, et gentile ingegno, vedendolo tanto ben disposto, et 
ordinato, et pieno di tanta diversità di belli, et fruttiferi alberi. Ove ritrovandomi 
con quel Signore, et a parte a parte il tutto dimostrandomi, et ben considerando 
il tutto essendo il mese di Decembre, mi parea esser del mese di Maggio. Aven-
ga, che vi siano questi bei giardini quivi, nondimeno, egli è habitato tutto il pae-
se da huomini rozi. Ben è vero, che questi luoghi tanto ben ordinati di tal delica-
ture, sono fatte fare da i Signori del paese, che sono gentil huomini Napolitani. 
Passato Calimera, si scende in una picciola valle, molto ben lavorata, che finisce 
al fiume di Rosarno. Il quale passato, alquanto salendo ritrovasi Rosarno 4. mi-
glia da Calimera discosto. Ha questo castello buono, et grasso paese, ove sono 
vaghi giardini pieni di aranci, limoni, et altri alberi fruttiferi, con le pareti di ro-
se, che d’ogni lato si veggono. Et per tanto credo, che così fosse addimandato, 
dall’abondanza delle quali n’è pieno il paese. Mi ricordo che ritornando di Sicilia 
nel principio di Marzo, et quindi passando, apparevano da ogni lato per quei 
campi fiorite le rose damaschino, dalle quali spirava soavissimo odore, con no-
stra gran dilettatione. Passato Rosarno, comincia una molto larga, et lunga pia-
nura, detta la pianura di S. Giovanni, quasi tutta inculta, et piena di cespugli, et 
boschi. A man sinistra della via da Rosarno a Seminara (della quale poi parlerò), 
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si scopre Polistena castello ben pieno di popolo; et più oltre due miglia sopra il 
monte Apennino il castello Santo Giorgio, et da otto miglia alle radici 
dell’Apennino, la Città di Terra Nuova, molto popolosa. Et da Santo Giorgio sei 
miglia più in alto Grotaria: et passate dieci, Castel Vetro, et dopo sei, Motta 
Gioiosa; et dopo quattro, Stillo. Ritornando a Rosarno, et caminando venti mi-
glia per l’antidetta pianura, si arriva al fiume detto S. Leo dalla contrada S. Leo 
ivi vicina, et poi di Seminara, et altresì di S. Gio. della prefata pianura. Passato 
detto fume et salendo dall’alto colle, ritrovasi Seminara ben habitato castello. 
Appresso l’antidetto fiume, nella soprascritta pianura di S. Giovanni, furono 
spezzati, et rotti i Francesi da gli Aragonesi ne’ tempi di Lodovico 12. Re di 
Francia, et poi da quest’altro lato di detto fiume appresso Seminara, si dimostra 
il luogo sopra le rive d’esso (come io ho veduto) ove fu superato l’essercito di 
Ferrandino d’Aragona Re di Napoli da i Francesi, l’anno precedente, ch’erano 
stati superati detti Francesi dall’altra parte del fiume, in quella pianura avanti 
descritta. Et essendo fracassato l’antidetto essercito del Re Ferrandino, appena 
esso hebbe tempo di fuggire sopra una cavalla senza sella insino al mare, ove sa-
lì in una barca, et passò a Messina, come etiandio scrive Corio nell’historie di 
Milano. Passato Seminara, si [210] salisce sopra l’Apennino, ove si vede il bello, 
et buon paese, ch’ha Seminara intorno, tutto lavorato, et fertile, et pieno di vi-
gne, et d’alberi, producevoli di saporiti frutti. Assai frumento si cava di esso pae-
se con altre biade. Caminando sempre i gioghi dell’Apennino, si arriva a i folti, 
et spaventevoli boschi di Solano addimandati i pericolosi passi di Solano, per li 
Ladroni che v’habitano. Quivi veggonsi le Pietrarezze de i Selici, ove sono molti 
pezzi di quei cavati di tal figura, sì come sono quei, de i quali si ritrovano silicate 
alquante vie intorno a Roma, et massimamente la via Appia. Caminando adun-
que da Seminara quasi sempre sopra la schiena dell’Apennino, et per detti bo-
schi, diciotto miglia, quasi sempre vedendosi l’Isole Eolie, et di Vulcano (dalla 
quale chiaramente si vede esalare fiamme, et fumo) si arriva a Fiumara di Muo-
ro, scendendo però alquanto dalla cima di detto monte. Quivi si scorge il sogget-
to canale fra il continente d’Italia, et la Sicilia, per il quale continovamente var-
cano le persone dalla Catona a Messina. Poscia si scende molto grandemente da 
Fiumara di Muoro in una picciola valle tutta piena di alberi Moroni da nodrire i 
vermicelli della seta. Io credo, che la detta contrada sia talmente Fiumara di 
Muoro nominata dall’abondanza di questi alberi, che tanti se ne veggono quivi, 
et massimamente a man sinistra di essa Vallicella, che pare una lunga Selva. A 
Fiumara di Muoro piegasi a man sinistra l’Apennino, et trascorre a Reggio, et 
poi finisce a Leucopetra. Poscia scendendo da Fiumara di Muoro alla Catona, si 
passa per una molto dilettevole Vallicella da ogni lato piena di vigne, et di frutti-
feri alberi, et singolarmente d’aranci, et Limoni. Per la quale passa un picciolo 
fiume di chiara acqua, et trascorre insieme con detta vallicella tre miglia insino 
al lito del mare, ove è la Catona, et quivi entra nel mare. Et così ho finito la Ca-
labria, tanto fra terra, come appresso il Mare; certamente bella, et buona Regio-
ne. 
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MAGNA GRECIA, 
OTTAVA REGIONE DELLA ITALIA, 

di F. Leandro Alberti Bolognese. 
Alla Gran Grecia passando, descriverò primieramente la cagione di tal nome. 

Dicono alcuni, che talmente Magna Grecia, overo Gran Grecia, fosse nominata 
questa Regione da gli Aborigeni (come scrive Sempronio nel libro della divisione 
d’Italia) et Strabone dice da i Brutij, perché i Greci lungo tempo habitarono non 
solamente quivi, ma in altri paesi de i Lucani, et de i Brutij, et vi edificarono 
molte più città quivi, che nell’altre Regioni. Et per tanto vogliono alcuni, che per 
il gran numero delle città, che vi fecero detti Greci in diversi tempi, essendo in 
questi luoghi di Grecia, per habitarvi, venuti, così fosse addimandata. Ma Gio-
van Antonino Flaminio Imolese, huomo ben letterato, diceva a lui parere, che 
havesse acquistato tal nome da i Greci, che passarono ad habitare in questi luo-
ghi, attendendo alla nobiltà, et eccellentia della provincia d’Italia, ove ella è po-
sta. Onde per dimostrare i Greci detta nobiltà, et [210v] dignità, con la quale a-
vanza tutte l’altre Provincie del mondo (come dimostra Strabone, et Dionisio A-
licarnaseo con molti altri scrittori) così addimandarono questo paese (ove prin-
cipalmente habitarono) Magna Grecia. Soggiungeva altresì non gli parere, che 
fosse punto sufficiente ragione a dire, che fosse così nominata dal gran numero 
delle habitationi fatte da i Greci, imperò che se così fosse, maggiormente si do-
verebbe talmente nominare il Peloponese (hora Morea detto) con molti altri 
luoghi di Grecia, ove fecero assai più habitationi essi Greci, che non fecero quivi. 
Altro non ritrovo dell’origine di questo nome. Ora chiamasi questa Regione Ca-
labria insieme co i Brutij (come dimostrai). Quanto a i termini di essa. Dico, che 
prima furono maggiori di quelli, c’hora sono. Conciò fosse cosa, che dice Stra-
bone, che nel principio habitarono i Greci in quei luoghi de i Lucani, avanti de-
scritti, et similmente de i Brutij, i quali sono astretti fra il mare Tirreno, et A-
driatico. Imperò che tanto erano accresciute le forze de’ detti Greci, che non so-
lamente habitavano fra questi due liti del mare nel paese nominato Magna Gre-
cia, che ancor tenevano soggetto la Sicilia. Poscia col tempo pigliarono tutti gli 
habitatori di detto paese i costumi barbari, eccetto Taranto, Reggio, et Napoli. 
Et altresì furono alcuni di quei luoghi soggiugati parte da i Lucani, parte da i 
Brutij, parte da i Campani, et al fine tutti da i Romani. Dimostra Catone, che ha-
vesse il nome di Magna Grecia tutta quella estremità del lito, ch’è intorno al gol-
fo di Taranto, quando dice. Circum sinum Tarentinum undique est Magna Gre-
cia; col quale si accorda Sempronio. Plinio, così disegna i termini ad essa, nel ca. 
9. del 3. parlando de i Locri fronte d’Italia. Et dice, ch’è addimandata Magna 
Grecia, quella fronte, o sia parte d’Italia, che comincia da’ Locri, creando tre gol-
fi del mare Ausonio (così nominato da gli Ausoni) il qual discorre 82. miglia 
(come scrive Varrone) ben che secondo altri, non habbia maggior discorso di 72. 
Sono poi nominati da Plinio, le città, et luoghi co i fiumi, quali erano ne’ suoi 
tempi insino a Taranto, chiaramente dimostrando, che tenesse il nome di Ma-
gna Grecia, tutto il lito, che si ritrova intorno al golfo, ove è Locri, al golfo di 
Squilaci, et al golfo di Taranto. Et il simile dimostra Tolomeo disegnandola nelle 
Tavole. Volendo io seguitare questi nobili scrittori, vi disegnerò tali Termini. 
Prima comincierò al fiume Alesso, già termine del territorio Regino, et principio 
del paese di Locri, et scorrendo lungo il lito del mare, et i due golfi primi nomi-
nati, passerò a Metaponte, et caminando intorno al golfo Tarentino, arriverò a 
Taranto, secondo Tolomeo; avenga, che dica Plinio finire la terza Regione 
d’Italia a Metaponte, et riponga Taranto nella seconda. Onde io descriverò tutto 
il paese qual si ritroverà fra questi due termini intorno al mare. Vero è, che sono 
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descritti pochi luoghi ne’ Mediterranei da Plinio, et meno da Tolomeo, conciosia 
cosa che solamente vi nominano Petilia, Albistro, et monte Clibano. In vero sarà 
gran difficultà a ritrovare i confini d’essa ne’ Mediterranei, perché ne’ tempi an-
tichi non vi erano luoghi nobili, et meritevoli di farne memoria, eccetto quei po-
chi avanti nominati. Nondimeno io mi sforzerò di porre i confini ne’ Mediterra-
nei al meglio che potrò. Così io li disegnerò i detti termini, dall’Oriente il mare 
Adriatico: dal Mezo giorno, il fiume Alesso [211] co i Brutij, dall’Occidente il 
fiume Grati, Monte Apennino, et Lucani; et dal Settentrione il Golfo di Taranto 
co i Pugliesi Peucetij. Sarà adunque tale la mia descrittione de i luoghi, che si ri-
troveranno fra questi termini. Et così nominerò tutto il paese posto fra detti 
confini, la Gran Grecia, et poscia (secondo che hora si usa) parte di quello addi-
mandarò Calabria, parte Basilicata, et parte Puglia, come si potrà vedere. In ve-
ro mi sono molto maravigliato d’Elia Capreolo Bresciano (come però dissi nel 
principio di questa nostra descrittione d’Italia) che dica nelle sue historie Bre-
sciane, che fosse nominata Italia anticamente la Gran Grecia, come dice altresì 
Faccio de gli Uberti nel Dittamondo, per alcune loro ragioni, che in vero a me 
paiono di poco momento; imperò che non si ritrova alcuno approvato scrittore 
che dica questo, ma ben dicono, che il paese, del quale hora scrivo, fosse nomi-
nato Magna Grecia, secondo ch’è scritto. Di questa nobile Regione, sovente ne 
parla Livio, et massimamente nell’8. lib. havendo descritto la rovina 
d’Alessandro Re de gli Epiroti appresso Pandosia; ove scrive de i Greci 
c’habitavano in questi luoghi, fra i quali vi mette Taranto. Et nel 22. havendo 
descritto l’infelice giornata fatta vicino a Canne fra i Romani, et Annibale, ri-
membrando i popoli, che mancarono da i Romani, et s’appoggiarono ad Anniba-
le, vi annovera gli Atellani, Calatini, Irpini parte di Puglia, i Sanniti (fuora i Pin-
nesi) tutti i Brutij, Lucani, Surrentini, et quasi tutta l’estremità de i Greci, cioè 
Tarentini, Metapontini, Crotonesi, Locresi, con tutti i Galli di qua dall’Alpi. Ne 
fa memoria etiandio di questo paese Ver. nel 3. lib. dell’Eneida, facendosi am-
maestrare Eleno Enea, che dovesse schifare questi luoghi, così. 

Has autem terras, Italique hanc littoris oram 
Proxima, quae nostri perfunditur aequoris aestu 
Effuge, cuncta malis habitantur moenia Graijs. 

Avenga che questi versi si possono altresì intendere della Calabria, come di 
questo paese, per esser anche ella in quei tempi habitata da i Greci, nondimeno 
era però più piena di città questa Regione, della Calabria, come si dimostrerà. 
Etiandio S. Gieronimo ne fa mentione di questa Gran Grecia nella Epistola scri-
vendo a Paolino, narrando qualmente Platone passò nell’Italia per vedere Archi-
ta Tarentino, che dimorava in quella parte di Italia già detta Magna Grecia. Si 
deve però sapere, che spesse volte si ritrova esser posto un luogo di questa re-
gione fra i Brutij da gli historici, sì come ritroviamo in Livio, descrivendo Locri 
ne’ Brutij con altri luoghi, sì come chiarirò; et ciò penso occorrere per la vicinità 
de i luoghi di questa Regione con detti Brutij. Al presente tutti si dicono esser 
nella Calabria. Et se alcuno altrimenti li nominasse che di Calabria (non haven-
do altra cognitione) non sarebbe inteso dal vulgo. Forse che molti vedendo que-
sta mia descrittione, si maravigliaranno, havendola fatta sotto il vocabolo della 
Gran Grecia, essendo fuori del commune uso d’esser talmente nominata. Ma si 
rimoveranno da tal maraviglia, intendendo che l’ho fatto a sodisfattione de i cu-
riosi, et elevati ingegni, a’ quali piace (anzi bramano) d’intendere le cose anti-
che, et rare. Volendo dar cominciamento alla particolar descrittione d’essa Re-
gione, dirò del fiume Alesso fine de i [211v] Brutij da questo lato, et principio di 
detta Gran Grecia (secondo che avanti dissi.) Lo nomina Strabone Alexum; et 
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Plinio Carcinum. Vero è, che il dotto Ermolao Barbaro nelle castigationi Plinia-
ne, dice esser corrotto il libro di Plinio, perché vuol dire Caecinus, come scrive 
Pausania, Eliano, et Tucidide nel 3. libro, Tolomeo concordasi con Strabone, A-
lesso nominandolo. Dice Strabone una curiosa cosa delle Cicale, che si ritrovano 
alla riva di qua del detto fiume, cioè, che molto più forte stridono, che non fanno 
l’altre di là. Et dice ciò intervenire dalla grande ombra, che si ritrova intorno la 
riva di là dal fiume conciosia cosa, che essendo quasi di continuo l’ali di quelle 
bagnate dalla rugiada, non possono agevolmente alzare l’ali, et moltiplicare il 
moto, dal quale è causato lo stridore. Ma quest’altre, che sono di qua dal fiume, 
essendo il paese caldo, et aperto, hanno continuamente le tenere ali secche, et 
tanto sono più agevoli a muovere quelle, et così danno maggior stridore. Assai 
mi sono maravigliato, che Strabone dica esser cagione delle strida delle Cicale il 
movimento dell’ali; conciosia cosa, che non è cagione delle strida d’esse l’ali, ma 
il movimento intrinseco d’esse, come chiaramente si può vedere in quelle. Ma da 
che procede, che quelle danno maggiore stridore, che sono dalla riva di qua del 
detto fiume, che di là, per aventura potrebbe intervenire, che sono più riscaldate 
queste di qua dal Sole, che quelle di là, imperò che le Cicale amano il caldo, et 
quanto maggiormente sono scaldate, tanto maggiormente stridono; così io direi. 
Vero è, che Faccio de gli Uberti nel 1. Canto del 3. lib. Dittamondo, altrimenti 
dice, cioè, che furono così fatte mute da i Dij, per non fastidire Ercole che dor-
miva in questi luoghi; secondo le favole. 

Vedi là dove ancor è manifesto 
Che le Cicale diventano mute, 
Perché Ercole dal sonno non sia desto. 

È narrata una cosa da Strab. delle Cicale, che per li curiosi par a me di descriver-
la: il quale dice haverla ritrovata in Timeo. Ritrovandosi Eunome, et Aristone da 
Reggio, amendue eccellenti sonatori di Cetra, alla festa di Pithia, si sfidarono a 
sonare avanti i giudici, ottenendo buon pretio il vincitore. Onde Aristone, acciò 
che rimanesse vincitore, fece grande oratione ad Apolline, raccordandogli essere 
stati i suoi antenati a lui consagrati, et che per suo comandamento si erano par-
titi di Delfo, et venuti ad habitare a Reggio. Eunome sprezzando Aristone, si a-
vantava di doverlo vincere, dicendo, che i Regini mai non havevano fatto para-
gone con alcuno della musica, perché non la sapevano. Onde non dovevano ha-
vere animo di combattere di quella, ancor perché erano privi della eccellente 
consonantia delle stride delle Cicale, la quale è la più soave melodia di tutte le 
voci de gli altri augelli, et animali. Ora Aristone desideroso della vittoria, pi-
gliando la Cetra, et gloriosamente maneggiandola, dopo molto dolce consonan-
tia, essendo da tutti lodato, et quasi dichiarato vittorioso, ecco Eunome pigliò la 
sua Cetra, et cominciò molto degnamente a sonare, et così sonando, si ruppe 
una corda, in luogo della quale, sopragiungendo una Cicala, diede tale, et tanto 
dolce strido, che ottimamente sodisfaceva alla corda rotta. Là onde da i giudici 
fu dato il pretio a quello. Et in [212] memoria di tal cosa i Locresi fecero fabrica-
re una statua, la quale rappresentava lui con una Cetra in mano, ov’era posta 
sopra una Cicala. Passato adunque Leucopetra, et il Promontorio Eracleo, posto 
nella Magna Grecia da Strab. (com’è detto) ma da noi descritto ne’ Brutij (ben 
però ch’el sia di poco momento) non molto discosto da Leucopetra, et similmen-
te dal fiume Alesso, ritrovansi i vestigi dell’antica città di Brutio, da Pomponio 
Mela, Brutium detta, la quale fu talmente nominata da i Brutij habitatori di essa, 
secondo Pietro Razzano. Et ritiene altresì il nome di quella, questo luogo, però 
corrotto, essendo nominato Bursano, come dimostra la carta da navigare. Poscia 
passato due miglia da questo luogo, et dal mare uno, appare Branca Lione ca-
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stello. Et poi a man sinistra caminando ne’ Mediterranei da tre miglia si vede il 
nobile Monasterio di S. Maria di Tredetti, così dal volgo nominato, in vece di 
Tridente; imperò che quivi anticamente era il tempio di Nettuno. A cui da gli an-
tichi era consegnato la Signoria del mare col gran Tridente, come dimostra Verg. 
dicendo, Saevumque Tridentem. Habitano in detto monasterio i monachi di S. 
Basi. Scendendo al lito, si scorge cavo di Bursano Promontorio, detto Promonto-
rium Zephirium, da Strab. Plinio, Pomponio Mela, et Tolo. ch’è del territorio di 
Locri, ove è un buon Porto. Acquistò tal nome perché è signoreggiato dal vento 
Zefiro, overo Favonio, che quivi passa dall’Occidente all’Equinottiale, contra 
l’Euro, et fa germinare, et fiorire le piante, et alberi, per esser caldo, et humido, 
et risolve le nevi, et le brine, et le cose agghiacciate dal freddo. Del quale parla 
Verg. nel 1. li. della Georgica, Zephyro putris se gleba resolvit. Et Ov. ne’ Fasti. 
Frigora iam Zephyri minuunt. Et Oratio. Solvitur aeris hyemis, vi et veris et c. 
Favonij. Spira questo vento con gran soavità, et dolcezza dal mezo giorno insino 
alla notte, dal principio della Primavera insino al fine dell’Estate, et singolar-
mente circa questo Promontorio signoreggiando il detto porto. Vedesi poi il luo-
go, ove era l’antica città di Locri, talmente nominata da Diodoro nel 12. et 13. lib. 
et da Strab. et da Eustachio, che fu edificata da Evante, et da i suoi compagni, 
che prima habitavano fra’ Greci appresso il Golfo Criseo. Narra detto Eustachio 
la cagione perché passarono quivi gli antidetti, et dice ch’essendo i Locresi Ozzo-
lari, (padroni d’alcuni servi) intertenuti alla guerra, usarono quei tanta temerità 
(non havendo alcun rispetto a i loro Signori) che svergognarono tutte le loro Si-
gnore, et padrone. Poscia intendendo ritornare i padroni tutti adirati contra lo-
ro, temendo d’esser puniti, secondo i loro demeriti, creando per loro capo Evan-
te fuggirono nell’Italia, et quivi fabricarono questa Città, dopo poco 
l’edificatione di Siracusa, et di Crotone. Sono però altri, quali dicono, che fosse 
edificata da Aiace Oielo, et da i Naritij suoi compagni, confermandolo con le pa-
role di Verg. nel 3. dell’Eneida, quando dice. Hic et Narycij posuerunt moenia 
Locri: et etiandio con autorità di Solino, che vuole, che la fosse fatta pur dal det-
to Aiace Re de’ Locri Opontij. Di quale opinione, fu similmente Eforo, come 
scrive Strab. nel 6. lib. Soggiungeva poi Eforo, che primieramente habitarono 
essi Locri Opontij in cima del Promontorio zefirio (innanzi descritto) tre, o quat-
tro anni, et poi scendendo quivi fabricarono questa Città, aiutandoli però i Sira-
cusani. Vero è, che Strabone [212v] dice molto di lunga errare Eforo, conciò fos-
se cosa che la fu edificata da Evante, come è detto, et non da Aiace, et avenga 
ch’Aiace fosse Re de’ Locri Opontij, non però fu principiata da lui, ma dal detto 
Evante, come si disse. Acquistò poi questa città il cognome Epizefirij, dicensi 
Locri Epizefirij dal promontorio antidetto ove fu posta, il qual si addimandava 
prima monte Esopo (secondo Strab.) et anche Locrino, secondo altri. Il quale 
giace nel fine d’Italia congiunto con l’Apennino. Annoveransi quindi a Reggio 
600. stadij, che danno 75. miglia. Furono i Locresi i primi che servarono le leggi 
scritte, governando ottimamente la loro Republica lungo tempo. Così dice Stra-
bone. Dell’opere da loro fatte degne di lode, molto minutamente ne fa memoria 
Trogo nel 26. libro. Tra le quali narra ch’essendo adirati i Crotoniati contra loro 
(perché havevano dato aiuto a i Siri suoi nemici) li sfidarono a guerra. Essendo i 
Locresi spaventati non confidandosi nelle sue deboli forze, chiederono soccorso 
a gli Spartani (i quali essendo molto aggravati dalla continova spesa, che faceva-
no guerreggiando contra i suoi nemici) risposero non poterli aiutare, ma ben li 
consigliavano che dovessero addimandar soccorso a Castore, et Polluce che li 
dariano aiuto. Il qual consiglio parendo buono a i Locresi, mandarono amba-
sciatori al vicino Tempio con alquanti presenti, supplicando cordialmente a gli 
Dei, che si volessero degnar di porgerli aiuto in questo suo bisogno. Il che fatto 
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parendogli esser esauditi, non meno di buona voglia che sarebbono stati 
s’havessero seco portato i Dei, rassettarono i sacri Cossini nelle navi, et con 
grand’allegrezza li portarono alla città, sì come havessero condotto seco uno es-
sercito di armati. Intendendo questa cosa i Crotonesi, parimente mandarono 
ambasciatori all’Oracolo d’Apolline a Delfo, pregando li volesse soccorrer contra 
i Locresi acciò fossero vittoriosi. A i quali rispose che più tosto si superarebbe il 
nemico co i sacrati voti, che con le taglienti, et forti armi. Il che udendo gli am-
basciatori, et sapendo haver fatto voto i Locresi ad Apolline, se conseguivano la 
vittoria di presentarli la decima parte dell’acquistata preda de i nemici, eglino 
promisero di darli la nona parte, acquistandola, de i Locresi. Onde fatto il voto si 
partirono, il tutto secretamente conservando, acciò non lo sapessero i nemici, et 
facessero ad Apolline maggior promissione, onde ne riportassero la vittoria con-
tra di loro. Ora havendo raunato i Crotonesi un essercito di 120000. combatten-
ti contra i Locresi, che non havevano oltra di 15000. armati, et essendo appresso 
l’uno all’altro, considerando i Locresi la gran moltitudine de’ nemici, et loro es-
ser pochi, essendo per azzuffarsi entrarono in tanta disperatione, che tutti con-
giurarono insieme più tosto di voler gloriosamente morire, che esser fatti pri-
gioni, et servire a i Crotonesi. Et così con tanto animo, et con tanta forza entra-
rono fra gli nemici, reputando esser vittoria al morire con la morte del nemico, 
che contra ogni loro speranza, rimasero vittoriosi. Ben è vero, che oltra la dispe-
ratione, dalla qual erano condotti a combattere tanto arditamente contra nemi-
ci, fu veduto un’aquila che sempre volava sopra i Locresi in qua, et in là passan-
do, come egli fece animo, insino finito la battaglia. Etiandio vi apparvero due 
belli, et grandi giovani molto superbamente armati con guarnimenti di Porpora, 
cavalcando due bianchi, et potenti cavalli, che conducevano le [213] squadre de i 
Locresi contra i Crotonesi, anche eglino valorosamente combattendo, et dimo-
strando di essere buoni maestri di guerra, et poi finita la gloriosa battaglia per li 
Locresi sanguinolente, et lagrimosa per li Crotonesi, sparvero, et più non furono 
veduti. Poscia seguitò una cosa molto maravigliosa, che tanta fu la velocità della 
fama di questa cosa, che nel detto giorno, che fu fatta, la si divolgò, et publicò a 
Corinto, ad Atene, et a i Lacedemonij. Così scrive Trogo. Non è veruno dubio, 
che tali cose fossero fatte dal Demonio, il quale in quei tempi con simili illusioni, 
et frode ingannava gli huomini. Ne’ tempi antichi in questa città (come scrive 
Plato. nel Timeo nel 1. lib.) era il fiore d’Italia tanto di divitia quanto di huomini 
virtuosi, et animosi ad ogni degna opera. Et vi era il primato de gli studij delle 
buone lettere. Fu molto nobile, et famosa, ma hora appena vi sono i vestigi 
d’essa, ove hora è Palepoli, talmente addimandata, che significa in latino città 
vecchia, ove gli anni passati vi fu fatta una Torre per guardia del mare da questo 
lato. N’è fatto memoria di tanta città da molti nobili scrittori. Fra i quali è Pom-
po. Mela, et Sillio Italico nell’11. lib. ove descrive la seconda guerra de i Cartagi-
nesi, rimembrando i luoghi, quali si dierono a i Cartaginesi dopo la giornata fat-
ta a Canne, onde così dice. 

Id etiam Locros habuit furor, ora vadosi. 
Littoris Argivos maior, quam Graecia muros 
Servat, et Ionio luitur curvata profundo 
Laetas res Lybiae, et fortunam in morte secuta 
Iuravit pavitans Tyrio sua praelia Marti. 

Etiandio da Livio ella è rammentata in più luoghi, fra gli altri nel 24. lib. nar-
rando, che considerando Annone Cartaginese non poter soggiugar Reggio, ca-
valcò a Locri, et l’hebbe. Soggiunge poi i Locresi havere poi occultamente mena-
to L. Attilio Capitano de’ soldati Romani, ch’era per guardia della città, al porto, 
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et fatto imbarcare, lo fecero passare a Reggio, come a luogo sicuro. La qual cosa 
intesa da Annone, non osservando promessa alcuna da lui fatta, saccheggiò la 
città, dicendogli haver fatto fuggire i Romani; la quale poi Annibale se la fece 
amica, imponendo a i suoi soldati, che lasciassero vivere i cittadini di quella se-
condo le lor leggi, et libertà, et gli diede nelle mani ancor il porto. Vero è, che co-
sì s’accordarono i Locresi con Annibale, che li sarebbono amici aiutandoli, tanto 
ne’ tempi di pace, quanto di guerra, et similmente farebbe egli. Poscia nel 27. 
dimostra la battaglia, che diede Crispino a Locri ne’ Brutij. Nel detto lib. molte 
volte raccorda questa città, narrando, come fu pigliata da Annibale, et ben forni-
ta di soldati Cartaginesi, et come fu etiandio spesse volte combattuta da’ Rom. et 
nel 29. scrive il passaggio di Scipione da Siracusa ne’ Brutij, et che ricoverò Lo-
cri havendone scacciati i Cartaginesi. Dee avvertire il curioso lettore, che Livio 
annovera questa città ne’ Brutij, avvenga che veramente la sia nella Magna Gre-
cia perché ne’ suoi tempi erano tutti questi luoghi descritti ne’ Brutij. Etiandio 
alcuna volta (sì come nel 24.) la ripone fra le città grece di questa Regione, et 
pare che la distingua da’ Brutij, nientedimeno poi l’annovera fra i Brutij, benché 
avanti l’habbia nominata Greca. Quivi a Locri [213v] vedevasi il sontuoso, et 
maraviglioso Tempio di Proserpina, del quale ne fa tanta honorata mentione Li-
vio, nel 29. lib. descrivendo l’andata de gli Ambasciatori Locresi al Senato Rom. 
dolendosi della temerità di P. Pleminio Legato, che l’haveva spogliato de i suoi 
pretiosi ornamenti, et haveva svergognato le loro mogli, et figliuole. Il che udito, 
comandò il Senato, che fosse condotto in ferri a Roma il sacrilego Pleminio, et 
posto nell’oscura carcere, ove miserabilmente finì i suoi giorni. Et nel 31. narra, 
che furono lette lettere di Q. Minutio Pretore, et Governatore della Provincia de’ 
Brutij, nel Senato Romano, che contenevano esser stato robbato secretamente la 
notte, il Tesoro di Proserpina di Locri, et che non si poteva ritrovare inditio del 
malfattore. Là onde il Senato comandò, che si facesse diligente inquisitione di 
tanto sacrilegio. Dieron gran nome a questa città molti dignissimi huomini con 
le sue virtù, et forze. Tra i quali fu Agesidamo, che con le sue forze riuscì sovente 
vittorioso combattendo ne’ giuochi Olimpionici, come dice Pindaro in un hinno, 
o Canto. Fu Eutimio Locrese di tanta forza, che portò un grossissimo sasso a-
vanti la porta di Locri, ognun maravigliandosi, parendogli cosa impossibile, co-
me dimostra Eliano della vera historia, Plinio, et Pausania. Et non solamente 
portò detto sasso, ma altresì fece assai altre cose maravigliose. Ritornando alla 
prima descrittione, dico, che sopra il luogo, ov’era Locri, fuori del territorio 
d’essa, ne i Mediterranei, era il nobile castello Mamerto habitato da i Brutij 
(come nota Stra.) c’hora è rovinato. Trassero il nome da questo castello, i Ma-
mertini feroci popoli, i quali con frodi s’insignorirono di Zancle (hora Messina di 
Sicilia nominata) come si dimostrerà nella descrittione di Sicilia. Sono nominati 
questi Mamertini da Livio, nel 14. lib. dimostrando il passaggio dell’armata ma-
rinaresca de i Cartaginesi in soccorso de i Mamertini. Et nel 16. dice, che fu de-
terminato dal Senato, che si dovesse mandare aiuto a i Mamertini contra i Car-
taginesi, et contra Gierone Re di Sicilia. Poscia si scopre sopra un alto colle dal 
luogo, ove era Locri 10. mig. discosto, et dal mare circa 500. passa (che par un 
Promontorio) Roccella castello. Anche appare quivi vicino Castel vecchio. Et ne’ 
Mediterranei dalla marina lontano 4. miglia sopra un alto colle si dimostra Stillo 
nobile castello, dietro al quale a man sinistra sono le minere del ferro, ove se ne 
cava assai; poscia a man destra verso la villa Pazzano, passato il fiume vicino al-
le radici del monte ritrovasi, la minera dell’argento, et di fino azurro da parago-
nare con l’oltramarino, se si lavorasse. Quivi vicino vi è la vena dell’oro. Vero è, 
che non vi si lavora per l’avaritia. Et più avanti fuori del Locrese, corre il fiume 
Sagriano, dal quale è detto il castello Sagriano quivi vicino. Addimanda questo 
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fiume Strabone, et Plin. Sacra, et Tolo. Luconum. Secondo Ermolao Barbaro 
nelle correttioni Pliniane, egli è mal scritto il lib. di Plinio, dicendo Luconum, 
conciosia cosa che ’l voglia dire Lucanus. Havendo io pensato sopra questa cosa, 
vedendo nominarlo Tolomeo, Lucano et Strabo. Sagra, et poscia, che dica Ermo-
lao, che sia nominato anche da Plinio talmente, dopo molta consideratione da 
me fatta per le parole di Plin. nel 10. c. del 3. lib. che sono tali. In ea ora, flumina 
innumera, sed memoratu digna, Loconus, Sagra. Pare a me che Plinio faccia 
mentione di due diversi fiumi, cioè del Locono, overo [214] Lucano (come vuole 
il Barbaro) et Sagra, come lo nomina Strabone. Et per tanto dico (secondo il mio 
giudicio) che siano tai nomi di due distinti fiumi, eccetto se noi volessimo dire 
esser nominato questo fiume con due nomi, cioè Locano, et Sagra, com’è addi-
mandato da Strab. et da Tolomeo. Et che Plinio lo nomina con amendue detti 
nomi, cioè Lucano, et Sagra. Io non veggo, come altrimenti si possano concorda-
re questi nobili scrittori. Ne’ tempi di Strabone era sopra la riva di questo fiume 
il Tempio di Castore, et di Polluce, ove 10000. Locresi co’ Reggini, combattero-
no con 130000. Crotonesi (come è detto) avvenga che Trogo non dica, che fosse-
ro i Crotonesi tanti, et similmente i Locresi, cioè i Crotonesi 120000. et i Locresi 
150000. Peraventura si potrebbe dire, che Strabone dicendo 130000. vi annove-
ra i compagni, et parimente Trogo dicendo 150000. vi metta i Reggini. Quivi 
adunque fu fatta sanguinolente giornata per li Crotonesi, et piena d’allegrezza 
per li Locresi. Et per tanto era molto nominato questo fiume da ogni parte, an-
cora essendo posto in proverbio, che quando alcuno voleva, che gli fosse creduto 
quel che diceva; soggiungeva esser più vero quel che narrava, che non era stato 
la battaglia fatta appresso la Sagra. Passato detto fiume s’arriva a Monte Caulo-
no, nella cui cima (secondo Igino nel libro d’Italia) anticamente era posta la città 
di Caulonia, avanti Aulonia detta, sì come Vallonia (come dice Stra.) dalla valle 
quivi vicina, la quale fu edificata da gli Achei (avvenga che Solino dica che ha-
vesse principio da i Crotoniati). La nomina Tucidide, et Pompono Mela Caulo-
nia, ma Plinio, Caulon, della quale ne’ suoi giorni appena si vedevano i vestigi, et 
era priva d’habitatori ne’ tempi di Strabo. Vogliono alcuni, che fossero i primi 
habitatori di essa, alcuni Barbari di Sicilia scacciati, che quivi passarono, secon-
do Strab. et molto tempo habitandovi, la condussero a gran felicità. Della quale 
ne parla Ver. nel 3. Attolit se diva Lacinia contra, Caulonisque arces. Et Livio nel 
27. lib. la descrive ne i Brutij, narrando che fu combattuta essendovi venuto An-
nibale. Il territorio di essa produce buoni vini, come scrive Porfirio, de i quali 
dice Oratio. Et amicus Aulon fertilis Bacco. Et Martiale, Nobilis et lanis, et Bacco 
fertilis Aulon. Poscia entrando alla destra del territorio di Locri ne’ Mediterranei 
circa 8. miglia appare Gierazzo città, ornata delle dignità del Marchesato. Dico-
no alcuni ch’ella fosse così nominata dall’augurio del Falcone veduto volare so-
pra questo luogo, edificandosi essa: conciosia cosa che Gierazzo vuol dire Falco-
ne, come par dimostrare Trogo nel 27. lib. dicendo che fosse nominato Antioco 
Gierazzo, perché seguitava la natura più tosto del Falcone, et di Sparaviero, pi-
gliando per forza l’altrui, che la natura dell’huomo. Poi non molto dal lito disco-
sto vedonsi alquanti castelli, cioè Torre Brutiana, Motta Brutiana, Bianco, Cre-
pacuore, Pandurro, Careno, Motta Bubalina, Condoianne dal mar lontano sei 
miglia. Per maggior parte il paese di questi Castelli, è dilettevole, fertile, et pro-
ducevole d’ogni maniera di frutti, et d’altre cose non solamente necessarie al vi-
vere de gli huomini, ma ancor per li piaceri, et delitie. Ritrovasi poi (seguitando 
la marina) Capo di Stillo da Tolomeo detto Promontorium Carcium: Il quale è il 
più lungo Promontorio, che sia in Italia, come scrive Plinio per opinione 
d’alcuni. Vero è, che secondo il dotto Barbaro [214v] nelle correttioni Pliniane, si 
dee dire Cocintum, come dimostrano gli antichi libri di Plinio, et etiandio Poli-
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bio, et Antonino nell’Itinerario, ove dice annoverarsi 22. mig. quindi al Sillaceo. 
Soggiunge altresì il Barbaro esser guasto il lib. di Pli. quando dice il castello di 
Carceno vicino a Petilia, conciosia cosa che voglia dire Caecinum, del quale ne 
parla Filisto, quando scrive, Caecinum est oppidum non multum a Sicilia di-
stans. Seguita poi Capo di Squilaci luogo molto pericoloso non solamente per la 
moltitudine de i sassi, et scoglietti, che vi sono, ma altresì per la reflessione 
dell’onde del mare, dalle quali ne riesce gran rimbombo. Sopra questo monte 
era l’antica città di Squilaci, ma hora Squilaci nuovo è posto sopra l’alto monte, 
come si vede. Ella è addimandata da Strabone, da Solino, et da Pomponio Mela 
Scylletius, et similmente da Plinio, et etiandio Scyllatius. Il dotto Barbaro, dice, 
che la scrittura di Plinio dimostra, che si possa dire Scyllaceus, Scolagius, et 
Scyletus, talmente nominato da gli Ateniesi fabricandolo, avvenga che gli antichi 
libri di esso Plinio dicano Scyllatius, et Scylletius. Tolomeo, anche egli lo nomina 
Scyllacio. Fu fabricata questa città da gli Ateniesi compagni di Menesteo, che 
quivi passarono. Et per tanto fu Colonia d’essi, come vuole Strabone, della quale 
dice Faccio de gli Uberti nel 1. Canto del 3. lib. Dittamondo. 

Ma non cercamo senza molti affanni 
I Squilaci, Taranto, et Branditio 
Perché v’è malandrin di tutt’inganni. 

Quivi si vede il Golfo detto di Squilaci, Sinus Scyllaceus da tutti gli scrittori 
rammentato. Vuole Servio scrivendo sopra quelle parole del 3. di Verg. Cauloni-
sque arces, et navifragum Scyllaceum, che fosse così addimandato questo Golfo 
dalla simiglianza del pericolo di Scilla per essere anch’egli molto pericoloso. Io 
sarei d’opinione, che fosse così stato nominato dalla città antidetta. Abbraccia 
questo Golfo ciò che si ritrova insino a Cotrono circondando circa 40. miglia. 
Fra questo Golfo, et quello di S. Eufemia vi è posto quel più stretto luogo di terra 
c’habbia Italia, del quale ne’ Brutij parlai, c’ha a man destra il mar Tirreno, et al-
la sinistra questo mare Adriatico, come scrissi ne’ Brutij. Pensò Dionisio primo 
Re di Sicilia di volerlo far fortificare con le mura, mettendosi ad ordine con 
l’arme per passare contra i Lucani, fingendo di voler far tal cosa per assicurarlo 
dalle correrie de i Barbari, et d’altre straniere genti, benché altrimenti pensasse, 
cioè di partire l’amicitia, che tenevano insieme i Greci, acciò che più facilmente 
tenesse soggiugati gli habitatori di esso paese. Ma essendo disturbato da altri 
pensieri, non puoté compire il suo desiderio, come dimostra Strabone, et Plinio. 
Più dentro ne’ Mediterranei nel territorio di Squilaci, otto miglia dal mare disco-
sto, si scopre Belicastro città edificata per la rovina di Petilia quivi posta. Ella è 
detta Petilia da Stra. Plinio, Pomp. Mela, et da Tolo. avvenga che d’alcuni altri 
sia detta Petelia. Fu ella Metropoli, o sia capo de i Lucani, come scrive Stra. nel 
4. lib. per essere in quegli antichi tempi il territorio de i Lucani dal fiume Silare 
al fiume Lavo, et quindi a i Turij, et anche insino a Metaponte, et poi dalle con-
fine de i Sanniti insino all’Istimo, o sia braccio di terra, che comincia da’ detti 
Turij, et trascorre a i Cerilli appresso [215] al fiume Lavo. Parimente era anno-
verata fra i Lucani Cosenza, perché trascorrevano da questo lato insino al fiume 
Acheronte posto fra Cosenza, et Pandosia, già termine de i Brutij. Et così chia-
ramente si vede, che fosse Petilia ne’ Lucani, in quei tempi antichi. In che modo 
fosse edificata lo narra Servio, dichiarando quel verso del 3. lib. di Ver. Hic illa 
ducis Moelibei, Parva Philottetae subnixa Petilia muro. Et dice, che fu principia-
ta da Filotteta, et talmente nominata dell’augurio del volare de gli uccelli. Come 
la edificasse detto Filotteta, così si narra. Essendo Filotteta, figliuolo di Peante, 
compagno di Ercole, et ritrovandosi con lui sopra il monte Oeta, et conoscendo, 
che doveva morire, costrinse Filotteta con gran giuramento a servare secreto il 
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luogo, ove fosse sepolto. Et acciò più volentieri servasse le promissioni li donò le 
saette tinte nel sangue dell’Idra. Morto Ercole, et havendo deliberato i Greci di 
passare a Troia per vendicar l’ingiuria a loro fatta, hebbero risposta da i Dij, che 
volendo eglino haver vittoria de i Troiani, vi era bisogno le saette d’Ercole. Là 
onde sapendo la stretta amicitia, ch’era stata tra Ercole, et Filotteta, lo minac-
ciarono d’ucciderlo se non manifestava dette saette. Et pensando Filotteta il 
modo con qual potesse sodisfare al giuramento, et a i Greci, acciò non fosse uc-
ciso, col piede dimostrò la sepoltura d’Ercole, credendo di sodisfare al giura-
mento non lo dicendo con la bocca. Poscia essendo ferito nel piede, col quale 
haveva mostrato il sepolcro d’Ercole, et non ritrovandovi rimedio a sanarlo, et 
continovamente crescendo la piaga, et il puzzo con quella (già havendoli tolto le 
saette i Greci) et non lo potendo sofferire i Greci, lo lasciarono appresso Lenno. 
Il qual sì come disperato non volendo ritornare a Melibeo per il puzzo della pia-
ga passò in questi luoghi, et al meglio, che puoté edificò questa picciola città. Il 
che conferma Strabone, et Solino. Vero è, che Strabone, dice, che fosse scacciato 
Filotteta da Melibea per esser huomo seditioso. Fu poi questa città molto fortifi-
cata da i Sanniti, et annoverata da Livio ne’ Brutij, et da Servio ne’ Calabresi. Ne 
fa memoria di esso detto Livio, descrivendo la seconda guerra de i Cartaginesi, 
lodandola della fede, che servò a i Romani, essendo stati rotti a Canne da Anni-
bale, et perciò fu assediata, et combattuta alquanto tempo da Annibale, et al fine 
espugnata. Et nel 27. lib. scrive, che Annibale pose in aguato 2000. cavalli, et 
3000. fanti appresso Petilia sotto un collicello, i quali uscendo di aguato assalta-
rono alla sproveduta il soccorso, che mandava M. Marcello, et Crispino Consoli 
Romani da Taranto a Locri, et ne uccisero da 2000. et ne presero 1000. gli altri 
fuggendo chi qua, chi là per quei colli, si drizzarono poi a Taranto al meglio po-
terono. Et nel 29. descrive la presa di essa dal Consolo Rom. annoverandola ne’ 
Brutij. Dimostra Strabone, che ella fosse ben popolata ne’ suoi tempi, ma hora 
giace rovinata. Parimente fece Crimissa in que’ luoghi Filotteta, secondo Apol-
lodoro. Il qual facendo memoria delle navi del detto Filotteta soggiunge, che es-
sendo egli passato nel territorio dei Crotoniati condusse alcuni ad habitare so-
pra il Promontorio Crimissa, ov’era Conino castello, da cui acquistarono il nome 
di Coni detti habitatori. Caminando poi intorno il golfo di Squilaci 12. miglia, 
vedesi Simari, ove dice Giovambattista Martorano, che fosse Sibari, come par 
dimostrar [215v] Tolomeo nelle sue tavole, che fosse in questi luoghi vicini. Ma a 
me pare non essere possibile, che fosse quivi, imperò che tutti gli altri geografi, 
et topografi la disegnano fra il fiume Grati, et il fiume Sibare (hora Cochile det-
to) secondo che dimostrerò al suo luogo. Io credo che questo castello sia nuovo, 
et pur se fu antico, peraventura fu fatto da i Sibariti. Appar poi la foce del fiume 
Tacina, il quale scende da i monti, et quivi entra nell’antidetto golfo. Seguitando 
pur il viaggio intorno al golfo di Squilaci 12. miglia discosto, vedesi le Castelle, 
talmente addimandato questo castello. Io sono di parere, che sia questo quel 
luogo da Plin. nominato nel c. 9. del 3. lib. Castra Annibalis, ove dice essere un 
porto, talmente anche lui addimandato. Et soggiunge, che fra detto porto, et il 
golfo Ipponiato (hora di S. Eufemia) vi è il più stretto luogo del continente 
d’Italia (com’è dimostrato). Vero è, che dal volgo è tenuto, che sia nominato 
questo luogo le Castelle dalla moltitudine delle Torri, che sono quivi, et paiono 
più castella. Più avanti sei miglia, vi è Isola castello, et più oltre altretanto, ritro-
vasi Capo delle colonne, il quale nomina Plinio, Pomponio, et Tolomeo, con altri 
scrittori, Promontorium Lacinium. Quivi era il tempio di Giunone Lacinia tanto 
nominato da gli scrittori, et massimamente da Diodoro nel 13. lib. dell’historie, 
et da Appiano Alessandrino nel 5. Del quale dice Servio, dichiarando quelle pa-
role del 3. lib. di Verg. Attollit se diva Lacinia contra, che volsero alcuni, che fos-
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se edificato esso Tempio da un Re, et che dal suo nome, talmente lo nominò col 
promontorio; et che altri dicono, che acquistasse tal nome da Lacinio ladrone, 
da Ercole ucciso, che ladronando rubbava tutti i circonstanti luoghi, et che poi 
Ercole, havendo purgato questo paese, vi fece questo Tempio, dedicandolo a 
Giunone, et nominandolo di Giunone Lacinia, et il promontorio Lacinio. Era 
detto Tempio molto honorato, et riverito ne’ tempi antichi, ove si ritrovavano 
gran tesori, come narra Strab. Del qual sovente ne fa mentione Livio, et princi-
palmente nel 24. lib. dimostrando in quanta veneratione fosse appresso i circo-
stanti popoli. Et soggiunge, che vi era un luogo sacro intorniato da una bella sel-
va d’alti abeti, et d’altri frondosi alberi, nel cui mezo vedevansi belli, et grassi 
pascoli, ove soggiornavano pascolando gli armenti d’ogni differenza d’animali, 
alla Dea consacrati, senza cura di pastori. Conciò fosse cosa che la mattina 
all’hora del pascolare, ciascuna mandra l’una dall’altra separata passava al pa-
scolo, et parimente la sera ritornavano a i suoi alloggiamenti, et mai non fu sen-
tito, che alcuna di quelle fosse offesa da i fieri animali, né similmente da gli 
huomini. Cavano i servitori di detto tempio gran guadagno de i prefati animali 
vendendoli. Poscia nel mezo del Tempio vedevasi piantata una gran colonna di 
puro oro massiccia, alla Dea consagrata. Et non solamente vedevasi ornato detto 
Tempio di tante ricchezze, ma ancor vedevasi rilucer gran santità ne’ servitori. 
Narravasi etiandio una cosa molto maravigliosa fra l’altre quivi apparere, cioè, 
che vi era nell’entrata di quello un altare, ove chiaramente si conosceva mai non 
esser mosse le ceneri da vento alcuno. Il che conferma Pli. nel 110. c. del 2. lib. 
Et Livio più oltra nel 28. lib. dimostra che a questo Tempio dimorò Annibale 
un’estate, et che vi drizzò un’Ara, et la consagrò, ove vi pose una bellissima tavo-
la di pietra, nella quale erano descritte in [216] lettere Cartaginesi, et Grece, 
l’opere da lui fatte. Et nel 42. narra, che fosse spogliato detto Tempio della metà 
delle tegole, et tavole di marmo (delle quali era coperto) da Fulvio Flacco Censo-
re, per coprire il Tempio della Fortuna Equestre, da lui fabricato. Et che essendo 
inteso dal Senato consulto, fecero il tutto ritornare al suo primo luogo. Di questo 
magnifico Tempio, insino ad oggi si veggono maravigliosi vestigi, et fra gli altri 
molte grosse, et alte Colonne, che in piedi sono. Dalle quali ha acquistato questo 
promontorio il nome di Capo delle Colonne. Quivi finisce il golfo di Squilaci, et 
comincia il golfo Tarentino. Secondo Plinio, al Promontorio Lacinio, o sia Capo 
delle Colonne, comincia il secondo Seno, o sia golfo di Europa, piegandosi con 
una gran larghezza, et finisce al promontorio Acroceraunio dell’Epiro, hora Al-
bania, o sia alla Vellona, dal quale è discosto da 75. miglia. Nel mare davanti al 
Capo delle Colonne 10. mig. discosto, appaiono due Isole, cioè Diescorono, et 
Calipso da Omero Ogigia nominata. Ora è volgata fama, che nel Promontorio 
Lacinio dimorasse Pitagora insegnando la filosofia. Et ciò par assai verisimile, 
perché egli lungo tempo habitò a Crotone, ch’è discosto da questo luogo 19. mi-
glia (come si dimostrerà.) Secondo Strabone passato Squilaci, et seguitando il 
Golfo, si giunge a i termini de i Crotoniati, et quivi in questo spatio vi sono tre 
Promontorij de i Giapigi, talmente nominati (secondo Eforo) da i Giapigij, habi-
tatori di questi luoghi. Poscia appare il Lacinio Promontorio col Tempio di Giu-
none sopranominato, et poscia dopo poco vedesi Crotone, secondo che si dirà. 
Certamente è gran difficultà a poter dare giuditio della distantia qual è fra i luo-
ghi posti intorno a questa marina (come etiandio, dice Strabone) pur Polibio ne 
scrive alquanto, dicendo esser lontano il Tempio Lacinio dallo stretto canale di 
Sicilia circa 2300. stadij, o siano 162. miglia, o poco più. Et quindi al fin della 
Giapigia 700. stadij, overo 87. miglia. Poscia dalla foce del Seno Tarantino, che 
quivi comincia (secondo ch’è detto) misurandosi navigando intorno al detto gol-
fo insino a Taranto, dicesi esser 240. miglia. Ben è vero, che dice Artimedoro di-
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ligente scrittore di questi paesi, che potrebbe un buon caminatore circondarlo 
per terra, et lo ritrovarebbe misurandolo esser da 180. miglia. Et questa è la lar-
ghezza del detto Golfo di Taranto, il quale risguarda al nascer del Sole nel tempo 
del verno. Adunque comincia questo Golfo di Taranto al Capo delle Colonne, et 
piegandosi incontinente si veggono i luoghi, ove erano le città de i Greci; delle 
quali al presente (eccetto che di Taranto) quasi niuno vestigio si vede. Pur io mi 
sforzerò di raccordarne alcune, al meglio che potrò. Ne fa memoria di questo 
golfo Verg. nel 3. lib. dicendo. Hinc sinus Herculei, si vera est fama Tarenti, 
Cernimus. Descrivendo poi Taranto, dirò la cagione, perché il Poeta nomina 
questa Seno d’Ercole, Tarento. Dal capo delle Colonne discosto 150. stadij, o 
siano circa 19. miglia lungo il golfo antidetto vedesi l’antica città di Crotone da 
gli antichi Croton dimandata, ma da Diodoro nel 13. dell’histo. Crotona, et da 
Procopio nel 3. lib. delle guerre de i Gotti, Croto, secondo il Razzano fu talmente 
detta da Crotos parlar greco, che risponde in latino, saltatione. Imperò che quivi 
si facevano molti giuochi, salti, et balli. Come ella fosse edificata, talmente lo 
dimostra Antioco. Essendo arrivati gli [216v] Achivi quivi per il mare, et smon-
tati a terra, et vagando per il paese, le loro donne ch’erano venute con loro da I-
lio, abbruciarono le navi, con le quali havevano solcato il mare, acciò non si po-
tessero quindi partire, et passare in qua, et in là, come havevano fatto insino ad 
allhora, il che vedendo quelli, et essendo dubbiosi, che cosa havessero a fare, fu-
rono avisati da gli Dei, che dovessero quivi fabricare una città. Là onde manda-
rono Miscello a considerare il luogo. Il quale havendolo veduto con Sibari, giu-
dicò questo luogo miglior di quello. Et ritornato all’Oracolo de gli Dei, li chiese 
se questa città era quella, di che havevano parlato, che si dovesse fabricare per 
quell’altra. A cui fu risposto dall’Oracolo, essendo Gobo Miscello. 

Terga brevis Miscelle, tuo de pectore omitte. 
Caetera perquirens frustra, en venaris iniqua: 
At rectum quocunque datur tu laude probato. 

Ritornato Miscello, fece Crotone aiutandolo Archia, che quindi passava varcan-
do il mare per andare a fabricar Siracusa. Ben è vero che quivi prima habitavano 
i Giapigij, come dimostra Eforo. Fu edificata questa città da Miscello, secondo 
Dionisio Alicar. nel 2. lib. dell’hist. di Roma, nel quarto anno del Regno di Nu-
ma, et nel 3. anno della 10. Olimpiade. Poscia accrescé tanto essa, che produsse 
tanti valorosi huomini, che pareva cosa divina più tosto che humana, come po-
tesse partorire una città tanti prodi, animosi, et gagliardi huomini. Imperò che 
(come dice Strabone) in una festa de’ giuochi Olimpiaci, si ritrovarono sette Cro-
toniati, che con fortezza, ingegno, et ardire, ottennero gloriosa vittoria di tutti gli 
altri combattitori. Là onde si divulgò quel proverbio, che ’l più debole de’ Croto-
niati, era più forte di tutti gli altri Greci. Et ciò interveniva per la bontà dell’aria, 
come dimostra Plin. nel 98. ca. del lib. 2. Et perciò non vi fu mai pestilentia, né 
terremoto, et il simile occorse a Locri. Divulgavasi etiandio per proverbio non 
ritrovarsi più temperata cosa, et fina di Crotone. Onde per tanta bontà d’aria na-
scevano huomini forti di corpo, et d’animo arditi. Ne furono molti di essi, che 
conseguirono gran vittorie, tanto ne’ giuochi Olimpiaci, quanto ne gli altri della 
Grecia, di Pisa, et d’Elide. Avvenga che mancasse il numero di tanti eccellenti 
huomini nella battaglia fatta al fiume Sagra co i Locresi (com’è dimostrato) et 
rimanesse la città molto tempo poco habitata, pur poi col tempo si ricoverò, et 
massimamente ne’ tempi di Pitagora, che quivi ragunò una bella, et grande scola 
di molti filosofi, et di sapientissimi huomini dopo la 50. Olimpiade secondo 
Dionisio Alicarn. nel 2. lib. tal che accrescé assai in divitia, et magnificentia. 
Diede gran fama ad essa città Milone huomo gagliardo, sopra tutti gli altri ga-
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gliardi, di Pitagora discepolo. Il quale essendo una volta con molti filosofi, et ve-
dendo tremare una colonna minacciando di cascare, se gli accostò, et la tenne 
ferma, insino che tutti furono usciti del luogo salvi, et lui uscito, subitamente 
rovinò tutto l’edificio. Fece costui grandi esperimenti delle sue gran forze. Tra le 
quali, fu che ne’ giuochi Olimpiaci uccise un toro col pugno nudo della man de-
stra, poscia se lo gettò sopra le spalle senza fatica, et lo portò un stadio, et poi in 
quel giorno tutto se lo mangiò. Fu costui il primo coronato nella Olimpiade, se-
condo Diodoro nel 12. lib. et A. Gellio delle notti [217] Attice al 15.lib. ove narra 
assai cose maravigliose di lui. Et per confidarsi tanto nelle sue forze, molto cru-
delmente morì (così dice Strab.) Conciò fosse cosa che egli una volta caminando 
per una profonda, et folta selva, et vagando curiosamente per quella fuori del 
consueto tramite, ritrovò un grosso tronco d’albero, nel quale erano stati confi-
cati alcuni cunei di ferro per spaccarlo ma tanto era forte, et duro che non era 
riuscito il desiderato effetto. Il che considerando Milone, volse fare isperienza 
delle sue forze, senza bisogno. Et pigliando amendue le parti del grosso tronco 
con le mani, et fermandosi sopra i piedi, fece tanta forza, che aperse il nervoso, 
et duro tronco in tal guisa, che liberamente ne uscirono i cunei. Et lui pensando 
di averlo talmente sbarrato, che non vi fosse rimaso alcun vigore da riunirsi in-
sieme le parti, et tenendo le mani nel mezo d’esso senza paura, ecco ripigliando 
le forze dette parti, et subito riunendosi, vi rimasero le mani di Milone nel mezo 
da loro costrette, in tal maniera, che non le potendo istraere, quivi prigione vi 
rimase, et dalle fiere selvaggie fu poi divorato. Fu etiandio Crotonese Iscomaco 
fortissimo combattitore ne’ giuochi Olimpiaci, che superò tutti gli altri combatti-
tori nello stadio correndo la sessagesimaottava, et 9. Olimpiade, et il simile fece 
Tisicrate nella 71. et Astolo nella 73. secondo Dion. Alicar. nel 56. et 8. lib. con 
Pausania. Nacque quivi Democede peritissimo medico, molto stimato da Poli-
crate Re de i Samij, et da Dario Re de i Persi, come scrive Erodoto nel 3. lib. nar-
rando assai lodevoli opere di lui. Similmente fu dignissimo medico Alcmeone 
discepolo di Pittagora, che fu il primo, che scrisse della cagione della natura, co-
sì scrive Favorino in omnimodam historiam. Lasciò dopo sé alcuni libri, ove di-
mostra esser l’animo dell’huomo immortale, movendosi, sì come si muove il So-
le. Diede gran nome a questa città Orfeo eccellente versificatore, molto amato da 
Pisistrato tiranno, et scrisse le cose, et opere de gli Argonauti, et le Dicerie, con 
molte altre opere, come scrive Asclepiade ne’ libri de gli Epigrammati, così dice 
Suida. Illustrò etiandio tanta patria Formione valoroso capitano di militia, che 
arditamente combattendo co’ Lacedemoni nel mare, li superò, et riuscì vittorio-
so. Del quale ne fa mentione Teopompo ne’ Filippici. Non meno ornò Crotone 
Filolao filosofo de gli altri sopranominati. Assai altri dignissimi huomini nati in 
questa patria dierono fama ad essa, che sarei molto lungo in descriverli. Della 
qual ne parla Tucidide nel 7. lib. Strab., Plinio, Dionisio Alicarn., Pomponio Me-
la, Tolomeo, et Livio, et massimamente nel 24. lib. ove racconta il passaggio di 
15000. Brutij armati a Crotone città greca per soggiugarla. Onde ne riportarono 
gran botino, saccheggiando il paese. Et più in giù dimostra, che fosse da quelli 
soggiugata, havendogli introdutti la plebe, essendosi ritirati tutti i nobili nella 
rocca. Dice altresì, ch’ella fosse tanto grande, avanti il passagio di Pirro 
nell’Italia, che circondavano le mura d’essa 12. miglia, et che dopo la rovina fatta 
da Pirro appena vi rimase la metà d’essa in piedi. Conciofosse cosa che ’l fiume, 
ch’avanti passava per il mezo di quella, poscia rimase lontano fuori di essa 6. 
miglia. Era questa città appresso il tempio di Giunone Lacinia 3. mig. Era parte 
della rocca d’essa posta sopra il mare, risguardando l’altra parte al soggetto pae-
se. Là onde ne risultava, che la città era molto [217v] forte tanto per il luogo, 
ov’ella era edificata, quanto per le buone mura fatte dall’arte con la rocca. Dista-
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va questa città dal Lacinio Promontorio 19. miglia, et dal Lacinio al Zefirio, si 
annoveravano 60. et quasi altretanto quindi a Leucopetra, et da questo luogo al 
Peloro Promontorio di Sicilia 50. et dal detto fiume al Lavo 150. Mi è paruto di 
descriver questi spatij, volendo dimostrar la misura da luogo a luogo intorno al 
mare dal principio de i Brutij insino a questa città di Crotone. La quale fu frau-
dolentemente pigliata da Dionisio Tiranno di Sicilia per alcune rupi, come dice 
Livio. Poscia la tenne assediata molto tempo Annone Cartaginese havendo in 
sua compagnia i Brutij. Vero è, che considerando i presidij posti da i Ro. non po-
tersi più mantenere, a suasione de i Legati Locresi più tosto si volsero dare ad 
Annone, che a i Brutij. Et ciò fecero acciò che non fossero costretti a pigliare in 
compagnia essi Brutij, et così poi vivere secondo le loro leggi et costumi. Et ve-
dendo che Annone voleva, che rimanessero molti de i Brutij, con sua licentia, 
più tosto ad habitare a Locri, che rimanere nella patria in compagnia di quelli. 
Soggiunge poi Livio nel 29. lib. la battaglia fatta fra Sempronio Console, et An-
nibale, appresso Crotone, della quale il Console rimase vittorioso. Et nel 35. di-
mostra, che fosse dedutta Colonia da i tre huomini insieme con Tempsa, che fu-
rono C. Ottavio L. Emilio Paolo, et C. Lettorio. Altrove ne parla detto Livio di 
Crotone, che hora lascio per non esser lungo. Et Sillio nell’11. lib. della guerra 
seconda de i Cartaginesi co’ Romani, così dice dopo la rotta di Canne. 

Inde Phalanteo levatas animosa Tarento 
Ausonium laxare iugum, patefecit amicas 
Alta Croton portas, Aphrisque ad Barbara iussa 
Thespiadum docuit submittere colla nepotes. 

Non è al presente questa città tanto piena di popolo quanto era ne’ tempi an-
tichi, et parimente non è di quella grandezza, avvenga che sia nominata, haven-
do il titolo del Marchesato. Quivi al lito del mare nel 1543. vi fece cominciare 
una fortissima Rocca Carlo V. Imperatore Romano, per guardia di tutti i luoghi 
vicini alla marina. Et ciò fece, perché passando quindi Carradino capitano 
dell’armata marinaresca di Solimano Re de’ Turchi per dar soccorso a Francesco 
Re di Francia, vi si fermò a risguardar questi luoghi maritimi. Ritornando alla 
descrittione de i luoghi, et passando ne’ Mediterranei dalla marina quattro mi-
glia discosto appar Cutro, talmente dal volgo nominato in vece di Chitrone (co-
me dice Razzano) cioè Freddo, per esser posto sopra un alto monte, che di con-
tinuo è combattuto da i venti, cascandovi assai pioggia, onde riesce il luogo 
freddo, et gelato. Scendendo al lito, et caminando intorno al golfo, passato Co-
trono, ritrovansi due fiumi, l’uno addimandato Esaro col porto, et l’altro Neeto, i 
quali insino ad hoggi hanno conservato i nomi loro. Dell’Esaro non ritrovo me-
moria appresso Plinio, né appresso Tolomeo. Io penso, che ’l sia quel fiume no-
minato Ilia da Tucidide nel settimo libro, narrando che partendosi Demostene, 
et Eurimedono capitani de gli Ateniesi con l’essercito da i Turini, et non volendo 
i Crotoniati, che passassero per il loro territorio, giunti al fiume Ilia passarono il 
mare, et quivi [218] entrati nelle navi, varcarono al suo destinato luogo. Ripone 
Livio nel capo decimo del terzo libro, il fiume Neeto nel secondo Seno, o sia gol-
fo d’Europa. La cagione di tal nome descrive Strab. così. Essendo discesi quivi in 
terra gli Achei, et vagando per il paese, abbruciarono le donne le navi, per ripo-
sarsi, onde essendo forza a quelli di ritrovar rimedio per habitarvi, cominciaro-
no a far delle case, et castella, onde per l’abbruciamento fatto, nominarono que-
sto fiume talmente, ove era stato fatto il mare alla foce di quello. Egli è discosto 
da Crotone quattro miglia. Erano addimandati tutti questi luoghi vicini Giapigij, 
dagli habitatori della regione Giapigia (de i quali più oltra scriverò) che quivi 
primieramente habitarono (secondo Eforo) come dissi. Poscia ne’ Mediterranei 
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a man sinistra di Crotone, vi è Severina castello, et più avanti Bernalda, et alcuni 
altri castelletti, et contradelle, sì come Averna, Mesuraca, Amiri, Longo Buco, et 
Vergini (ove si cavano bianchi marmi) con altri simili luoghi. Scendendo al lito, 
et caminando lungo il golfo Tarentino 4. mig. dal fiume Neeto discosto, appare 
Strongoli castello, et più avanti sei, si vede quasi come un promontorio, sopra il 
qual è posto la villa Ipizziro, ove sono bei pascoli per gli animali. Quindi a 18. 
mig. scorgesi Torre dell’Imperatore, ov’è un antichissimo edificio; et più avanti 
4. miglia, sopra il lito sta fabricata Cariati honorevole città. Della quale era Con-
te Giovambattista Spinello gentilhuomo Napolitano, poi Duca di Castro Villare 
(come dissi) che passò all’altra vita nel 1524. Caminando più oltra a 14. miglia 
ritrovasi la foce del fiume Triunti, per la quale passa nel golfo antidetto. Egli è 
questo fiume molto profondo, alto, et largo. Et più avanti tre miglia appresso il 
lito 1500. passa, vi è Calopizzato castello, appresso Rosano 8. mig. che ha ab-
bondante, et delitioso territorio. Poscia scorgeasi sopra la cima dell’alto monte 
l’Abbatia di S. Maria di Patiro molto ben edificata, la cui sontuosa chiesa è molto 
visitata da i vicini popoli, et etiandio honorata, et presentata di diversi doni. Et è 
detto monastero con tanta veneratione osservato, che mai non vi possono entrar 
femine. Seguita poi al lito la gran bocca del largo et alto fiume Grati da gli anti-
chi scrittori nominato Cratis, et similmente da Vibio Sequestro nel lib. de i fiu-
mi. Scende questo fiume da i monti, che sono sopra Cosenza verso l’Oriente (se-
condo che dissi ne’ Brutij) et scendendo fra detti monti partisce i Brutij dalla 
Gran Grecia (secondo che a parte a parte dimostrerò, descrivendo i luoghi, che 
sono fra terra di questa regione), et così sempre accrescendo per la moltitudine 
de i fiumi, torrenti, fontane, et altri sorgivi d’acque, che di continovo, vi entrano; 
al fine già molto grosso, et largo, entra nel golfo antidetto. Passato poi il detto 
fiume, appare il luogo, ove già era la città di Sibari (secondo Strabone, et Plin.) 
da Crotone 200. stadij o siano 25. mig. discosto, da gli Achei (come vuole Stra-
bone) edificato, ma (come vuol Solino) da i Troezenij, et da Sagari figliolo di 
Aiace Locro. Io crederei, che fosse stato da una di quelle nattioni fondato, et 
dall’altra accresciuto. Ben è vero, che tengo, che fossero i primi di quello fonda-
tori, i Troezenij, fondandomi sopra le parole di Strabone, quando dice, che es-
sendo smontati a terra gli Achei, et havendo mandato Miscello all’Oracolo et 
questo havendo riportato la risposta, ove dovevano fabricar Crotone, soggiunge 
che [218v] considerando Miscello Sibari (così dal fiume nominato) molto li 
piacque detto luogo. Et per tanto par che voglia Antioco (secondo Strab.) che 
fosse la città di Sibari avanti il passaggio de gli Achei in questi luoghi. Potrebbe 
essere che (peraventura) poi fosse aggrandita da gli Achei, et perciò dice Strab. 
che fu edificata (conciosia cosa che sovente usano questo vocabolo gli antichi 
scrittori, edificar per ristorare.) Ella è adunque posta in questo luogo da Strabo-
ne, et da Plin. nel c. 10. del 3. lib. quando dice, che fosse Turio città posta fra due 
fiumi, cioè fra Grati, et Sibari, ove già fu una città di simil nome, cioè detta Siba-
ri. Et per tanto non pare a me, che sia possibile, che Sibari fosse di là da Crotone 
nel luogo da Tolomeo disegnato nelle sue tavole, et ove al presente è Simari; 
conciò fosse cosa, che secondo Strab. et Pl. et Diodoro Siculo nell’11. lib. 
dell’hist. era nel mezo di questi due fiumi, cioè, fra Grati, et Sibari. Et perciò fu 
nominata Sibari dal detto fiume. Il quale è molto discosto da quel luogo dise-
gnato da Tolomeo, et etiandio al presente conserva il nome di Sibari. Divenne 
questa città tanto felice, et ricca (come dinota Strab.) che la governava quattro 
popoli, havendo soggiogato 25. città. Et tanto era potente, che fabricarono i cit-
tadini di essa gran palagij, et altri sontuosi edifici sopra il fiume Grati per ispatio 
di 50. stadij, o siano di 6. mig. et mezo. Similmente ragunarono un essercito di 
30000. combattenti contra i Crotoniati (così dice Diodoro nel 12. lib.). Vero è, 
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che per le gran delitie, et piaceri, a’ quali si davano, fra 70. giorni perderono tut-
ta la loro gloria, ricchezza, et grandezza, essendone privati da i Crotoniati. Impe-
rò che dovendo combatter con quegli, et essendo per azzuffarsi, et entrando de-
litiosamente, et con suoni di stromenti conducendo i cavalli (talmente che pare-
vano andar a ballare) et così con queste delitie azzuffandosi co i Crotoniati, et 
non udendo i cavalli i consueti suoni per le horrende, et spaventevoli voci de i 
nemici, et per il gran maneggiare, et strepito dell’armi, rivoltandosi a dietro, et 
saltando in qua, et in là, lasciando i debiti ordini, al fine furono superati da i 
nemici, et talmente superati, che seguitando i Crotoniati la vittoria, pigliarono la 
città, et tagliandoli sopra il fiume la sommersero, come etiandio scrive Erodoto 
nel 5. lib. et nel 6. Poscia ritornando alcuni pochi cittadini ad habitarvi (di que-
gli avanzati a tanta rovina) et habitandovi al meglio, che potevano, al fine furono 
tutti uccisi da gli Ateniesi, et da gli altri greci, in tal modo. Vi passarono quivi 
detti Ateniesi ad habitare insieme con quei cittadini da loro pregati, et essendovi 
dimorato alquanto, esperimentando i loro costumi, et parendogli molto lascivi, 
et non li potendo sopportare, isdegnati tutti gli uccisero, com’è detto. Et quindi 
passando edificarono un’altra città appresso la marina nominandola Turio, et gli 
habitatori Turij, dalla fontana Turia quivi vicina, come chiaramente dimostra 
Diodoro nel 12. lib. descrivendo molto distintamente il principio di essa città, 
che in vero ella è molto dilettevole lettione. Et soggiunge, che fu poi partita in 
quattro piazze, delle quali una fu nominata Eraclea, l’altra Afrodisi, la terza O-
limpiada, et l’ultima Dionisida. Etiandio furono divise (per la sua grandezza) in 
tre spatij l’habitationi. Ad uno fu posto nome Eroa, all’altro Turia, et al terzo Tu-
rina. Fu ancor nominata Turio questa città da Plinio, da Pomponio [219] Mela, 
et da Tolomeo. Et era ella posta parimente fra quelli due fiumi, sì come Sibari. 
Da i Sibariti fu ritrovato quel vulgato proverbio, che volendo alcuno descrivere 
un huomo, che si diletta de’ piaceri, dice, egli è più molle, delicato, et lascivo de i 
Sibariti: conciò fosse cosa, che ogni loro pensiero havevano posto ne’ piaceri. Ri-
trovavasi altresì vicino a Roma 12. miglia un’altra città nominata Sibari. Ritor-
nando a i Turij, talmente nominati da Tucidide nel sesto, et settimo lib. et da 
Appiano Alessandrino nel quinto, o siano Turini, overo città Turia. Essendo ella 
divenuta in gran felicità per essere stata lungamente in pace (come dice Strabo-
ne) poscia fu da i Lucani soggiugata. Et al fine essendo stata quasi totalmente 
disfatta da i Tarentini, raccomandandosi i Turij a i Romani, et quelli vedendola 
male habitata, vi mandarono alquanti habitatori, et mutandogli il nome 
l’addimandarono Copie. Ne parla in più luoghi de i Turij Livio, et massimamen-
te nel 25. lib. nominandola Thurinum, et altresì Thurini: et L. Floro della guerra 
di Spartaco. Era appresso gli antichi molto istimato il vino Turino, come dice 
Plinio nel capo 6. del decimo quinto libro. Vedesi sopra il luogo, ove era detta 
città un paese detto Turrana, che credo sia quel nominato da Strabone Turriana. 
Giace hora questa città rovinata, talmente che pochi vestigi d’essa si possono 
vedere appresso al lito della marina. Nella pianura, ove era essa città si raccoglie 
la Manna, che casca dal cielo ne’ tempi dell’estate di sopra alcuni alberi, c’hanno 
le foglie molto simili alle frondi de i Succini, o siano silvestri pruni. Et scende 
maggiormente (come dissi ne’ Brutij) la notte del giorno, quando è molto furio-
samente piovuto, essendo poi seguitata la bella serenità. Et se ne raccogliono 
quivi di due differentie, cioè dalle foglie, et da i tronchi. Ma è più istimata la 
prima, che quest’altra, per esser migliore. Sono belli, et buoni pascoli per gli a-
nimali in questi luoghi. Scrive Plinio nel capo ventesimo secondo del 16. lib. che 
si ritrovava nel paese de i Turij, o sia de’ Turini, ove era Sibari, una quercia, che 
mai non lasciava le foglie, et parimente mai germinava avanti la metà 
dell’estade, et si vedeva essa dalla città. Ancor al presente si vede un Aquedotto 
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molto antico, del quale mi diceva Giovambattista Martorano lui credere, che 
fosse il condotto di quell’acqua di quella Fontana, dalla quale acquistò il nome 
essa città di Turio, che oggidì è addimandata Acqua che Favella, forse dalla dol-
cezza, et delicatezza sua. Secondo Trogo nel 20. lib. erano state edificate molte 
città de’ Turij da Filotteta, in una delle quali vi era il sepolcro di esso in piedi ne i 
suoi tempi. A me pare, che fossero dette città, quelle da Strabone descritte no-
minandovi Petilia, et alcune altre città di Sicilia. Soggiunge altresì, che Filotteta 
edificasse alcuni luoghi, et contrade insino a Venosa. Passato i Turij, vi era la cit-
tà Lagaria da Epeo, et da i Focesi principiata (come dice Strab.). Da questo luo-
go si cavava il vino tanto soave, et pretioso, da tutti i medici lodato per la sua de-
licatezza, del quale ne parla Plinio nel 6. cap. del 14. libro. Passato Sibari si 
giunge al fiume Cochile da gli antichi nominato Sibaris, secondo che scrissi ne i 
Brutij. Scende questo fiume a man destra della Scala di Morano: et così scen-
dendo per precipitosi, et strani balci de i Monti arriva alla pianura, et per quella 
scorrendo, et continovamente accrescendo al fine mette capo [219v] quivi nel 
Golfo Tarentino. L’acqua del quale fa lungamente stranutire i cavalli bevendola, 
come dice Strab. Et per tanto hanno grand’avertenza i pastori, che i loro giu-
menti non bevano. Etiandio Tucidide nomina questo fiume Sibaris nel settimo 
libro dell’historie del Peloponneso, quando dice. Demosthenes atque Eurime-
don, posteaquam Thurini ad societatem militiae se expedierunt, septingenti ar-
mati, trecenti iaculatores, iubent classem in ora tendere Crotoniatum. Ipsi re-
censitum prius peditatum, ad flumen Sybarim ducunt per agrum Thurinum. Qui 
cum ad flumen Hyliam pervenissent, praemisissentque ad eos Crotoniatae, qui 
dicerent nolle per suam terram mea exercituum. Poscia più avanti passando in-
contrasi nel fiume Sino, Syrus nominato da Strabone, et da Plinio. Il quale per 
esser molto alto di acqua, ne i tempi di Strabone si navigava. Scende quello da i 
monti, et sbocca quivi nel Golfo antidetto. Appresso il quale vi era posta la città 
di Sirò, talmente addimandata dal predetto fiume, che fu edificata da i Troiani, 
della quale edificatione ne faceva fede la statua di Pallade quivi da Ilio portata, 
et molto honorata. Et narravasi ne’ tempi di Strabone una cosa maravigliosa di 
detta statua, cioè, che essendo questa Città per forza pigliata da gli Ionij, et sen-
za verun rispetto della Dea istratti cittadini, che quivi si eran ricoverati, sì come 
a luogo sicuro per la presenza della Dea, ella fu veduta muovere le labra, et le 
palpebre de gli occhi, sì come li minacciasse. Poscia tutti quei cittadini, che po-
terono fuggire andarono altrove ad habitare, acciò non fossero soggetti a i Lidi, 
et qui ne vennero nuovi habitatori. Dapoi tali nuovi habitatori addimandarono 
tutto quel paese attenente a gli Aborigeni, overo a i Coni, Polione. Soggiugarono 
poi i Tarentini Siritide, et vi condussero nuovi habitatori, la quale fu poi nomi-
nata Eraclea. Poscia doppo 24. stadij, o siano tre miglia, alquanto più ad alto vi 
era ne’ giorni di Strab. Eracleopoli, da Plinio, Livio, et Pomponio Mela Eraclea 
detta, discosta dalla città de’ Turij 330. stadij, o siano 40. miglia, colonia de’ Ta-
rentini, come è detto, et scrive Diodoro nel 12. libro, et Livio nell’ottavo narran-
do, che Alessandro Re de gli Epiroti soggiugò Eraclea colonia de’ Tarentini. On-
de essendovi da i Tarentini, mandati i cittadini di Siritide ad habitare, vi fecero 
un luogo commune da ragunarsi per loro trafichi, nominato Emporio, o sia mer-
cato. Par che Plinio voglia che fosse una medesima città Sirò, et Eraclea, paren-
do a lui che fosse primieramente nominata Sirò, et poi Eraclea. Così si può dire, 
che lui intendendo la città, per li cittadini, sì come hanno usanza d’intendere gli 
huomini letterati, talmente furono addimandati primieramente Siritidi, et po-
scia essendo condotti ad Eraclea (come dissi) furono detti Eraclesi. Ma se lui in-
tende del luogo, si dice, che furono due diversi luoghi, l’uno dall’altro discosto, 
come dimostra Strab. Seguitando lungo il golfo, vedesi il fiume Acri, detto da 
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Stra., Acirus, et da Plinio Acrin, et secondo il dotto Barbaro nelle corretioni Pli-
niane, egli è corrotto il lib. di Plinio quivi, perché vuol dire Acirus; come dice 
Strab. et peraventura vorrebbe Strab. dire Acris, come hora si dice. Erano fra 
questi due fiumi quelle due città avanti descritte. Pur più avanti caminando in-
contrasi nella foce del fiume Salandro da gli antichi Talandrus detto; et più ol-
tra, quella del fiume Basento, da i [220] letterati Bassentium nominato, come 
poi scriverò ne’ Mediterranei. Più innanzi vedesi il luogo ov’era la nobile città di 
Metaponte discosta da Sirò di Eraclea 140. stadij, overo 18. miglia. Della quale 
più in giù ne parlerò. Era adunque nominato tutto il paese posto intorno al lito 
del mare co i vicini luoghi, cominciando da Reggio, o sia dal fiume Alesso, overo 
dal principio del territorio de i Locresi insino a Metaponte, ove sono arrivato 
(secondo Strab.) Magna Grecia. Et qui finisce la terza Regione d’Italia (come 
vuole Plin.) Egli è vero, che Tolom. dimostra scorrere essa Magna Grecia dalle 
confine de i Reggini insino a Taranto (come nel principio dissi.) Il quale io vo-
glio seguitare in questa cosa. Ma avanti ch’io più oltre proceda, per ritrovar Ta-
ranto, lungo il lito del mare, par cosa convenevole di ritornare a dietro a descri-
vere alcuni luoghi posti fra terra, et etiandio circa il lito del mare, de i quali non 
fa mentione Strab. né Plinio, né Tol. forse non vi essendo in quei tempi; et pur 
se vi erano peraventura, erano di poca istimatione. Ritornerò adunque a dietro 
al territorio di Cosenza, che si ritrova di qua dal fiume Grati, che partisce i Brutij 
da questa Gran Grecia (come dissi) et descriverò tutti i luoghi posti fra terra, in-
sin che arriverò a quelli, che son presso il lito del mare, al meglio, che potrò; ma 
non come vorrei, per esser quelli posti senza ordine fra’ monti, et valli. 

 
I LUOGHI MODERNI FRA TERRA, ET IL LITO DEL MARE. 

Cominciando adunque al territorio di Cosenza di qua dal fiume Grati, si ra-
presenta primieramente Castiglione capo di detto paese, et più avanti il fiume 
Arente, et fra i monti vi è Rose castello, et dopo 4. miglia, più fra’ monti il castel-
lo Lilucij, che ha un bel paese pieno d’alberi Moroni da nodrigare i Vermicelli, 
che fanno la seta. Caminando verso Bisignano da sei miglia, vedesi il fiume 
Moccone molto rapacemente correre, et più avanti la città di Bisignano posta 
sopra un colle vicino a gli alti monti, la qual ha sette faccie. Nel mezo delle quali 
vi è fabricata una fortissima rocca. Ella è ornata questa città della dignità del 
Prencipato. La quale hora tiene il S. Pietro Antonio Sanseverino, gentilhuomo 
Napolitano. Et ha molti altri luoghi di questo paese a lui sogetti. Pur avanti pas-
sando incontrasi nel fiume Grati, et quindi s’arriva a Tarsia castello posto ne’ 
monti di Bisignano discosto sei miglia. È questo castello assai antico (come di-
cono gli habitatori d’esso) et ricco, et ben pieno di popolo, havendo buono, et 
fertile territorio et abbondante delle cose necessarie per il viver de’ mortali. Alla 
cui sinistra vi passa vicino il fiume Grati. Dopo 5. miglia pur fra’ monti, et dal 
mar 12. scopresi Terra Nuova castello, che assai abbonda delle cose per il biso-
gno de gli huomini. Poscia per altretanto spatio del mare, vi è Agri castello; et 
dopo 4. miglia scendendo però alla pianura verso la marina, appare il castello di 
S. Mauro, ove sono nobili edifici, et fra gli altri il sontuoso palagio del Prencipe 
di Bisignano, al quale è soggetto, et così l’altre sopranominate castella. Veggonsi 
intorno a questo castello belle, et folte selve d’arbori, ove sono trastullevoli cac-
ciagioni d’animali. [220v] Caminando per questa pianura quattro miglia appres-
so al mare, vedesi Corliano castello, che ha un amenissimo, et delitiosissimo pa-
ese: conciosia cosa che da ogni lato si vedono vaghi giardini pieni di citroni, li-
moni, Aranci, et d’altri fruttiferi alberi con tanto artificio posti, et ordinati con le 
pareti di mortella, gelsomini, rose, ramerini, bussi, allori, et di simili alberi, et 
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arboscelli odoriferi, et verdeggianti d’ogni stagione dell’anno, trascorrendo le 
susurranti, et chiare acque per i ruscelletti imbriacando le radici de Citroni, a-
ranci, et altri simili alberi, ch’ella è cosa molto dilettevole, et curiosa da vedere, 
con le topie ornate di diverse spetie di viti, dalle quali ne’ tempi opportuni pen-
dono i poderosi grapi d’uve. Ma sopra gli altri giardini, vi è quel tanto bello, et 
vago del S. Prencipe: che bisognarebbe esser molto lungo s’io volesse descrivere. 
Il qual tanto avanza nell’ordine della varietà de gli alberi fruttiferi, et dell’altre 
cose, che quivi sono poste, quanto egli supera in nobiltà tutti i popoli a lui sog-
getti. Ritornando alla cominciata descrittione, dico che questo castello è bagnato 
dal fiume Cornianeto. Annoveransi 6. miglia da Terra Nuova a Corliano, nel me-
zo delle quai castella vi passa il fiume Grati. Nel paese di Corliano, vi è la minera 
dell’argento. Et mi disse il Martorano, che se si usasse buona diligenza in ricer-
carlo, che se ne farebbe gran guadagno: et che se ne trarrebbe maggior abbon-
danza di quello pur nel detto territorio verso Bombucco sedici miglia da Corlia-
no discosto se diligentemente si cercasse. Egli è posto Corliano circa il Golfo di 
Rosano, talmente nominata questa parte del Golfo Tarentino. Questo Golfo ha 
acquistato tal nome dalla fortissima città di Rosano tre miglia dalla marina di-
scosta, la qual possiede Bona Reina di Polonia, nata del Duca Gio. Galeazzo 
Sforza, et d’Isabella figliuola d’Alfonso 2. Re di Napoli, Duchi di Milano. È que-
sta città ornata della dignità Archiepiscopale, et ha un bello, vago, et abbondan-
te paese, ove si veggono ordinate vigne, oliveti, aranci, limoni, et altri agrumi 
(come loro dicono) con altri fruttiferi alberi. Etiandio produce gli arboscelli che 
danno il pepe. Io credo che questa città sia quel luogo da Procopio nel 3. libro 
dell’hist. nominato, et parimente dal Biondo nel 6. libro Ruscianum, quando di-
cono che discorrono i monti Lucani ne’ Brutij, et compongono, et creano due 
valli con stretto passo. Et non molto dall’altre valli appresso il lito del mare, vi è 
il promontorio Ruscia de i Turini, sopra il quale da stadij 60. o sette miglia, e 
mezo si scorge un castello alquanto dal mar discosto nominato Rusciano. Sog-
giungono poi detti scrittori, che questo luogo fosse guardato da i Greci soldati di 
Belisario, dopo la partita di quello, ch’era passato a Crotone, ove era arrivato 
l’armata navale di Giustinano Imperatore. Et che poi si dierono i Greci a Totila 
Re de’ Gotti essendogli mancato la vettovaglia. Passa il fiume Rusillo fra Corlia-
no, et Rosano; non è molto lontano da Rosano il nobil tempio di S. Maria di Pa-
tiro, del quale avanti parlai. Caminando poi più avanti da 12. miglia fra i monti, 
si vede la città di Cassano, anch’ella soggeta al S. Prencipe di Bisignano, et più 
innanzi tra gli altissimi monti, scopresi Cerchiara castello del Marchese di Mon-
te Sarchio de’ Carafi gentilhuomini Napolitani. Egli è questo castello honorevo-
le, et abbondante. Quindi scendendo verso il golfo [221] di Rosano 4. miglia alla 
costa del monte, che risguarda al detto golfo, vedesi Castel Nuovo della Contessa 
di Mileto de’ Signori Sanseverini illustre famiglia di Napoli. Ha questo castello 
ameno, et dilettevol paese pieno d’olivi, cedri, limoni, aranci, et d’altri fruttiferi 
alberi. Onde intorno a quello da ogni lato si rappresentano vaghi, et ornati giar-
dini, che danno gran piacere a i riguardanti. Quivi passando dell’anno 1525. del 
mese d’Ottobre, col Reverendo padre Maestro Francesco de i Silvestri Ferrarese 
generale di tutto l’ordine de i Predicatori, usò tanta magnificenza quella Signora 
verso lui, et tutti noi ch’eravamo in sua compagnia, che meritevolmente ha pa-
ruto a me di farne mentione, per rendergli al meglio ch’io posso guiderdone di 
tanta ricettione: conciò fosse cosa che intendendo quella approssimarsi detto 
generale gli mandò incontra al principio del suo territorio tre miglia, alquanti 
gentilhuomini molto riccamente addobbati sopra potenti cavalli, acciò lo condu-
cessero al castello; i quali vicini al detto, ci menarono così a cavallo per mezo 
d’un bellissimo giardino pieno di cedroni, limoni, aranci, et altri simili alberi, da 
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i quali pendevano i frutti maturi, et fra gli altri i cedri grandi bifurcati, et trifur-
cati da quelle piccole ramicelle, che pareva miracolo a veder essere sostentati da 
quelle, tali, e tanti frutti. Et ch’era più dilettevole sentivansi i mormorij 
dell’acque che trascorrevano per i ruscelletti per irrigar detto giardino. Giunti 
alla rocca, ove dimorava la signora, ecco che vi comparve quella che lo ricevé 
con una certa gravità conducente al suo grado, perché era di buona età. Et così 
fossimo condotti in essa rocca con grand’allegreza. Fece poi fare una magnifica 
cena, tal qual era convenevole a una tanta Signoria. Ritornando poi al nostro 
primo proposito dico esser questo castello appresso al mare tre miglia. Egli è 
annoverato dal Razzano Castro Villare in questa Regione posto sopra l’altissimo 
monte, lontano da Cassano sei miglia, ove dissi scendere il fiume Cochile. Vero 
è, come io scrissi in quei luoghi, che io l’ho ivi descritto ne i Brutij, per la cagion 
detta avvenga che anche si possa riporre in questa Regione. Avanti che più oltra 
passi, si dee avvertire, come si ritrovano i Turij fra il fiume Grati, et il Sibari, 
com’è dimostrato, et acciò che più chiaramente si possa vedere, come sta il golfo 
di Rosano, descriverò i luoghi che vi sono intorno. Et prima vi pongo Rosano dal 
mar discosto tre miglia; poscia Corliano lungo quella pianura, che par seguitare 
di mano in mano a simiglianza d’un mezo cerchio (tale è la rotondità d’esso gol-
fo) infin alle radici de’ monti, ov’è castel Nuovo. Poscia ritrovasi la foce del fiu-
me Grati con la pianura ov’erano i Turij; il qual scende da i monti sopra Cosenza 
(come dissi). Et così scendendo, et continuamente ingrossandosi, passa sotto 
Bisignano, et quegli altri luoghi avanti descritti, et qui arriva, et passando per 
questa pianura, al fine finisce nell’antidetto golfo. Ritrovasi quasi nel gomito di 
questo semicircolo, il fiume Cochili, che scendendo chiaro di acque, anch’egli 
mette capo nel detto golfo, non però molto discosto dalla foce del Grati. Passato 
adunque questi fiumi al tirar d’una pietra, appar Trebisazzi castello, et a i monti 
si scorge Albidona, anch’egli castello, dal mar 4. miglia lontano. Seguitando pur 
il viaggio fra i monti, scopresi Amendolara, due miglia propinqua al mare. Forse 
che fu talmente [221v] detta dalla grand’abbondanza delle mandorle, che produ-
ce il territorio di essa, che parimente produce buoni vini. Tiene la Signoria di 
questo castello il Marchese di Sacro, della famiglia de’ Carafi Napolitani. Diede 
gran nome al detto castello ne’ nostri giorni, Pomponio Letto huomo ben lette-
rato, et curioso investigatore, et ristorator dell’antichità, come si vede nell’opere 
da lui lasciate, et massimamente ne’ suoi Cesari. Né meno si dilettò della co-
smografia, et geografia, quanto dell’altre scienze. Et per tanto si poteva parago-
nare a Pomponio Attico. Dimorò lungamente in Roma, ove sopra il monte Qui-
rinale (hora monte Cavallo) fece una picciola habitatione, con un bello giardino, 
sopra la cui porta vi fece intagliar nel marmo, Sodalitium litteratorum, sì come 
insino ad oggi si vede. Abbandonando la pianura, che gira intorno al golfo alle 
radici de i monti, nel fin di detto semicircolo, sopra il lito vedesi un gran sasso, 
nella cui cima è la rocca di Pietra di Rossetto, talmente addimandata da Rosset-
to castello quindi otto miglia discosto fra terra. Quivi secondo il volgo finisce la 
Calabria, et comincia la Basilicata. Vero è, che alcuni altri dicono cominciar la 
Puglia. Et così oggidì vedesi ogni cosa confusa in questi paesi, etiandio appresso 
gli huomini periti, et esperti di questa Regione. Vero è, che io seguiterò i termini 
disegnati da gli antichi scrittori, et talmente mi governerò secondo che pareran-
no loro accennare. Là onde pare a me, che si dee riporre tutto il paese, che si ri-
trova da Turij a Metaponte nella Basilicata più tosto, che nella Calabria, essendo 
descritto da Strabone nella Lucania (come io dimostrai). Et per tanto io così farò 
riponendolo nella Basilicata. 
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LUOGHI DELLA BASILICATA. 
Entrando fra terra dalla marina un miglio alla costa del monte si scorge Roc-

ca Imperiale, così nominata (secondo che si dice) per esser stata fatta da Federi-
co Re di Sicilia, et Imperatore Rom. Vi fece qui Alfonso secondo Re di Napoli, 
essendo Duca di Calavria, una molto forte Rocca. Entrando poi ne’ monti ritro-
vasi Veleta, et Nucara belle castella, Cana, Ruino, et Franca Villa, ove è un son-
tuoso Monasterio di Certosini. Poscia alle radici del monte vi è Noia. Scendendo 
al lito vedesi la foce del fiume Silo, overo Sino, overo Siro, secondo che dimo-
strai. Più avanti veggonsi i vestigi di Pelicore rovinato. Vi è però una Rocchetta, 
dalla quale si scoprono i luoghi vicini, ove ne’ tempi pericolosi de i ladroni, et Pi-
rati sogliono soggiornar le guardie poste da i Signori del paese, acciò non siano 
saccheggiati, et abbruciati da quelli. Più dentro de i monti, vi è S. Arcangelo, 
Rocca Nuova, Vaturano habitatione de’ Greci, Castel Nuovo, Episcopia, Carinia, 
Teania, Chiaramonte, Senesi, Collivali, et Torse dalla marina 15. miglia discosta, 
et dal fiume Acri due. Scendendo al lito del mare, vedesi la foce del fiume Acri 
sopranominato, per la quale si scarica nella marina. È detto fiume molto cupo, 
et grosso d’acqua vicino al mare. Onde non si può ivi passare se non per il ponte 
di legno, dal mar due miglia discosto. Passato detto fiume, et salendo a i monti 
dodici miglia appare monte Albano, et poi le rovine di Petrola appresso il fiume 
Salandra. Accresce tanto questo fiume nel tempo della pioggia, che per la [222] 
grande abbondanza dell’acqua, che scende da amendui i lati da i monti, uscendo 
fuori del suo letto, inonda tutta la valle, che pare un golfo di profondo mare, 
come io vidi nel 1525. passando in Calavria con maestro Francesco Ferrarese 
generale dell’ordine de’ Predicatori. Ritrovasi poi Gracco, sotto il quale passa 
detto fiume. Più oltra ne’ monti vedesi S. Mauro, Acremira, et Cantiano vicino al 
fiume Vaisento un miglio, et più avanti Ferrandina castello fatto da Ferrando fi-
gliuolo d’Alfonso II. Re di Napoli, essendo Duca di Calavria, apresso il luogo, 
ove era Veggiano avanti sommerso, et rovinato dal terremoto. Caminando pur 
per i monti, appar Pestice castello. Ritornando giù al lito della marina, vedesi la 
bocca del fiume Vaisento, per la quale entra nel mare. A me par che questo sia il 
fiume da Plinio nominato Casuentum, havendo nominato il fiume Talandro. E-
gli è questo fiume anche lui molto pien d’acqua ne’ tempi della pioggia, et del 
verno, come son tutti gli altri di questi paesi, per l’acque che scendono da ogni 
lato de i circostanti monti. Là onde altrimenti non si possono valicare, che sopra 
i ponti di legno da gli habitatori del paese per detti tempi. Vero è, che alcuna 
volta tanto accrescono, che ne portano i ponti, et così bisogna aspettare, che 
manchi la furia, et poi se gli rimedia al meglio, che si può, come io ho esperi-
mentato. Poco più avanti appare Torre di Mare, così addimandata questa Torre 
dishabitata, ove sono alcune casuzze, pur d’alquante povere persone habitate. La 
Torre fu fatta per tener buone guardie ne’ tempi che i Pirati discorrono per il 
mare, et smontano a terra a rubbare i luoghi vicini. Ella è presso il mare mezo 
miglio. Sono alcuni che vogliono, che fosse quivi la città de Turij, peraventura 
ingannati dal nome di quella, dicendosi Torre di Mare. In vero di gran lunga er-
rano, perché non habitarono quivi i Turij, ma fra quei due fiumi avanti nomina-
ti, come si è dimostrato, che dice Strabone, et Plinio. Là onde se bene avverti-
ranno alle parole di quelli, facilmente si rimoveranno dalla sua opinione. Poscia 
si vede più avanti una bella, et larga pianura, ove si scorge il luogo (non però 
molto da Torre di mare discosto) nel quale era posta la bella, et nobile Città di 
METAPONTE mezo miglio appresso la marina. La nomina Metapontum Tucidi-
de nel settimo libro, Appiano Alessandrino nel quinto, Strabone, Plinio, Pom-
ponio Mela, Solino, Livio, Tolomeo, con gli altri antichi scrittori. Della quale al 
presente altra cosa non si vede, eccetto, che alcuni rottami di pietre cotte con la 
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terra negra. In vero ella è cosa da maravigliare, come sia possibile, che non vi sia 
rimaso altro segno di tanta Città, avvenga che alcuni dicono, che la non fosse 
quivi, ma ove è Pelicore, ma però s’ingannano fortemente, conciosia cosa, che 
Pelicore è fra i monti, et Metaponte era nella pianura vicina al mare. Altri dico-
no, che Pilicore dopo la rovina di Metaponte, fu edificato da i Metapontini, i 
quali avanzarono essendo la sua città rovinata. Sia come si voglia. Da chi fosse 
edificata questa città, sono diverse le opinioni, imperò che Strabone vuole, che 
fosse principiata da i Pilij, che passarono quivi da Troia, con Nestore. Solino di-
ce, che fu fatta da i Locresi, et da loro Metaponte nominata, et che ne suoi tempi 
si addimandava Giubio. Eforo scrive, che fu fondata da Daulio tiranno di Crisa 
vicina a Delfo, et [222v] Antioco, da Metaponte figliolo di Sisifo, da i Barbari, 
Metabono nominato, et talmente, fosse detta avanti Sirito, come scrive Eusta-
chio. Non mancano altri di dire, che così Metaponte fosse detta dal fine del ma-
re, sì come se dicesse, meta, che vuol dire termine; ponto, mare, cioè termine del 
mare di qua. Secondo Eforo fu mandato quivi ad habitare, Leucippo da gli A-
chei, et havendo egli chiesto questo luogo a i Terentini per suo piacere per il 
giorno, et per la notte, et havendolo posseduto alquanto tempo, lo ricercarono, 
che lo restituisse, et quello sempre pregandoli, che fossero contenti di lasciarlo 
per il seguente giorno, et notte, et similmente facendo l’altro giorno, tal che con 
queste sue fittioni lungo tempo lo ritenne. Et divenne la città tanto ricca, et po-
polosa, per esser ben coltivato il suo territorio, che ne cavano grand’abbondanza 
di frutti. Là onde (come dice Strabone) per dimostrarsi grati ad Apolline, man-
darono a presentare al Tempio di Delfo, una statua di oro, et rappresentarono la 
sua edificatione nelle ferie Nelidi. Etiandio (secondo Trogo nel 10. libro) vede-
vansi nel Tempio di Minerva i ferramenti de’ Metapontini, con i quali fabricò 
Epeo (dal quale hebbero origine) il caval Troiano. Et perciò tutta questa parte 
d’Italia, ove era Metaponte, fu addimandata Gran Grecia. Vero è, che nel princi-
pio loro si accordarono insieme i Metapontini, Sibariti, et Crotoniati di scacciar 
fuori d’Italia tutti gli altri Greci. Et havendo per forza pigliato la città di Siro, et 
uccisi cinquanta giovani fra gli altri, che si erano ricoverati alla statua della Dea 
Minerva, et la tenevano abbracciata col Sacerdote vestito delle sacre vesti, furo-
no assaliti da gran pestilentia, et etiandio vi entrò gran discordia fra essi. Il che 
considerando i Crotoniati, mandarono ambasciatori a Delfo ad Apolline, chie-
dendogli soccorso in queste tribulationi, non sapendo la cagione di tali cose. 
Onde da lui gli fu risposto, esser intervenuti tanti mali per havere ingiuriato la 
Dea Minerva, la qual era molto forte adirata contra loro. Et se volevano esser li-
berati da tanti affanni, bisognava prima placar quella, et poi le faccie dell’anime 
delle persone, tanto crudelmente uccise sopra l’altare di essa. Et così essi fecero 
una statua alla Dea, et poi 50. altre, a i giovani uccisi. La qual cosa intesa da i 
Metapontini fecero il simile. Et così fatte queste cose, et fatti i sacrificij, cessò la 
pestilenza nell’una, et nell’altra città. Fu poi rovinato Metaponte da i Sanniti, in 
quel tempo, che guerreggiavano con tutta Italia (come scrive Erodoto nel 3. lib.) 
cosa non mai fatta da i Tarentini, benché lungo tempo combattessero insieme. 
Egli è ben vero (come soggiunge Erodotto, et altresì dice Antioco) che fu poi ha-
bitato da gli Achei, et da altri Achei mandati a Sibari, et quivi furono mandati 
per l’invidia, et discordia, ch’era fra detti Achei scacciati da Lacedemonia, et i 
Tarentini, acciò che i prefati Tarentini quivi vicini non s’insignorissero di detto 
luogo, et poi li facessero maggior guerra. Et ciò fecero, così consigliati da i Siba-
riti, essendo vicini a Taranto due città di Metaponte, acciò che più facilmente 
acquistassero Sertino. Furono poi questi Achei mal menati da i vicini popoli 
(come scrivono alcuni) overo da i Tarentini, come vogliono altri, tra i quali vi è 
Erodoto. Quivi a Metaponte assai tempo dimorò Pitagora, ove morì, essendo 
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stato primieramente a Crotone 20. anni secondo Trogo. Il qual fu di tanta [223] 
veneratione appresso i Metapontini, che dopo la sua morte fecero della sua casa 
un tempio, et ivi sì come uno de gli Dei l’adoravano. In questa città ritrovavasi 
un tempio dedicato a Giunone, le cui colonne erano di Viti. Così scrive Plin. nel 
1. capo del 14. lib. Sovente ne fa memoria Livio di essa città, et tra gli altri luoghi 
nel 25. lib. dimostrando che i Metapontini si dessero ad Annib. Et nel 27. narra 
di quei quattro cavalieri Galli, et due Numidi, che portando le lettere 
d’Asdrubale ad Annibale, et havendo cavalcato quasi tutta la lunghezza d’Italia 
fra nemici per ritrovare Annibale ch’era di là da Metaponte, furono pigliati, et 
menati a Taranto. Di detta città in esso libro assai ne parla Livio, et in molti al-
tri, et massimamente narrando la ricoveratione di Taranto fatta da Fabio Mas-
simo, essendo ritornato Annibale a Metaponte ad ordinare un trattato per pri-
gionar Fabio Massimo alla detta città. Fu saccheggiata questa città da Spartaco, 
come dimostra L. Floro. Diede gran fama ad essa Ippaso huomo dotto discepolo 
di Pitagora, avvenga, che dopo sé non lasciasse alcuna memoria della sua eccel-
lente dottrina, come dice Demetrio ne gli Omonimi. Da che fosse poi rovinata, et 
per che cagione (che hora non si vede quasi niun vestigio) non l’ho ritrovato: 
conciosia cosa che al presente altro segno d’essa quivi non si vede, eccetto il ter-
reno negro pien di rottami di pietre, ove hora si semina il grano. Al fine del terri-
torio di essa, finiva la gran Grecia, secondo Stra. (com’è detto) et secondo Plin. 
terminava la terza Regione d’Italia, et cominciava la Giapigia. Secondo altri (i 
quali io voglio seguitare) quivi finiva la Lucania, o sia Basilicata, et haveva il suo 
principio la Puglia. Là onde io seguitando la descrittione di Tolomeo, nominerò 
il paese che resta insino a Taranto, Puglia, et etiandio Magna Grecia, sì come al-
trove è dimostrato. 

 
LUOGHI DI PUGLIA. 

Lasciando adunque il luogo ov’era Metaponte da quattro miglia, et appresso al 
mare uno, sopra un luogo alquanto elevato, scorgonsi venti alte, et grosse co-
lonne di marmo poste in due ordini, ove (secondo il volgo) era la scola d’Archita 
Tarentino. Salendo fra terra vedesi sopra i monti Bernalda castello, poco vicino 
al fiu. Vasente ad un tratto di saetta. Et alle radici del monte due miglia lontano 
da detto fiume, vi è Pomarco, et ne’ monti Milionico del principe di Bisignano; 
et sei miglia quindi discosto, Grotolo, castello del Duca di Tragetto. Più avanti vi 
è Grassano, et monte Scaglioso appresso al Bradano un miglio. Giace esso ca-
stello fra due fiumi, cioè fra il Bradano, et il Limincello. Scendendo verso la ma-
rina alle radici de i monti appar la città di Tricarico, non molto dall’Apennino 
discosta, et da Grassano sei miglia, la qual è molto bella, et honorevole città, et 
soggetta al Prencipe di Bisignano. Più avanti passando si arriva al fiume Brada-
no che porta molta acqua nel tempo del verno. Onde bisogna passare per il pon-
te di legno in quel tempo fattoli sopra per chi vuol passare dall’una all’altra riva. 
Io penso che questo sia quel fiume, del quale parla Appiano Alessandrino nel 5. 
li. delle guerre Civili quando dice, che Cesare et Antonio, amendue si abbocca-
rono a [223v] Metaponte, et a Taranto, in un luogo, ov’è un fiume fra dette due 
Città. Scende questo fiume da i monti, et sbocca nel golfo di Taranto. Passato il 
fiume, et salendo lungo quello, si scuopre sopra i monti la città di Monte Peloso, 
ove passa detto Bradano. Signoreggia a quella il Duca di Tragetto. Et quindi sei 
miglia, seguitando pur la destra riva del fiume fra i monti vi è la città di Gravina, 
ornata della dignità Ducale, lungo tempo posseduta dalla nobil famiglia de gli 
Orsini Romani, della quale hora tiene la Signoria il Sig. Virginio, huomo molto 
esperto nell’armi. Più avanti sei miglia appare sopra l’Apennino il nobil castello 
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di Alta Villa. Del quale dice il Volaterrano nel 6. lib. de i Comentari Urbani, es-
sere opinione di alcuni, che quivi fosse Petilia, et che questo castello fosse fatto 
per la rovina di quella. In vero paiono a me esser in grand’errore questi tali, im-
però che era Petilia sopra il territorio di Squilaci dal mar lontana otto miglia, 
come dimostra Tolomeo nella pittura, et etiandio si può conoscer dalle parole di 
Verg. nel 3. libro della Eneida, amnoverando le città, et luoghi, che si dovevano 
dimostrare ad Enea, di questa Regione, et havendogli descritti, li rappresentò 
quelle di Calavria, et de i Giapigi, avvertendolo che si dovesse piegare allo stretto 
canale di Sicilia; onde dapoi, che hebbe nominato Locri incontinente nomina 
Petilia. Quivi chiaramente si conosce, che Verg. non descrive altro del seno Ta-
rentino, eccetto, che quelli, ch’erano intorno il golfo di Squilaci, i quali erano di 
riscontro de i Giapigij, imperò che quindi doveva passare. Et per tanto essendo 
questo luogo, ove è Altamura, molto lontano dall’antidetto golfo di Squilaci, non 
può esser che Petilia fosse quivi, et etiandio, perché ella è posta ne i Lucani da 
Strabone, i quali non arrivavano a questo luogo (com’è dimostrato) ma sì ben al 
luogo, ove l’ho descritta, vicino a Cosenza, che anche ella era annoverata fra i 
Lucani da Livio, come è detto similmente pare esser di tale opinione Plin. nel 9. 
capo del terzo lib. cioè, che fosse la seconda, che ho dimostrato. Egli è questo ca-
stello ornato della dignità del Prencipato, del quale hora è Signore il Duca di 
Tragetto della nobile famiglia de i Gaetani Napolitani. Et benché non sia città, 
non è però la Chiesa di quello soggetta ad alcun Vescovo, ma solamente è alla 
Chiesa Romana, et al suo Arciprete. Ha questo nobile castello buono, et fertile 
territorio, del quale io ne parlerò nella Puglia Peucetia, o sia terra di Barri. Ca-
minando poi 12. miglia per il monte Apennino ritrovasi fra esso una bella valle, 
ove sta posta la città di Matera già detta Acherontia, Pandolfo Collenucio nel 2. 
lib. delle historie del Regno. Ella è molto ricca, et piena di popolo. Giace una 
parte di essa in due profonde valli, et la terza parte sopra gli alti luoghi, che si-
gnoreggiano all’antidette valli. Il che dà occasione a gli habitatori del luogo di 
far parere (a suo piacere) una bella simiglianza del Ciel sereno di chiare, splen-
denti Stelle ornato. Così ordinano tanto spettacolo secondo che piace a i mag-
giori della città comanda il banditore, che ciascuna famiglia di quelle due valli 
tramontato il Sole; incontinente dimostrino il lume avanti le loro case, dato il 
segno consueto. Onde così eseguito, pare a quelli, che son nella 3. parte della cit-
tà sopra il colle, di vedere sotto piedi il Cielo pieno di vaghe Stelle distinte in di-
verse figure, sì come sono finte da gli Astrologhi, cioè le [224] sette Trione, Hia-
de, Pleiade, la Corona di Ariadna, et simili altre figure, come etiandio descrive il 
Razzano. In vero egli è questo un curioso spettacolo da vedere, et anche udirlo 
narrare. Ella è ornata questa città del titolo dell’Arcivescovato, la quale fu rovi-
nata da i Saracini (secondo Biondo nel terzodecimo libro dell’historie nominan-
dola Matera di Puglia). Et è ella altresì riposta in Puglia da Plinio, annoverando-
la nella seconda Regione, addimandando gli habitatori d’essa Mateolani. Vero è, 
che a me è paruto di descriverla in questa Regione insieme con Taranto, avven-
ga, che Plinio finisca la Magna Grecia a Metaponte insieme con Strabone (com’è 
detto). Là onde secondo essi, sarebbe etiandio questa città con molti altri luoghi 
nella Puglia. Ma io seguitando Tolomeo, et terminando la Magna Grecia a Ta-
ranto, la riporrò in essa con molti altri luoghi, dimostrando però esser detti luo-
ghi similmente nella Puglia (secondo che ho dimostrato. ) Ella è soggetta questa 
città al Duca di Gravina, la quale ha buono, et fertile paese, et abbondante delle 
cose per il vivere humano. Seguitando poi il camino per li monti dodici miglia; si 
scopre il castel della Terza molto copioso d’acque, et poi da Matera diciotto mi-
glia nell’Apennino appar la città di Castellanetto appresso Taranto altrettanto. 
Più avanti caminando nel monte Apennino da Castellaneto sei miglia si arriva 
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alla città di Motula, che è vicina a Taranto 12. miglia. Scendendo verso la marina 
a tre miglia, et 12. a Taranto nella pianura si vede Palesano abbondante castello, 
et a man sinistra nella piegatura del golfo Tarentino verso l’Aquilone sopra il 
monte Apennino; dal mare 5. miglia discosto, et da Palesano tre, si scopre Masa-
fra picciolo castello, ma fortissimo per il luogo ov’è posto. Egli è posto questo 
luogo vicino a Taranto 9. miglia. Secondo alcuni era qui Messapia, da Plin. no-
minata, et annoverata ne’ Salentini fra terra con Aletio. Ma a me pare ingannarsi 
questi tali, perché Messapia era ne’ Salentini, come dice Plinio, et io dimostrerò 
nella seguente Regione, i quali non passavano il territorio di Taranto, et questo 
luogo è oltra Taranto. Sono etiandio in questi luoghi vicini, altri castelletti, con-
trade, et ville, sì come Ginosa, Colubrano, Alianello, Aliano, et la Guarda con al-
quanti simili luoghi, i quali passerò per non esser di grand’affare. Scendendo al 
mare ritrovasi la nobile, et antica città di TARANTO, termine della gran Grecia, 
secondo Tolomeo. Ma prima si vede il tanto nominato porto da gli historici, et 
singolarmente da Strabone, che talmente lo descrive. Egli è esso porto di cento 
stadij intorno, o siano dodici miglia, et mezo, et è molto grande, et bello (ma da 
pochi lati vi si possono condurre le navi vicino alla terra) serrato con un ponte. 
Vedevasi fra detto porto, et la parte che era dentro del golfo un Imo, o sia brac-
cio di terra da tre lati bagnato dal mare, cioè da un lato dall’acqua del porto, et 
da gli altri due lati dal detto Golfo. Risguarda detto braccio di terra al mare, so-
pra il quale v’è posta la città, alla quale con grande agevolezza si possono con-
durre le navi. V’è poi da ciascuna parte del lito un basso collicello. Giaceva la cit-
tà sopra la bassa terra, ma la Rocca in luogo più alto. Era ne’ tempi antichi essa 
città cinta d’una grossa muraglia, la qual era per maggior parte rovinata dal lato, 
che risguardava al detto braccio [224v] di terra ne’ tempi di Strabone. Ma la par-
te vicina alla foce del Porto, ov’era la Rocca, haveva la grandezza d’una sufficien-
te città, anche vivendo Strabone, vedevasi in essa un bello stadio, o fosse spatio-
so luogo da giuocare, correre, saltare. Vi era etiandio una molto larga piazza, nel 
cui mezo stava il Colosso di Giove, di smisurata altezza, cioè una statua di metal-
lo molto eccellentemente fatta, istimata la prima statua, che si ritrovasse fuori di 
quella di Rodo. Stava in luogo alto la fortissima Rocca fra detta piazza, et la foce 
del porto. Ove vedevansi alcune poche cose de gli antichi ornamenti, et delle sta-
tue, delle quali già ve n’era un gran numero, che per maggior parte furono gua-
ste da i Cartaginesi, quando pigliarono la città; et altre assai furono portate a 
Roma da i Romani, havendola ricoverata. Tra le quali fu la tanto maravigliosa 
statua d’Ercole di metallo fatta da Lisippo, portata da Fabio Massimo, et posta 
in Campidoglio. Ne fanno memoria di Taranto tutti gli historici, et geografi, 
nominandolo Tarentum, et fra gli altri, Strab. Pli. Pomponio Mela, Livio, Trogo, 
Solino, Cornelio Tacito nel 15. et 17. lib. et Procopio nel 3. lib. dell’histo. de’ Got-
ti dicendo. Est Calabrorum maritima Tarentum Civitas ab Hydrunte dierum 
duorum iter abest. Et parimente la nomina Filostrato nel 7. lib. della vita del 
Tianeo. Ma Appiano Alessandrino la dice Tarentum nel 5. lib. Della edificatione 
di tanta città, assai opinioni si ritrovano; et diverse l’una dall’altra. Et prima dice 
Antioco, che ella fu fatta da alcuni Barbari Cretesi, ch’erano prima passati nella 
Sicilia con Minose; et essendo quello mancato ne’ Camici appresso Cocale in Si-
cilia, varcando in questo luogo smontarono a terra. Parte de i quali caminando 
verso il mare Adriatico, et quindi passando per terra giunsero nella Macedonia, 
et furono addimandati Buggei, et quivi rimanendovi alquanti, edificarono que-
sta città, et da un Barone di quelli fu detto Taranto. Lucio Floro descrivendo le 
guerre de i Tarentini, scrive, che fosse fabricata da i Lacedemonij, et Solino da 
gli Eraclidi; et Servio sopra quel verso del 3. libro di Verg. Hic sinus Herculei, si 
vera est fama Tarenti. Et etiandio sopra quell’altro del 4. della Gior. Qua piger 
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humectat flaventia culta Galesus, dice che l’havesse principio da Tara figliuolo di 
Nettuno, et che fosse poi aggrandita da Falante, et de i Partenij. Altri scrivono, 
che fosse talmente addimandata dalle noci, et pigne, che produce con le scorze 
molli, imperò che da i Sabini sono dette Tarentum le cose molli, come pare ac-
cennare Oratio. Et molle Tarentum. Furono etiandio altri, che dissero, che pi-
gliasse tal nome dal fiume Tarento, il qual gli passa vicino cinque miglia. Ma al-
tri scrivono il contrario, cioè, che ’l fiume traesse il nome dalla città. Così dicono 
costoro. Io sarei d’opinione, che fosse primieramente addimandata Tarentum da 
Tara (come scrive Servio) et che poi fosse aggrandita da Falante, che fu l’ottavo 
da Ercole; et però disse Verg. parlando del Golfo Tarentino. Hic sinus Herculei, 
si vera est fama Tarenti. Come passasse quivi Falante, et per qual cagione sono 
diverse opinioni de gli scrittori. Pur al fine si concordano, che lui quivi senza ve-
run dubbio passasse. Io descriverò il passaggio di detto Falante, come lo narra 
Trogo nel 3. lib. però accordando con lui Antioco, et Efore, ove paiono discorda-
ti. Ella è questa veramente dilettevole historia. Havendo lungo tempo passati i 
suoi [225] giorni pacificamente gli Spartani, osservando le giuste, et honeste 
leggi di Licurgo, et i loro maestrati havendo saviamente governato la loro Rep. 
et essendo molto accresciuti sotto dette honeste regole, deliberarono di farsi a-
mici tutti i vicini popoli, acciò che meglio si potessero conservare nella pace, ove 
si ritrovavano. Occorse, che i Messenij facendo una festa, ove si sacrificava a i 
Dei (secondo il costume della patria) vi passarono molti de gli spartani, con le 
mogli, et figliuole, c’habitavano nel Peloponneso (hora Morea) per esser presen-
ti a i sacrifici. Il che vedendo i Messenij, malvagiamente senza nessun rispetto 
de gli Dei, et nel mezo de’ sacrifici, svergognarono tutte le donzelle de gli spar-
tani. Onde giustamente adirati gli Spartani gridarono guerra a i Messenij, et giu-
rarono di non ritornare mai alla patria, insino che non havessero pigliato Mes-
senia, saccheggiata, et uccisi tutti gli huomini, et ella abbrucciata. Dice Eforo, 
che si mossero gli Spartani a far guerra a i Messenij, per essergli stato ucciso Te-
lero Re de i Lacedemonij, ch’era quivi passato all’antidetta festa. Et ciò potrebbe 
esser occorso, che ritrovandosi quivi, et vedendo la gran malignità de i Messenij, 
et volendo forse aiutar le donzelle de gli Spartani fosse stato ucciso. Passati a-
dunque gli Spartani all’assedio di Messenia lasciarono solamente per guardia 
della città i vecchi et i fanciulli, con le loro donne. Seguitando l’assedio gli Spar-
tani, et essendovi dimorati da dieci anni, di mala voglia le loro donne mandaro-
no Ambasciatori a i mariti molto dolendosi di loro, dicendo la guerra di condi-
tione equale, imperò che le donne de i Messenij, avvenga che fossero assediate 
nella città, erano però con i loro mariti, et facevano de i figliuoli, ma elle (essen-
do eglino nell’assedio de’ detti Messenij) rimanevano vedove. Et per tanto li 
pregavano ad aprir gli occhi, et bene avertire al pericolo, che n’era per uscire, se 
così rimanessero, cioè, che non nascendovi figliuoli rimarrebbe la patria de i La-
cedemonij totalmente priva d’habitatori, per volere altrui rovinare. Il che udito i 
Lacedemonij, et ricordandosi del giuramento fatto, si consigliarono di volerlo 
servare, et etiandio di proveder, che non mancasse la città. Et mandarono alcuni 
giovani de i suoi (ch’essendo ancor fanciulli, quando fecero il giuramento, non 
erano obligati a quello) acciò generassero figliuoli con le donzelle de’ Lacede-
moni, credendo con tal modo di mantener la patria. Vero è, che Trogo scrive, 
che vi fossero mandati molti giovani a tal effetto ch’erano nuovamente arrivati 
in soccorso de’ Lacedemoni (si potrebbe dire, ch’anco eglino fossero mandati 
con quegli altri, come scrive Eforo) acciò generassero figliuoli delle loro mogli, 
et figliuole, avvenga, che Eforo dica solamente delle fanciulle vergini, et Trogo vi 
descrive l’uno, et l’altro. Nacquero adunque di questi giovani assai figliuoli, et 
furono addimandati Partenij, cioè infami, et ignobili, nati in vergogna de i loro 
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mariti, come dice Antioco. Pigliata Messenia dopo 18. anni da i Laced. et uccisi 
tutti i Messenij, et partito il loro paese, ritornarono i Lacedemonij alla patria, 
non istimando questi Partenij, essendo nati con tanta vergogna. La qual cosa 
considerando quelli, et adiratisi (come dice Eforo, et Antioco) congiurarono co i 
servi nominati Eloti d’uccidere tutti gli Spartani. Et per far tal effetto, ordinaro-
no, che ritrovandosi detti Spartani in piazza, alla festa de i Giacenti [225v] tutti 
insieme raunati combattendosi nell’Amiciclo, dovesse mettersi in capo Falante 
capo della congiuratione, un cappelletto, et fatto questo segno, tutti dovessero 
istraere l’armi, et uccidere i cittadini. Ma essendo scoperto il trattato da Falante, 
non li piacendo tanta crudeltà (come scrive Antioco) et etiandio da alcuni servi 
Eloti, peraventura parendogli cosa molto difficile da fare contra tanto popolo, 
nel principio del giuoco, drizzandosi in piedi il banditore, comandò a Falante da 
parte del popolo, che non si mettesse in capo il Cappelletto. Il che udendo i con-
giurati, et conoscendosi esser scoperti, tutti sbigottiti, et non sapendo, che parti-
to dovessero pigliare, dopo alcun pensamento, parte se ne fuggì (secondo Antio-
co) et parte chiedette misericordia, i quali furono incarcerati, ben che li fosse 
stato dato buona speranza. Poscia da questi tali fu mandato Falante all’Oracolo 
d’Apolline per intendere, che cosa dovessero fare, et ove dovessero andare ad 
habitare. A cui così fu risposto. 

Sastyreum, et pinguem populum tibi trado Tarenti 
Incolere, et late caedem per Iapigias aedes. 

Havuto la risposta Falante, di qua co i Partenij partendosi, a questo luogo, ove è 
Taranto passò, et fu molto amorevolmente da i Barbari, et Cretesi ricevuto, che 
quivi habitavano. Ben è vero, che dice Eforo, c’essendo scoperta la congiuratio-
ne, i Partenij stando pieni di pensieri, che partito dovessero pigliare, gli fu suaso 
da alcuni de i loro padri, che passassero altrove ad habitare: se ritrovassero però 
luogo agevole per loro; et non lo ritrovando ritornassero, che li sarebbe dato la 
quarta parte del territorio di Messena. Là onde partendosi, et caminando, ritro-
varono gli Achei, che guerregiavano co i Barbari, et talmente li dierono aiuto, 
che rimasero vittoriosi. Il che fatto edificarono Taranto. Altrimenti scrive Trogo, 
dicendo che essendo i Partenij d’anni 30. et vedendosi abbandonati da ciascuno, 
per non conoscere i loro padri, da i quali sperassero la heredità, et temendo di 
venire a tanta miseria, che non potessero sostentare la vita, elessero capitano lo-
ro Falante figliuolo di Aiace, ch’era stato cagione, che gli Spartani mandassero 
quei giovani alle loro case, per trarne figliuoli dalle loro mogli, et figliuole, et so-
relle, che così come l’havevano havuto per padre, l’havessero altresì per capo di 
speranza, et autore della dignità, et honore. Et così senza far motto alle loro ma-
dri (isdegnati per esser procreati da quelle, con tanta infamia) pigliarono il viag-
gio per trovare qualche buon luogo da habitarvi. Onde havendo molto tempo gi-
rato, tanto per terra quanto per acqua, dopo molti pericoli, et affanni, al fine ar-
rivarono nell’Italia, et havendo ottenuto dopo molte fatiche la Rocca de’ Taren-
tini, et soggiugati gli antichi habitatori della città, quivi si fermarono. Passati poi 
alquanti anni, levandosi una seditione fra essi, scacciarono Falante, et lo man-
darono in essilio, a Brindisi con altri, ove dimorò con quegli antichi Tarentini 
scacciati da i Partenij. Al fine essendo gravemente infermo, et conoscendo di 
dover morir presto, suase a quegli antichi Tarentini, che vi erano presenti, che 
dell’ossa sue facessero polve, et secretamente lo portassero a Taranto, et la se-
minassero per la piazza, dicendogli che così facendo potrebbono ricoverare la 
patria, come haveva detto Apolline. [226] Essendo poi morto, tanto quelli fece-
ro, quanto gli haveva imposto, credendo che ciò havesse detto Falante per ven-
dicarsi dell’oltraggio a lui da i Partenij fatto. Ma il tutto fece fare esso, acciò che 
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detti Partenij fossero stabiliti, et fermati nella Signoria di Taranto secondo 
l’oracolo di Apolline, che li prometteva tale stabilità, così facendosi. Onde per il 
consiglio del bandito capitano, et per l’opera del nemico fu fermata la posses-
sione di Taranto a i Partenij, i quali a memoria di tanto beneficio fecero poi 
grand’honore a quello, sì come a un Dio, accrescé poi Taranto tanto in possanza 
quanto in ricchezza, governandosi a Reggimento popolare, da i Greci detto Di-
mocratia, et tanto divenne potente, che teneva una grossa armata di legni navi-
ghevoli nel mare, che superava tutte l’altre armate de i popoli vicini. Et anche 
armava 30000. pedoni, et 3000. cavalli da combattere per terra contra i nemici, 
havendo mille capitani di cavalieri, secondo Strab. Era quivi molto honorato Pi-
tagora filosofo, et parimente Archita suo cittadino, il quale assai tempo li gover-
nò. Poscia dopo molt’anni, mancando quell’ottimo governo dato da quelli scien-
tiati filosophi, talmente si sommersero nelle delitie, et piaceri, invilupati co i vi-
tij; per la lunga pace, et abbondanza delle cose, che si dierono all’otio in tal ma-
niera che festeggiavano la maggior parte dell’anno, consumandola in giuochi, et 
balli. Et per questo passando le cose della Rep. loro di male in peggio, al fine di 
tanta altezza (nella quale erano montati) straboccarono in gran miseria, come si 
dirà. Conciò fosse cosa, che divennero in tanta miseria, che li bisognò cercare da 
altri i capitani de i loro esserciti, dovendo guerregiare co i nemici, che prima ha-
vevano havuto capitani da darne a gli altri. Onde havendo da guerreggiare co i 
nemici in diversi tempi, chiederono per loro capitano Archidamo figliuolo 
d’Agesilao, poi Alessandro Re de i Molossi: poscia Cleonimo, et Agatocle, et al 
fine Pirro Re de gli Epiroti, volendo combattere co i Romani. Nel qual tempo e-
rano diventati tanto arroganti (benché fossero in gran miseria) che non voleva-
no ancor seguitare i consigli de’ detti capitani, anzi al fine si partivano loro ne-
mici. Et per ciò nacque tanta discordia fra essi, et il detto Alessandro, che poi si 
sforzò di trasferire il comun consiglio de i Greci nel territorio de’ Turij, che si so-
leva raunare nel tempio d’Ercole del paese di Taranto. Poscia fece fare un luogo 
agevole vicino al fiume Atalandro, da congregare i Concilij. Et ciò gli intervenne 
per loro ingratitudine. Ma peggio gli occorse ne’ tempi di Annibale, che fu priva-
ta della libertà, et al fine fu fatta Colonia da i Romani. Onde poi cominciarono a 
vivere pacificamente. Pigliarono poi l’armi contra i Messapij per rispetto di Er-
culea, havendo in compagnia i Re de i Dauni, et Peucetij, così dice Strabo. Di-
mostra Erodoto nel 3. libro, che fosse governato Taranto ne’ tempi di Dario, et 
di Milone Crotoniate da i Re, et fra gli altri da Aristofile. Racconta eccellente-
mente la felicità, et infelicità di essa città Lucio Floro scrivendo la guerra fra i 
Romani, et questi Tarentini, così adunque dice. Fu già Taranto capo di Calabria, 
di Puglia, et di Lucania molto grande di ambito, nobile del Porto, et di maravi-
glioso lito. Conciosia cosa che ella è posta alla foce del mare Adriatico, dal quale 
si conducono le navi a tutti i nostri luoghi maritimi, sì come all’Istria, Illiria, E-
piro, Acaia, Africa, et [226v] Sicilia. Era sopra il Porto, che risguarda al mare, il 
Teatro della città, qual fu occasione di tutte le rovine, et calamità di essa; imperò 
che facendosi quivi i giuochi, et il popolo vedendo passare i Romani appresso il 
lito, et credendo, che fossero i nemici, ignorantemente, anzi pazzescamente, 
senza intendere, chi fossero, cominciarono a sprezzarli, et beffarli, il che inteso 
da i Romani, vi mandarono ambasciatori a dolersi dell’ingiurie a loro fatte senza 
cagione. Da i quali molto altieramente gli fu risposto, et che peggio furono con 
gran vituperio scacciati. Onde quindi cominciò la guerra fra essi, et i Romani, la 
quale fu molto spaventosa, et pericolosa ad amendue le parti. Imperò che i Ro-
mani raunarono un grosso essercito, per vendicare l’ingiurie da loro ricevute; et 
i Tarentini parimente fecero un grande essercito non solamente d’Italiani, ma 
etiandio di altre straniere genti, per difenderli da loro. Et anche fecero passare 
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nell’Italia Pirro Re de gli Epiroti, con tutto il suo sforzo, raunato dell’Epiro, Tes-
saglia, et Macedonia, con grandi Elefanti, non più avanti veduti nell’Italia, con 
huomini armati a piedi, et a cavallo, per terra, et per acqua, con spaventevoli, et 
feroci bestie, acciò si aiutasse essa Città mezo Greca, da i Lacedemonij fatta. 
Soggiunge poi Floro le battaglie fatte fra i Romani, et Pirro, cioè fra esso, et Le-
vinio Console, Curio, et Fabricio, narrando altresì la gran continentia di Fabricio 
con molte altre singolarissime cose fatte da i Romani. Al fine così scrive. Chi sa-
rà colui, che si maraviglierà, se con tanti gloriosi costumi, et con tante forze, et 
ardire de’ soldati, sia stato vittorioso il popolo Ro. fra quattro anni soggiugando 
con una guerra, la maggior parte d’Italia? tanti fortissimi popoli? Ricchissime 
città, et tante potenti Regioni? In vero par cosa da non credere, se vogliamo pa-
ragonare il principio di questa guerra col fine; conciò fosse cosa, che nella prima 
battaglia rimase vincitore Pirro, tal che fu veduto tutta Italia tremar di paura; 
saccheggiò Campagna, et Liro, et Fregello, et scorse dalla Rocca di Preneste, 
quasi soggiugata Roma, otturando gli occhi della impaurita Roma (essendovi vi-
cino a venti miglia) col fumo, et polve. Poscia fu veduto quel medesimo, che di 
poco avanti era stato tanto vittorioso, due volte esser rovinato il suo essercito, et 
egli due volte ferito, et al fine scacciato di là dal mare nella Grecia. Il che fatto, 
ne seguitò poi tanta pace, et quiete nell’Italia, che fu cosa maravigliosa. Furono 
condotte a Roma le ricche spoglie di tanti popoli, che pareva non poterle gover-
nare. Non mai avanti furono portate tante preciose cose a Roma, né ancor vi fu 
veduto un più eccellente trionfo di questo. Imperò che avanti ne’ trionfi altro 
non si vedeva, che armenti, et mandre d’animali pigliati da i Volsci, et le greggia 
de i Sabini, overo i carrozzi de i Galli, et l’arme spezzate de’ Sanniti. Quanto a i 
prigioni di questo trionfo, v’erano Molossi, Tessali, Macedoni, Brutij, Pugliesi, et 
Lucani. Et risguardando alle spoglie vedevasi oro, porpora, bandiere, tavole, con 
le delitie de’ Tarentini. Pur però non vi fu cosa più grata al popolo Rom. quanto 
gli Elefanti di smisurata grandezza, portando le gran Torri sopra di sé; de i quali 
ne havevano havuto tanto paura, i quali seguitavano i feroci cavalli col capo bas-
so, sì come dimostrassero essere prigioni co i suoi padroni. Quindi si può cono-
scere di quanta istimatione, et pretio fossero [227] i Tarentini appresso gli stra-
nieri popoli, essendogli venuto il loro soccorso, et massimamente Pirro Re, con-
tra i Romani. Similmente Livio in più luoghi narra le cose di questi Tarentini, et 
singolarmente nel 9. et 12. lib. ove scrive, che fosse pigliata l’armata de’ Romani 
da i Tarentini, havendogli ucciso il capitano, et vituperosamente scacciati i Le-
gati, mandati dal Senato a lamentarsi dell’ingiuria fatta, et come fu gridato guer-
ra contra di loro. Et poi seguita tutto il progresso di detta guerra. Et nel 15. di-
mostra, che fossero soggiugati i Tarentini da i Romani, et poi fatti liberi. Et nel 
25. scrive con qual arti s’insignorì Annibale di questa città, eccetto della Rocca. 
Poscia nel 27. nota l’assedio fatto da Fabio Massimo Console, co i modi, et arte 
da lui usati, per ricovrarla, et ricovrata la saccheggiò, et come rispose a colui, 
che l’interrogò, che si doveva far de gli Dei, che si dovevano lasciare a’ Tarentini 
i suoi Dei adirati contra di loro. Poscia dopo altre memorie da Livio fatte di Ta-
ranto, nel 49. lib. narra i giuochi, quivi fatti per honor di Dito padre, così co-
mandando i libri Sibillini, ch’erano stati honorevolmente celebrati nel primo 
anno della prima guerra de’ Cartaginesi co i Romani, nell’anno 51. da che fu edi-
ficata Roma. Etiandio in più altri luoghi memora Taranto, che sarei molto lungo 
in dimostrargli. Il simile fa Plutarco nella vita di Pirro, di Annibale, et di Fabio 
Massimo. Vuole Pietro Razzano, che fosse rovinato Taranto da i Romani dapoi 
che fu partito d’Italia Pirro. Imperò che adirati essi Romani contra i popoli, 
ch’erano stati cagione della venuta di Pirro, gli fecero guerra, et così parte di loro 
ne rovinarono, tra i quali fu questa città. Soggiunge anco, che poi considerando 



 392 

quei la bontà del luogo, concederono a quei pochi habitatori, che quivi erano 
rimasi, che potessero edificare in questi contorni un picciolo castello per loro si-
curezza. Et così fecero questo edificio, che hora si vede, nominandolo Taranto. A 
me pare questa narratione di poco momento, cioè, che fosse rovinato Taranto 
dopo la partita di Pirro, et che poi fosse edificato questo Castelletto, imperò che 
io leggo in Livio nel 27. lib. et nella vita di Fabio Massimo scritta da Plutarco, 
che fu questa città da Annibale a tradimento pigliata (come è detto) et poi rico-
vrata da Fabio Massimo. Ne’ quai luoghi essi nobili scrittori dimostrano la gran-
dezza d’essa, la possanza, le ricchezze con l’apparato grande de i Cittadini. Et fra 
l’altre gran cose, che scrivono, vi annoverano 30000. servi fatti prigioni, et 
mandati a Roma con grandissima quantità d’argento, et con 80000. pesi d’oro 
stampato, con tante bandiere, et tavole, che parevano tali singolari ornamenti 
da agguagliare alla preda, et spoglie portate a Roma, da Siracusa da Marcello. Et 
che fu portato a Roma fra l’altre Statue quella tanto eccellente di Ercole, et posta 
in Campidoglio. Se adunque fosse stato rovinato Taranto dopo la partita di Pir-
ro, et che poi fosse stato fatto questo picciolo castello (come dice il Razzano) non 
havrebbe havuto tanta fatica Fabio Massimo a racquistarlo, et racquistato, non 
vi havrebbe ritrovato tanta moltitudine di Servi, né tanto oro, argento, bandiere, 
tavole, né tante ricchezze, da mandare a Roma, come scrive Livio, et Plutarco. 
Poscia da chi egli sia stato rovinato, et ridotto al modo, che hora si vede, che pa-
re un castello posto sopra un Chersoneso, o sia braccio di terra da tre lati dal 
mare intorniato [227v] (come dimostrerò) non l’ho ritrovato, né in qual tempo: 
avenga che io legga nel 6. lib. dell’historie di Biondo, et nel 4. dell’ottava Eneade 
di Sabellico, che fu ristorata essa città da i Calabresi, et da alcuni altri popoli 
dalle loro patrie scacciati, ne’ tempi, che fu Rom. da Totila Re de i Gotti guasta, 
essendo Belisario infermo nella città del Porto Romano, la quale era avanti stata 
disafatta. Ben è vero, che la non fu rifatta di quella grandezza di prima; imperò, 
che solamente fu ristorata da quel lato più vicino al Porto, da tre lati del mare 
intorniato. Poscia col tempo fu fortificato con muro da quella parte, che risguar-
da al continente della terra, fattogli una profonda fossa, per maggior sicurezza. 
Poscia da i tempi di Totila in qua, ella è accresciuta nel modo c’hora si vede, et 
come si dimostrerà. Mancando poi la maestà del Romano Imperio, nell’Italia, 
furono soggetti i Tarentini a gli Imperatori di Costantinopoli insino al passaggio 
de i Saracini nell’Italia, che soggiugarono gran parte di quella, cioè Lucania, 
Brutij, Magna Grecia, il golfo di Taranto, Salentini, Calabria, o sia Giapigia, Pu-
glia, con parte di Campagna. Scacciati detti Saracini dell’Italia, rimase Taranto 
sotto il governo de i Signori Prencipi, et Re di Napoli. Et fu ornata del titolo del 
Prencipato. Onde ne furono molti Prencipi di essa, tra i quali ne furono alquanti 
della illustre famiglia de gli Orsini Romani. Il primo de i quali, fu Giovan Anto-
nio, venduto a lui da Giacomo Conte della Marca, marito di Giovanna seconda 
Regina di Napoli, essendone egli Prencipe. Et ciò fece di consentimento di detta 
Reina, come dimostra Biondo nel 21. lib. dell’historie. Fu l’ultimo Prencipe della 
famiglia Orsina Giovanni huomo molto humano, saggio, et prudente. Dell’antica 
città veggonsi i vestiggi della sua grandezza, et del Teatro, di molti sontuosi edi-
fici, et della foce del largo, et sicuro porto, la quale hora è otturata con gran sas-
si, et talmente è ella otturata, che non vi possono passare le navi grandi, ma so-
lamente picciole barche. Chi sia stato quel che habbia fatto questa cosa, et per 
qual cagione, non l’ho trovato. Egli è ben vero, che sopra detti sassi, vi sono stati 
fatti alcuni archi, per li quali entra l’acqua marina, et esce secondo il flusso, et 
reflusso, sì come entrassero, et uscissero per la foce d’un fiume, con le quali vi 
entra gran moltitudine di diverse specie de pesci, secondo la varietà de i tempi. 
Tra i quali si pescano quivi Aurate di grandezza di due palmi molto saporite al 
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gusto. Et tanta abbondanza di pesce quindi si cava, che è sufficiente per il biso-
gno, non solamente della città, ma etiandio per molti popoli di Calabria, Puglia, 
Basilicata, et de gli altri luoghi. Pare quella serratura della foce antidetta, partire 
il seno Tarentino dal Porto antedetto. Ora dicesi questa parte del tanto superbo 
Porto, Mare Picciolo dal volgo, che gira intorno trenta miglia, egli è otto lungo, 
et largo due (come a me dissero i pescatori). Vero è, che Strabone gli dà di cir-
cuito solamente cento stadij, o siano 12. miglia, et mezo. Peraventura egli è cor-
rotto il libro di Strabone. Et pare a me, che possiamo dar fede a gli habitatori del 
luogo, et a i pescatori, che continuamente varcando per esso lo misurano. Io non 
credo che ’l sia accresciuto essendo da ogni lato intorniato di alte rupi, et etian-
dio, perché a man destra dell’entrata si veggono i vestigi di muraglie reticulate 
di superbi edifici, ov’era la città antica. Et sì come si può [228] giudicare, era 
questo un bellissimo, et sicurissimo Porto, per esser serrato da ogni parte da al-
tissime rupi, eccetto, ove è la sopranominata foce. Penso che hora sia conservata 
detta bocca talmente serrata, per il guadagno, che si cava de i pesci, che quivi si 
prendono; conciosia cosa, che di continuo vi sono dentro pescatori con reti, un-
cini, et altri simili stromenti da pigliare il pesce. Uscendo fuori della bocca di 
questo Porto, entrasi nel seno Tarentino da gli habitatori mar grande detto. Gia-
ce la presente città sopra quel braccio di terra da me descritto, ch’è fra il Porto, 
et il Golfo antidetto, molto picciola, a rispetto dell’antica. Ella è nella estremità 
di quella vecchia, più lunga, che larga, havendo molto rozi edifici, imperò, che 
sono habitationi per maggior parte de’ Pescatori, ove già solevano habitare tanti 
nobili cittadini. Nel fine di essa, che risguarda al continente, ove l’antica vi è una 
molto forte Rocca, già ristorata da Ferrando d’Aragona primo Re di Napoli la 
qual è intorniata dall’acque marine. In questa città giaciono l’ossa di S. Cataldo 
già loro Vescovo. Di Taranto ne parla Sillio Italico nel 11. lib. havendo ragionato 
della rotta data a i Romani da Annibale a Canne, descrivendo i popoli, che la-
sciarono l’amicitia de i Romani, et si accostarono ad Annibale. 

Inde Phalanteo levitas animosa Tarento 
Ausonium laxare iugum. 

Diede gran fama a questa città Archita filosofo suo cittadino, molto honorata-
mente nominato da S. Girolamo, scrivendo a Paolino, narrando, che Platone ne 
venne in questi luoghi per vederlo. Et Oratio nel 1. libro de i Versi scrive ad esso 
Archita così. 

Te maris, et terrae, numeroque carentis arenae 
Mensorem cohibent Archyta. 

Et poi. 
Plectantur sylvae te sospite multaque merces 
Unde potest ubi defluat aequo 
Ab Iove, Neptunoque sacri custode Tarenti. 

Fu etiandio Tarentino Aristosseno, che molto tempo dimorò a Mantina inse-
gnando la filosofia, con gran fama. Il quale assai si dolse, che Aristotele havesse 
posto davanti a lui Teofrasto. Lasciò tanto huomo molti libri, ove chiaramente 
dimostra di quanta dottrina si fosse, in ogni specie di essa, et singolarmente nel-
la musica, come dice Suida. Fu d’opinione costui, che l’anima nostra fosse com-
posta d’Armonia, come dice Cicerone nelle Tusculane, et Vitruvio Polione. Heb-
be anche Tarento suo cittadino Lurito filosofo, molto nominato ne’ suoi tempi. 
Sono usciti altresì assai altri huomini illustri tanto in dottrina, quanto nell’altre 
virtù, che sarei lungo in ramentarli. Uscendo fuori della città, non molto però 
discosto, vedesi una picciola chiesa posta sotto terra, della quale è voce publica, 
che fosse fatta da San Pietro Apostolo. Il quale havendo varcato il mare, quivi 
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primieramente smontò a terra, et quindi poi a piedi passò a Roma. Ella è in gran 
veneratione (sì come ella merita) non solamente appresso i Tarentini, ma etian-
dio appresso i vicini popoli. Egli è il territorio di Taranto grasso, et fertile, et 
producevole d’ogni cosa necessaria per il vivere de i mortali, con il sale molto 
lodato da Plinio nel settimo capo [228v] del 31. libro dicendo quello essere soa-
vissimo, et bianchissimo sopra tutti gli altri. Et da Varrone è lodato il mele Ta-
rentino. Et Macrobio nel 3. cap. de Saturnali, scrive esser tanto molle la noce 
Tarentina, che appena toccata, si spacca. Della quale scrive Favorino significare 
in lingua de i Sabini, le pecore, et noci, Tarentino molle. Et per ciò quindi furono 
addimandati i Tarentini, come dice Varrone, scrivendo a Libone. Il che par con-
fermare Oratio quando dice. Et molle Tarentum. Plinio anche fa mentione de i 
Porri Tarentini nel 15. lib. scrivendo de i Porri, et nel 17. cap. favellando de i fi-
chi, così dice, Tarenti tantum praedulces fici nascuntur quas vocant Orias. Et nel 
22. cap. conferma quanto di sopra è detto della molle natura delle scorze delle 
noci. Poscia loda le castagne Tarentine nel 23. et etiandio le Napolitane. Scri-
vendo poi nel 29. capo del mirto, o sia mortella (come noi diciamo) dice essere il 
Tarentino di minute foglie. Martiale lodando i Porri Tarentini, così dice. 

Fila Tarentini graviter redolentia Porri, 
Edisti quoties, oscula clausa dato. 

Poscia passata la larga pianura parte ben coltivata, et parte piena di cespugli, 
ove era l’antica città, dopo 3. miglia si arriva al fiume Galeso. Vero è, che Livio 
nel 25. lib. dice esservi dalla città al detto fiume cinque miglia, narrando, che 
havendo pigliato Annibale Taranto, condusse l’essercito al fiume Galeso. Pera-
ventura potrebbe essere, che ne’ tempi di Livio fosse tanto dalla città discosto, et 
poi a poco a poco allargandosi da questo lato, così si avicinasse; conciosia cosa, 
che non sarebbe tal cosa da maravigliarsi, per essere usanza de i fiumi di non 
star mai fermi nel loro letto. Di questo fiume ne parla Vergilio nel 4. lib. della 
Georg. quando dice. Qua piger humectat flaventia culta Galesus, di cui scrive 
Servio esser detto fiume di Calabria, che passa appresso Taranto; che forse que-
sti luoghi ne’ suoi tempi si nominavano di Calabria; ma hora della Puglia. Sono 
arrivato al fine di questa Regione della Magna Grecia, secondo Tolomeo, et co-
me io promessi, hora passerò, a Terra di Otranto. 
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TERRA D’OTRANTO, 
NONA REGIONE DELLA ITALIA 
di F. Leandro Alberti Bolognese. 

Lasciando a dietro la Gran Grecia, entrerò alla descrittione di Terra 
d’Otranto, vicina a quella; la quale con più nomi da gli antichi fu nominata, co-
me dimostra Strabone nel 6. lib. Et prima fu detta essa Regione Giapigia, poi 
Messapia, et Calabria, et etiandio Salentini. Fu nominata Giapigia, come scrive 
detto Strab. et conferma Appiano Aless. nel 1. lib. delle guerre Civili, Plinio, et 
Solino da Giapigie figliuolo di Dedalo, capitano de i Cretesi, d’una femina di 
Creti, che passò in questi luoghi ad habitarvi. Et Messapia trasse il nome da 
Messapo capitano de i Greci, secondo Solino, et Vergil. nell’8. dell’Eneida, 
quando dice, Ductores primi Messapus, et Ufens. Et [229] Servio isponendo il 
seguente verso dopo due da quelli, Mittitur, et magni venulus Diomedis ad ur-
bem, scrive esser nella Boetia il monte Mesapio, talmente nominato da Messapo 
Capitano, il qual poi passò nella Giapigia, et da lui fu addimandata Messapia. E-
tiandio parte di questa Regione fu chiamata Calabria (come si dirà) da Calos, et 
Irio, che significano quivi scaturire tutti i beni (secondo che fu detto ne i Brutij.) 
Poscia questi popoli si addimandarono Salentini, da i Salentini di Creti (come 
vuole Strabone) che quivi vennero ad habitare. Secondo però Solino questi po-
poli hebbero origine da i Litij. Altri scrivono che gli fosse imposto tal nome da 
Salo, overo mare, sopra il quale si fermarono quivi i Cretesi con gli Illirici, che 
passarono a questa estremità d’Italia (come dice Festo.) Et altri scrissero che tal 
nome acquistassero dall’amicitia fatta fra Idomeneo, et Cretesi nel Salo, o sia 
mare, imperò che venne in questi luoghi Litio Idomeneo, secondo Verg. nel ter-
zo. 

Et Salentinos obsedia milite campos 
Lityus Idomeneus. 

Ben è vero, che gli antichi scrittori più volgarmente addimandano essa Regione 
Giapigia, et Salentini, che altrimenti, come si vede in Livio; et singularmente nel 
cinquantesimonono libro descrivendo la zuffa fatta fra Sempronio, et questi 
Giapigi, ove rimase vergognato; et poi un’altra volta gli spezzò, et così ricoverò il 
suo honore. Et Dionisio Alicarnaseo nel primo libro, anche egli talmente la no-
mina, quando scrive che smontassero a terra alquanti compagni di Enea alle for-
tezze di Giapigia, in quei tempi nominati Campi Salentini. Fu etiandio nominata 
Puglia, et al fine Terra di Otranto dalla città d’Otranto. Nella seguente Regione 
dirò la cagione, perché ella fu detta Puglia. Al presente io nominerò questa Re-
gione Salentini, come la dimanda Sempronio, Plinio, Pomponio Mela chiaman-
dola Campi Salentini, et Tolomeo. Parimente la chiamerò secondo il volgato 
nome, Terra d’Otranto. Della quale saranno i suoi termini da Taranto caminan-
do intorno al lito del mare Adriatico, qual è fra la gran Grecia, et questo paese, 
insino al capo di Santa Maria (da gli antichi detto Promontorium Iapigium, et 
Salentinum) et indi piegandomi al lito del mare Ionio, passerò a Brindisi, et da 
Brindisi trascorrendo per drittura arriverò a Taranto caminando per il mezo del-
la terra, sì come anche disegna Erodotto nel 4. lib. così dal mezo giorno vi dise-
gno Taranto col mare, insino a capo di S. Maria, dall’Oriente, detto Capo col mar 
Ionio, et etiandio dal Settentrione, cominciando da Otranto a Brindisi. Poscia 
dall’Occidente, Puglia Peucetia, hora Terra di Barri detta, con parte di quei luo-
ghi annoverati nella gran Grecia. È questa Regione un Braccio di Terra da tre la-
ti dal mare intorniato, cioè dal mare Adriatico, et Ionio, largo (cominciando da 
Taranto insino a Brindisi) trenta miglia secondo Plinio, ma secondo il Razzano, 
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vi sono dieci più. Vuol Strabone che vi sia tanto viaggio, quanto un buon cami-
natore potrebbe misurare in un giorno, non vi annoverando gli stadij, o miglia. 
Ritrovasi intorno a questo braccio di terra da Brindisi a Taranto 200. miglia. Il 
qual risguarda al levar del Sole nel tempo del verno, più che non fa al levar di 
quello nel tempo dell’Estate. Et è molto buono, et fertile paese, ove erano ne’ 
tempi antichi [229v] secondo Strabone 13. honorevoli, et ricche città, già man-
cate ne’ suoi tempi, eccetto Brindisi, et Taranto, il qual dice che fosse capo di 
questa regione come etiandio scrive Plinio. Ben è vero, che soggiunge Strabone, 
come ne’ suoi tempi si vedevano quivi alcune d’esse città, ma però divenute tan-
to picciole che parevano castelletti. Al presente non si ritrova in questi luoghi al-
cuna honorevole città eccetto Litio, essendo tutte l’altre rovinate, o male habita-
te, o divenute a guisa di piccioli castelli. Secondo Strabone, egli è tutto questo 
paese assai ben disposto al lavorare, però con artificio, imperò che egli è aspero, 
et sassoso, et ove non ritrovano sassi facilmente si lavora per esser le glebe gros-
se, delle quali se ne cava assai frumento, et altre cose. Et benché vi sia gran di-
sagio d’acqua, vedonsi però belli, et vaghi pascoli, con molti ordini d’alberi. Li-
vio in più luoghi rammenta i Salentini, tra i quali è nel nono libro, ove così dice, 
Salentini hostes popolo Rom. decernuntur, et nel 15. dimostra che fossero vinti 
da i Romani. Volendo adunque descrivere i luoghi posti in questo braccio di ter-
ra, comincierò da Taranto, ove lasciai la mia descrittione. Passato di qua da Ta-
ranto 5. miglia appresso la marina ad un gettar di sasso scopresi il nobil mona-
sterio di S. Vito, ove dimorano i monachi di S. Basilio. Quivi è molto riverito il 
capo di S. Vito non solamente da i Tarentini, ma etiandio da i vicini popoli. Più 
avanti caminando altre 5. miglia, et dal mar discosto uno, vi è il Monaciccio, et 
avvenga che da pochi sia habitato (per non soggiornare in questi luoghi, eccetto 
che i lavoratori de i campi) vi è però una bella, et forte Rocca, che pare a i navi-
ganti inespugnabile. Sono adunque questi luoghi appresso la marina, et fra la 
terra (cominciando da Taranto) discosto dal lito del mare un miglio, et anche 
più. Et etiandio veggonsi assai ville, da i paesani, detti Casali, che ciascuno d’essi 
ha una rocchetta per guardia de i campi, et altresì per difendersi dalle correrie 
de i ladroni, bisognando. Tra i quali è Lizzano da Monaciccio quattro miglia lon-
tano, poscia Pulsano, et Leurano, ove scaturiscono molte fontane di chiare ac-
que, con le quali si irrigano i vicini campi, onde se ne cavano assai frutti. Più ol-
tra da Monaciccio altre quattro miglia discosto, et dal mare tre, appare Marug-
gio castello, et approssimandosi al lito, il molto antico Tempio di S. Pietro, del 
quale si dice che fosse edificato ne’ tempi di detto Apostolo, ove ogni anno a i tre 
d’Aprile vi concorre gran numero di popolo. Seguitando il lito si scorge la città di 
Gallipoli, Galliopolis da Pomponio Mela nominata, ma da Plinio, Anxa, da Ta-
ranto 62. miglia discosta. Vuole Razzano, che ella fosse primieramente habitata 
da i Greci, et poi da i Galli. Vero è, ch’io sarei d’altra opinione, cioè, che fossero 
stati i primi habitatori i Galli, et poi i Greci. Et ciò mi fa credere il vocabolo che 
la tiene di Galliopoli da i Greci imposto, cioè città de i Galli; conciosia cosa che 
se i Greci havessero habitato quivi avanti i Galli, non l’havrebbono talmente ad-
dimandata, ma altrimenti. Il che par altresì confermar la chiesa Galliopolitana 
celebrando gli uffici al presente secondo i riti Greci, dinotando essere stato i 
Greci dopo i Galli. Anche secondo l’usanza s’elegge un Vescovo una volta della 
natione Greca, et l’altra volta della Latina. Giace questa città sopra uno scoglio 
posto nel mare, o sia sopra una picciola isola dall’acque marine [230] intorniata, 
congiunta però col continente con un ponte fermato sopra gran sassi. Occorre 
alcuna volta che tanto accrescono l’onde del mare, che si vede coperto detto 
ponte dall’acqua, che pare la città esser sopra un’Isola. Onde per esser talmente 
posta ne risulta maggior fortezza, tal che sarebbe gran difficultà a pigliarla per 
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forza. Ella è sì come un luogo da fare i mercati per li mercatanti, ove d’ogni luo-
go possono venir tanto per acqua quanto per terra. Et per tanto da ogni stagione 
dell’anno vi si veggono mercatanti, et massimamente Genovesi. Più nel mare 
scopronsi due picciole isole di poca importanza. Ha questa città buono, et fertile 
paese, dal quale se ne cava assai olio, vino, zaffarano, et altre cose per il bisogno 
de gli huomini, con gran moltitudine di pesce. Lungo il lito caminando da 30. 
miglia, ritrovasi Capo di S. Maria, talmente nominato hora dalla sontuosa chiesa 
quivi fabricata in honor della gloriosa Reina de’ Cieli Vergine Maria, detto da gli 
antichi promontorium Iapigium, et Salentinum, ma da Plin. Acra Iapygia, et da 
Strab. scopulus Iapygium. Entra questo promontorio molto nel mare risguar-
dando al levar del sole nel tempo del verno, et poscia rivolgendosi a poco a poco 
piegasi verso il Lacinio promontorio della gran Grecia, il qual si drizza 
dall’Occidente, et serra la foce del golfo di Taranto, et parimente è serrata la foce 
del seno Ionio da’ monti Ceraunij. Imperò che s’istende Italia con questo Pro-
montorio nel mare di riscontro all’Epiro (hora detto Albania) et fra questo capo 
del promontorio insino a i monti Ceraunij, (al presente di Chimara nominati) 
termina il mare Adriatico, et comincia l’Ionio, come più avanti dimostrerò. Tolo. 
addimanda questi monti di là dal mare nell’Epiro, di qua dall’Isola di Sasono, 
Acroceraunij. Ritornando al promontorio, o sia capo di S. Maria, dico che ove si 
vede l’antidetta honorevole chiesa dedicata alla Madonna, vi era anticamente il 
bello, et ricco Tempio di Minerva, molto riverito da i mortali, come scrive Strab. 
Del quale hora si veggono alcuni vestigi, al gettar d’una pietra, dalla detta chiesa 
discosti. Etiandio in questi contorni apparono alcune cose fatte dalle Ninfe (co-
me si dice) secondo l’opinione de gli antichi. Il che dimostra Ver. nel 3. li. nar-
rando il passaggio di Enea dell’Epiro et che quivi prima smontò a terra: facendo 
così parlare Enea a Didone. 

Crebrescunt optatae aurae portusque patefecit, 
Iam proprior, Templumque apparet in Arce Minervae. 

Et Servio dichiarando quel verso pur del terzo, Graiugenumque domos suspec-
taque linquimus arva, dice che Enea passò a questo luogo di Calabria, solamente 
per sacrificare a questo Tempio, del quale era fama, che quivi fosse stato ricevu-
to Palladio da Ulisse et da Diomede, che eglino l’havevano istratto da Ilio. Al-
trimenti però scrive Dion. Alicar. nel 1. lib. dell’historie; cioè, che quelli ch’erano 
in compagnia di Enea, non entrarono nell’Italia in un medesimo luogo; imperò 
che alcuni di quelli furono portati dalle navi alle fortezze de i Giapigi, ove si di-
ceva Campo Salentino, et altri calarono a terra appresso l’Ateneo, così chiamato 
quel promontorio, il qual si rappresentò ad Enea passando nell’Italia, ove si 
fermò; et per tanto fu poi addimandato Porto Venere. Misuransi da questo Pro-
montorio Salentino al Lacinio promontorio 700. stadij, che sono 87. miglia, et 
quindi a Crotone [230v] altretanto, ove scrissi essere il principio del golfo di Ta-
ranto, secondo Strabone. Più oltra lungo il lito caminando venti miglia, appare 
la città di Castro. Quivi si ragunano i mercatanti a fare i suoi trafichi, et massi-
mamente per comperare olio, che quivi è portato, sì come a luogo oportuno, da i 
popoli vicini. A questo luogo passò un Capitano di Solimano Re de i Turchi, 
ch’era venuto alla Valona con grossissimo essercito per terra, et per acqua per 
passar nell’Italia nel 1537. et scese a terra con gran numero di Turchi. Onde spa-
ventati i Castresi si dierono a patti, cioè, che fossero salvi quanto alle persone, et 
quanto alle loro facultati. Vero è, che ’l malvagio Capitano, non servando pro-
missione alcuna, entrando nella città, la saccheggiò, et havendo ucciso tutti gli 
inutili, ne condusse prigione tutti gli altri. Il che inteso dal Re Solimano, adirato 
lo fece uccidere, et poi ritornare tutti i prigioni con le loro robbe a Castro. Segui-
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tando il viaggio intorno la marina da venti miglia, ritrovasi il promontorio capo 
di Leuca, così addimandato da Leuca picciola città, che v’era ne’ tempi di Stra-
bone. Vuole Razzano, che quelli siano in errore, che dicono essere il capo di San-
ta Maria, il capo di Leuca, perché questo è esso, et non quello, per la ragione so-
pra detta, et nota Strabone. Et quivi si ritrovava ne’ suoi tempi una fontana 
d’acqua puzzolente. Ove dicevasi (favolosamente però) che fossero stati superati 
i Giganti Leutermij da Ercole, et scacciati da i luoghi vicini a Flegra di Campa-
gna, et inghiottiti poi dalla terra, et che la terra quivi gettasse quest’acque puzzo-
lenti per il sangue loro, qual haveva bevuto. Et per tanto dicevano alcuni, che 
fosse addimandato questo lito del mare Leuternio, da gli antidetti Giganti. Egli è 
lo spatio fra questo capo di Leuca, et l’Isola di Sasona (qual è nel mar Ionio ap-
presso Apolonia di Epiro) di miglia cinquanta, come par accennare Plinio, av-
venga che ’l dotto Barbaro dica esser corrotto il testo di Plinio tanto nuovo 
quanto vecchio, ove è scritto mille miglia, conciosia cosa che non dee passar 
cento. Io direi, come dice Strabone, che non passassero cinquanta miglia, come 
etiandio hora si dice, et si tiene. Et questo è il più stretto Braccio di mare da pas-
sare dell’Italia nella Grecia, che si ritrovi, come nota Plinio. Onde pensò Pirro di 
farvi un ponte di navi, acciò che per quello si congiungesse la Grecia con l’Italia. 
Della quale opinione fu altresì M. Varrone Capitano dell’armata navale di Pom-
peo, ne’ tempi della guerra de i Pirati. Ma non potero adimpire questa sua fanta-
sia nessuno di loro, essendoli vietato da maggiore impresa. Adunque non vi es-
sendo oltra cinquanta miglia da questo Promontorio all’Isola di Sassona, non 
passerà sessanta miglia lo spatio fra esso Promontorio, et i monti Ceraunij, o 
siano di Chimera. De i quali ne parla Verg. nel 3. 

Provehitur pelago vicina Ceraunia iuxta, 
Unde iter Italiam cursusque brevissimus undis. 

Il che isponendo Servio, dice esser tanto poco tratto di mare tra i monti Cerau-
nij, et Italia, che agevolmente si passa per ispatio di meza notte, non vi essendo 
oltra 60. miglia, fra il continente d’Italia, et della Grecia. Doppo 4. miglia, passa-
to questo Promontorio, navigando, però per mare, si ritrova Otranto città nomi-
nata da Strabone, et d’Antonino, Hydruntum, da Pomponio Mela, Hydrus, et da 
Plinio, [231] Hydruntium, da Tolomeo Hydra, et da Procopio nel 1. lib. delle 
guerre de i Gotti Hydruns; et similmente da Appiano Alessandr. nel 2. lib. delle 
guerre Civili. Ne’ tempi di Strabone ella era picciola città, et al presente è assai 
honorevole, et capo di questa Regione, dalla quale ha acquistato il nome di Ter-
ra d’Otranto. Et è posta appresso il promontorio Capo di Leuca sopra l’alte rupe 
del mare, risguardando all’Epiro hora Albania. Et ha un fortissimo castello fon-
dato sopra il sasso, che accenna al mare. In vero (sì come ho veduto) par detto 
castello inespugnabile, essendovi le debite provisioni. Fu talmente fortificato 
questo castello da Alfonso d’Aragona 2. Re di Napoli, havendo racquistato la cit-
tà delle mani de i Turchi: conciosia cosa che essendo passato un Capitano del Re 
de i Turchi dell’Albania, nel 1481. quivi, et smontato a terra pigliò per forza que-
sta città, et uccise tutti i maschi, eccetto i fanciulli, i quali servò per suo servitio, 
con le donne (come a me narrò un Gentil huomo di detta città, il qual fu un di 
quei fanciulli servati.) Narrava detto Gentil huomo tutto l’ordine della cosa, così. 
Essendo assaltata la città alla sproveduta da i Turchi, et havendoli fatto resisten-
za quanto erano state le loro forze, al fine essendo superati, et per forza entrati i 
Turchi nella città, udendo l’Arcivescovo tal cosa, incontinente vestito delle sacre 
vesti, con la mitra in capo, et la croce nella man destra, animosamente con quei 
Christiani, che vi erano, andogli contra, sempre esortandogli, et animandogli a 
star saldi nella fede di Christo, et a non temere quelli che uccidono il corpo, per-
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ché è niente, per rispetto dell’acquisto dell’anima, la quale s’acquista con la mor-
te del corpo per il nostro Salvator Giesu Christo. Or con queste, et altre simili 
sante parole, avanti a tutti s’appresentò a i crudeli Turchi, da i quali subitamen-
te fu ucciso con molti altri. Poscia ne furono fatti prigioni da ottocento, et con-
dotti fuori della città tutti ignudi, ad una picciola valle (hora valle de i Martiri 
addimandata, perché quivi furono tutti martirizati, per il nome di Christo.) Et 
avanti, che fossero uccisi, furono prima esortati da i Turchi a rinegar la fede di 
Christo, promettendogli assai cose, et poscia minacciati, non lo facendo, di ucci-
derli tutti. I quali tutti ad una voce risposero più tosto voler patire ogni aspro 
tormento, et poi la morte, che mai abbandonare la verissima fede di Giesu Chri-
sto. Adirati i crudeli nemici di Christo, cominciarono ad ucciderli. Ma per questo 
non spaventati, anzi più animati a morire per il Signor nostro Giesu Christo, si 
esortavano l’uno, et l’altro a sopportar le crudel ferite de i Turchi, et etiandio la 
morte. Onde (come a me diceva quel Gentil huomo, che vi era presente) si vede-
va il padre esortare il figliuolo a tolerare la morte per Christo, dicendogli che 
non temesse la morte del corpo, ma quella dell’anima. Et che talmente perdendo 
il corpo acquistava la vera vita; et che doveva avertire, che una volta bisognava a 
ciascun abbandonare questa vita, et non si poteva abbandonarla meglio, che per 
amore di Christo con molte altre simili parole, parimente il figliuolo raccordava 
al padre gli ammaestramenti da lui dati, di stare sempre costante nella fede di 
Christo, et che quello che gl’havea insegnato, lo dovesse hora eseguire, sì come 
era lui apparecchiato a dimostrare havendolo tenuto a memoria. Et con queste, 
et altre simili sante esortationi, tutti allegramente si offerivano al [231v] marti-
rio, parendogli di passare ad un glorioso convito, che in verità passavano al no-
bilissimo convivio di vita eterna. Et così tutti furono quivi uccisi, et martirigiati 
per la fede di Christo nostro Redentore. Uccisi adunque i santi martiri, et fatti 
servi tutti i fanciulli con le donne, avanti ogni cosa i perfidi Turchi, rovinarono 
tutti i Monasteri, et delle chiese ne fecero loro Moschee guastando tutte le ima-
gini de i santi, acciò non vi rimanesse alcun segno della fede di Christo. Ne ri-
mase però una figura della Madonna, col benedetto fanciullo in braccio, che non 
fu guastata, che si pensa fosse per non esser veduta da quegli sporchi nemici di 
nostra fede. Et ciò fu poi riputata cosa miracolosa, per esser quella posta in luo-
go aperto nel santuario della chiesa Maggiore. La qual poi (essendo ricoverata la 
città di mano de i Turchi, da Alfonso figliuolo di Ferrando d’Aragona primo Re 
di Napoli, et essendo ristorata la chiesa) fu molto honoratamente ornata, et così 
con gran veneratione al presente è tenuta. Poscia (come è detto) scacciati i Tur-
chi, furono raccolte l’ossa di quei martiri, et poste molto ordinatamente in una 
cappella del Domo, ove si vede l’ordine del martirio di quelli dipinto. Le quali 
sante ossa io considerando, mi mossero a gran divotione, attendendo quanta è 
grande la benignità d’Iddio verso i suoi fideli, che in ogni età dimostra non man-
care di farli vedere la sua possanza mescolata con la misericordia, havendo di-
mostrato, che etiandio ne’ nostri giorni si sono ritrovati tanti huomini da lui fatti 
costanti, c’hanno sopportato tanto allegramente il martirio per lui. Questo ho 
voluto scrivere, per consolatione del nostro secolo, ove si sono ritrovati ancor 
tanti martiri, acciò che si veda non mancar la gratia di Dio a chi si dispone di ri-
ceverla. Ritornando alla nostra descrittione dico, che havendo ricoverato Otran-
to Alfonso sopra nominato delle mani de i Turchi, talmente è stato di mano in 
mano ristorato di mura, et accresciuto di popolo, che vi è passato ad habitare di 
diversi luoghi, ch’al presente è molto forte, et pieno di bello, et civile popolo. Et 
similmente hora accresce per il trafico delle mercantie, che fanno questi nuovi 
cittadini. È il territorio d’essa città molto bello, et buono, et producevole di buo-
ni, et saporiti frutti. Veggonsi quivi etiandio belli, et vaghi giardini ornati di ce-
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dri, aranci, limoni, et d’altri frutti. Pigliando poi il viaggio al lito del mare, et 
piegandosi dal Promontorio capo di Leuca, verso l’Occidente, et lasciando O-
tranto (come si vede nelle Tavole di Tolomeo) a dietro 8. miglia, appare sopra 
un scoglio del mare Rocca fortissimo castello, che pare inespugnabile, pur che vi 
siano le necessarie provisioni. Quasi tutto il paese, che si ritrova fra Otranto, et 
Brindisi è pieno di olive, dalle quali se ne cava grande abbondanza d’olio, come 
poi dimostrerò ne’ Mediterranei. Seguitando pure il viaggio appresso la Marina, 
dopo 8. miglia vi è S. Cataldo contrada, ove si vede una Torre, ch’è, come un 
Porto di Leze, da quello discosto 8. miglia. A questo luogo quelli della città di 
Leze portano le loro mercantie, et quivi l’imbarcano per portarle altrove. Più ol-
tra caminando lungo il lito da 8. miglia, si arriva alla città di Brindisi nominata 
da Strab. Brundisium, et similmente da Plin. Solino, Pomp. Mela, Cesare ne’ 
Comentari, Livio, Tolom. Appiano Aless. nel 1. 2. 3. 4. et nel 5. lib. delle guerre 
civili, et nella guerra Illirica, da Corn. Tacito, nel 3. et 4. lib. da Silio Italico 
nell’8. [232] lib. Nec non Brundisium, quo desinit Italia tellus. Et da Catone 
quando dice. A Gargano ad Brundusium coluere Coeli, et etiandio da tutti gli al-
tri autentici scrittori, secondo Pomponio Mela, et Tolom. quivi a Brindisi co-
mincia la Calabria, et scorre insino ad Otranto per li Mediterranei, sì come io 
dimostrerò scrivendo i luoghi posti fra terra. Per hora altro non voglio dire, ma 
voglio scrivere di Brindisi, il quale fu edificato (secondo Trogo nel 12. lib.) da gli 
Etoli ne’ Pugliesi, che havevavo seguitato Diomede. Essendo poi quindi scacciati 
gli Etoli da i Pugliesi, hebbero risposta dall’Oracolo de gli Dei, che semper habi-
tarebbono in quel luogo, che ritrovassero. Et per tanto mandarono ambasciadori 
a i Pugliesi, molto pregandogli, che gli piacesse di restituirli la sua città, et che 
non lo volendo fare per amore, per forza la pigliarebbono. Il che udendo i Pu-
gliesi, et havendo inteso la risposta a loro fatta da gli Dei, altrimenti interpre-
tandola, uccisero detti Ambasciatori, et nella città gli sepellirono, acciò che quivi 
in perpetuo habitassero. Et così si verificò la risposta de gli Dei, imperò che qui-
vi lungamente habitarono. Ben è vero, che vuole Stra. che fosse habitata essa cit-
tà da i Cretesi, che si erano partiti di Creti con Teseo, et Gnoso; et che essendo 
poi da i Re governata, vi togliesse gran parte del suo paese Falante Capitano de i 
Parteniati, overo Tarentini. Il quale essendo scacciato da i suoi (come dissi in 
Taranto) quivi passò, et fu molto humanamente ricevuto da gli Brindesini. Al fi-
ne fu questa città Colonia de i Romani dedutta insieme con Fregolle, secondo 
Livio nel 19. lib. Et fu di tanta possanza ne i tempi antichi, che dice L. Floro de-
scrivendo la guerra de i Salentini, ch’ella era capo de i Salentini. Ora è molto 
male habitata, et peggio edificata. Et ciò dice Razzano essergli intervenuto per le 
maledette fattioni. Imperò che fra sé si sono rovinati i cittadini, guastando, et 
abbruciando gli edifici, et peggio facendo, che non havrebbono fatto gli nemici. 
Quivi si vede una forte Rocca, et il tanto nominato Porto annoverato fra i primi 
porti del mondo. Del qual dice L. Floro, Salentini Picentibus additi, caputque 
Regionis Brundesium inclito Portu. Egli è questo porto in tal guisa dalla natura 
fatto (come etiandio nota Strabone) che sotto una bocca sono serrati molti Porti 
tanto sicuri, che non possono esser conturbati da alcuna forza de’ venti, et meno 
dalle procellose onde del mare. Tiene la forma delle corna del Cervo. Et per que-
sto fu nominato Brundusium, imperò che aggiungendo esse corna alla città (che 
pare il capo) finge il capo del cervo con le corna, essendo ella nel mezo di esse, et 
però fu detta da i Messapij Brundesium, cioè capo di Cervo. Talmente giace det-
to porto. Vedesi prima la città, alla quale si entra per li Mediterranei, ove è la 
forte Rocca, et dall’uno lato, et dall’altro, sì come due corna, sono l’acque mari-
ne, che insieme si congiungono sotto essa, et fanno la città una Penisola. Entrato 
nel porto, chiaramente si veggono dette due corna fra la città, et la terra ferma 
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esser di tanta larghezza, et profondità, che sarebbono bastevoli a contenere ogni 
grandissima armata di mare di quanta grossezza fosse di navi. Alla stretta bocca 
dell’uscita d’esso vi sono due Torri una contra l’altra, alquanto discosta, dalle 
quali si può tirare una catena di ferro per sicurezza del Porto. Entrasi da questo 
porto in un altro maggiore continuamente allargandosi d’amendue i lati. Et così 
[232v] allargandosi crea un altro bello, et sicuro porto. A man destra di esso, 
dopo alquanto spatio vedesi la Torre del Cavallo, et a man sinistra similmente di 
riscontro di questa, vi è la Torre della Pena. Queste due torri furono fatte per si-
curezza di esso Porto. Fra queste due Torri nel mezo del mare dirimpetto alla 
stretta foce del primo porto (tre miglia però discosto dalla città) si scorge un 
scoglio lungo un miglio, et 500. passa largo. Nel cui principio verso la città si 
vede una fortissima Rocca fatta da Ferrando d’Aragona primo Re di Napoli, per 
maggior sicurezza di questo secondo porto, et non meno del primo, imperò che 
sia bisogno a ciascun che vi vuole entrare, che passi a man destra, o a man sini-
stra vicino a questa fortezza nominata Castello dell’Isola. È questa fortezza (co-
me io ho veduto) talmente fatta, che pare inespugnabile essendovi però dentro 
le cose necessarie. Et è tutta posta in Isola, essendovi stato tagliato una fossa nel 
sasso dalla parte, che risguarda al Settentrione, overo al mare, per la quale passa 
l’acqua marina. Ritornando al primo porto (nel cui mezo è parte della città) an-
ticamente vi era una Fontana d’acqua dolce, ove venivano i marinari a pigliar 
dell’acqua per li loro bisogni, come scrive Plinio. A questa città (per esser posta 
in luogo molto disposto per potersi passare tanto per terra, quanto per acqua 
della Grecia, et ancor dell’Asia, et d’altri paesi a Roma, et da Roma a i detti luo-
ghi) assai persone anticamente convenivano, come per l’historie si può conosce-
re. Livio sovente nomina essa città, et massimamente nel 27. lib. annoverandola 
fra quelle 18. Colonie, le quali dierono aiuto a i Romani, con denari, et soldati, 
ne’ tempi, che guerreggiava Annibale contra loro nell’Italia, lasciando gl’altri 
luoghi, ove nomina Brindisi: ritrovo nel 3. lib. come fosse assediato quivi Gneo 
Pompeo da Cesare, et rotti i Presidij da i nemici, et così liberato dall’assedio, et 
trasportata la guerra in Tessaglia, ove al fine fu superato Pompeo da Cesare, la 
qual cosa molto minutamente descrive Cesare nel 1. lib. de i comentari delle 
guerre civili. Et ivi dimostra il modo tenuto da Pompeo per uscire di Brindisi, 
essendo molto ben guardato il porto da Cesare. Veggonsi circa il porto (pur nella 
città) due Colonne di pietra drizzate assai alte. Et la cagione, perché siano quivi 
poste, non l’ho potuto intendere. Ne parla Faccio de gli Uberti di essa città nel 
primo Canto del 3. lib. così. 

Ma non cercamo senza molti affanni 
Isquilaci, Taranto, e Branditio 
Perché v’è malandrin di tutti inganni. 

Diede gran fama ne’ tempi antichi a questa città M. Pacuvio Poeta figliuolo di 
una sorella di Ennio, che scrisse alcune Tragedie, et morì d’anni 90. in Taranto, 
alla cui sepoltura vi fu posto questo Epitafio, come dice A. Gellio. Adolescens 
tam etsi properas, hoc te saxum rogat, ut se aspicias, deinde quod scriptum est 
legas. Hic sunt poetae Pacuvij Marci sita ossa. Hoc volebam nescius ne esses, 
Vale. Fu dipinto da costui il Tempio di Ercole nel Foro Boario secondo Plin. 
Questa città è ornata della dignità Archiepiscopale. Il cui territorio è molto ferti-
le, et copioso delle cose per il viver dell’huomo; et fra l’altre cose produce tanto 
oglio, che pare cosa incredibile a chi non haverà veduto le grandi selve de gli oli-
vi, che vi sono. [233] Vuole Rafael Volaterrano ne’ suoi comentari Urbani, che a 
Brindisi finisca il Seno, o sia Golfo Ionio, et che cominci il golfo Adriatico; come 
par etiandio accennar Pli. Ma Tolomeo dimostra esser posta la Puglia Peucetia, 
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et la Daunia (delle quali presto scriverò) sopra il Seno Ionio, il qual finisce al 
monte Gargano, ove ha principio il Golfo Adriatico. Altrimenti scrive Agathio 
nel 2. lib. delle guerre de’ Gotti, dicendo cominciare il Seno Ionio ad Otranto, et 
terminare a Pesaro. Così dice egli. Leuthares (quod reliquum erat) exercitus 
ductans, Apuliam, et Calabriam petit, et adusque Hydruntem urbem processit, 
quae supra littus insidet Adriatici maris, unde Ionius incipit sinus. Et alquanto 
più in giù. Uldach, unus, qui ad Pinsaurum iunctis exercitibus, stationem habe-
bant, et saltum insederant, ubi praevios hostium equites conspexere in ipso lit-
tore Ionici sinus, iter habentes. Vero è, che io volendo seguitar Tolomeo, dirò es-
sere addimandato Seno, o Golfo Ionio tutto il tratto di mare, che si ritrova fra 
Brindisi, et il monte Gargano, et che ivi finisca, et cominci il Seno Adriatico. Fu 
così nominata, golfo Ionico tal parte di mare, secondo Annio ne’ Comentari so-
pra Beroso Caldeo, con autorità di Solino, da Io figliuola di Nauloche Pugliese 
molto dishonesta femina, che sedea nel mezo delle vie per tirare gli huomini a i 
suoi dishonesti voti, la quale fu uccisa da Ercole Eraclio. Et per tanto fu nomina-
to Seno Ionio per esser stata uccisa sopra il lito del mare da questo lato. Il che 
conferma Faccio nel 15. Canto del 3. lib. Dittamondo, così. 

Ionio da Io ancor si dice, 
Et da Adria cittade l’Adriano, 
La qual fu già di qua molto felice. 

Havendo adunque descritto il viaggio intorno il lito del mare di questo brac-
cio di terra da tre lati dell’acque marine intorniato (com’è dimostrato) comin-
ciando da Taranto, et caminando circa il lito insino a Brindisi, ci rimane da de-
scrivere i luoghi posti fra terra di esso. Vero è, che avanti ch’io vi entri, si avver-
tisce il Lettore, che già furono due vie, per le quali si passava da Brindisi a Ro-
ma, come etiandio dimostra Strab. una delle quali era molto destra, et piacevole 
per li muli carichi, et questa passava per Puglia Peucetia, et Daunia, et poi per li 
Sanniti insino a Benevento, ove si ritrovava Egnatia, Celia, Netio, Canoso, et 
Cerdonia. L’altra via passava per il paese di Taranto, alquanto a man sinistra 
d’esso. La quale seguitando un buon caminatore, arrivava in una giornata alla 
via Appia, molto più agevole da carreggiare, che la prima. Per questa via vedeva-
si Uria, et Venosa. Era essa via fra Brindisi, et Taranto, et quell’altra ne’ confini 
de i Sanniti, et de i Lucani. Vero è, che poi amendue si congiungevano da Brin-
disi a Benevento, et quindi in Campagna. Et era nominata da Brindisi a Roma 
tal via Appia. Nella quale erano Caudio, Caiazzo, Capua, et Casilino insino a Ve-
nosa. Annoveravansi per questa via da Brindisi a Roma 360. miglia. Ritrovavasi 
altresì la Terza Via per passar da Brindisi a Roma di riscontro all’altre due, et ciò 
era per li Brutij, Lucani, et Sanniti; la quale parimente si congiungeva con la via 
Appia in Campagna; ma era più lunga dell’altre, di tre, o quattro giornate per il 
monte Apennino [233v] passando. Assai vestigi di queste vie in qua, et in là si 
veggono, et massimamente appresso Brindisi. Descritte adunque dette vie, pas-
serò alla promessa descrittione de i luoghi Mediterranei di questa Regione. 

 
LUOGHI POSTI FRA TERRA. 

Per terra adunque da Brindisi a Taranto, annoveransi 32. miglia (secondo 
Plinio) ma secondo Strabone, vi è tanto spatio, quanto a fatica può passare in 
una giornata un valente caminatore. Seguitando adunque questa via, et cami-
nando verso Taranto, da Brindisi otto miglia discosto, alle radici del braccio di 
uno picciolo colle, che deriva da Ostuno (di cui poi dirò) vedesi Missagno da i 
letterati Messania detto. Al mio credere quivi era Messapia nominata da Plinio 
ne’ Mediterranei di questa Regione insieme con Aletio, et con quella, di che par-
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lassimo nella Magna Grecia, hora detta Messafra. Produce il buon territorio di 
questo castello frumento, olio, et altri frutti con assai zaffarano. Seguitando det-
to collicello quattro miglia appar Lezano, et più avanti sopra il colle, Orea che ri-
sguarda a Taranto, quale però è discosto 24. miglia. Ella è nominata da Plin. nel 
10. capo del 3. libro Uria, et da Erodoto nel 7. lib. Iria, narrando la edificatione 
di essa fatta da i Cretesi, che prima erano passati in Sicilia, et 5. anni havevano 
tenuto assediato Camico, et havendo conosciuto non poterlo espugnare, erano 
ritornati alle navi, et essendo arrivati al lito del mar della Giapigia affannati fa-
bricarono essa città. Parimente la nomina Appiano Alessandrino Hyria nel 5. lib. 
dell’historie. È guardata essa città da una fortissima Rocca posta sopra il colle, 
di cui tiene la Signoria il Marchese della nobile famiglia de i Balci. Ne’ tempi di 
Strabone vedevasi nel mezo di questo braccio di terra la città di Tirea, ov’era un 
sontuoso palagio d’un gran signore. Ne fa memoria di questa città Livio nel 10. 
lib. narrando che Cleonimo Lacedemone, essendo quivi venuto, pigliò la città di 
Tirea de i Salentini, contra il quale vi mandò il Senato Romano Emilio Console, 
che lo fece fuggire co i suoi Greci alle navi, et restituì la città a i Salentini. Ove 
non si ritrova il luogo ove la fosse. Lasciando a man sinistra la città di Orea, et 
caminando più avanti si arriva a Taranto. Ben è vero, che volendo andare a Ta-
ranto per altra via, cioè per da Latiano, lasciando Orea, si passa da Franca Villa, 
castello posto alle radici di quel picciolo colle avanti nominato, che risguarda a 
Taranto lontano 5. miglia da Orea. Egli è molto fertile il territorio di Orea, et di 
Franca villa, il quale abbondantemente produce frumento, vino, et olio. Tiene la 
signoria di Franca Villa l’antidetto marchese. Quindi ad otto miglia alle radici 
del detto colle, pur verso Taranto vi è Grotaglie, da Orea altrettanto discosto. È 
soggetto questo castello alla chiesa di San Cataldo di Taranto. I suoi campi pro-
ducono gran copia di frumento, vino, et zaffarano. Ritrovasi in questo paese, se-
condo la pittura di Tolomeo, Rufe da lui chiamato Rudia città Greca, della quale 
pochi vestigi al presente appaiono. Etiandio talmente Rudia è nominata da 
Pomponio Mela, ma da Strabone Rhode, patria di Ennio poeta, come dimostra 
Pomponio Mela, et Sillio Italico, quando dice. Quem Rudiae genuere vetustae, 
avvenga che Eusebio scrive, che fosse [234] Tarentino, che forse così disse per 
esser molto vicino a Taranto, o per esser più nominato Taranto, che Rudia. Il cui 
epitafio posto sopra il suo sepolcro descrive Cicerone nelle Tusculane. 

Adspicite o Cives senis Ennii imaginis urnam 
Heic nostrum scripsit maxima facta patrum. 

Nemo me lacrymis decoret, nec funere fletu 
Faxit. cur? volito docta per ora virum. 

Poscia a dietro ritornando a Brindisi, et caminando verso Otranto fra terra si 
passa sempre per la Calabria, come dimostra Plinio, Tolomeo, Pomponio Mela; 
la qual comincia a Brindisi, et finisce ad Otranto, ove anticamente si ritrovano 
questi popoli, Sturnini, et Ureto secondo Tolomeo; et secondo Plinio Egentini, 
Butontinesi, Decuani, Brumbestini, Narbonesi, Sturnini, et Tutini, et Mela vi 
aggiunge Brindisi, Aletio, Lubie, et Otranto. Erano adunque tutti questi popoli 
addimandati Calabresi, et non quelli (hora così nominati) ch’erano Brutij, come 
dimostrai. Et benché fossero essi ne’ mediterranei, havevano però poco paese, 
imperò ch’erano la maggior parte di questo braccio di terra sotto i Salentini, et 
così da loro nominato. N’è fatta mentione di questi Calabresi da più scrittori, et 
massimamente da Corn. Tacito nel 3. lib. dell’hist. Dovendo scrivere i luoghi di 
Calabria, che sono fra Brindisi, et Otranto, comincierò dall’antidetta città di Lu-
pie, talmente nominata da Strab. et da Tolomeo Luspia, et da Pompon. Mela di 
Lubiae, et da Plin. Lispia, et da Appiano Alessand. nel 3. lib. Lipium. Vero è, che 
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nelle correttioni Pliniane, dice il latinissimo Barbaro, esser meglio a dir Lupia 
(correggendo Pl.) per esser così detta da Strab. et da Antonino nell’Itin. Era que-
sta città da Otranto distante 25. miglia, come dimostra la pittura di Tolomeo, et 
circa il lito del mare, ma secondo Strab. era ne’ mediterranei. Peraventura si po-
trebbono accordare così questi nobili scrittori, cioè, che la fosse tanto vicina al 
lito, che la si poteva dire esser littorale, et talmente fra terra, che la si poteva ri-
porre alquanto ne mediterranei. Di essa città hora niun vestigio si vede, avvenga 
che alcuni dicono, che fosse fatto Leze (del qual dopo poco scriverò) nelle rovine 
di quella. Ma di lunga s’ingannano, perché Plinio fa mentione di questa città, et 
di Aletini, et similmente Pomponio Mela nomina Valentium, ch’è Leze, et Lubie. 
Là onde se così fosse, come quei dicono, non havrebbono detti scrittori nomina-
to Aletium, et Luspia, differenti l’uno dall’altro. Forse che questi tali intendono 
di dire, che Letio fosse aggrandito per la rovina di Luspie, et così intendendo, 
potrebbesi verificare la loro scrittura. Secondo che io posso conoscere da Anto-
nino nell’Itinerario, non era molto discosto Luspia da Aletio, conciosia cosa che 
vuole Antonino, che siano 25. miglia da Luspia ad Otranto, sì come annoverano 
da Otranto a Leze, o poco meno. Là onde essendo in questo mezo, era poco di-
scosto da Leze città da Brindisi 24. miglia lontano, et dal mare otto, Aletium da 
Plinio nominato, da Tolomeo, et da Pomponio Mela: avvenga che ’l corrotto li-
bro dica Valetium. È questa città alquanto discosta dall’antico Aletio secondo il 
Volaterrano. Gli fu imposto tal nome (come dicono alcuni) a questa nuova città, 
la alcuni Litiesi, che quivi vennero [234v] dell’Asia, talmente da sé addiman-
dandola Litio. Et dice Razzano che se così fosse, si doverebbe scrivere Lytium 
così con lettera y. Altri dicono che gli fosse imposto tal nome, dal nome della pa-
tria del capitano de i soldati, che la fece, come par accennar Verg. nel 3. lib. 
quando dice. 

Et Salentinos obsedit milite campos 
Lyctius Idomeneus. 

Furono i Salentini popoli, una certa parte di questa Calabria, che prima fu habi-
tata da i Calabresi, et poscia per maggior parte posseduta da i Salentini. Et per-
ciò fu nominato il promontorio di S. Maria promontorium Salentinum da i detti 
Salentini. Qui passò Idomeneo da Litio città di Creti, essendo della patria scac-
ciato, come nota Servio sopra il verso di Vergilio avanti descritto. La cagione 
perché passasse a questi luoghi, così si narra. Essendo stata rovinata Troia, et 
volendo ritornare Idomeneo alla patria, et essendo molto conturbato dall’onde 
del mare, fece voto a gli Dei, che per loro sussidio ritornando salvo alla patria, di 
sacrificarli la prima cosa che gli verrebbe incontra nella entrata di essa. Fatto il 
voto, a salvamento fu condotto co i compagni alla patria. Nell’entrare di quella 
gli occorre la sua figliuola, tutta festeggiante per vedere il padre. La quale egli 
sacrificò a gli Dei, per compir la promissione a loro fatta, (come scrivono alcuni) 
ma secondo che altri dicono, havendo istratto il padre il coltello per sacrificarla, 
incontinente levandosi a furia i cittadini, gliela tolsero delle mani, et con gran 
sdegno lo scacciarono fuori della città. Essendo adunque Idomeneo scacciato 
della patria, et vagando per il mare in qua, et in là, per ritrovar luogo che gli ag-
gradisse, dopo molti stenti arrivò a questo promontorio Giapigio, et scendendo a 
terra, edificò questa città, addimandandola Litio dalla patria sua. Il che par con-
fermar Verg. nel 3. della Eneida, quando dice. 

Fama volat pulsum regnis cessisse paternis 
Idomenea ducem desertaque littora Cretae. 

Ella è questa città dal promontorio Giapigio, o Salentino, o sia capo di S. Maria 
discosta da 30. miglia, et è molto honorevole tenendo il primato di questa Re-
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gione, tanto nella struttura, et dispositione de gli edifici, quanto nella moltitudi-
ne del popolo, et nella ricchezza, et civiltà. Quivi è il Real consiglio di Puglia, ove 
si radunano i popoli a trattare le sue differenze avanti i consiglieri. Il territorio 
d’essa è molto buono, dal quale si cava grano, vino, olio, mandorle, aranci, li-
moni, et altri saporiti frutti. Diede gran nome a questa patria ne’ giorni nostri 
Roberto dell’ordine de i Minori Vescovo d’Aquino, huomo molto letterato, et e-
loquente predicatore, il quale lasciò dopo sé alquanti volumi di prediche per le 
quai chiaramente si può conoscer di quanta dottrina fosse ornato. Caminando 
più avanti, si giunge ad Otranto. Poscia piegandosi al capo di S. Maria otto mi-
glia da Otranto, et sei dal mare, fra terra appare il castello di Busardo, et dopo 
tre miglia, Andrano: et passato altretanto spatio, Tricasso buon castello soggetto 
al Conte di Cento, della nobil famiglia de i Balci. Poscia havendo caminato altre-
tanto paese, vi è Alessano, et più avanti mezo miglio monte Sardo, Villa [235] di 
Santa Maria, con molt’altre contrade piene di habitatori, che sono in questo pa-
ese. Tutti questi luoghi sono ben coltivati, et ornati di belle vigne, d’olivi, 
d’aranci, et d’altri simili alberi fruttiferi, che paiono giardini, dando gran piacere 
a risguardanti. Poi si vede la città di Minervino dal mare 12. miglia discosto. Pi-
gliando il viaggio da monte Sardo, et caminando due miglia si scorge Gagliano; 
et dopo sette, per la via che passa ad Ussento, si veggono molte ville, et contrade 
habitate da Greci, che osservano i costumi, et cerimonie greche insieme col fa-
vellare, et nel vestire, et ne gli uffici divini, avvenga che anco parlano Italiano. 
Me ricordo che quindi passando del mese di Novembre, intesi da loro, che cele-
bravano la festa di san Filippo Apostolo, la qual celebra la chiesa Romana il 
primo giorno di Maggio. Credo che detti Greci siano usciti da quei Greci 
ch’erano quivi posti per guardia, et presidio di questi paesi ne’ tempi che gli Im-
peratori di Costantinopoli tenevano la signoria d’essi. I quali poi furono quindi 
scacciati da i Normani (come dimostra Biondo nell’historie) et pur rimanendovi 
alcuni d’essi, ne siano poi usciti questi tali, che sempre hanno ritenuto i costumi 
Greci in tutte le sue cose. Havendo passato sette miglia fra queste belle, et dilet-
tevoli contrade, ritrovasi Ussento città posta sopra il colle, da Otranto 20. miglia 
discosto. Era anticamente assai gran città, come si può istimare da i vestigi, che 
appaiono de gli antichi edifici, et hora è molto picciola. La nomina Tolomeo U-
xentum. Si ritrova esser ella al mare vicina 4. miglia. È molto honorata la chiesa 
di S. Maria posta nel territorio di essa da i vicini popoli, ch’è edificata nel luogo 
ov’era la città di Vereto da gli antichi detto Veretum, i cui habitatori addimanda 
Plinio Veretini; avenga che ’l corrotto testo dica Neretini. Dimostra Tolomeo che 
amendue queste città fossero non molto discoste l’una dall’altra ne’ mediterra-
nei assai vicine al golfo di Taranto. Egli è Ussento 20. miglia discosto dal capo di 
S. Maria, et altretanto da Gallipoli, havendo grasso paese, che produce vino, o-
lio, con altri buoni frutti. Tiene la signoria di essa città il conte di Cento. Poscia 
passando sei miglia, vedesi Specchiano, et più oltra tre, Ruffiano; et dopo 5. Co-
rano, et passato altrettanto Corliano da Otranto 13. miglia lontano. Egli è posto 
questo nobile, et forte castello sopra la schiena di un picciolo colle, risguardando 
a tutti i vicini luoghi, che par signoreggiarli. Onde passandovi con maestro 
Francesco da Ferrara generale dell’ordine de i predicatori nel 1525. del mese di 
Novembre, n’era signor Giovambattista di Monte, gentilhuomo Napolitano. Il 
qual sì come huomo generoso, et magnifico, come intese noi avvicinarsi, ci 
mandò in contra tre miglia due suoi figliuoli l’uno di anni 10. et l’altro di 9. ric-
camente vestiti, sopra due possenti cavalli guarniti di seta co i fornimenti dorati; 
che parevano due angeli. Co i quali erano molti servitori, col loro preccettore, 
con molti nobili huomini a cavallo molto ben vestiti. Nello scontro del generale, 
tanto riverentemente lo riceverono, che non più saggiamente sarebbe stato rice-
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vuto d’alcun huomo più prudente, et lo misero nel mezo et così lo condussero al 
castello. Nell’entrata della Rocca, si rappresentò il detto Signore, honorevol-
mente vestito, secondo richiedeva la sua età, che pareva d’anni 50. in 60. et mol-
to humanamente lo ricevé. Et furono sbarrate tante [235v] bocche di fuoco, che 
pareva dovesse rovinar l’aria. Et poi lo condusse alle nobili, et magnifiche stan-
ze, ov’era apparecchiato una nobilissima cena, da ragguagliare ad ogni lautissi-
mo convito. La mattina ci mostrò tutta la Rocca, la quale tanto per il luogo 
(ov’ella è posta) quanto per le grosse mura par esser inespugnabile essendovi 
però le condecenti provisioni, sì come hora vi sono. In vero parve a noi essere 
una delle forti Rocche, che si possano ritrovar nell’Italia, benché non sia della 
grandezza di molte altre. Et diceva esso Signore haver fabricato questa fortezza 
con tutti quelli ordini, che fosse stato possibile ad imaginarsi, et poi l’haveva 
tanto fornita d’artigliarie, et di tante monitioni condecenti, acciò che occorrendo 
caso (che Dio non lo permetta) che i Turchi smontassero a terra in questi luoghi 
(come innanzi ne’ tempi di Ferrando Re di Napoli erano smontati ad Otranto) si 
potessero assicurare i Signori del Regno, che bisognasse a quegli fermarsi quivi 
alquanti mesi, se volessero pigliare detta fortezza; et in questo tempo potrebbe 
mettersi ad ordine per vietargli il passo più oltra. Veduta la Rocca, ci condusse al 
suo giardino, molto vago, et bello, pieno di cedroni, aranci, et d’altri alberi frut-
tevoli. Vidi quivi fra l’altre rare cose un tronco di cavolo alto un piede di tanta 
grossezza, che oltra tre palmi era di grossezza, misurando però intorno. Cosa ve-
ramente da far maravigliare quelli che non l’havranno veduto. Considerato il 
nobile Giardino, et montati a cavallo, accompagnò esso signore il Generale al-
quanto, et pigliata licenza, lasciò i due figliuoli con l’honorata compagnia con 
noi. Erano detti fanciulli altrimenti addobbati, et parimente i cavalli, da quel che 
avanti erano. Et così ci fecero compagnia insino al fine del suo territorio. Et poi 
riverentemente con atti signorili, chiederono licenza di ritornare al loro padre. 
Questo ho voluto scrivere per dimostrare, in quel ch’io posso, et gratitudine alla 
magnificenza, et gentilezza usata verso noi da tanto huomo. Ritornando alla di-
scrittione nostra. Come di anzi ho detto, si veggono assai ville, et contrade, mol-
to habitate da’ Greci, in questo paese, che si ritrova fra Otranto, et Corliano, ch’è 
tutto dilettevole, et producevole di saporiti frutti, imperò che da ogni lato si veg-
gono giardini di Cedri, Aranci, Limoni, et d’altri frutti. Più oltre a Corliano 5. 
miglia, appare il nobil castello di S. Pietro in Gallatina posto fra le gran selve 
d’Olivi. Ha la signoria di questo castello Ferrando della nobile famiglia de i Ca-
striotti, che quivi vennero dell’Albania fuggendo davanti i Turchi. Egli è questo 
signore molto humano, et generoso. Quindi partendosi, et caminando un miglio 
appar Soleto, molto antico luogo, postro circa il picciol colle, che risguarda al 
mezo giorno, Soletum da Plinio nominato; del qual tiene la signoria il Duca di 
San Pietro in Gallatina. Non meno è pieno il paese di questo castello d’Olivi di 
quello di S. Pietro sopranominato. Dopo tre miglia ritrovasi Sternatio, da Otran-
to discosto tredici miglia, fra questo luogo, et Otranto da ogni lato veggonsi ville, 
contrade, et castelli tra i quali vi è Scuriano discosto dal Bastardo otto miglia, et 
da due appare il fortissimo castello di Noia posto in forte luogo. Quindi a Con-
vertino misuransi sei miglia, et di lì a Leurano quattro, et dopo altrettanto vede-
si Velleia, et dopo sei S. Gianazzo castel della Chiesa di Brindisi; et passato sei, 
vi è Torre appresso ad Oreo [236] altretanto. Da Oreo a Franca Villa sopra de-
scritta, annoveransi quattro miglia, et quindi a Grottaglie otto: et similmente da 
altretanto, caminando verso Brindisi, appar Latiano; et quindi a Missagno, vi è 
la metà del viaggio. Partendosi da Missagno, et caminando per la via verso la 
marina 5. miglia, vi è Cilino, et passati quattro Curchialoro; et dopo 8. Letio; et 
quindi a Capia, altretanto; et passato 4. Gugnano. Passando a S. Pietro in Galla-
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tina, et caminando per li Mediterranei verso Taranto 5. miglia, vi è Gallatina 
honorevol castello, posto similmente anche lui fra le selve di grandi olivi, sogget-
to alla generosa figliuola del Duca di Ferrandina. Diede gran fama a questa pa-
tria Antonino (detto il Galateo dal luogo) filosofo, medico, oratore, poeta, et ec-
cellente cosmografo, come facilmente si può conoscer dalle tavole della cosmo-
grafia sottilmente da lui disegnate, come scrive Razzano, che le vide. Si dee av-
vertire, qualmente fra Ussento, et Gallipoli, (del qual scrissi ne’ luoghi Litorali) 
si ritrova Rachaele picciolo castello 8 miglia da Gallipoli discosto, posto fra ter-
ra, sotto posto alla signoria di Alfonso de i Tolomei di Siena. Anche alcune villet-
te, et contradelle in qua, et in là, per questi luoghi vicini si veggono, che per non 
esser di grand’affare, le lascio senza memoria. Ritornando a Gallatina, et haven-
do quindi caminato 6. miglia, appar Paravita dal mare 7. miglia lontano. Et da 
Gallatina rivolgendosi a man sinistra, dopo tre miglia si vede la città di Nardo 
molt’antica, da Tolomeo, detta Nertitum, la qual è molto civile, ricca, et di popo-
lo ben piena. Tiene un bello, vago, et abbondante territorio, ornato d’Aranci, li-
moni, et di gran selve d’olivi, et di belle vigne. Misuransi da Gallipoli a questa 
città nove miglia, et dal mare 4. Sono signori di essa col titolo del Ducato, quei 
della nobile famiglia d’Acquaviva. Fece molto nominare questa città ne’ nostri 
giorni Francesco (detto il Nardo dalla patria) dell’ordine de i predicatori filoso-
fo, et gran teologo, sì come si può conoscere dall’opere da lui lasciate, et massi-
mamente da i comentari sopra la Metafisica d’Aristotele. Lungo tempo soggior-
nò in Padova salariato da i Sig. Venetiani, acciò leggesse in quello studio, ove 
passò all’altra vita nel 1480. Quindi caminando verso Taranto da 25. miglia da 
Nardo discosto, appar Casal Nuovo. Secondo alcuni era quivi Mandurino, et se-
condo altri Messapia. Più volentieri m’accosterei a i primi, perché io credo che 
Messapia fosse, ove è Messagno (come dissi.) Addimanda Livio Mandurino, 
Manduria nel 27. libro, narrando che Q. Fabio Console pigliasse Manduria ne i 
Salentini. Etiandio al presente è constantemente tenuto dal volgo, che quivi fos-
se detto Mandurino, o sia Manduria da Livio nominata. Egli è signor di questo 
castello il Marchese d’Uria. Produce assai grano il territorio di esso. Passando 
più avanti s’arriva a Taranto. Et così sono giunto al fine di questa Regione de i 
Salentini, hora terra d’Otranto nominata. 
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TERRA DI BARI, 
DECIMA REGIONE DELLA ITALIA 

di F. Leandro Alberti Bolognese. 
 
Bella sarà la descrittione di questa Regione, hora nominata terra di Barri, et 

dagli antichi Apulia Peucetia, (s’io non m’inganno) imperò che in essa [236v] si 
ritrova tanti buoni, et saporiti frutti, et d’altre cose tanto per il bisogno de i mor-
tali, quanto per li piaceri, ch’ella è cosa maravigliosa, secondo che a parte a parte 
dimostrerò. Fu primieramente nominata Ausonia da Ausonio Re d’Armenia, che 
quivi passò, et si fermò, come dimostra Beroso Caldeo nel 5 lib. dell’antichità, 
quando dice. Aralij Septimi Regis Assiriorum, anno decimo, Armeni Ianigenae 
Griphonij cum colonijs suis ad Aurunum danigenam venerunt, quos exceptos 
hospitio etiam sedem cum Ianiginis Ragenuis assignavit, Classe quoque Auson 
eodem tempore ab Aurnus fuit exceptus anno octavo sequente. Et ipsi sedes in 
orientali Italia ab eodem consignata fuit. Et così fu nominata Ausonia questa 
parte (com’è detto, et parimente ne parlai nel principio d’Italia, scrivendo, che 
fosse già detta Ausonia.) Fu etiandio addimandata Apulia (secondo però alcuni) 
da A, che significa in greco, senza, et pluvia, cioè senza pioggia, imperò che di 
rado vi piove. Il che par confermare Faccio degli Uberti nel primo canto del 3.lib 
Dittamondo, così. 

È detta Puglia, che ’l caldo v’è tale, 
Che la terra ne perde alcuna volta 
La sua virtude, e fruttifica male. 

In vero pare a me questa assai storta etimologia, perché chiaramente si vede ella 
esser sofficientemente bagnata dalla pioggia, producendo tanta abbondanza di 
grano, orzo, vino, lino, olio, mandorle et altre delicati frutti in tal maniera, che 
facendo paragone d’essa al resto d’Italia, per aventura potrei dire, che ne produ-
ce tante quante essa: Et se la non avesse sufficiente pioggia, non potrebbono 
questi paesi tanto abbondantemente fruttificare. Non però nego ritrovarsi quivi 
alcuni luoghi molto caristiosi d’acque, et di pioggia (come si dimostrerà poi) per 
la qual cosa fu costretto a dire Oratio, Siticulosae Apuliae nominandola, così 
piena di sete; et parimente Persio nella prima Satira. Nec linguae tantum sitiat 
canis Apula tantum. Se anche fosse vero, quel che dicono questi tali, cioè, che la 
fosse nominata Apulia per non scendere la pioggia, non sarebbe buona questa 
sua etimologia, dicendo che Apulia vuol dire senza pluvia, ma si dovebbe dire 
Apluvia. Altri dicono, che tal nome gli fu posto da Apulo antichissimo Re di que-
sto paese, che quivi passò ad habitar molto tempo innanzi la guerra di Troia. Al-
tro non ritrovo della cagione di tal nome. Ora addimandansi tutti questi paesi 
Puglia, avvenga che sia parte d’essa con altri particolari nomi chiamata (come si 
dimostrerà.) Sono i termini di questo paese nominato Puglia, secondo Catone 
nell’Origini, Strabone, Plinio, et Tolomeo, dal territorio di Taranto, et di Brindisi 
per lunghezza al fiume Fortore di là dal monte Gargano, et per larghezza dal 
mare Supero, o sia Adriatico secondo Plinio, o sia Ionio, secondo Tolomeo, a i 
Lucani, Irpini, et Sanniti; così dall’Oriente haverà i Salentini; dal Mezo giorno 
Lucani, Irpini, et Sanniti; dal Settentrione il Seno Ionio, o Adriatico; 
dall’Occidente il fiume Fortore, termine de Caraceni, et Frentani, hora Abbrutio 
detti. Vero è, che questo paese posto fra detti termini è partito in due parti da gli 
antidetti scrittori, volendo che la prima parte, la quale comincia al territorio di 
Brindisi, et di Taranto (come è detto) finisca allo [237] Aufido, hora Lofante 
nominato; et l’altra, che è quivi, comincia, et trascorre al fiume Fortore, servan-
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do ciascuna d’esse la loro larghezza tanto a man destra, quanto sinistra (secondo 
è detto di sopra) comparativamente. Ella è addimandata la prima parte Apulia 
Peucetia, o siano Peucetij popoli da Peucetio fratello di Enotrio, et figliuolo di 
Licaone, come scrive Dionisio Alicar. nel 1. lib. dell’historie, i quali ne vennero 
quivi di Grecia di 17. età avanti la guerra di Troia, et in questo luogo si fermaro-
no co i compagni, volendo habitare sopra i Giapigij. Et per tanto dal detto Peu-
cetio acquistarono il nome questi popoli. Il che conferma Mirsillo Lesbio, ag-
giungendovi, che questi nuovi popoli furono quivi menati da Enotrio, et da Peu-
cetio fratelli, di Arcadia, ove prima habitavano gli Ausoni, et però fu nominata 
parte di questo paese Enotria, qual era di riscontro a i Peucini. Et questa fu la 
prima Colonia, o siano i primi huomini mandati fuori di Grecia ad habitare al-
trove, che fu avanti la rovina di Troia poco meno di 15. età, cioè di 375. anni, se-
condo Mirsillo, ma di 17. etati, secondo Dionisio Alicarn. o sia d’anni 400. poi-
ché ogni età contiene anni 25. come vuol Senofonte ne gli Equivoci. Ben è vero, 
che come dice Giovanni Annio, par che si debba più tosto credere in questa cosa 
a Mirsillo, che a Dionisio, per esser molto più antico scrittore Mirsillo d’esso, 
conciosia cosa, che maggiormente si dee credere a i più antichi, che a gli altri, 
per esser stati eglino più vicini alle cose fatte. Sia come si voglia, sarà in libertà 
del Lettore di credere a cui li parerà. Furono etiandio nominati quei popoli, che 
habitarono fra il territorio di Taranto, Brindisi et il fiume Aufido Etoli da Etolia 
di Grecia, i popoli della quale vennero in questi luoghi ad habitare, come scrivo-
no alcuni, i quali scacciarono di quindi i Pediculi, et vi rimasero loro. Che cosa 
fossero i Pediculi, lo narra Strab. nel 6.lib. et Pli. nel 3. e dicono, che furono no-
ve giovanetti, et altrettante donzelle, che dell’Illirio quivi passarono, et vi habita-
rono de i quali ne uscirono 13. popoli. Et acciò più agiatamente vi potessero di-
morare fecero molti castelli. Talmente Pediculi furono addimandati, sì come 
putti, et fanciulli, conciosia cosa, che quel, che noi volgarmente diciamo putto, i 
Greci dicono pedia; vogliono adunque Pediculi significar puttini, et fanciullini. 
Non è però da credere, che questi fanciulli, et fanciulle (benché fossero di nobile 
lignaggio) havessero havuto tante forze, che havessero potuto soggiogar questo 
paese, et che da loro fosse stato nominato, ma gli fu conceduto tal honore da i 
loro compagni per essere più nobili d’essi, Al fine ottenne questo paese il nome 
Peucetia, com’è stato detto, et hora si addimanda Terra di Barri, dalla città di 
Barri, capo di questa Regione (come si dimostrerà.) Comincia poi al fiume Aufi-
do, o Lofante, altre parte che trascorre quindi al fiume Fortore detta Apulia 
Daunia, overo Daunij da Daunio loro antichissimo Re, suocero di Diomede (co-
me poi narrerò nella descrittione d’essa.) Ora ho da descrivere questa parte di 
Puglia detta Peucetia, o sia terra di Barri, et prima descriverò i luoghi lungo il li-
to del mare, secondo il mio costume, et poi quei, che sono fra terra. Passato a-
dunque il porto di Brindisi, piegandosi alla Borea, entrasi nel lito del mare della 
città di Ostuno, ch’è dalla marina 4. miglia di costa, della quale ne parlerò ne’ 
mediterranei. In questo lito vedesi Villa [237v] Nova porto di Ostuno, ove por-
tano gli Ostunesi le sue robbe ad imbarcare per mandare altrove. Quindi a 14. 
miglia (non però molto dal lito discosto) si scoprono i vestigi dell’antica città di 
Egnatia fra cespugli, urtiche, et pruni. Ella è talmente nominata da Plin. Pomp. 
Mela, Oratio, et Tolo. Più avanti 4. miglia, appar una picciola fortezza, nominata 
S. Stefano, posta sopra uno scoglio di mare formato a guiso d’un braccio di ter-
ra, ch’entra nell’acque, sottoposta a i cavalieri di S. Giovanni di Rodi. Caminan-
do da due miglia lungo il lito ritrovasi la città di Monopoli, non molto antica. Io 
non ritrovo alcuno scrittore, che faccia mentione d’essa. Vero è che il Volaterra-
no ne’ suoi comentari Urbani dice, che la fu fatta per la rovina d’Egnatia, ch’era 
poco discosta da essa. Ella è bella, nobile, et civile città, ma non è di 
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grand’ambito, ma ben ornata di sontuosi edifici. Tra l’altre cose degne da farne 
memoria è, che nella chiesa principale si vede una Cappella ornata di belle sta-
tue di marmo tanto artificiosamente fatte da Lodovico Fiorentino eccellente sta-
tuario, che meritevolmente si potrebbero ragguagliare alle statue di quegli anti-
chi scultori, tanto lodati da Plinio, et da gli altri antichi scrittori. Ha dato gran 
fama a questa città Bartolomeo Sibilla dell’ordine de i predicatori eccellente filo-
sofo, et dignissimo teologo. Et il simile ha fatto questi anni passati Girolamo 
(detto il Monopoli) pur egli anco di detto ordine. Il quale lungo tempo lesse a 
Padova, et a Napoli con gran favore degli studenti, et al fine fatto Arcivescovo di 
Taranto, passò all’altra vita a Viterbo nel 1528. lasciando alcune opere testimo-
nio di sua dottrina. Si raccoglie nel territorio di questa città grand’abbondanza 
di vino, et di oglio. Onde mi dissero i cittadini, che essendo la stagione delle oli-
ve, che roccoglievano l’anno più di 20000. some di oglio. Che in vero parrà cosa 
molto difficile da credere a quelli, che non haveranno veduto le selve degli olivi, 
de’ quali sono pieni tutti questi luoghi, et tutta questa Regione, o sia Terra di 
Barri. Avanti caminando lungo il lito 15. miglia scopresi sopra un’alta, precipito-
sa, et sassosa rupe la città di Polignano assai civile, et ben piena di popolo. Sotto 
la quale veggonsi molte caverne, nelle quali con grande impeto entrando, et poi 
pian piano uscendo l’onde marine ne riesce i dilettevoli ribombi, che danno gran 
piacere a chi li sente, per il gran mormorio, et sussurro, che di continuo genera-
no, et creano. Quivi sono degnamente riveriti i corpi di S. Vito, Crescentio, et 
Modesto martiri. Anche il paese di questa città produce assai vino, et delicato 
oglio, con mandorle. Et come ho detto da ogni lato veggonsi gran boschi di olivi, 
et di mandorle, sì come ne i luoghi fra terra posti, dimostrerò. Circa il lito di 
questo paese, assai buoni, et saporosi pesci si pescano. Poscia doppo sette miglia 
pur appresso la marina evvi l’antico, et sontuoso Tempio dedicato a S. Vito; ove 
si vede qualche simiglianza di porto però che egli è piaggia tutto il lito, comin-
ciando da Brindisi, et seguitando la marina, et così non vi si trova luogo, ove 
possano esser condotte le navi appresso terra per fermarsi essendo l’acqua tanto 
bassa, che fa bisogno, che le navi nell’alto mare si fermino con l’anchore, dal lito 
assai lontano. Poscia quindi due miglia scorgesi Molla castello, edificato al lito. 
Avvenga, che ’l sia assai sofficiente d’habitationi, nondimeno è pieno di popolo 
di costumi rozi. Questi anni passati vi fece il [238] Marchese di Polignano una 
molto forte, et artificiosa Rocca per guardia di questo sito. Parimente il paese di 
questo castello produce assai vino, et oglio, come fanno gli altri luoghi vicini. Poi 
quindi 10. miglia appare l’antica città di Barri. Barium detta da Pomp. Mela, da 
Tolomeo, et da Corn. Tac. nel 6. lib. dell’hist. quando dice Syllanus tamquam 
Naxum deveheretur hostia amotus, post municipio Apuliae, cui nomen Barium 
est clauditur. Ma Strabone la nomina Barri, et Barretum, et Plinio Barionon, di-
cendo, che avanti fosse addimandato Iapyx dal figliuolo di Dedalo, dal quale e-
tiandio fu nominata la Iapigia, (come ne’ Salentini dissi) et essendo poi accre-
sciuto da Bariono (uno di quei nove fratelli pediculi) fu addimandato da quello 
Barri secondo Razzano. Ella è bella, et civile città, et piena di popolo. Onde me-
ritevolmente tiene il primato di questa regione, et da quella è nominata Terra di 
Barri; anch’ella ornata della dignità Archiepiscopale. Quivi si solevano coronare 
i Re di Napoli, et di Sicilia. Ove insino ad oggi si veggono i vestimenti, et altre 
insegne Reali, delle quali erano coronati, et consagrati; sì come io ho veduto. 
Vedesi qui il superbo Tempio dedicato a S. Niccolò già Vescovo di Mirea, ove 
sono con gran riverenza conservate le sue sante Reliquie. Dalle quali insino ad 
oggi (come io chiaramente vidi) scaturisce un liquore, da i cittadini Manna det-
to, ch’è cosa di gran maraviglia. Ritrovandomi quivi nel 1525. mi fu mostrata da 
i venerandi sacerdoti, che havevano cura di questo sacrato Tempio, come già era 
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coperta la volta, quale è sopra l’Altare (sotto cui giacevano le pretiose reliquie 
del santo) di lamine d’argento, et parimente le quattro colonne, che la sostenta-
no, ma che furono spogliate da Ferrando d’Aragona primo Re di Napoli guer-
reggiando co i Turchi, per ricovrare Otranto, che l’havevano pigliato (secondo 
ch’è dimostrato.) Poscia soggiunsero, et dissero, che da quel tempo in qua (sì 
come par cosa volgata) mai più haveva prosperato detto Re, anzi sempre erano 
(non solamente di esso, ma anche de’ suoi figliuoli) passate le cose di male in 
peggio, come a tutta Italia era manifesto. Vedesi etiandio in questo Tempio un 
ricchissimo Tesoro, ove sono assai vasi d’oro, et d’argento con molte imagini di 
gran valore, et vestimenti sacri di gran pretio condecente a tanto Tempio. Quivi 
ogn’anno nella festa del detto Santo è gran concorso di popoli di diversi paesi, et 
similmente da ogni tempo dell’anno vi vengono assai peregrini a sodisfare a’ 
suoi voti. Così diceva Faccio di questo dignissimo Tempio nel primo canto del 
terzo lib. Dittamondo. 

In quella parte ci fu dato inditio, 
Che Barri v’era appresso, ond’io devoto 
Di San Niccola misurai l’hospitio. 

Etiandio quivi al lito non vi è porto per esservi piaggia, avvenga, che vi sia un 
poco di simiglianza di porto, però artificiosamente fatto. Fu questa città sac-
cheggiata, et parte de i cittadini uccisi, et parte confinati a Constantinopoli, da 
Basilio, et Constantino Imperatori di Costantinopoli, cha passarono nell’Italia 
ne i tempi di Benedetto VII. Pontefice Romano, havendola pigliata per forza, 
come scrive Biondo nel 13. lib dell’hist. Poscia da quei tempi in qua, ella è stata 
assai ben ristorata, et molto accresciuta tanto di civile popolo, quanto di ricchez-
za, tal [238v] che ha ottenuto il primo luogo in questa Regione. Lungo tempo ha 
tenuta la Signoria di essa la Illustre famiglia Sforzesca, il primo de’ quali fu 
Francesco Sforza, et poi Lodovico suo figliuolo, che la consegnò con tutto il Du-
cato d’essa, ad Isabella figliuola d’Alfonso d’Aragona, secondo Re di Napoli, già 
consorte di Giovan Galeazzo Sforza figliuolo del Duca Galeazzo (come si diceva) 
per la sua dota. La qual Signora la lasciò a Bona sua figliuola, et di detto Giovan 
Galeazzo, con alcuni altri luoghi soggetti al detto Ducato, havendola maritata a 
Sigismondo Re di Polonia. Et così da lei hora è governata. Dal territorio di que-
sta città, se ne cava abbondantemente grano, vino, olio, mandorle, cottone, o sia 
bambagio, con altre buone cose, et in tanta abbondanza se ne cavano, che ella è 
quasi cosa incredibile. Seguitando il viaggio cominciato lungo il lito da 12. miglia 
s’arriva alla città di Giuvenazzo. La quale ha il suo paese, non meno fertile, et 
abbondante di grano, olio, vino, mandorle, et d’altre cose, delle sopranominate. 
In vero assai di lungo errano quei, che dicono, che fosse fatta questa città per la 
rovina di Egnatia, imperò che fra il luogo di questa città, et il luogo, ove dimo-
strai essere i vestigi di Egnatia, ritrovandosi nel mezo Polignano, et Barri. Diede 
fama a questa città Niccolò cognominato di Giuvenazzo dell’ordine de’ Predica-
tori compagno di S. Domenico, al quale fu rivelato il modo di transferire le Sante 
ossa di quello, come chiaramente si legge nel libro de gli huomini Illustri 
dell’ordine de’ Predicatori. Fondò tanto huomo molti Monasteri in Italia del det-
to ordine, et massimamente quel di Perugia, et di Brindisi. Quindi a tre miglia 
appresso la Marina, vi è la città di Marfetta d’alcuni detta Morfita, et Melfatta, la 
qual anche ha buono, et producevole paese di tal cose, come l’altre di sopra. Do-
po un miglio appare una bella chiesa, ma non però molto grande, nominata S. 
Maria de i Martiri, ove da ogni stagione dell’anno vi concorre gran moltitudine 
di popolo, ma molto maggiore a certi tempi. Quivi veggonsi assai imagini di ce-
ra, et d’argento, facendo fede delle gratie ricevute da i mortali, da Iddio a’ prie-
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ghi della sua gloriosissima Madre. Più avanti quattro miglia pur sopra il lito, si 
scopre la città di Bisegli posta sopra l’alte rupi del mare, da i Latini Vigilie addi-
mandata: ma io non ho ritrovato la cagione di tal nome. Sono i cittadini d’essa 
tanto desiderosi della loro libertà però sotto i Re di Napoli, et non sotto altro, 
che ritrovandomi quivi nel 1525. mi dissero haver presentati a Carlo Imperatore 
Re di Napoli 14000. Ducati d’oro, acciò non gli sottomettesse ad alcun Barone, o 
Signore, ma li lasciasse nella libertà, ove si ritrovavano. In questa città furono 
ritrovate l’ossa di S. Mauro Vescovo, di S. Sergio, et di S. Pantaleone Cavalieri, et 
Martiri di Christo ne’ nostri tempi, essendo state rivelate a Francesco Balci Duca 
d’Adri, et Sig. di questa città, le quai fece con grande honore riporre in degna 
sepoltura, sì come si conveniva. Dalle quali continuamente n’esce un liquore, da 
cittadini detto manna, in testimonio della loro santità; che come furono ritrova-
te, vi fu tanto concorso de i popoli vicini, che vi passavano, quali per veder tanto 
precioso tesoro, et fargli riverenza, et quali per ottenere per loro meriti gratie da 
Iddio, che fu cosa maravigliosa. Molto magnificò il Signor Giesu Christo questi 
suoi gloriosi Martiri, donando infinite gratie a quelli che li [239] visitavano, et le 
chiedevano. Quivi si confetta il Zebibo tanto eccellente, con zuccaro, et altre co-
se aromatice, ch’è cosa molto delicata da gustare. Egli è molto più soave, che 
non è quel di Levante. Non è meno producevole di vino, olio, mandorle, et d’altri 
frutti, dell’altre parti del paese sopranominato. Più avanti caminando 4. miglia, 
si scorge un braccio di terra, che pare un picciolo colle bagnato dall’acque mari-
ne da tre lati, molto bello, et vago, nella cui cima vi è un monasterio di frati Mi-
nori, nominato S. Marco di Colonna. Et quindi un miglio la città di Trani, detta 
da Plinio, Trinium, come vuole il Volaterrano ne’ comentari Urbani. Da chi la 
fosse edificata, lo dimostra la inscrittione posta sopra la porta di essa, che così 
dice. Tranum a Tyrenno filio Diomedis, et a Traiano instauratum, cioè, che fu 
edificata da Tirenno figliuolo di Diomede, et ristorata da Traiano, et detta 
Traianopoli (come scrive Pandolfo Collenuccio nel quarto lib. dell’hist. del Re-
gno) et poi anche Trani nominato per maggior brevità, secondo l’antico vocabo-
lo. La cui Rocca fece Federico secondo. Ella è molto bella città d’edifici, ma mal 
habitata, in tal guisa, che par meza abbandonata. La cagione di ciò dicono i cit-
tadini, che tenendola i Venetiani, avanti che fosse rotto il loro essercito in Ghia-
ra d’Adda da Lodovico 12. Re di Francia, habitavano quivi molti Giudei, et Ma-
rani scacciati di Spagna, facendo gran trafichi, onde seguitava, che sempre vi era 
gran concorso di Mercatanti, et così era bene habitata la città; ma poi essendo 
fatta tal rovina nell’essercito Venetiano, Ferrando Re d’Aragona, et di Napoli ri-
prese Trani, et scacciò detti Giudei, et Marani, et così rimase la città mal habita-
ta. Et anche il porto che era assai sofficiente, è hora quasi tutto pieno d’arena, 
per non vi esser chi ne abbia cura; avvenga, che sia dentro la città. Non mi e-
stenderò altrimenti in descrivere la bontà del suo paese, ma sappia ognuno, che 
egli è di tal sorte, come gli altri sopranominati, essendovi le gran selve d’olivi, et 
di mandorle molto ordinatamente disposte, di tanta altezza, et grossezza, che 
non sarebbe creduto narrandolo, da quelli che non l’hanno veduto. Io dirò una 
parola, che pareva a me tanta differentia tra questi alberi fruttiferi, e i nostri, 
quali havemo di tal generatione, quanta a fra gli olivi salvatichi, et gli olivi do-
mestichi, et quanto alla grossezza de i tronconi, et quanto all’altezza, et disposi-
zione de i rami; et il simile dico delle mandorle. Cominciano le selve di detti oli-
vi, et mandorle al territorio di questa città, et quasi insino a Taranto discorrono; 
avvenga, che in alcuni luoghi (et però pochi) si vede qualche poco di vuoto. Non 
mancano etiandio gli aranci, limoni, et altri simili alberi fruttiferi, tanto per il 
bisogno de i mortali, quanto per il piacere. Seguitando il viaggio della marina sei 
miglia, s’arriva a Barletta (da i moderni Latini Barulum detto) castello molto 
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nobile, ricco, et pien di popolo. Secondo Razzano fu edificato da Federico II. 
Imperatore, nel 1242. Ma secondo Pandolfo Collenuccio nel 1. lib. dell’historie 
del Regno fu fatto da quegli huomini, che abbandonarono Canusio. Così si po-
trebbe dire, a concordare insieme quegli scrittori, che fu prima cominciato da 
Canusini, et poi aggrandito da Federico. Nel mezo della piazza di questo nobilis-
simo Castello, vi è una grande statua di metallo dieci piedi alta, che rappresenta 
un Re armato, quale è, secondo i Barolitani, la [239v] effigie d’Eraclio Imperato-
re. Et più oltra non sanno dire, come la fosse quivi posta. Annoverasi questo di-
gnissimo castello fra i quattro tanto dal vulgo nominati, quando dicono esser 
quattro castelli nell’Italia, che sono di maggior eccellenza di tutti gli altri, cioè 
Fabriano nella Marca, Prato in Toscana, Crema in Lombardia, et Barletta in Pu-
glia. Quivi è il lito del mare tutto piaggia con poco fondo. Vero è, che fanno ogni 
loro forza i Barlettani di farvi un Molo per assicurare i piccioli legni, che quivi 
vengono. Ben è vero, che non lo possono talmente condurre, che sia assicurato 
dalla Tramontana, quando furiosamente regna, che non siano le barche in gran 
pericolo, quantunque picciole, sì come io vidi ritrovandomi quivi, che fra tre 
giorni furono fracassati molti navilij per detta Tramontana, che gli sforzava 
l’uno contra l’altro, et altresì gl’impingeva nella piaggia, non vi giovando le funi 
di quanta grassezza fossero, né altri rimedij ritrovati, che parevano dovergli aiu-
tare. Là onde con gran danno de’ mercanti furono spezzati, et fracassati, che era 
gran compassione a vederli talmente in pezzi disfatti. Fu dato questo castello 
con Trani, Brindisi, et Otranto in pegno a’ Venetiani da Ferrandino d’Aragona 
Re di Napoli per danari da loro ricevuti, guerregiando con Carlo ottavo Re di 
Francia, per ricoverare il Regno. Dipoi essendo rotto l’essercito de i Venetiani in 
Ghiara d’Adda, ne venne sotto la signoria di Ferrando Re d’Aragona. In questo 
castello si conservò Consalvo Farrando Agidario Capitano di detto Re d’Aragona 
con alquanti soldati, che fu principio della rovina de’ Francesi nel Regno di Na-
poli. Conciò fosse cosa, che havendosi fra sé partito il Regno Lodovico 12. Fran-
cese, et detto Ferrando, et a poco a poco, entrando sospitione fra Consalvo Fer-
rando, e i capitani Francesi (ch’erano nel Regno) di voler pigliare l’uno la parte 
dell’altro, et dopo molte sospitioni, al fine venendo alle mani cominciarono a 
combattere insieme (havendo Consalvo in sua compagnia Prospero, et Fabritio 
Colonnesi huomini peritissimi di guerra) et talmente passarono le cose, che mai 
non si riposarono, insino che non ebbero scacciati i Francesi fuori del Regno, 
come ampiamente descrive M. Antonio Sabellico nell’ultimo Eneade dell’hist. et 
anche io in parte ne vidi. Passando poi nel 1528. Odetto Lauttecco Capitano di 
Francesco primo Re di Francia a Napoli con un essercito di 50000. combattenti 
per scacciarne Filiberto Prencipe d’Orangia, e Don Ugo di Moncada capitani di 
Carlo V. Imperatore, per mettere in lo seggio di detto Regno. N. di Valdemonte, 
dicendo a lui appartenere quello per essere herede di Rainieri d’Angiò, et già ha-
vendo acquistato gran parte di esso Regno, fu pigliato questo castello da detti 
Francesi, ove si fortificarono, et lo mantennero insino all’anno 1529. Nel qual 
tempo fatta la pace fra Carlo V. Imperatore antedetto, et Francesco Re, et i Ve-
netiani, et Francesco Sforza secondo Duca di Milano in Bologna, ov’era venuto 
Carlo per pigliare la corona dell’Imperio da Clemente settimo Pontefice Massi-
mo, furono restituiti i luoghi del Regno tenuti da’ Francesi, et da’ Venetiani al 
detto Imperatore molto mal trattati per la malignità della guerra, et della pesti-
lenza. Et così questo castello ritornò sotto detto Imperatore. Onde insieme con 
tutto il Regno in pace si riposa. Fece nominare assai questo luogo per tutta Italia 
Gabriele dell’ordine de i [240] predicatori, huomo dotto, et eloquente predicato-
re, che lungo tempo con grande frutto dell’anime predicò ne’ tempi nostri. Sono 
stampate alcune prediche a lui attribuite, che in vero non sono degne di tanto 
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huomo, ma furono fatte da un ignorante, che io conobbi, essendo giovane. Et 
per farle più apprezzare, le fece stampare col nome di detto Gabriele. Nelle quali 
ritrovansi assai cose, che sarebbe meglio, che fossero lasciate nella penna, che 
scritte, come il dotto Lettore ne può dar giusta sententia. Et ciò ho voluto scrive-
re per avvertire i nuovi predicatori, come si debbono governare maneggiandole, 
acciò non dicano qualche cosa da ignorante, et altresì scandalosa, che in quelle 
si ritrova, et siano riputati poi ignoranti, et predicatori da scartafacci da dotti 
huomini. Ritornando alla cominciata descrittione. Da Barletta lungo il lito del 
mare caminando tre miglia, per belle, et vaghe vigne (non però molto del detto 
lito discosto) ritrovasi la foce del fiume Lofanto, Aufidus detto da Pomponio Me-
la nel 2. libro, et da Sillio nell’ottavo, et nono libro, quando dice. 

At parte in dextra sinuat, qua flexibus undam 
Aufidus, et curvo circumerrat gurgite ripas. 

Di questo fiume altrove piu lungamente parlerò. Quivi si vede un ponte di 
pietra sopra di quello, che congiunge amendue le rive di esso insieme, et pari-
mente questa Puglia Peucetia, o sia terra di Barri, con la Puglia Daunia, o sia 
piana. Egli è questo fiume termine di terra di Barri, et principio di Puglia piana. 
Vero è, che havendo descritto de i luoghi littorali di questa Regione, et dovendo 
passare a i luoghi posti fra terra di essa, voglio prima dire una parola, per averti-
re un errore fatto nella pittura d’Italia di Benedetto Bordono, il quale è tale. Ivi è 
posto il fiume Lofanto di là da Barletto, verso Trani, avvenga che chiaramente si 
veda essere di qua tre miglia da Barletta, come ho dimostrato, et l’ho veduto. 
Ben che creda, che tant’huomo non faresse questo errore, ma l’intagliatore della 
pittura. Et così havendo finito la descrittione antidetta de i luoghi maritimi di 
questa Regione, passerò alla descrttione de i luoghi Mediterranei d’essa. 

 
LUOGHI POSTI FRA TERRA 

Volendo descrivere i luoghi Mediterranei di questa Regione, prima ammoni-
rò il Lettore, che non si maravigli, s’io non procederò con qualche ordine, perché 
mi par di non poterlo fare per rispetto della posizione de i luoghi, ove sono po-
sti, che giacciono senz’ordine. Vero è, che mi sforzerò di descrivergli al meglio, 
che potrò. Et prima io ritornerò a dietro a Brindisi, et a Taranto, et così di mano 
in mano seguirò insino al fiume Lofanto. Adunque partendosi da Brindisi, et 
caminando fra terra 24. miglia di paese, si vede tutto pien di selve, et di cespu-
gli, et poi la città di Ostuno ben piena di popolo, soggetta a Bona Sforza Reina di 
Polonia. Giace questa città sopra un picciolo colle, che nasce fra Mola, et Con-
versano, come si dimostrerà. Nel territorio d’essa veggonsi gran selve d’olivi, et 
di mandorle, et belle vigne, et ombrose selve per la caccia de gli animali selvaggi. 
Scendendo dal detto colle, et trascorrendo 7. mig. nel mezo della corrente via, 
vedesi la Palude dalle Canne non molto larga, così nominata per la gran molti-
tudine [240v] delle cannuzze, che quivi nascono. Et quivi (secondo però la voce 
de gli habitatori del paese) finisce Terra di Otranto, et comincia Terra di Barri. 
Egli è il paese intorno Ostuno per 12. miglia, molto aspero, grumoso, et montuo-
so, tal che non v’è differenza fra esso, et quello delle confine di Brindisi, posto 
tra l’Acquilone, et l’Occidente. Trascorrendo insin all’Apennino ritornando a 
dietro, è molto simile questo aspro, et montuoso paese al detto Apennino (come 
etiandio scrive Strabone.) Poscia scendendo in giù a Villa Nova (avanti nomina-
ta, quale è posta al lito del mare, sì come porto di Ostuno) et caminando 40. 
mig. in lunghezza (havendo etiandio buona larghezza questa campagna) si veg-
gono tanti olivi, et tante mandorle piantate con tal ordine, ch’è cosa maraviglio-
sa da considerare, come sia stato possibile ad esser piantati tanti alberi da gli 
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huomini. Da i quali n’è cavato gran guadagno de i loro frutti, et da gli habitatori 
del paese, essendo portati in qua, et in là per Italia, et etiandio fuori. Caminando 
poi più avanti, alle radici del detto colle, giace Fasano castello de i Cavalieri di S. 
Giovanni di Rodi. Et sopra la schiena di esso colle appare la città di Conversano. 
Questo colle ha il suo principio tra Mola, et Conversano, discosto da Barri 15. 
mig. Egli è questo colle tutto sassoso, et è però ornato di begli arberi, et fruttife-
ri. Quivi adunque comincia egli (come è detto) et trascorre per molte miglia ver-
so l’Oriente, sopra la cui schina giacciono molte contrade, et castella, come è 
dimostrato, et si dimostrerà. Tiene la Signoria di Conversano il Duca d’Atri, an-
che detto conte di Conversano. Produce il territorio di questa città assai grano, 
vino, olio, et altri frutti. Passando poi verso Brindisi appar S. Alicandro castello 
della Chiesa di S. Niccolò di Barri. Poscia si scorge sopra il colle antidetto, Mar-
tina castello da Ostuno 17. miglia discosto, et 16.da Monopoli, intorniato da om-
brose selve, ove sono grassi pascoli per gli animali. Non vi mancano etiandio 
parte del suo paese, ch’è producevole di buoni vini, et d’altri frutti. N’è signor di 
esso castello il Duca di Cagiano. Caminando pur sopra il detto colle, ritrovasi 
l’antica città di Cicilio, da Tolomeo Celia nominata, posta al fine di esso colle. 
Del cui territorio si cava grand’abbondanza di zaffarano. Quivi intorno sono as-
sai boschi molto accomodati alla caccia, per esservi assai salvaticine. Poscia ca-
minandosi ad Ostuno 4. miglia vedesi S. Vico, et sopra l’antidetto colle, si dimo-
stra Caravigna, et più avanti Cisternino, Lugo Ritondo, Putignano honorevole 
castello de i Cavalieri di S. Giovanni. Et quindi a tre miglia il castel di Lanuce, 
molto abbondante d’animali del Duca di Atri, et più oltra l’antico castello di Tu-
rio al presente molto picciolo. Più avanti vi è Gioia castello molto abbondante di 
frumento. Nel cui paese oltra gli ameni campi, sono etiandio folte selve da cac-
ciare gli animali selvaggi. Quivi Federico II. Imperatore fece una bella fortezza 
(secondo però quelli tempi) aggradendogli il luogo per cacciare, et altresì per 
l’amenità del paese. N’è signor di questo castello il Conte di Gioia figliuol del 
Duca d’Atri. Et nella dilettevole campagna si ritrova poi Noia, da Barri 10. miglia 
discosto, ove si raccoglie abbondantemente grano, vino, cimino, anesi, et Cotto-
ne, o vogliamo dire Bambagio. Egli è etiandio soggetto questo castello al detto 
conte di Gioia. Oltra a due miglia appare Rontigliano, anch’esso posto nella pia-
nura, [241] similmente dieci miglia lontano da Barri. Quivi si cava assai frumen-
to, Cimino, Anesi, Cottone, et altri buoni frutti. Tiene la signoria di esso, la Chie-
sa di Santo Niccolò di Barri. Caminando pur per la dilettevole pianura, si giunge 
ad Acquaviva nobil castello, et molto pien di popolo. Il cui paese produce assai 
grano, et vino, vi sono etiandio assai selve molto accomodate alla caccia. Egli è 
discosto questo castello da Barri 15. miglia, soggetto però al Conte di Gioia. Più 
avanti passando vedesi Cassano, et quindi ad otto, Altamura nobil castello, da i 
Latini Altus murus addimandato, che ha il territorio molto fertile, et producevo-
le di grano. Et poco più avanti fra i monti appar la città di Gravina. Et perché ne 
ho scritto di questi tre luoghi nella gran Grecia, più altro d’essi non dirò, et mas-
simamente havendogli annoverati tra i luoghi di detta Regione, avvenga, che 
forse si potrebbono riporre fra questi di Terra di Barri. Dopo otto miglia da Gra-
vina discosto vedesi Spinacciola castello, il qual ha un grasso, et dilettevole pae-
se, che produce assai grano. Et più avanti si ritrova la città di Venosa da Plinio 
Venusia detta, et da Appiano Alessand. nel 5. lib. avvenga che nel primo dica 
Venusium, imperò che l’uno, et l’altro usano gli scrittori. Et dicono alcuni, che la 
fu così nominata dal tempio, et cultura di Venere, ch’era quivi. Ma io non so ve-
dere questa congrua derivazione di nome, dicendo Venusia da Venere. Ella è 
questa città da Cannosa 15. miglia lontana. Quivi fuggì Terentio Varrone console 
Romano con 50. cavalieri, essendo stato rovinato l’essercito de i Romani a Can-
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ne, et ucciso L. Paolo Emilio suo compagno, da Annibale, come dimostra Livio 
nel 22. lib. Plutarco nella vita di Scipione Africano, et di Annibale. Altrove anche 
Livio ne parla di essa città. Diede gran fama a questa città, parimente ne la dà 
Oratio elegantissimo poeta. Caminando sei miglia, si dimostra Lavello appresso 
il fiume Lofanto tre. Non è meno abbondante di grano il territorio di questo ca-
stello, di quelli altri sopranominati. Tien la signoria di esso Giovanni Tuffo 
d’Aversa. Fece nominar esso luogo Tartalia huomo molto esperto nell’armi, che 
lungo tempo fu capitano di parte de i soldati di Francesco Sforza, poi Duca di 
Milano, come narra Biondo nell’historie, Giovanni Simonetta nella Sfortiade, et 
Corio nelle sue volgari historie, col Sabellico. Poscia entrando fra gli aspri monti 
dell’Apennino si ritrova Acherontia città, ornata della dignità Archiepiscopale, 
di cui fu Arcivescovo ne’ tempi de nostri padri Arrigo Palemitano dell’ordine de i 
predicatori valente filosofo, et Teologo. Vogliono alcuni che si debba riporre 
questa città negli Irpini, ma io seguitando la maggior parte che l’annoverano in 
questa regione, così l’ho descritta. Quindi discosto 15. miglia tra i monti, vi è A-
tella, ma non quella antica, della quale scrissi in campagna Felice, la qual è vici-
na a Napoli. Dopo da Venosa 15. miglia (ritornando però appresso il fiume Lo-
fanto) appaiono i vestigi della rovinata Canne, overo Canosa; i quali sono pochi, 
avvenga che vi sia la chiesa Catedrale, della quale sono addimandati i Vescovi 
Cannesi secondo il sacro lib. Era questa città vicina al fiume Lofanto, posto nella 
bella pianura, et da gli antichi, detta Canusium, et massimamente da Livio (co-
me dimostrerò) et da Appiano Alessandrino nel primo, et quinto lib. dalla quale 
acquistò il fiume Aufido (hora Lofanto) il nome di Canne. Questo è quel luogo 
[241v] tanto famoso, et da gli historici, et poeti tanto nominato, per la gran rot-
ta, che diede Annibale a i Romani per temerità, et prosontione di Terrentio Var-
rone Console, come chiaramente dimostra Livio nel 21.lib. Plutarco nella vita di 
Annibale, et di Scipione, et Sillio Italico nel 9. lib. con molti altri scrittori. Nella 
qual rotta fu ucciso P. Emilio Console, L. Acilio, L. Furio Bibaculo Questori XXI. 
Tribuni Militari, et molti Pretori, Consolari, et Edilitij, de i quali fu Gn. Servilo, 
et G. Minutio Numantio, ch’era stato l’anno davanti Maestro de i Cavalieri, et 
80. Senatori. Furono uccisi in tanta rovina circa quaranta mila pedoni, et 2700. 
Cavalieri Romani, et altri tanti de compagni, et confederati, essendone assai fat-
ti prigioni. Altresì ne fa memoria Sillio Italico nell’ottavo, quando dice, Canna-
sque malum exitiale fovebat, et nel 9. Cannes uno ore sonem; et Faccio de gli 
Uberti nel 1. canto del terzo libro Dittamondo, dice. 

Passato havea dove furon le schiere 
Ardite d’Annibal sopra le Canni 
Quando cadé di Roma il gran podere. 

In quei tempi, che occorse tanta rovina a i Romani, era Canne una contrada, ove 
fuggirono quelli, che sopravanzarono dell’essercito Romano da tanta rotta, ove 
furono con grande humanità ricevuti, et ben trattati da i Cannusini, et massi-
mamente da M. Paola Busa humanissima, et generosiss. Signora, che gli diede 
grano, denari, et vesti, secondo il loro bisogno. Venne etiandio quivi da Venosa 
Terentio Varrone Console, et al meglio che puoté ragunò i sopravanzati soldati, 
del fracassato essercito, come dimostra Livio. Nomina altresì Tolomeo questo 
luogo Cannusium. Et Martiale ne fa memoria delle Canne Cannusine così. 

Haec tibi turbato Canusina simillima mulso 
Munus erit gaude, non cito fiet anux. 

Et parlando delle Lane ruffe dice. 
Roma magis fuscis vestitur, Gallia ruffis, 

Et placet hic pueris, multibusque color. 
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Et ne’ tempi di Plinio era molto lodato il Purpurisso di Cannusio, cioè il color 
rosso, come egli dinota nel 6. capo del 34. libro quando dice. Utilissimum Pur-
purissium, a Cannusio, parlando de i colori nativi, et fini. Ne fa anche memoria 
di Cannusio Pomponio Mela nel 2. libro dicendo esser bagnata dal fiume Aufido. 
Vuole Donato dichiarando quel verso di Verg. del 7. lib. Ansancti Valles, etc. Che 
fossero quei Campi tanto santi appresso Cannusio circa il fiume Calore. Ma io 
havendone lungamente parlato di questa cosa ne gli Umbri, mi rimetterò a quel 
luogo, et per hora altro non parlerò. Poscia caminando per la Campagna verso il 
Mare appare la città di Biteto. Et più avanti, non però molto discosto, si scopre 
Medogno honorevole castello signoreggiato dalla Signora Bona Sforza Reina di 
Polonia. Ove nella Chiesa di San Domenico si vede una Capella di pietra non 
meno ben lavorata, et fatte le artificiose figure, da Lodovico Fiorentino eccellen-
te scultore, quanto quell’altre nella Chiesa di Monopoli, delle quali ivi scrissi. 
Sono tutti i paesi vicini pieni di olivi, viti, mandorle, aranci, limoni, et d’alberi 
fruttiferi, che in vero [242] è dilettevol cosa da vedere, da i quali ne cavano gran 
guadagno gli habitatori del paese. Poco lontano da Medogno, si scopre Palo ca-
stello, et alquanto più avanti la città di Bitonto, o Botonte, talmente nominata da 
i cittadini (come dice Razzano) volendola interpretare, Bonum totum, cioè buon 
tutto, ponendo avanti la lettera, n, che si dee mettere nella seconda sillaba per 
maggior consonanza. Ella è molto nobile, et ricca città, et piena di popolo. Il cui 
paese produce ogni cosa necessaria anche dilettevole per li mortali, et massi-
mamente per la grande abbondanza di grano, vino, olio, mandorle, aranci, con 
altri buoni, et saporiti frutti. Già fu Marchese di essa Giulio della nobile stirpe 
d’Acquaviva, huomo tanto de i beni dell’animo, quanto del corpo ornato. Il quale 
lungo tempo maneggiò l’armi (essendo però capitano di militia) molto lodevol-
mente. Et per tanto fu molto amato da Ferrando d’Aragona primo Re di Napoli. 
Fece conoscere Bitonto, per tutta Italia, Antonio de i frati Minori eloquente Pre-
dicatore, con la sua dottrina et parimente Mariano dell’ordine de’ Predicatori, 
dimostrando a i dotti quanto valesse nelle disputazioni. Fiorirono questi huo-
mini Illustri nell’età de i nostri padri. Quindi al mare Adriatico, overo Ionio, se-
condo Tolomeo annoveransi 7. miglia. Et trascorrendo per campagna 7. miglia, 
scopresi Terlitio bello, et ricco castello, et quindi a tre miglia la città di Rivo (o 
sia Rubo, come vogliono alcuni); et passate 4. Quarata, overo Corato, secondo 
altri. Egli è questo castello circondato da belli, et vaghi giardini con gran selve 
d’olivi, et di mandorle, et posseduto dal Marchese di Acquino. Quindi a sette 
miglia, et dalla marina 8. discosto, appare la città di Andri ornata della dignità 
Ducale. Assai tempo fu soggetta all’illustre famiglia de i Balci. L’ultimo de i quali 
fu Pirro Principe d’Altamura, huomo di gran consiglio, di gran prodezza, et di 
grand’animo. A cui nell’heredità successe la signora Isabella sua figliuola, poi 
consorte di Federico d’Aragona Re di Napoli. Il quale conoscendo non potersi 
mantenere nel Regno contra Lodovico 12. Re di Franza, passò a lui per compor-
re i fatti suoi, et ivi in Francia se ne morì nella città di Torse, lasciando fuori del 
Regno tre figliuoli maschi, et due femine, con la sconsolata, et vidovata moglie. 
La quale doppo molti affanni, et tribulationi, priva d’ogni human sussidio, ridu-
cendosi a Ferrara, fu humanissimamente ricevuta da Alfonso Duca d’Este, et 
molto benignamente trattata co i duoi figliuoli maschi, et le due figliuole femine, 
essendo il terzo passato in Ispagna, Duca di Calavria detto. Quivi in Ferrara 
questa Illustrissima Reina religiosamente vivendo, et con gran patienza soppor-
tanto i travagli del mondo, nel santissimo giorno dell’Ascensione del S.N. Giesu 
Christo, dell’anno 1533. divotissimamente si partì di questa mortal vita, lascian-
do doppo sé il Duca di Calavria antidetto in Ispagna, et le sconsolate figliuole 
prive di ogni human sussidio. Quivi ad Andri si fanno bellissimi vasi di terra cot-
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ta, i quali sono in gran riputatione appresso i vicini popoli, et per la loro bellez-
za. Sono gli Andresi molto trafiganti a mercantare, onde ne riportano assai gua-
dagni. Non meno si cavano buoni, et saporiti frutti, olio, mandorle, vino, et a-
ranci, dal paese di questo castello, che de gli altri luoghi vicini. Anche quivi da 
ogni lato appaiono belli, et vaghi giardini pieni d’ottimi frutti. Passando poi ver-
so [242v] i monti, et salendo lungo il fiume Lofanto 12. miglia scorgesi sopra un 
picciolo colle dal detto fiume tre miglia discosto Cannusio, ma non quello, di cui 
avanti ho scritto, il qual era ne’ tempi della guerra fatta tra i Romani, et Anniba-
le; conciò fosse cosa, che quello era nella pianura (come dimostrai) et questo è 
sopra il colle, ove non si vede alcun vestigio d’antichità. Annoveransi quindi a 
Lavello sopra nominato 9. miglia. Più oltra caminando 3. miglia, vedesi il fiume 
Lofanto, da Plinio Aufidus nominato, quando dice nel 10. capo del 3. lib. Aufi-
dus ex Hirpinis montibus Cannusium perfluens. Et similmente è addimandato 
da Strab. da Pomponio Mela, et da tutti gli antichi scrittori. Esce questo fiume 
da una picciola fontana del monte Apennino ne gli Irpini, non molto discosto 
dal castel Mosco. Et quindi a simiglianza d’un ruscelletto, scende tanto picciolo 
d’acqua, che nel tempo dell’estate appena si conosce il suo corso per 30. miglia 
(che per tanto spatio scende.) Vero è, che nel tempo del verno, talmente è accre-
sciuto da altri fiumi, et torrenti, che v’entrano, et altresì per le pioggie, che so-
vente uscendo fuori del consueto letto, passa ne’ larghi campi di Puglia, et tal-
mente si allarga, et inonda il paese, che pare un largo, lungo et alto mare, co-
minciando dall’antico Cannusio, ch’era posto nella larga pianura (come dissi 
appresso detto fiume) et scendendo per molto spatio. Partisce questo fiume la 
Puglia Peucetia dalla Daunia, secondo che dissi primieramente scorrendo per il 
territorio de’ Lacedemoni, poi per il Melfitano, et per il Lavellano. Et quindi par-
tendosi assai si piega, et rivolge per Lavellano. Et quindi partendosi assai si pie-
ga, et rivolge per la Campagna vicina a Minervino, et poi da Cannusio, et di qui 
partendosi passa per il territorio di Barletta, et al fine sbocca nel mare appresso 
Barletta tre miglia, ov’è un ponte di pietra (come è detto) dal mar discosto un 
miglio. Questo fiume fra tutti gli altri fiumi solamente partisce il monte Apenni-
no, come scrive Plut. nella vita d’Annibale, dal qual esce, secondo è dimostrato. 
Ne fa memoria d’esso fiume Verg. nel 11. lib. così. Amnis, et Adriacas retro fugit, 
Aufidus undas. Il che dichiarando Servio dice esser l’Aufido fiume di Puglia, che 
mette capo nel mare Adriatico. Et etiandio talmente lo nomina Strabone, sog-
giungendo, che si annoverano dalla foce di esso, insino a Barri, 400. stadij, o 
siano 50.miglia. Ne parla di questo fiume anche Livio nel 22. lib. et Sillio Italico 
nell’8. lib. dicendo. Fundoque uno mugivit Anhelais Aufidus. Tolomeo dimostra, 
che nasce ne’ Monti de gl’Irpini, come dissi. Havendo descritto questa Regione 
al meglio ho potuto, ma non come havrei voluto, per non ritrovarsi le vie mae-
stre ordinate, sopra le quali si può continovare il viaggio, passerò alla descrittio-
ne della Puglia piana. 
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PUGLIA PIANA 
UNDECIMA REGIONE DELLA ITALIA, 

di F. Leandro Alberti Bolognese. 
Era domandata da gli Antichi questa Regione, della quale al presente intendo 

scrivere, Apulia Daunia, et hora Puglia Piana. Et anticamente fu così nominata, 
da Apulo antichissimo Re di questi luoghi, che quivi venne ad habitare di molto 
tempo [243] inanzi la guerra di Troia, secondo che nella precedente Regione 
dimostrai. Poscia fu cognominata Daunia da Daunio Re, suocero di Diomede 
(come scrive Plinio) il qual passò in questo paese dall’Illirico per la seditione fat-
ta contra lui dal suo popolo. Costui partì esso paese fra sé, et Diomede (come 
vuole Festo) avvenga che Solino dica, che acquistasse tal nome da Cleolalo fi-
gliuolo di Monoio. Pur io mi accosterei alla prima opinione. Ella è talmente no-
minata Daunia, da Catone, Strabone, Plinio, Pomponio Mela, et da Tolomeo; et 
hora, Puglia Piana da i larghi campi, et piani, che quivi maggiormente si ritro-
vano, che nella Puglia Peucetia, o sia Terra di Barri, i quali sono molto fertili, et 
producevoli di frumento, et d’altre biade. Avenga che siano stati dimostrati i 
termini nella precedente Regione, di questo paese, pur altresì qui li rimembrarò. 
Comincia Puglia Piana al fiume Lofanto, ove finisce Terra di Barri, et trascorre 
al fiume Fortore per lungo, abbracciandolo in largezza, ciò che si ritrova fra il 
monte Apennino, o siano gl’Irpini, et i Sanniti, et il mare Adriatico, o sia Ionio, 
in tal guisa. Dall’Oriente haverà Terra di Barri, col fiume Lofanto; dal Mezo 
giorno l’Apennino con gl’Irpini, et Sanniti; dall’Occidente i Frentani, et Carrace-
ni, hora nominati Abruzzo col fiume Fortore; et dal Settentrione il mare Adriati-
co; o sia Ionio. Di questi Pugliesi sovente ne ragiona Livio, et massimamente 
nell’8. libro, narrando come essendo Consoli C. Sulpitio et Q. Emilio, dopo la ri-
bellione de i Sanniti, si fece nuova guerra in Puglia. Il cui paese fu saccheggiato. 
Et nel 9. scrive che Publio Console sforzò i popoli di Puglia a pigliare i patti da 
lui. Et più in giù etiandio ne parla di questi popoli. Et nel 10. descrive la seditio-
ne, la quale fecero i servi, et i pastori di Puglia, essendo Governatore di quella L. 
Postumo Pretore, i quali trascorrendo per quella rubbavano, et saccheggiavano 
ogni cosa de i luoghi vicini. Poscia soggiunge il castigo a loro dell’antidetto Pre-
tore dato, onde ne furono condennati da lui 7000. et gravemente puniti, essen-
do molti de gli altri fuggiti. Altrove anche detto Livio rimembra i Pugliesi, che 
lascio per maggior brevità. Cornelio Tacito etiandio fa memoria di detti popoli 
nel 3. lib. dell’histo. Et Sillio Italico, nel 11. lib. descrivendo le cose occorse dop-
po la rovina dell’essercito Romano a Canne, dimostra come i Pugliesi si dierono 
ad Annibale, così. Mox Appulus armis etc. Similmente ne parlano di essi molti 
altri scrittori. Par a me di dire una parola qui, avanti ch’io entri alla particolar 
descrittione di Tolomeo. Par che egli voglia esser Canusio in questa Puglia Dau-
nia, havendolo io descritto nella Peucetia, sì come a me pare, che deve esser ivi, 
essendo di là dal fiume Lofanto; perché tutto ’l paese, il qual è di là dal detto 
fiume appartiene alla detta Puglia Peucetia, come è dimostrato. Etiandio averti-
tà il giuditioso lettore la descrittione fatta da Strabone di questi luoghi, et se ben 
considererà, li parerà che detto Strabone non havesse veduto questo paese, par-
landone molto asciuttamente a paragone di molti altri paesi d’Italia, ove egli fu, 
come dalla sua descritione si può conoscere. Egli è ben vero, che egli pur dimo-
stra alcune cose rare circa il monte Gargano (come si dirà,) ma peraventura po-
trebbe esser, che essendogli pur venuto, in quei tempi vi fosser state poche cose 
degne da descrivere. Sia come si voglia. [243v] Io darò principio alla nostra de-
scrittione, et la seguiterò al meglio che potrò, incominciando a i luoghi appresso 
il lito del mare, secondo la mia consuetudine, avenga però, che pochi luoghi de-
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gni di farne memoria quivi si ritrovano. Passato adunque di qua dal fiume Lo-
fanto, appare il luogo, ove era l’antica Salapia, da Lofanto 20. miglia discosto, la 
qual era appresso il lito. Ella è talmente addimandata da Strab. et da Plinio, ma 
da Tolomeo, et da Appiano Alessand. nel 1. lib. dell’hist. Salpia, la quale fu fatta 
da Diomede, secondo Varrone, (ma secondo altri) da Elfia Rodiano. La fece mol-
to nominare Annibale, per una sua amata, che quivi haveva, così dice Plinio. Ne 
parla in assai luoghi di questa città Livio: tra i quali è nel 26. lib. dimostrando, 
che Blatio la diede a Marcello. Et primieramente ne fa memoria d’essa nel 36. et 
37. et anche altrove. Essendo quivi molto male aggradevole aria (et perciò 
ogn’anno infermandosi i cittadini) supplicò al Senato Romano M. Ostiliano di 
poter trasportare la città quattro miglia dal mare discosto, acciò potessero più 
sanamente vivere i cittadini. Et così gli fu conceduto, et fu abbandonato questo 
luogo, et edificata ne’ Mediterranei la città, che hora si vede, nominata Salpe. 
Era l’antica Salapia un luogo da mercato, ove si raunavano gli Argiripini, per lo-
ro traffichi, come dice Strab. Vedesi poi il lago di Andoria, nominato da Plinio 
nel 106. cap. del 2. lib. Mandurium: et dal Boccacio nel libro de i Laghi, Andu-
rium dal castello ivi vicino chiamato Andurio. Scrive Plinio esser questo un bel-
lo, et sufficiente Lago, il qual sempre è pieno d’acqua, talmente ch’è uguale al 
piano della terra, ch’è intorno, avenga che non v’entrino acque, né similmente 
eschino, nondimeno però sempre è d’una medesima grandezza. Non è molto dal 
lito discosto. Caminando più avanti si ritrova il fiume Candilare, talmente da gli 
habitatori nominato. Al mio parere egli è questo fiume col lago antidetto, quei 
nominati da Strabone, quando dice, che fra Salapia, et Siponte si vede la foce 
d’un gran lago con un fiume assai sufficiente da navigare, per li quali molto a-
giatamente si portavano i frutti de i luoghi contorni a Siponte, et massimamente 
il grano. Quindi a Manfredonia si annoverano otto miglia. Nel quale spatio, non 
si vede alcun edificio, né etiandio alcun vestigio di essi, eccetto alcune casuzze, 
et Capanne da Pescatori, et da contadini. Seguitando poi il lito ritrovasi la città 
di MANFREDONIA posta sopra la sassosa rupe del Golfo del mare del monte 
Gargano, che risguarda al Settentrione. Fu edificata questa città da Manfredi Re, 
figliuolo di Federico 2. Imperatore nell’anno 1200. da che prese la nostra fragil 
carne il figliuol di Dio, et la nominò dal suo nome Manfredonia, che avanti era 
detta porto di Capitaniata, secondo Pandolfo Collenuccio nel 4. lib. dell’hist. del 
Regno. Et la fece detto Manfredo essendo rovinato Siponte, et trasferito il seggio 
Archiepiscopale quivi da Siponte, avvenga che si nomini esso Arcivescovo Si-
pontino. Ella è assai civile, et di popolo ben piena. Appresso al lito si vede una 
fortissima Rocca, la quale gli anni passati essendo venuto in questi luoghi Odet-
to di Lautreco capitano di Francesco primo Re di Francia per racquistare il Re-
gno con gran numero di soldati, et havendo acquistato molti luoghi di Puglia, 
non puoté mai però haver questa rocca, et meno la città, anzi sempre costantis-
simamente si [244] mantennero nella fede di Carlo V. Imper. Fuori della città al 
lito, si vede un artificioso Molo; per sicurezza delle navi, che quivi vengono con 
le mercantie. Quivi si veggono alquanti scaglioni di pietra, per scendere dal Mo-
lo alle navi. In uno de i quali, sono formate le forme de i piedi della Signora Bo-
na già figliuola di Giovan Galeazzo Sforza Duca di Milano, et d’Isabella 
d’Aragona sua consorte Duchessa di Barri, ove si fermò (dovendo scendere alle 
navi, per passare il mare Adriatico, et andare in Polonia, per consorte di Sigi-
smondo Re) per chiedere perdono, et buona licentia con lagrime alla sua madre. 
Et oltra le dette forme, così è scritto nel sasso. Qui si fermò la Reina di Polonia, 
quando chiese venia, et licentia a Madama Isabella sua madre Duchessa di Mi-
lano, et di Barri. Furono alcuni, che dissero, che fosse edificata questa città, ove 
era Apeneste. Ma in vero assai di lunga si ingannano costoro; imperò che egli è 
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dipinto da Tolomeo Apeneste (come dimostrerò) di là da Siponte, secondo la 
sua misura, et non di qua. Et non li bastando questo errore, dipoi entrano in uno 
maggiore (non ricordandosi haver detto, che quivi fosse Apeneste) dicendo più 
avanti vi fosse Vibarno citato da Tolomeo, et posto ne i Mediterranei de i Puglie-
si Daunij; imperò che Manfredonia è appresso il lito del mare. Seguitando pure 
il lito da un miglio, appare sopra la sassosa rupe, alle radici del monte Gargano 
la rovinata città di Siponte, nominata Sipontum da Pli. Strab. Pomponio Mela, 
et da Tolomeo, ma i Greci Sepiuntem lo addimandano, overo Sypio, come dice 
Mela; et Sillio Italico nell’ottavo libro lo dice Sipum, et littora Sipus. Talmente fu 
addimandato da i Greci Sepiuntem per li pesci sepij, gettati alla riva del lito 
dall’onde marine, che ivi si veggono in grande abbondanza, come etiandio insi-
no al presente apparono. La fu nominata Sipa, et fu edificata da Diomede (come 
vuole Strab.) discosto da Salapia 150. stadij, cioè circa venti miglia. Ora giace 
rovinata, ma pur si vedono tali vestigi d’edifici, che facilmente si può dare sen-
tentia, che fosse nobile, et magnifica città. Vi si vede altresì la Chiesa maggiore 
quasi tutta in piedi, ove era stato dato principio ad una sontuosa capella di pie-
tre quadrate, che poi rimase così. Appresso il lito (sotto però gli edifici sfasciati) 
vi è una bella Fontana di chiare acque, che abbondantemente trascorrono alla 
marina. Et questa Fontana soccorreva a i bisogni della città. Molte volte ne fa 
mentione Livio di questa città, tra i quali è nell’ottavo lib. et nel trentesimoquin-
to, ove scrive, che Spurio Postumio Console fece intendere al Senato, come ca-
minando intorno a ciascun lito del mar dell’Italia, haveva ritrovato abbandonate 
due Colonie, Siponte lungo il lito del mare supero, et Bassento appresso il mare 
infero. Là onde il Senato creò tre huomini, che conducessero a quei luoghi habi-
tatori, cioè L. Scribonio Libo, M. Titio, Gn. Bebio Panfilo. Et nel 34. haveva di-
mostrato, come la fosse dedutta Colonia da i tre huomini, cioè da D. Giunio Bru-
to, M. Bebio Pamfilo, et M. Elvio, et che fu partito il paese, che già era de gli Ir-
pini. Fu molto felice essa città insino a i tempi de Saracini, che soggiugarono tut-
ta Puglia, et vi habitarono insino a i tempi di Carlo Magno, onde ne furono poi 
scacciati. Ma avanti, che si partissero di questi luoghi, prima saccheggiarono 
questa città, et uccisero tutto il popolo, et così la lasciarono abbandonata, et por-
tarono con loro [244v] tutte le ricchezze di essa nell’Africa. Così dicono alcuni 
descrivendo la rovina di quella. Ma altri scrivono, che ella talmente fu guasta 
dalle civili fattioni, che intravennero fra i cittadini; et altri narrano esser divenu-
ta quella a tanta calamità per li grandi terremoti. Forse, che sono concorse tutte 
tre queste cose a condurla a tanta rovina, come hora si trova. Fu Arcivescovo di 
questa città ne’ nostri giorni Niccolò Perotto da Sassoferrato, huomo bene intel-
ligente, non solamente di lettere Latine, ma altresì Grece, come dimostrano 
l’opere da lui lasciate. Parimente hora è Arcivescovo di essa Giovan Maria di 
Monte, meritevolmente Cardinale della Chiesa Romana, huomo di singolar pru-
dentia, et di buone lettere ornato. Il quale fu poi creato sommo Pontefice 
nell’anno di nostra salute 1550. a gli 8. di Febraro, et coronato a i 24. del detto 
con grandissima pompa, et fecesi nominare Giulio 3. Più avanti passando per 
lungo il lito, vedesi il luogo, ove era Apeneste totalmente rovinata, della quale 
altra memoria non ritrovo, eccetto quella fatta da Tolomeo. Poscia ritrovasi 
monte Gargano. Et per esser una curiosa descrittione questa di detto Monte, a 
me par di narrarla tutta di mano in mano, non servando l’ordine, comincierò di 
seguitare il lito, perché sarebbe cosa difficile di ridurla a tal ordine. 

 
DESCRITIONE DEL MONTE DI S. ANGELO. 

Questo monte è dimandato Gargano da gli antichi scrittori, tra i quali è Stra-
bone, Plin. Pomponio Mela, Verg. nell’11. lib. quando dice. 
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Victor Gargani condebat Iapygis. 
Et Lucano nel 5. 

Apulus, Adriacas exit Garganus in undas. 
Et Oratio, nel 2. de i Carmini dice Querceta Gargani laborent, et Sillio Italico 
nell’8. lib. et in molti altri luoghi, et Livio, et Tolo. con altri assai scrittori, et pa-
rimente Faccio de gli Uberti nel c. 1. del 3. lib. Dittamondo, quando dice. 

Simile modo quando ci fu noto 
Monte Gargano, là dove sant’Agnolo 
In fin a lui non mi parv’ire in voto. 

Con quell’istudio, che fa la tela il ragnolo 
Ci studiavamo per qual camin alpestro. 
E passavamo hor questo, hor quel rigagnolo. 

Avanti, che più oltre io entri alla descrittione di questo monte, mi par fare in-
tendere ai lettori, come è stata fatta memoria di esso monte da quegli autori an-
tichi innanzi, che mai S. Michele Arcangelo si dimostrasse quivi, come narrano 
nell’hist. Là onde chiaramente si vede esser favola quella che si legge 
nell’apparitione di S. Michele, che ’l detto monte acquistasse il nome di Gargano 
huomo ricco, il quale haveva grand’armenti d’animali, et che volendo percuotere 
il bue da lui fuggito, fosse ferito dalla saetta da lui drizzata a quello, imperò che 
di molti centinaia d’anni egli è ricordato esso monte Gargano da gli antichi scrit-
tori, avanti che fosse detta apparitione di S. Michele. Lasciando questa regione, 
entrerò alla descrittione d’esso monte. Egli è questo monte Gargano molt’alto, et 
evvi faticosa via da poterli salire. Nel qual sono alquante piacevoli selve, benché 
in più luoghi sia privo d’alberi, nondimeno vi si raccogliono molte specie di sa-
nevoli herbe per l’infermità. Dal [245] lato, che risguarda al mare (come etian-
dio dimostra Strab.) si distende un braccio di monte verso l’Oriente, lungo 300. 
stadij, o siano da 40. mig. Nasce questo alto monte dall’Apennino, dalle cui ra-
dici esce una schiena molto alta, due miglia larga et 20. lunga. La quale passata, 
comincia il monte alzarsi a poco a poco, et così facendo esce molto alto, grande, 
et largo, ben però fruttifero. Entra poi tanto nella marina, che circonda le radici 
d’esso (che finiscono alla pianura) da 200. miglia, avvenga che Plinio dica 134. 
Egli è in molti luoghi precipitoso, dal lato, che risguarda al mare, ove manda 
fuori quel braccio avanti descritto, secondo il riporto di Stra. Pensò Diomede di 
far una fossa per spartire esso braccio dal resto del monte, acciò ch’entrandovi 
l’acque marine, ne risultasse un’Isola, ma non poté esequire il suo disegno, es-
sendo sforzato a ritornare alla patria, ove si morì. Sono in questo monte alquan-
ti luoghi da descrivere. Et prima veggonsi alquanti Laghi da pescare. Tra i quali 
vi è il lago di Varrano, che gira intorno 30. miglia, ove sono alquanti castelli, 
cioè Capriano, Cognato, Iscitella, et nella faccia dell’antidetto braccio di monte, 
la città di Bestia, così dal volgo nominata invece di Vesta, imperò che quivi ne’ 
tempi antichi era il tempio dedicato a Vesta (secondo il Razzano.) Quindi a dieci 
miglia vedesi Vestice castello, et passata tutta la piegatura di detto braccio, la 
città di Rode, qual nomina Strab. Ureum (ch’era picciola ne’ suoi tempi) et 
Pomponio Mela, Uris, ma credo, sia corrotto il libro, et voglia dire, Uryas. Et 
Plinio nomina i cittadini di essa, Irini. Ma il dotto Barbaro nelle correttioni Pli-
niane dice, ch’è guasto il libro di Pli. et che ’l vuol dire Hyrini, adducendo in te-
stimonio Tolo. Eustathio, et Erodotto, che dicono, che fosse Hyria una Colonia 
della Giapigia. Vero è, che Tolom. accordandosi con Dionisio Afro, la nomina 
Hyrium, et non Hyria, come dice il Barbaro. Secondo però alcuni la si dovrebbe 
nominare dal volgo Rore, et non Rode, perché quivi scende dal Cielo tanta tem-
perata rugiada, che fa produrre i campi con gli alberi buoni, et saporiti frutti. Da 
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questa città si partì Alessandro Papa terzo, con 15. Galee dategli da Gulielmo 
Normano per varcare a Vinegia a pacificarsi con Federico Barbarossa Imperato-
re, come narra Biondo nell’historie. Termina a questa promontorio il Seno Io-
nio, et comincia l’Adriatico, secondo Tolomeo (avvenga che altri dicano detto 
Golfo Ionio finire a Brindisi, secondo ch’è detto di sopra.) Disegna Hirio Tolo-
meo nel golfo Adriatico, ov’egli comincia. Par che questo monte Gargano con al-
cuni altri luoghi vicini, si deono nominare Giapigia, della quale opinione par che 
fosse Ver. quando disse. Victor Gargani condebat Iapygis arces. Sì come dichiara 
Servio dicendo, esser la Giapigia parte di Puglia, ov’è il monte Gargano. Per hora 
altro non dirò di questa Giapigia, imperò che riservo più in giù a favellarne. Se-
guitando il camino lungo il lito del mare, ritrovansi alcuni luoghi di poco affare, 
et per tanto li lascierò senz’altra mentione. Di riscontro a questi luoghi, vedesi 
nel mare S. Maria di Tremite, già dette l’Isole di Diomede, delle quali nella de-
scrittione dell’Isole attenenti all’Italia ne parlerò. Più avanti pur seguitando il li-
to, ritrovasi la foce del fiume Fiterno, hora Fortore, appresso il lago di Lesina, 
come si dimostrerà più avanti. Havendo descritti i luoghi littorali posti alle radi-
ci del monte Gargano [245v] (hora di S. Angelo nominato) passerò alla descrit-
tione de i luoghi posti fra quello. Ritrovasi primieramente in cima di detto mon-
te il castello di S. Angelo, talmente nominato dalla devotissima spelonca consa-
crata all’Arcangelo san Michele, della quale presto ne parlerò. Giace adunque 
questo castello sopra il monte, et sopra l’alta rupe, che risguarda al mare, ove è 
fabricata Manfredonia sei miglia discosto. Egli è ben habitato, et è forte luogo, 
ove lungo tempo dimorarono i Saracini, a dispetto de’ Christiani, per esser il 
luogo forte di natura, et abondevole delle cose necessarie per il loro vivere, che 
si cavano di quei luoghi del monte. Insino ad oggidì si vedono le sepolture nel 
sasso cavate, secondo i loro malvagi riti, et profane cerimonie. Vi si raccogliono 
le cose per il vivere de’ mortali, et fra l’altre, buoni vini vermigli. Quivi si vede la 
divotissima Spelunca, et sacrato Tempio dedicato a S. Michele Arcangelo, la 
quale fu ritrovata (manifestandola il S. Angelo) nell’anno della gratia 586. a gli 
otto di Maggio essendo Pontefice Romano Gelasio, Imperatore Zenone, et Arci-
vescovo di Siponte Lorenzo, per essere stato ferito il servo di Gargano della pro-
pria saetta, c’haveva tirata al bue del padrone, ch’era avanti la foce di detta spe-
lunca. Io ritrovo gran differentia dell’anno che fu ritrovata questa spelunca, con-
ciosia cosa che Giacomo Filippo Pelanegra dica, che fu nel 536. da che il figliuolo 
di Dio incarnò, tenendo il seggio di Pietro Gelasio, et l’Imperio Zenone. Et Sigi-
sberto dimostra, che fu questa cosa l’anno secondo di Gelasio 1. et il 17. di Zeno-
ne, dall’avenimento di Christo 492. onde ritrovo che vi sarebbe differenza di 44. 
anni fra questi dui. Imperò che il Pelanegra vi darebbe 44. anni più che Sigisber-
to. Et perciò credo che ’l sia in errore, perché nel 536. era papa Giovanni secon-
do, et Imperatore Giustiniano primo. Talmente è disposta essa Spelunca, come 
scrive Giacomo Filippo Pelanegra Troiano, in un suo libracciuolo, che mi fu dato 
da i Venerandi sacerdoti, i quali servono a questo luogo, essendovi io andato nel 
1525. È un luogo, non da humano artificio, et ingegno, ma da essa natura Ange-
lica, cavato a posta dentro un vivo sasso nell’antedetto monte, ove si comincia 
ad entrare da cima per una porta di marmo grandissima, da i Signori del Regno 
fabricata, posta al mezo giorno. Et in quella si discende continuamente per 55. 
gradi verso il Settentrione. Et se le spesse fenestre, con arte fatte, nel rotto sasso, 
non illuminassero le marmoree scale, ivi non si potria gire comodamente senza 
lume artificiale. Nel fine de i quali, si ritrova un Cimiterio in piano scoperto, ove 
sono molte cappelle, et sepolture. Fra queste, avanti, che si entri nella santa 
grotta, a man sinistra, se ne vede una bella con l’insegne de i Puderichi gentil-
huomini Napolitani, anticamente signori del luogo. Appresso questa Capella, 
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per un’altra porta lavorata di arteficioso metallo, s’entra nella santa spelonca, né 
avanti che ’l Sole esca dell’onde del sottoposto mare Adriatico, et che copra le 
spalle del monte, ivi è lecito a persone entrare. Questo uscio guarda all’Occaso. 
A man destra si vede la maravigliosa Grotta, casa del santissimo Arcangelo Mi-
chele distesa verso l’Oriente, tutta d’un pezo, et viva pietra, sempre puro humo-
re distillante: horrida, bassa, et oscura: Credo non ad altro fine, et ornamento 
fatta, che per la salute dell’anime nostre. Nel mezo trovasi un [246] picciolo Co-
ro, ove si saglie per quattro gradi. Ma come ti avicinerai al sacro altare 
dell’Angelo poco più in alto, et elevato, o vogli, o no, sei costretto di venerare 
detto luogo. Ivi si vede il pargoletto Altare consecrato al santo Angelo vestito di 
uno altro sopraltare manualmente fatto, ove si celebra la più parte le quotidiane 
messe. Né questo luogo è aperto a tutte le persone. Indi non poco discosto è un 
Fonte picciolo di divin liquore, sempre scaturiente, che gli huomini della città 
usano quasi in tutte le infermità, per sanissima medicina. Da man sinistra sono 
più altri altari, cappelle, et altri luoghi secreti da dir messa. Et tra gli altri vi sono 
due altri altari, che furono fatti dal S. Angelo. Vi sono anco quei luoghi di sopra 
da orare, non fatti a posta, ma produtti dalla natura in esso sasso, per invitare i 
mortali a contemplatione, et penitentia. Il suolo della spelonca è di bianco, et di 
rosso marmo dipinto. Dalla parte di fuori, cioè sopra della Grotta, è un verde, et 
folto boschetto, d’altissimi alberi coperto, carco, et vestito. Sopra i rami, de i 
quali pende grandissima quantità di pietre d’ogni sorte, che su per il monte al-
cuni pelegrini portano al collo per loro voti, et divotioni, et ivi poi l’appiccano 
con le sue orationi. Egli è certamente cosa maravigliosa a veder questo boschet-
to, conciosia cosa che per molto spatio di questo monte, non si vede alcun albe-
ro. Là onde par più tosto miracolo, che cosa naturale a vedere tanti alberi, et 
tanto grossi nel vivo sasso radicati. Fummi narrato (essendo quivi) che ne’ tempi 
di Carlo ottavo Re di Francia, il qual soggiugò il Reame, nel 1494. che fu tagliato 
uno de’ detti alberi da un Francese, il che fatto, divinamente ne rimase morto. 
Etiandio nella detta spelonca vidi una bella Croce di chiaro cristallo, lunga circa 
un palmo, et mezo, la quale secondo quei venerandi sacerdoti, fu quivi ritrovata 
essendo conosciuta miracolosamente la detta spelunca. Ritrovasi poi nel mezo 
di questo Monte, ove è la bella pianura con vaghi prati, il castello di S. Giovanni 
Ritondo, ove ciascun anno nel giorno di santo Onoffrio a gli undici di Giugno si 
raunano i vicini popoli, et havendo ben considerato la qualità de i raccolti del 
grano, orzo, et d’altre biade, di commun parere tassano il pretio a tutte le biave; 
la qual tassa non può trapassare alcuno. Ne’ lati di questo monte veggonsi in più 
luoghi vestigi d’antichi edifici, che lascierò per esser abbandonati. Vero è, che al-
le radici del detto, da mezo giorno appresso la pianura fra S. Severo, et Manfre-
donia, si scorge S. Vito assai sufficiente castello di edifici, ma però abbandonato, 
per la moltitudine delle serpi, che vi sono, et di continuo le abbondano. Et ciò 
non dee parere impossibile, perché anco Solino nel 7. cap. narra come fossero 
rovinate molte habitationi da i Serpenti, et massimamente nell’antica Calabria, 
le quali Serpi sono nominate Chersedri. Pur da questo lato, che risguarda al me-
riggio nel principio del Monte antidetto, vi è Arignano castello, et seguitando 
pur le radici di quello, piegandosi però all’Occidente, ove comincia la via da sali-
re sopra detto monte d’Arignano, tre miglia discosto, et dal Mare cinque, si sco-
pre Santo Alicandro castello, et più avanti altrettanto, et due dalla radice del 
detto, Precina, assai honorevole castello, et di popolo assai ben pieno. Quivi si 
vede un magnifico Palagio fatto da Federico II. Imperatore per tal cagione. Cac-
ciando in questi luoghi [246v] Federico, dopo molte fatiche conquistò un gran 
Cinghiale quivi, et vi fece ordinare una bella cena, ove vi fu presente esso con 
tutti i suoi baroni. Il che fatto, volse che in questo luogo a memoria di detta cosa 
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si facesse un castello, et che si nominasse Apricena dal Cinghiale preso, et man-
giato nella cena. Ben è vero, che non sapendo il volgo la cagione di tal nome, et 
etiandio, non sapendolo isprimire, lo domandarono prima Pricena, poi Precina, 
et al fine, Porcina, in vece d’Apricena. Poscia essendo fabricato, lo consegnò det-
to Federico ad alcuni soldati vecchi, che haveva condotto seco di Sicilia, per loro 
riposo. Così scrive Razzano. Più avanti caminando sei miglia verso l’Occidente, 
si scopre Torre maggiore castello, quattro miglia vicino al fiume Fortore. Poscia 
dopo altretanto verso il Meriggio vedesi S. Severo dal monte di S. Angelo simil-
mente 4. miglia lontano. Egli è questo castello molto ricco, nobile, civile, et pie-
no di popolo. Et è tanto opulento, che non ha invidia ad alcun altro di questa 
Regione. Secondo Strabone nel sesto libro erano nel Territorio Daunio (benché 
dica il corrotto libro Sannio) circa un picciolo colle addimandato Driono due 
Tempij, uno de i quali appareva nella cima del detto collicello, consacrato a Cal-
cante, ove sacrificavano quelli, che cercavano haver risposta da lui, dormendo la 
notte sopra la pelle d’un Montone negro in terra istesa, l’altro Tempio era dedi-
cato a Podalirio, et fabricato alle radici del detto collicello, cento stadij, o siano 
dodici miglia, et mezo dal mar discosto. Usciva di questo Tempio un ruscelletto 
d’acqua giovevole a tutte l’infermità de gli animali. Io credo che tai Tempij non 
fossero molto discosti da questi luoghi, vicini al monte di S. Angelo. Descritto il 
monte Gargano, o di S. Angelo co i luoghi posti alle radici di esso entrerò nella 
larga pianura di questa Regione, hora Capitanata addimandata. 

 
CAPITANATA. 

Fu così questo paese piano di Puglia, Capitana nominato (come ho ritrovato 
in una cronica di Bologna molto antica) da un capitano di Basilio Imperatore, il 
quale vi edificò molte città, et castelli, cominciando da i confini del Sannio, et 
trascorrendo per la campagna di questa Regione. Tra i quali luoghi, fece Troia, 
come poi dimostrerò. Et per tanto dal detto capitano, fu nominato tutto questo 
paese, di che voglio parlare, Capitanata; ma dal volgo fu poi detta Capitinata, 
che fu circa l’anno della gratia 1018. Partendosi adunque dalle radici del monte 
di S. Angelo, et da i luoghi a lui vicini, et caminando per la larga Campagna 18. 
miglia da S. Severo discosto, appare Foggia castello, che ha grasso Territorio, et 
producevole di grande abbondanza di frumento, di orzo, et d’altre biade. Egli è 
questo paese totalmente privo d’alberi, et caristioso d’acqua. Et penso che per 
esso paese dicesse Oratio esser la Puglia piena di sete. Secondo Pandolfo Colle-
nutio nel 1. lib. dell’hist. del Regno fu così nominata Foggia dal gran numero 
delle fosse, che ad uso di Granari vi sono per conservare i frumenti. Da Foggia 
voltandosi verso Manfredonia doppo sei miglia, pur nella campagna, appaiono i 
vestigi di Arpe edificato da Diomede (come vuole Trogo nel 20. lib.) essendo sta-
to traportato dalle pericolose onde del mare al propinquo lito, doppo la rovina di 
[247] Troia. Vero è, che (secondo Strabone) fu prima nominato Argyrohipium, 
poi Argyripa, et al fine Arpe; ch’era però rovinato ne’ tempi di Strabone, come 
egli dice nel 6. lib. Par a me, che sia corrotto il testo di Strab. dicendo Argyrohi-
pium, et voglia dire, che fosse così prima detto Argoshypium, come scrive Plin. 
dicendo che fosse così prima detto Argoshypium, et poi Argyripa soggiunge al-
tresì Plinio, come Diomede rovinò tutti i popoli de i Monadici, et de i Dardi, i 
quali habitavano in questi luoghi, come due loro città. Ne parla anche d’Arpi Ca-
tone, mettendolo ne’ Pugliesi; et parimente Livio sovente rimembrandolo, et 
massimamente nel 22. lib. che Annibale havendo rotto l’essercito Romano al la-
go Trassimeno, ne venne quivi ad Arpi. Et nel 24. scrive, che questa città passas-
se sotto la signoria de i Romani. Et Verg. nell’11. lib. fa mentione d’amendue i 
primi nomi di esse, così. 
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Vidimus (o Cives) Diomedem, Argivaque castra, 
Atque iter emensi casus superavimus omnes, 
Contigimusque manum, qua concidit illa tellus. 
Ille Urbem Argyripam patriae cognomine gentis 
Victor Gargani, condebat Iapigis agris. 

Et più in giù. 
Qui bellum intulerint, quae causa attraxerit Arpos. 

I quali versi dichiarando Servio, dice, che Diomede fu della città di Argosyppio 
dal nome della sua patria. Il quale nome poi corrotto per l’antiquità, fu detta Ar-
gyripa, et altresì questo alterato, fu al fine chiamato Arpi. Del quale ne parla an-
che Sillio nell’8. lib. 

In faustum Phrigijs Diomedis in nomine campum. 
Dumque Arpos tendunt instructi pectora poeni. 

Partendosi da Foggia, et caminando 12. miglia verso l’Occidente, appare sopra 
un picciolo colle, posto sopra la pianura, la città di Luceria, talmente nominata 
da Strabone, da Pli. da Livio, et da molt’altri scrittori. Egli è ben vero, che pare, 
che la sia nominata Nuceria da Tolo. Peraventura potrebbe esser corrotto il Te-
sto, et cangiata la lettera L, in N. Quivi ne’ tempi di Strab. vedevasi il Tempio di 
Minerva, ov’erano assai doni antichi; et quindi si poteva giudicare ella essere 
stata antica città. Vero è, che ne’ tempi di detto Strab. ella era rovinata. Li cui 
vestigi insino ad hoggi dimostrano di quanta grandezza, et di quanta possanza 
quella si fosse. Non solamente quivi si scoprono tanti vestigi de i sontuosi edifi-
cij fatti da Diomede, ma ancora ne’ luoghi vicini, per i quali si può dar sententia 
della grandezza di detto Diomede. Fu poi ristorata da i rottami delli rovinati edi-
fici, et talmente rimase insino alli tempi di Costantio II. figliuolo di Costantino 
III. Imperatore di Costantinopoli; il quale la rovinò essendo Pontefice Romano 
Vitaliano, come scrive Paolo Diacono nel 5. lib. et Biondo nel 9. lib. dell’histo. Et 
ciò fece, perché la prese per forza, essendovi per guardia dentro i Longobardi. 
Onde havendo ucciso tutti i Cittadini, la saccheggiò, et poi la brusciò. Fu poi re-
edificata, ma non di quella grandezza di prima. Poscia ne’ tempi di Federico II. 
Imperatore essendo male habitata (prima havendone scacciati tutti i christiani, 
eccetto il Vescovo con dodici Christiani) vi pose ad habitare i Saracini da lui 
condotti dell’Africa (come [247v] chiaramente dimostra Biondo nel 17. lib. 
dell’hist.) Onde da loro fu poi detta Luceria de i Saracini. I quali fra poco tempo 
divennero tanto potenti, che non contentandosi di questa Città, saccheggiarono, 
et bruciarono tutti i luoghi vicini, non vi potendo far resistentia alcuno, essendo 
favoriti da Federico antidetto, nemico della Chiesa; et da Manfredi, suo figliuolo 
non meno malvagio del padre. Mancato Federico, mosse guerra al Papa Man-
fredi, il quale non potendosi da lui difendere, fece Re di Sicilia tanto di qua dal 
Farro di Messina, quanto di là, Carlo Conte di Provenza, acciò lo aiutasse contra 
quello. In questo tempo divennero tanto arditi, et grandi questi cani Saracini, 
che non si ritrovava alcuno che havesse ardire di scacciarli di Luceria. Et così di 
giorno in giorno scorrendo tutti i paesi vicini, saccheggiavano, abbruciavano, et 
rovinavano ogni cosa, etiandio conducendo prigioni le persone, et facendogli far 
taglia crudelmente martirizandogli. Seguitarono tali crudeli opere, insino alli 
giorni di Carlo II. figliuolo del sopradetto Carlo. Il qual essendo entrato nel luo-
go del padre morto, si deliberò di ricoverare Luceria, et di scacciare d’Italia tutti 
i Saracini. Et havendo raunato un potente essercito, lo diede a Giovanni Pipino 
valoroso capitano, et mandollo a Luceria. Il quale arditamente combattendola, 
al fine la pigliò per forza, et uccise tutti quelli cani Saracini. Et perché ottenne 
tanta vittoria nel sacrato giorno dell’Ascensione della Reina de i cieli semper V. 
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Maria, edificò nel mezo della città un bel Tempio, dedicandolo ad essa Madre di 
Dio, assignandoli buone entrate, acciò honestamente potesse vivere il Vescovo 
co i suoi chierici, per servitio di detta chiesa. Poscia volse che la città fosse no-
minata città di S. Maria. Vero è che tanto ha potuto l’antica consuetudine, che 
più tosto ella è stata addimandata Luceria, che di S. Maria. Quivi fece appresso 
la città mezo miglio Federico antidetto, sopra un picciolo colle, una forte Rocca, 
ove oltra l’ordinarie guardie, volse che vi habitssero dentro 200. huomini con le 
loro mogli, et figliuoli per maggior sicurezza del luogo. Pareva questa Rocca più 
tosto un castello pieno di popolo, che una semplice fortezza. Eravi in questa 
Rocca un molto honorevole Palagio, del quale insino ad oggi gran parte in piedi 
si vede, ch’era fatto delle pietre dell’antica Luceria rovinata. N’è rovinata gran 
parte di questa fortezza ne’ tempi nostri. Et per questo gli habitatori totalmente 
l’hanno abbandonata. Sì come si può giudicare da i vestigi, et meze rovinate mu-
re de gli edifici di quella, era maravigliosa fortezza, et molto grande, et etiandio 
doveva esser similmente il sontuoso palagio, con l’alte Torri, et altri grandi edi-
fici. Vedesi hora una bella Torre fatta molto artificiosamente di pietre quadrate, 
ove così si legge scolpito in una pietra di marmo. Anno D. 1271. primae Lunae 
Iulij 14. Indit. Istud opus, fecit Carolus Rex Siciliae filius Regis Franciae. Ora 
questo edificio è habitatione di pecore, et altri animali. In più luoghi Livio ri-
membra Luceria, de i quali è nel 9. ove dice, che fossero due vie, per le quali si 
passava da campagna a questa città, che fu dedutta Colonia da i Ro. Et simil-
mente la nomina nel 22. lib. descrivendo la giornata fatta al Lago di Perugia. Il 
territorio della quale, abbondantemente produce grano, vino, orzo, et altri frutti. 
Sono gli habitatori di questa patria molto astuti, et varij, secondo che scrive il 
Razzano. Onde se il [248] loro ingegno accomodassero alla virtù, sì come lo di-
spongono all’astutia, riuscirebbono huomini di grand’affare; benché però vi sia-
no huomini ben qualificati, et virtuosi. Sono alcuni, che dissero, che ella acqui-
stasse questo nome di Luceria, da Lucendo, per esser posta sopra l’alto luogo, 
ove ella scopre il paese molto di lungo, et parimente ella è scoperta da lungo per 
questa larghissima pianura di Puglia. Così scrive Pietro Razano dell’ordine de i 
predicatori Vescovo di essa, ne’ giorni nostri huomo dotto, virtuoso, saggio, et 
religioso, il qual lungo tempo, molto prudentemente governò questa città, et vi 
fece assai edifici, et ridusse il chericato a gran religione, et ornò la sua chiesa di 
molti vestimenti con gli Organi, et indusse il chericato a celebrare l’ufficio se-
condo il costume de’ frati predicatori. Il che insino ad hoggi osservano. Et ha-
vendo prudentemente governato questa sua chiesa assai tempo, molto vecchio 
passò a miglior diporto nell’anno 1492. lasciando di sé gran desiderio a i morta-
li. Et fu sepolto avanti l’altare maggiore, lagrimando tutto ’l popolo. Lasciò tanto 
huomo molte opere dopo sé, sì come io dimostrerò descrivendo la città di Pa-
lermo nella Sicilia, ove era nato. Sono molto obligato a questo letterato huomo 
per havere havuto lume da lui in descrivere alquante Regioni, come da me so-
vente è dimostrato. Quivi a Luceria nella chiesa di S. Domenico, giace il il sacro 
corpo del Beato Agostino Unghero dell’ordine de i predicatori, già Vescovo 
d’essa città. Ove è talmente riverito dal popolo, sì come dalla chiesa canonizato, 
nominandolo S. Agostino, per concessione del seggio Apostolico. Dimostrò Id-
dio a i mortali di quanto merito fosse appresso lui, donandogli infinite gratie al-
la sua sepoltura. A questa Città due volte l’anno si raunano i mercanti quasi 
d’ogni parte d’Italia, di Grecia, et di Sicilia, et di Schiavonia, et d’altri luoghi, a 
far suoi trafichi, et mercantie. Caminando più avanti si scopre nell’Apennino 
Teano di Puglia, il qual nomina Strabone Teanum Apuliae, et similmente Pom-
ponio Mela, et Plinio, a differentia di Teano Sedicino, del quale parlai in Cam-
pagna Felice. Di questo di Puglia ne scrive Livio nell’8. lib. narrando, che essen-
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do fastiditi i Teanesi, et Cannusini dalle continue correrie, che facevano i Roma-
ni, ne vennero a L. Plancio, et si accordarono con lui, dandoli però gli stadichi. 
Et più avanti dice, che andarono li Teanesi di Puglia a i novi Consoli, chiedendo-
li la pace co i patti. Conciò fosse cosa che già Giunio haveva pigliato il nobile ca-
stello di Florento. Et nel nono dimostra che detti Teanesi co i Cannusini accet-
tassero la signoria de i Romani. Ritornando a Luceria, et da quella scendendo, et 
caminando otto miglia per la campagna verso la Borea, ritrovasi Ferunzola ca-
stello, dal Razzano, Farentinum detto, et da Biondo nel settimo libro 
dell’historie Ferensuola. Non si ritrova quivi segno alcuno d’antichità, onde da 
tutti gli scrittori è tenuto esser nuovo castello: et è mal habitato, anzi è mezo ro-
vinato. Quivi morì, overo fu morto, Federico 2. gran persecutore della chiesa 
Romana. Della cui morte diversamente ne parlano gli scrittori. Imperò che 
Biondo, Platina, Sabellico con molti altri scrittori dicono che fosse strangolato 
da Manfredi suo figliuolo bastardo con un guanciale; et che morisse così iscom-
municato. Ma altri dicono l’opposito, tra i quali è Pandolfo Collenutio nel 4. lib. 
dell’historie del Regno. Il quale così narra tal cosa; che conoscendo detto [248v] 
Federico esser venuto il suo fine, si ridusse a colpa, et instato dall’Arcivescovo di 
Palermo, et di molti altri religiosi, con consiglio anche de gli huomini prudenti, 
si pose nelle mani di S. Chiesa, giurando di stare, et ubbidire ad ogni comanda-
mento d’essa, et secondo il rito christiano si confessò con tanta contritione, che 
scrive Mainardo Vescovo d’Imola (qual ridusse in iscritto molte cose di Federi-
co) che per tal confessione si può credere, che fosse eletto da Dio. Et Guilielmo 
di Podio scrive nelle sue Croniche, che riferisce il Dandolo nella sua historia, che 
dolendosi de gli errori suoi alla morte Federico, fece la prohibitione a i suoi di 
far l’esequie honorate, et pompose secondo il consueto Imperiale. Fece poi te-
stamento, et così passò di questa vita d’anni 54. havendo Imperato 35. Lascian-
do da parte la falsa opinione d’alcuni, che scrivono esser stata fama, che Man-
fredi suo figliuolo con ponerli un cussino sopra la bocca gli accelerasse la morte. 
Così scrive detto Pandolfo. Assai altri scrittori affermano, che fosse talmente uc-
ciso da Manfredi. Et tutti dicono, che fu gran persecutore della Chiesa Romana, 
et deposto dell’Impero nel Concilio di Lione di Francia, et iscommunicato, per le 
sue malvagie opere. Ritornando alla nostra descrittione, dico che da Ferunzola 
caminando 18. miglia al picciolo colle, vedonsi i vestigi sopra quello di Civitato 
città rovinata ne’ tempi de i nostri padri. Vero è, che anche pur vi è in piedi la 
Chiesa Catedrale, della quale era Vescovo ne’ nostri tempi Giovanni di Nola 
dell’ordine de i Predicatori, huomo saggio, et dotto Teologo. Bisogna ritornare 
hora a Luceria, acciò che meglio possi descrivere alcuni luoghi, intorno i lati 
dell’Apennino, che risguardano all’Oriente. Fra i quali vi è Castelluzzo, Pietra 
Motta, Monte Corvino, Volturno, un altro Castelluzzo, Licellana, Fortino, Castel 
Franco, Alberotto, Biccarino. Poscia da Luceria otto miglia discosto vi è Troia, 
città molto ricca, la quale ha molto fertile territorio. Vuole Biondo nel 13. lib. 
dell’historie, che la fosse ristorata, anzi edificata da Bubagiano capitano di Mi-
chele Imperatore di Costantinopoli, ne’ tempi di Stefano Papa ottavo. Ma una 
Cronica molto antica di Bologna dice, che la fu ristorata da un Capitano di Basi-
lio Imperatore. Et ciò potrebbe esser vero, sì come dice Biondo, et etiandio detta 
Cronica, perché seguitò a Michele nell’Imperio Basilio. Et così potrebbe esser 
che detto Bubagiano fosse stato Capitano dell’uno, et dell’altro, et da lui princi-
piata sotto uno, et finita sotto l’altro. Vero è, che ci rimane un dubbio da dichia-
rare; cioè che ’l Cosentino nelle sue historie scrive, che quivi prima fosse Ecana-
no città antica; et Guido prete di Ravenna dice, che vi era Castra Annibalis. Il 
che conferma Pandolfo Collenutio nel 3. lib. dell’histo. del Regno, et Rafael Vo-
laterrano ne’ suoi Cesari. Potrebbe essere, che fosse stato quivi detto luogo, co-
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me dicono questi scrittori; ma io crederei, che vi fosse stato più tosto Ecanano, 
come vuole il Cosentino, et conferma l’antidetta Cronica di Bologna; et mi muo-
ve a credere questo (oltra i detti autori) che io non ritrovo appresso alcun antico 
scrittore esser posto nella Pulia luogo alcun nominato Castro Annibalis, ma sì 
ben nella Gran Grecia, come ivi dimostrai. Et per tanto io sarei di opinione del 
Cosentino, (come ho detto) avvenga però, che anche non legga in alcuno scritto-
re, che fosse Ecanano in questi luoghi. Adunque fu edificata Troia dal [249] det-
to Bubagiano, per tenerli buoni guarnimenti di soldati a conservatione della Pu-
glia, et Calabria sotto l’Imperio di Costantinopoli, et far correrie ne’ vicini luoghi 
de i Romani. Quivi fu fatto il concilio da Urbano Papa secondo, per emendar gli 
scandalosi costumi de i Chierici, secondo Biondo nel 22. lib. dell’hist. et Platina 
nella vita di detto Urbano. A questa città furono veduti nel meriggio tre soli, nel 
1532. Ella è ornata questa città del titolo del Contato. Governa hora il Vescovato 
di essa molto prudentemente Ferdinando Pandolfino Fiorentino, huomo saggio 
religioso, et letterato. Seguitando poi lungo la scesa del detto monte Apennino, 
al mezo giorno quattro miglia, appare Orsana; et dopo altrettanto la città di Bo-
vino; et dopo tre Deliceto, ove sono huomini rozi, et quindi a sette miglia l’antica 
città di Ascolo, ornata della dignità Ducale. Ella è nominata da Appiano Ales-
sandrino nel 1. libro, Asculum, et parimente da L. Floro descrivendo la guerra de 
i Tarentini, ove dimostra, che rimanessero vittoriosi di Pirro, Curio, et Fabritio 
Consoli appresso Asculo di Puglia. È cognominata questa città Ascolo Satriano 
da gli antichi scrittori, a differentia di quell’altro dell’Abruzzo, come poi dimo-
strerò. Fu rovinata essa città da Ruggieri figliuolo di Guiscardo, havendo inteso, 
che da lui volevano ribellare, essendo il suo padre nella Dalmatia, così scrive 
Biondo nel 22. libro del’historie. Et avvenga che poi la fosse ristorata, non però 
fu fatta di quella grandezza di prima. Drizzando il camino per la campagna verso 
la marina, appresso quella quattro miglia, ritrovasi il sontuoso Tempio consa-
crato a Santo Leonardo da Federico II. Imperatore. Ove vi è un nobile monaste-
ro, il quale consegnò a i Cavalieri Tedeschi dell’ordine di S. Maria di Prusia, as-
segnandoli grandi entrate, i quali lungo tempo con gran religione, et essemplari-
tà governarono detto sacrato Tempio. Al fine quei mancando, fu dato detto Mo-
nasterio in comenda. Onde al presente è molto mal governato, come io vidi 
l’anno 1525. Et talmente è egli mal governato, che da ogni lato cominciaro a ro-
vinare tanti nobili edificij, non vi essendo chi ne habbia pensiero. Egli è questo 
dignissimo Tempio in grandissima istimatione, non solamente appresso i vicini 
popoli, ma etiandio appresso tutti gli Italiani, ove si veggono grandi ragunamen-
ti di ferramenti di diverse maniere, sì come di catene, boghe, collari, et d’altre 
simili generationi di ferramenti (da tener prigioni, et catenati gli huomini) da i 
quali sono stati liberati miracolosamente le persone per li meriti, et prieghi di 
detto glorioso S. Lionardo, et etiandio istratti dalle carceri, tanto de’ Christiani, 
quanto de gl’infedeli, et anche delle galee, et poi quivi portati in memoria della 
miracolosa liberatione. Caminando per la campagna da questo Tempio alla Ci-
dignola castello, si annoverano 18. miglia. Vogliono alcuni che quivi fosse il tan-
to nominato Gerione da Livio; ma il Razzano nega che fosse quivi, ma altrove, 
come etiandio nel fine di questa Regione io dimostrerò. Quivi furono superati 
francesi, essendo stato ucciso il Duca di Narmoso loro capitano, et Vice Re di 
Napoli di Lodovico 12. Re di Francia, da Consalvo Ferrando Agidario capitano di 
Ferrando Re d’Aragona, havendo in sua compagnia quei prodi, et valorosi capi-
tani Fabritio, et Prospero Colonnesi Romani, nell’anno 1503. del Mese di Mag-
gio, come ampiamente [249v] scrive M. Antonio Sabellico nel 2. lib. della 11. 
Eneade dell’historie, et io mi ricordo. Tutta questa campagna è priva di alberi, 
ma molto producevole di grano, orzo, et altre biade. Vero è, che in vece de gli al-
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beri veggonsi assai ferule in qua, et in là per essa, con le quali fanno fuoco gli 
habitatori del paese per loro bisogni, non havendo legna. Parimente v’è gran pe-
nuria d’acque, onde bisogna istraerle de i profondi pozzi cavati con 
grand’artificio, et non minore spesa. Nella campagna poche habitationi si veg-
gono, ma pur vi sono alcuni pochi castelli, et città (com’è dimostrato) et fuori de’ 
detti luoghi altre habitationi non vi si ritrovano. Habitano i lavoratori de’ detti 
campi a i castelli, et città. Et nel tempo di lavorare i campi, o di raccogliere i 
frutti passano alle campagne co i loro giumenti carichi di pane, vino, et altre co-
se necessarie per tanti giorni, et co i buoi, et quivi dimorano giorno, et notte, in-
sino che habbiano coltivato, et seminato, overo raccolto il frumento, l’orzo, et 
l’altre biade. Il che fatto accendono il fuogo nella paglia, et ritornano col raccolto 
alle loro stanze. Et più non ritornano, insino che bisogna lavorare, et seminare. 
Ha questa larga Campagna il monte Apennino dal Mezo giorno, et dal Setten-
trione la marina (com’è dimostrato) ove vi sono grassi pascoli per le mandre, et 
armenti de gli animali, et gregge delle pecorelle, et massimamente nel tempo del 
verno, ove vi passa gran moltitudine di buoi, vacche, pecorelle, capre, et di altri 
animali de i circostanti paesi, et etiandio d’altri più discosti per svernarli. Ha-
vendo dimostrato i luoghi di questa campagna, hora passerò a descrivere il re-
sto, che ci rimane di questa Puglia Daunia, da gli antichi detta Giapigia. 

 
GIAPIGIA. 

Avvenga che principalmente fosse nominata Giapigia la Regione de i Salentini 
(hora Terra d’Otranto detta, com’è scritto) nondimeno fu etiandio nominata 
questa parte di Puglia, che ci resta da scrivere, insieme col monte Gargano insi-
no al fiume Fortore, Giapigia, secondo Servio sopra quel verso di Vergil. Victor 
Gargani condebat Iapigis agris: Dicendo esser la Giapigia una parte di Puglia, 
nella quale è il monte Gargano. Stringe questa Giapigia tutto il paese, che si ri-
trova di qua da gioghi del monte Apennino, i quali sono sopra la Puglia Daunia, 
che già furono de i Sanniti, poche miglia discosti dalla fontana, ov’esce il fiume 
Fortore, che partisce il Sannio dalla Puglia. Esce questo fiume dalla detta fonta-
na posto nel monte Fiterno, non molto lontano da Boviano (come si scriverà.) 
Darò principio a questa Giapigia a Campo basso castello, edificato nel mezo de i 
Monti di qua da i gioghi dell’Apennino, da Boviano discosto dodici miglia, per-
ché quivi comincia la Puglia da questo lato. Non meno sono appartenenti a que-
sta Regione i vicini castelli di qua dal Fortore di esso Campo basso. Egli è questo 
castello ornato del titolo del Contato. Quindi hebbero origine molti valorosi ca-
pitani di militia, tra i quali fu Carlo huomo non meno gagliardo di forze del cor-
po quanto d’ingegno, di prudentia, et destrezza nel maneggiare l’armi, et trattar 
le cose della guerra. Del quale dice Razzano (che lo conobbe) ch’era forte di cor-
po, bello di faccia, humano, et liberale. Et per tanto da tutti i suoi sudditi era 
amato. Fu molto istimato per le sue buone qualità da Alfonso d’Aragona primo 
Re di Napoli. Et [250] avvenga che fosse tanto amato dal detto Re, sempre però 
con la desterità del suo ingegno, parimente fu da tutti i Signori, et Baroni del 
Regno amato, et riverito. Lasciò doppo sé Cola suo figliuolo valoroso capitano di 
militia, il quale li successe nelle virtù, ma non nella fortuna; conciò fosse cosa, 
che morto il Re Alfonso, non intendendosi bene con Ferrando suo figliuolo, si 
partì del Regno, et passò al Duca Carlo di Borgogna, et quindi poi a i Signori Ve-
netiani, ove doppo molte laudevoli opere, morì, lasciando Angelo, et N. suoi fi-
gliuoli al soldo de’ detti Venetiani, come io ne faccio memoria lungamente 
nell’historie latine. Caminando da questo castello a Luceria, doppo quattro mi-
glia si ritrova Campo di Pietra; et dopo sei, Pietra Catella castello posto nella ci-
ma d’un altissimo monte. Et quindi a cinque miglia, vi è Machia; et discosto da 
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Campo Basso sedici, Celentia castello. Et quindi a sette, Ricca, al cui riscontro vi 
è Gabatissa, et doppo otto castello della Motta; et havendone misurate due, la 
città di Buturara. Quindi si scende alla pianura, et havendo poi caminato sei mi-
glia, si ritrova Luceria. Appartiene etiandio alla Puglia Vinculatore, lontano dal 
principio del fiume Fortore sei miglia, et altretanto da Boviano. Poscia si scorge 
Baranello, Busso, Ratino, Roccetta, Monte Sagiano patria di Giacomo detto di 
Monte Saggiano, dignissimo capitano di cavalieri ne’ giorni de i nostri padri. 
Vedesi poi Petrella, Castellineo, Morono, et Giovenisso. Giacciono tutti questi 
castelli appresso al fiume Fortore, benché chi più, chi meno. Poscia ritrovasi in 
quei campi, che sono di spatio di 16. miglia insino alla Marina, i vestigi 
dell’antichissimo Gerione tanto nominato da Livio, et singolarmente nel 22. lib. 
ove scrive, che Annibale si fermò appresso alle mura di Girione, ove haveva la-
sciato pochi tetti, havendolo pigliato per forza, et abbruciato. Et più in giù in 
detto libro anche lo rimembra. Quindi a due miglia, vedesi Casa Calenda castel-
lo, et dopo sei, Larino nuovo castello, edificato appresso l’antico due miglia, ho-
ra rovinato. Egli è questo castello da Teano sopra nominato discosto 18. miglia, 
come dice Cicerone pro Flacco. Egli è il nuovo castello soggetto a gli Orsini fa-
miglia illustre Romana. Dell’antico ne fa memoria Plinio et Sillio Italico nell’8. 
lib. quando dice de i Laritini. At Larinatum dextris socia hispidis arma, et Livio 
nel 22. libro havendo narrato la fuga di Annibale del territorio Falerno, descrive, 
come egli piegò il viaggio da i Peligni, et a dietro ritornando nella Puglia, giunse 
alla città di Glereno, et il Dittatore si fortificò ne’ campi Larinati. Et Cesare ne’ 
suoi Comentari narra, che essendo ben ricreato sette giorni a Corfinio, passò 
nella Puglia per il paese de i Marrucini, Frentani, et Larinati. A me par che ’l Te-
sto di Pomponio Mela sia vitiato, quando dice nel 2. lib. parlando de i Daunij co-
sì. Dauni autem, Trifernum amnem, Claterniam, Lucrinum, Teanum oppida; 
onde io credo, che voglia dire, Larinum, et non Lucrinum. Imperò che egli de-
scrive i luoghi di questa Puglia Daunia, et così dopo Teano dee metter Larinum, 
et non Lucrinum: conciosia cosa, che non ritrovo appresso scrittore alcuno, es-
sere posto in questi luoghi, o castello, o città nominata Lucrino, ma sì bene il la-
go Lucrino vicino a Baia (come scrissi in Campagna Felice) et Larino in questi 
luoghi. Dimostrai disopra, descrivendo i luoghi vicini al monte di [250v] S. An-
gelo, come sboccava il fiume Fortore nel mare Adriatico appresso il lago di Lesi-
na. Vero è, che più altro non dissi del detto Lago, per dar fine alla descrittione 
de i luoghi vicini al prefato monte. Ma hora parlerò tanto di quello, quanto della 
città di Lesina, dalla quale esso Lago ha acquistato tal nome. Fu edificata questa 
città da’ pescatori Christiani, essendo stato rovinato Irio (secondo alcuni) de-
scritto da Tolomeo. In vero io penso, che questi tali siano in grand’errore. Impe-
rò che ho dimostrato avanti, ove fosse posto Irio. Altri dicono, che la fu fatta pur 
da’ Pescatori, che pescavano in questo Lago, et acciò potessero più agiatamente 
habitar quivi gli fecero capannuzze, et poi a poco a poco fabricando le case, tal-
mente vi accrescerono, che fra pochi anni passandovi ad habitare altre persone, 
vi fu dato la forma d’un castello intorniato di cupe fosse, et di mura. Et di ciò 
non contenti gli habitatori, poscia ottennero dal Papa un Vescovo per la loro 
Chiesa. Et divenne tanto piena di popolo, che meritevolmente era riputata una 
buona, et grande città. Vero è, che passando i Saracini in Puglia, et havendola 
guasta, e mal trattata, etiandio, guastarono, et rovinarono questa città. La quale 
fu poi ristorata, ma non di tanta grandezza, quanto era avanti. Ora ella è poco 
habitata, nientedimeno sempre si è perseverato il seggio del Vescovo. Vuole il 
Razzano che talmente Lesina fosse addimandata da quegli huomini, quali pri-
mieramente la edificarono ch’erano quivi varcati dall’Isola di Lesina di Schiavo-
nia, la quale è di riscontro questa città, di là però dal mare Adriatico. Il che cre-
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do. Ella è dal mar discosto quattro miglia. Poscia da questa città lontano un mi-
glio vedesi il lago nominato di Lesina da detta città. Apresso il qual sbocca nella 
marina il fiume Fortore, (come dicemmo.) Gira intorno il lago da quaranta mi-
glia. Et credo che sia nominato da Pli. nel cap. 10. del 3. lib. Lacus Pantanus. Il 
qual produce buoni pesci, et massimamente grosse anguille dal volgo capitoni 
addimandati. Ritornando a i luoghi posti fra terra, et discostandosi da Lesina 
quattro miglia, et dal fiume Fortore uno, appare sopra la cima dell’alto monte 
Serra Capriola honorevole castello, et molto nominato per tutto il regno di Nap. 
per il passaggio de gli animali, che qui passano di diversi paesi per svernarsi in 
Puglia. Et in questo luogo v’è la Dogana (com’eglino dicono) cioè il luogo, ove 
bisogna pagar tanto per capo d’Animale, onde se ne cava gran guadagno per la 
camera Reale. Et sì come a me fu detto (quindi passando) da gli ufficiali, se ne 
cavano oltre a cento mila ducati l’anno. Più ad alto veggonsi alcuni castelli non 
molto lontani dal Fortore, sì come S. Giuliano, Coltorto, Machia, et Pietra castel-
li, di cui avanti n’è stato detto, con Geldano, et con altri di poco affare. Poscia sa-
lendo lungo il fiume a man sinistra, molto più in alto appresso la fontana di 
quello, si scorge Circo Maggiore. Et più oltre si arriva all’antidetto fiume, termi-
ne di questa regione di Puglia Daunia, o Puglia Piana, et etiandio di questa Gia-
pigia. Esce detto fiume Fortore del monte Fiterno, hora Bisano (dal qual ha ac-
quistato il nome di Fiterno appresso gli antichi scrittori, come dimostrerò) vici-
no a Boviano et al monte Apennino; avvenga che non si congiunga con gli altri 
gioghi di detto Apennino. Et secondo Plinio detto monte è ne gli Irpini, da cui è 
nominato mons Tifernus, et similmente da Pomponio Mela, ma da Tolomeo Fi-
ternus. Vi è però [251] poca differenza fra questi scrittori in nominarlo Tiferno, 
o Fiterno. Scende adunque questo fiume dal detto monte, et transcorre da 60. 
miglia, partendo i Pugliesi da i Frentani, o vogliamo dire la Puglia dall’Abruzzo, 
et al fine mette capo nel mare Adriatico appresso il lago di Lesina (com’è detto.) 
Et navigasi con le barche vicino al mare. Con le quali si conduce il frumento, et 
altre cose da luogo a luogo. Et quivi finisce la descrittione di tutta la Puglia. 
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ABRUZZO 
DUODECIMA REGIONE DELLA ITALIA, 

di F. Leandro Alberti Bolognese. 
Volendo ritrovare i popoli dell’Abruzzo (già addimandati Samnites) che sono 

Frentani, Caraceni, Peligni, Marrucini, Precutini, Vestini, Sanniti, et Irpini, ha-
verò maggior fatica in questa descritione, che non ho havuto nell’altre insino a 
qui. Conciosia cosa, che sarà necessario di disegnare i confini de’ detti popoli, et 
etiandio, di passare il monte Apennino, di là dal quale sono i termini d’alcuni de 
i prefati popoli; cosa, che insino a qui non è intravenuta, imperò che la maggior 
parte d’essi popoli, et Regioni hanno da un lato detto Apennino, per confine, 
tanto di qua, quanto di là. Primieramente dirò della cagione di questo nome 
Sanniti, et d’Abruzzo. Poscia vi descriverò i termini di quello; et al fine parlerò 
de i popoli d’uno in uno. Trasse il nome de’ Sanniti tutto questo paese (nel quale 
sono i popoli sopranominati) dalla città di Sannio, della quale circa il fine di 
questa Regione ne parlerò, trattando propriamente di quella parte addimandata 
Samnium, ove si fermarono i Sabini, essendo passati questi luoghi. Dice Catone 
con Sempronio nel libro della divisione d’Italia, che fossero primieramente no-
minati essi popoli Sabelli, che trassero origine da i Sabini (come accenna il no-
me) da i Latini Sanniti chiamati, et da i Greci Sauniti. Il che conferma Plinio et 
Strabone il qual narra l’origine di questi Sanniti proceduta da i Sabini così. Ha-
vendo lungamente combattuto i Sabini con gli Umbri, fecero voto (secondo il ri-
to d’alcuni Greci) di sacrificar quelle cose che nascerebbono quell’anno, se ripor-
tassero vittoria de i nemici. Ottenuta la vittoria (secondo il desio) et essendo ri-
tornati alla patria, volendo sodisfare al voto loro, sacrificarono parte delle dette 
cose, et parte ne consecrarono a i loro Dei. Il che fatto, successe una gran care-
stia. Et interrogati i Sacerdoti de gli Dei, che havrebbono a fare acciò non peri-
colassero di fame, gli fu risposto, che consecrassero i loro figliuoli a gli Dei, et 
così otterrebbono l’abbondanza di tutte le cose. Là onde consecrarono tutti i loro 
fanciulli novamente nati a Marte. Poscia essendo cresciuti detti fanciulli, furono 
mandati da i loro padri a cercar novi luoghi per habitare, consegnandoli per loro 
Capitano, et guida un Toro, che gli conducesse nel paese de gli Opici, i quali di-
moravano in alcune contrade, et ville; che come quivi entrarono, indi gli scaccia-
rono, et eglino vi habitarono. Scacciati gli Opici, di consiglio de gli indovini sa-
crificarono il Toro (il qual quivi gli haveva condotti) a Marte, che gli haveva dato 
per Capitano loro. Et [251v] per tanto furono poi addimandati da i loro padri 
Sabelli, sì come piccioli Sabini, et da i Greci Sanniti. Vero è, che dicono alcuni, 
che fossero gratiosamente ricevuti da i Laconi nelle loro case ad habitare, et per 
questo fossero poi sempre amati da i Greci. Sono etiandio da alcuni questi tali 
addimandati Parteniati, credendo che havessero havuto origine da i Tarentini. I 
quali grande humanità usavano a i vicini popoli, et apprezzavano i virtuosi 
huomini, et gli honoravano. Et per questo ragunarono un essercito di 80000. 
pedoni, et di 8000. cavalli, et gli mandarono contra i loro nemici. Havevano i 
Sanniti una santa legge, per la quale s’affaticavano le persone a doventar virtuo-
se, cioè, che non era lecito ad alcuno maritar le sue figliuole, secondo li piaceva. 
Conciò fosse cosa, che osservavano tal modo. Ciascun anno eleggevano dieci 
donzelle delle più belle, et virtuose, che tra loro si ritrovassero, et parimente al-
tri tanti belli, et virtuosi giovani, et consegnavano la più virtuosa donzella al più 
virtuoso giovane, et la seconda al secondo, et così di mano in mano a gli altri, 
con tal patto, che se i detti giovani non seguitassero la virtuosa vita, che gli fosse 
tolta la giovane a lui consegnata. Et perciò poi era infame, et da ogni lato beffa-
to. Divennero poi di tanta possanza questi Sanniti, che trascorsero saccheggian-
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do insino ad Ardea de i Latini, et etiandio insino a Campagna Felice, et di questi 
luoghi se ne insignorirono. In vero sarebbe cosa molto difficile a ramentare le 
lor forze. Imperò che tanto aggrandirono il lor Imperio, che dierono nome a tut-
te queste altre parti contenute sotto il nome de’ Saniti (hora d’Abruzzo, come è 
detto.) Là onde furono tutti nominati Sanniti. I quali lungo tempo combatterono 
co i Romani sovente riportandone vittoria, et massimamente alle forche Caudi-
ne, come dimostrerò narrar Livio nel 9. lib. et L. Floro dette guerre de i Saniti. 
Ove dice, che combatterono 50. anni co i Romani, et dopo varia fortuna 
dell’una, et l’altra parte, talmente al fine furono soggiugati da Papirio Cursore, 
che mai più poterono ricalcitrare. Narra etiandio Livio la vittoria di detto Papi-
rio nel 10. lib. circa il fine. Et soggiunge, che in tal guisa furono rovinate le città 
de’ detti Sanniti da i Romani, che ne i suoi tempi si cercava, ove fosse stato la 
città di Sannio, nel Sannio. Al fine da Silla furono talmente trattate le città di es-
si Sanniti (come scrive Strabone) che rimasero tutte spogliate di mura, tal che 
parevano contrade, et ville, et altresì alquante totalmente rovinate. Havendo 
dimostrato l’origine de i Sanniti, et la cagione del nome, hor passerò a narrare 
da chi trasse questo paese il nome di Abruzzo. Vogliono alcuni, che fosse così 
detto da A, che significa senza, et Brutio, cioè senza servo fuggitivo; perché 
(com’è detto nella Calabria) Brutio significa in lingua Lucanica servo fuggitivo, 
cioè, che in questa Regione non vi habitano i servi fuggitivi. Altri dicono doversi 
dire Aprutium, da gli Apri, overo Cinghiali, parendo questo paese quasi una ha-
bitatione da’ cinghiali per l’ombrose selve, et folti boschi, che quivi sono in 
grande abbondanza. Etiandio sono altri, che scrivono, che così fosse addiman-
dato Abrutio sì come Asprutio per la grand’asperità de’ monti, che vi sono, ma 
cavandosi la lettera s, si pronuntia Aprutio. Ma Biondo con Pietro Razzano, et 
col Volaterrano altrimenti dice, cioè, che crede, che fosse talmente nominata 
questa Regione Aprutio in vece di Precutio, cioè da quella [252] picciola parte 
de’ Precutini, delli quali poscia ne scriverò. Et così vogliono questi tali, che dalla 
detta parte pigliasse il nome di Precutio, ma corrottamente di Aprutio tutta essa 
Regione, et che fossero poi nominati i popoli d’essa Apruntini in luogo di Precu-
tini, et non Brutij, come vogliono alcuni. Imperò che mai habitarono i Brutij in 
questi luoghi, ma sì ben fra i Lucani, il mare Siciliano, il Tirreno, et la gran Gre-
cia, hora dimandati Calabresi. Io nominerò questa Regione Abruzzo (sì come dal 
volgo hora è nominata,) cangiando la lettera p, in b, da quel che dice Biondo, et 
il Razzano. Saranno i termini di questa Regione il fiume Fortore dall’Oriente, il 
Tronto dall’Occidente; dal Settentrione il mare Adriatico; et dal Mezo giorno il 
monte Apennino, et etiandio più oltre, come si dimostrerà. Haverà dunque 
dall’Oriente la Puglia piana col fiume Fortore, dall’Occidente parte de’ Sabini, et 
Picentini col fiume Tronto, dal Settentrione il mare Adriatico, et dal Mezo gior-
no i Picentini, Campani, il Latio, Marsi, et Equicoli lungo il monte Apennino 
tanto di qua da esso monte, quanto in parte di là. È molto habitata questa Re-
gione per la bontà, et salubrità dell’aria. Comincierò adunque da’ Frentani popo-
li, primi ritrovati passato il fiume Fortore. Sono così nominati questi popoli 
Frentani da Strab. et da Appiano Alessandrino nel 1. lib. Ferentani, ma credo es-
ser corrotto il lib. et voglia dire Frentani, come etiandio di Plin. de’ quali scrive 
nell’11. cap. del 3. libro, che nella quinta Regione d’Italia sono i fortissimi popoli 
d’Italia, tra i quali sono i Frentani. Et Catone scrive, che havessero questi popoli 
la loro prima origine da i Liburni, et da i Dalmati, et poscia da i Toscani, et fosse 
loro principale città Larino, così in loro lingua nominato, che vuol dir Munipio, 
conciofosse cosa, che i Toscani dimandavano i nobili Prencipi Laroni, Laruni, et 
Auroni. Sono i confini di questi Frentani (secondo Tolomeo) il fiume Fortore 
dall’Oriente, et il fiume Sanguine dall’Occidente, et il mare Adriatico dal Setten-
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trione, et il monte Apennino dal Mezo giorno, ove erano i Caraceni, i quali e-
tiandio stringerò in questo paese, così. Dall’Oriente haveranno la Puglia piana, 
dal Mezo giorno il monte Apennino, mettendovi dentro i Caraceni; 
dall’Occidente i Peligni, et il mare Adriatico dal Settentrione. N’è fatto memoria 
de i Frentani in più luoghi da Livio, et massimamente nel 9. lib. ove scrive, che 
Aulo Console superò essi Frentani con una battaglia, et la loro città pigliò a pat-
ti, ov’erano fuggiti quei ch’erano rimasi, et gli dierono stadichi di servar la fede. 
Et più in giù narra il trionfo fatto in Roma, per esser stati superati gli Ecqui, 
Marsi, Marrucini, et Frentani, et che detti popoli mandarono ambasciatori a 
Roma a chieder pace, la quale gli fu conceduta. Ne parla altresì Cesare di essi 
Frentani nel 1. lib. de’ suoi Comentari. Furono talmente questi popoli Frentani 
nominati da Frentano castello vicino a Teano di Puglia secondo Pietro Marso, 
sopra quel verso di Sillio nell’8. lib. della seconda guerra de i Cartaginesi. Mar-
rucina simul Fretanis aemula pubes. Cominciarò adunque da questi Frentani, et 
con essi insieme descriverò i Caraceni per non esser molti luoghi dell’uno, né 
dell’altro. Passato adunque di qua dal fiume Fortore, è il primo luogo, che si ri-
trova lungo il lito del mare Campo Martino, et poscia Termine, così dal volgo 
detto, ma da’ letterati, Termule. Dicono gli habitatori del paese, che fu così 
[252v] dimandato, per esser già questo luogo il termine di Puglia. Ma pare a me 
che s’ingannano, imperò che (secondo Tolom.) erano i termini di detta Puglia al 
fiume Fortore (secondo ch’è dimostrato.) Egli è posto questo castelletto sopra 
d’un istmo, o sia braccio di terra da tre lati dal mare intorniato, et ornato della 
dignità Ducale. Onde risulta molto forte, tanto per la dispositione del sito, quan-
to per le grosse mura. Salendo poi a Mediterranei presso al fiume Fortore un 
miglio, et dal mar discosto 8. miglia il nobil castello di Giulliniaco, et più alto al-
tretanto, la Guarda Alfenia, così nominata, sopra la quale vi è Lupara, Carga 
Bottazzo Lucito, Lumefano, Castel Pignano, Rocchetta, Casal Reparando, Lispi-
neto, Tornaquiso. Poscia più avanti appar Boiano, da i letterati detto Bovianum, 
de i Sanniti città. Della quale poi scriverò nel Sannio. Non molto discosto a 
Boiano si dimostra monte Fiterno, che deriva dall’Apennino, dal quale ha otte-
nuto il fiume Fiterno hora Fortore, il nome (come nella Puglia scrissi.) Poscia 
scendendo alla marina, et caminando di là dal Termine, ritrovasi la bocca del 
fiume Trenio, da Plinio Trinium portuosum addimandato. Alla cui sinistra da 4. 
miglia, et altretanto dal mar discosto, scorgesi monte Negro castello, et più ad 
alto Castelluzzo, Rocca Vivara, col nobil Castello di Trivento, ornato del Conta-
do. Poscia vedesi Salcito, Fossa Cecca, Bagnuolo, et città Nuova. Veggonsi poi 
continovare gli altissimi monti insino all’Apennino. Tra i quali sono poche habi-
tationi d’huomini. Ha principio tra queste montagne l’antidetto fiume Trenio. A 
cui vicino si ritrova un altro fiume nominato Asinella, et da questo non molto 
lontano vedesi la foce del fiume Sento, che nasce da monte Plaro. Et fra questo 
fiume, et il Trenio sono gli infrascritti luoghi. Et primieramente presso la mari-
na il monasterio di S. Stefano, et ne’ mediterranei Turino, Casale, Bordino, Po-
lustro, Sernio, Casalangra, Pelicorno. Alla sinistra del fiume Asinella, alla mari-
na vi è Penna castello, et poi Guasto di Amone nobilissimo castello. Credo che 
sia quello da Pli. nel 3. lib. detto Istonium, riponendolo nella quarta Regione 
benché sia fallato il lib. et dica Distonium in vece di Istonium (come etiandio 
dimostra il dotto Barbaro) et parimente lo nomina Tolomeo, et Pomponio Mela 
nel 2. lib. Histonium. Et di tal opinione è anco Biondo, et il Razzano. Etiandio 
par confermar questo i vestigi d’alcuni antichi edifici, che quivi si veggono, et 
massimamente d’un sontuoso palagio, et d’un bello teatro, et il luogo ove è po-
sto. Quivi fece un superbo palagio Giacomo Caldora valoroso Capitano di mili-
tia, et di questo luogo Marchese, il quale hora si vede. Nella cui corte vi è un 
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molto grosso osso del capo d’un pesce, che fu ritrovato nel lito del mare di smi-
surata lunghezza. Par detto capo un pezzo d’un grossissimo tronco d’albero. Era 
signore di questo ricco, et popoloso castello Alfonso Davalos Marchese 
d’Acquino valorosissimo capitano di soldati di Carlo V. Imperatore Romano. Le 
cui eccellenti opere, non solamente all’Italia sono manifeste, ma altresì a tutta 
Europa, et Africa; come altrove dimostrerò. Passò all’altra vita nel 1546. in Vige-
vano tanto glorioso capitano. Salendo poscia a Mediterranei presso al fiume A-
sinella, et caminando a man destra d’esso vedesi monte Dorise picciolo castello, 
nondimeno ornato della dignità del Contado. Et più alto passando verso la fon-
tana del detto fiume, [253] ritrovansi, Gesso, Carpignone, Basilica, Gelino, et 
Tripalo castelli. Vedesi poi il fiume Trenio presso al fiume Asinella, et parimente 
il fiume Fortore. Et per tanto ho dimostrato esser altri fiumi tra il Fortore, et 
Sanguino. De i quali non è fatta mentione da gli antichi scrittori. Par che Tolo-
meo nelle sue tavole scriva che sia Ansano di qua dal fiume Saro, o sia Sanguino 
in questo paese de i Frentani, et par poi che nella pittura lo disegni di là dal det-
to fiume ne’ Peligni. Del che assai mi son maravigliato insieme con Biondo, et 
Razzano. Conciosia cosa che si creda che fosse Ansano, ove hora è Lanciano tan-
to nominato per le fiere, che ivi si fanno di Maggio, et d’Agosto ogn’anno (come 
al suo luogo dimostrerò) di là dal Sanguino, discosto dal mare 4. miglia. Consi-
derando io questa cosa, dopo molti pensieri, così io diviso, che si dee tenere per 
ogni modo che Ansano da Tolomeo descritto, et gli Anasini da Plinio nominati, 
fossero di qua dal fiume Sanguino, come scrive detto Tolomeo, dimostrando es-
ser quel ne’ Mediterranei de i Frentani con Larino, et la pittura d’esso esser cor-
rotta, ove si vede disegnato di là dal detto fiume, lasciando di qua Larino, con-
ciosia cosa ch’egli li descrive amendue di qua dal fiume. Et ciò non dee parer co-
sa nuova, imperò che in più luoghi, chiarissimamente si vede la pittura di esso 
esser fallata, et dal luogo trasportata, et talmente trasportata, che alcuna volta 
espressamente si conosce esser gran differenza da i luoghi dipinti, ove dovreb-
bono esser posti, secondo la descrittione d’esso, et secondo la verità. Parimente 
io altresì risponderei a quelli, che vogliono che sia Lanciano, ov’era Ansano, che 
mai ho ritrovato in alcun antico scrittore, che fosse Ansano di là dal fiume Saro, 
o Sanguino, avvenga che alcuni scrittori moderni per alcune congietture, si affa-
ticano di sostenere questa sua opinione. Et se pur alcuno constantemente voles-
se tenere tale opinione, cioè che Lansciano fosse edificato per la rovina di Ansa-
no, direi questo non esser contrario a quel che ho detto, che Ansano fosse di qua 
dal Sanguino, perché potrebbe essere, che essendo quello disfatto poi fabricas-
sero quell’altro castello di là dal fiume, come ritroviamo sovente essendo incon-
trato a molti luoghi, i quali rovinati, ne sono stati edificati de gli altri molto di-
scosto da quei primi; nondimeno essendo nominati dal nome di quegli altri di-
sfatti, come etiandio altrove ho dimostrato, et similmente dimostrerò. Se ancor 
fosse alcuno che dicesse annoverare Stra. et Plinio Ortonium hora Ortona, et la 
città di Frentana ne’ Frentani (et massimamente detto Plinio che dice nel 11. ca-
po del 3. lib. essere i termini di detti Frentani dal fiume Fortore, al fiume Ater-
no, hora Pescara) così io risponderei, che in questi tempi havesse questo paese 
maggior tratto di quello da Tolomeo descritto. Direi etiandio (quanto però alla 
città Frentana) che fosse di qua dal fiume Sanguino, benché dicano alcuni, che 
la fosse presso Ortona, ove hora è Franca Villa. Io vorei che mi certificassero 
queste sue opinioni con qualche autorità de gli scrittori: avvenga però che poco 
mi curo. Imperò che io potrei dire, se ben ella fosse stata ove essi dicono, non 
però provano, che ne’ tempi di Tolom. fossero ivi i Frentani. Il quale io voglio 
per hora seguitare. Poscia più avanti a man destra alle radici del monte Maiella 
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(del quale poi scriverò) vi è Palumbaro, et nella montagna sopra di quello, Pen-
na castello vicino al Sanguino. Del qual ne fa mentione Sillio nell’ottavo. 
[253v] 

Qui Fiscelle via arces Pinnamque virentem. 
Talmente verdeggiante la nominata il poeta, per esser ella posta sopra il monte 
vestito di olive, et di vezzose herbette. Poi vedonsi vicino al fiume antidetto alla 
sinistra di quello ne’ mediterranei Atissa, et Tornatico castello. Et così sono 
giunto al fiume Sangro, o Sanguine (come hora si dice) da Tolomeo Sarus detto. 
Il quale esce dall’Apennino, et scendendo (come dimostra Strabone) passa tra 
Amiterno, et Ortona, et divide i Frentani, et Caraceni da i Peligni, et così cor-
rendo mette fine nel mare Adriatico. Salendo alla fontana di quello, la quale è 
nell’Apennino, et sotto essa evvi Asserulo, et Opo fra i monti con Valle Regia, 
Civitella, et Rocca tutti castelli. Vedesi oltra detto fiume Aufidena posta ne i Ca-
raceni, secondo Tolomeo, molto antica città. Della quale ne parla Livio nel 10. 
libro, narrando la vittoria c’hebbe Cornelio Fulvio Console, appresso Boiano, et 
che havuta detta vittoria, assaltò Boviano, et dopo poco per forza pigliò Aufide-
na. Secondo detto Tolomeo erano quivi i Caraceni, et passavano anche il fiume 
Sanguine. Ne’ Frentani scendendo verso la marina alla sinistra di detto fiume, 
veggonsi i vestigi della città di Saro, come al presente si nomina il luogo del det-
to fiume Sanguine. Di sopra vi è Pallieto castello edificato per la rovina di detta 
città. Così fu nominato questo castello (secondo il Razzano) dalla 
grand’abbondanza della paglia, quivi ragunata da i Contadini havendo battuto il 
grano ciascun anno, che vi lasciano. Si vede più alto lungo il corso del detto fiu-
me, l’altissimo Monte di piano, che nasce dall’Apennino. Nel cui declivo, o scen-
duta sopra Sangro, vi è il castello Arca. Poscia sopra detto monte appaiono que-
ste castella, Bomia, Colmezzo, Trasrivo, monte Ferrando, et Pietra Ferracina. 
Salendo alla fontana del detto fiume, scopresi sopra pietra Ferracina, il castel di 
Pilo, et poi la città di Bucello, et Pescolo di Penataro, S. Angelo di Pescoli col ca-
stel di Giudice molto nominato per la memoria di Giacomo Caldora valoroso ca-
pitano (com’è detto) signor d’esso. Delle cui eccellenti opere lungamente ne 
scrive Biondo nel 27. libro dell’historie, et Sabellico, et il Corio. Nacque tanto 
huomo quivi, et con le sue gloriose opere lo fece molto nominare. Piegandosi al-
la sinistra nell’arduo, et difficile monte appare Capracotta Castello, et scenden-
do alla bassa Valle, vicino al monte Maiella, vedesi il nobil castello di Agnone 
che tiene il primato sopra gli altri castelli di questi paesi. Vuol Biondo che que-
sto sia l’antica città d’Aquilonia, così detta da gli antichi, della quale scrive Livio 
nel 10. lib. che L. Papirio Console condusse l’essercito ad Aquilonia, et quivi fece 
con gran cerimonie giurar fedeltà a i soldati Sanniti, de i quali furono scelti 
16000. da lui, et nominati Linteati. Vedesi poi S. Pietro d’Avellana. Sono poscia 
altri castelli vicini al Sangro, de i quali ne’ Peligni farò mentione. 

 
PELIGNI. 

Hanno i Peligni dall’Oriente il fiume Sanguine co i Frentani, et Caraceni: i 
Vestini dal Mezo giorno; dall’Occidente il fiume Pescara co i Marrucini; et il ma-
re Adriatico dal Settentrione. Di questi popoli ne fa mentione Cat. et Liv. in più 
luoghi, et massimamente nel 9. libro. Et parimente [254] Sillio Ital. nell’ottavo 
Acer Pelignus. Furono questi popoli molto forti, et animosi fra gli altri popoli de 
i Sanniti. Certamente haverò gran fatica a descriverli, non vi ritrovando alcun 
ordine da potersi accomodare a doverli regolatamente annoverare. Ma pur 
(quanto sarà però a me possibile) mi sforzerò di sodisfare al studioso lettore. 
Passato il fiume Sanguine, presso la Fontana, dalla quale esce (a man destra pe-
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rò) si vede Scontrono con la Villa di Valle Reggia. Et ne’ luoghi bassi, poco dal 
detto fiume discosto, vi è S. Maria di cinque miglia, et sopra quella, la Rocca di 
cinque miglia. Poscia sbocca il torrente Rasino nel Sanguine, che esce della pia-
nura della Forca Pallena, (della quale più in giù ne scriverò.) Vicino a questo 
torrente si scorge il Castello di Rocca di Rasino. Caminando verso il mare, alla 
destra del Sangro, presso al lito, vi è il monasterio di S. Giovanni, ove era ne’ 
tempi antichi il sontuoso tempio di Venere, sopra il quale è Fossa Cecca con la 
Rocca di S. Giovanni. Alquanto più alto, pur però lungo detto fiume, appaiono i 
vestigi d’un’antica città, da Strabone nel 5. et da Plin. nel 3. lib. Bucca nominata, 
ma hora questo luogo è detto Secca in vece di Bucca. Vero è, che da Pomponio 
Mela ella è dimandata Buccara, come scrive Biondo, et il Razzano. Mette poscia 
fine nel Sangro a man destra, il fiume Aventino, che nasce ne i Superequani de i 
Peligni, talmente da gli antichi nominati, presso la Forca di Pallena. Vero è, che 
innanzi che ’l detto Aventino si scarichi nel Sangro, alla destra vi entra il fiume 
Verde, che ha la sua Fontana nel monte Maiella fra il Monasterio di S. Martino, 
et il castel Fran. Egli è Maiella un altissimo monte, che molto di lungi si scopre 
per la grande altezza sua. La cui sommità quasi sempre di neve si vede coperta. 
Et benché sia vicino all’Apennino, egli è però da lui spaccato, et è di gran lun-
ghezza. Per cotal maniera è fatto, che egli è molto aspero, et difficile il passaggio 
alla sommità di quello da ogni lato, a cui sono vicini molti castelli, et contrade. 
Escono da lui molti fiumi, come di mano in mano dimostrerò. Vi si veggono qui-
vi molte selve piene d’animali selvaggi, et massimamente Orsi. Et etiandio vi 
appaiono molti strani balci, i quali tanto sono strani, che per quelli non si può 
salire alla sommità. Etiandio in alcuni luoghi vi si ritrovano belli prati, ove di-
morano gli armenti, et pecorelle ne’ tempi dell’estate, per esservi vezzose her-
bette. Habitò in una rupe di quest’altissimo monte S. Pietro di Morono heremi-
ta, poscia nominato Celestino V. Papa. Dal quale hebbe principio la religione de 
i Celestini, altresì detta de’ Moroni, et de i Maiellesi dal detto monte. Della quale 
sono usciti molti religiosi huomini, et scientiati, de i quali fu Mattheo Aquilano 
dignissimo Teologo ne’ tempi de i nostri padri, il qual lungo tempo dimorò a 
Napoli leggendo Filosofia con gran concorso de gli studenti (come scrive Razza-
no.) Descritto il monte Maiella, voglio narrar la cagione, perché è nominata la 
Forca di Palena. Vedesi primieramente un castello detto Forca edificato 
all’origine del fiume Aventino. Et è questo castello molto antico, et annoverato 
ne’ Peligni, corrotamente detti di Palena in vece di Peligni. Et per esser questo 
castello quivi in Palena così si dice Forca di Palena. Diede gran fama al detto ca-
stello (già più di 150. anni,) Niccolò Forcheso heremita, huomo Santo, che passò 
a miglior diporto in [254v] Roma, dimostrando gran gratie Iddio, a quelli mor-
tali, che gliele chiedevano per meriti d’esso (come scrive Biondo.) Vedesi altresì 
in questi luoghi Leto di Paleno, et Paleno castello, presso il cui si veggono i ve-
stigi d’un’antica città, già Metropoli, et capo de i Peligni, ove al presente si dice 
Forca di Palena, in luogo di Peligno (com’è detto.) Voglio descrivere hora i ca-
stelli, et le contrade, che sono sopra il fiume Sangro, presso la boca 
dell’Aventino, per la quale si scarica il detto fiume, alla cui destra salendo ritro-
vasi Altino, Rocca, Scalogna, Gesso, Torricella, Penna di Huomo, Monte Negro 
castelli, con la Villa, Buona Notte, ove si congiungono amendue le rive del fiu-
me, con un ponte insieme. Poscia monte Labiano, et Falum. Et più alto nella 
stretta foce dell’altissimo monte, vi è città Luparella fortissimo castello, non so-
lamente per li buoni edifici, ma etiandio per il luogo ov’è posto. Et è molto pieno 
di popolo. Poscia si scorgono più ad alto, Quarto, Misferrato, Gambataro, Pietra, 
Ansaria. Di poi a man sinistra del fiume Aventino, ove sbocca in esso il fiume 
Verde, vi è Casale castello, et più ad alto, Colle di Macine con Falascuso. Più ol-
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tre si veggono l’altissime rupi de i monti (a i quali non si può salire) che sono 
quindi insino alla Fontana, dalla quale ha principio l’Aventino. Poscia alle radici 
di Maiella sopra l’uscita del fiume Verde, veggonsi due castelli, cioè Civitella, et 
Lama. Scorgonsi dopo questi castelli (essendo entrato il Verde nell’Aventino) a 
man destra poco discosto, Taranto, Leto di Paleno, et Paleno (delle quali è stato 
detto.) Et poco più in alto, la Forca di Paleno già nominato. Quivi presso a questi 
luoghi larghi, et piani (sì come si ritrova esser possibile fra i grandi, et alti mon-
ti) finisce il monte Maiella. Alla cui sinistra vi è una Campagna dimandata la 
pianura della Rocca, ove ritrovasi Pesco Costanzo, et Rivo Sanulo, molto popola-
ti Castelli. Poi si camina per una via non molto lunga, ma molto stretta, et aspra, 
fra l’altissime rupi de gli stretti, et scabrosi monti, per giunger alla pianura di 
cinque miglia, talmente nominata dalla lunghezza, che tiene di cinque miglia. 
Questo luogo è molto rimembrato ne i Superecquani de i Peligni. Questa pianu-
ra ne’ tempi dell’estate è molto amena, et dilettevole, imperò che da ogni lato si 
veggono bei prati vestiti di verdi herbette, et di varij fiori, ma per il contrario, 
nel tempo del verno, ella è molto strana, et pericolosa da passarvi, per esser po-
sta tra questi altissimi monti (benché sia però assai larga, et lunga) conciosia co-
sa, che quando casca la neve dell’aria, et spirano i venti, et quelli non ritrovando 
la uscita larga, rivoltandosi a dietro, parendo che vogliano combattere insieme, 
alzano la neve caduta, et parimente quella, che allhora scende dall’aria, et la 
portano l’uno contra l’altro con tanta forza, che scontrandosi insieme, gittareb-
bono a terra ogni gran cosa, et la invilupparebbono fra la gran neve. Et per tanto 
se in quei tempi si ritrovassero gli huomini nel mezo di detta battaglia de’ venti 
con la neve combattuta, senza dubio alcuno sarebbono suffocati dalla neve. Vero 
è, che ne’ detti tempi del verno, osservano i viandanti il tempo, che sia quieto, et 
così allhora senza pericolo fanno il loro viaggio. Passerò hora da questi straboc-
chevoli balci, quai sono fra gli altissimi monti, et scenderò al lito del mare, ove 
primieramente si vede l’antichissima città di [255] Ortona, così Ortona da Pli. 
nominata, da Catone Ortonum, et da Strabone Ortonium. Ella è posta da questi 
scrittori ne i Frentani, ma Tolomeo, addimandandola Orton, la disegna ne’ Peli-
gni. Secondo Strabone fu primieramente nominata Petra Piratorum, cioè Pietra 
de i ladroni di mare. I quali fabricarono le loro habitationi delle reliquie 
dell’isdruscite navi, per le procellose onde marine, acquistando poi il loro vivere 
affaticandosi nella caccia. Quivi si vede una molto sontuosa Chiesa, ove con gran 
riverenza sono conservate le reliquie di S. Tomaso Apostolo con l’antica sepoltu-
ra (come eglino dicono.) Quivi si fermano le navi, che sono condotte cariche di 
mercantie di Grecia, et di Dalmatia, et d’altri luoghi per la Fiera di Lanzano, il 
perché ne cavano i cittadini gran guadagno. Vero è, che dice il Volaterrano nel 6. 
lib. della Geografia, che Carlo I. Re di Sicilia fece un presente alla Chiesa de gli 
Apostoli di Roma de i danari istratti della Dogana per dette marcantie. Non 
molto discosto da Ortona ritrovasi Franca Villa picciolo castello, ove era (secon-
do Biondo, et Razzano) la città Frentana capo de i Frentani. Ma io considerando 
diligentemente le parole di Strab. nel 5. lib. non mi pare, che sia possibile, con-
ciosia cosa, ch’egli dica, che Frentano fosse vicino a Teano di Puglia, discosto da 
Larino 18. mig. come si è dimostrato. Là onde credo, che fosse Frentano, o Fren-
tana, fra Larino, et Teano antidetti; et così sarebbe ne’ Frentani. Et se fosse stato 
quivi, ove è Franca Villa (come loro scrivono) non sarebbe stato vicino a Teano, 
per esser quello molto lontano da questo luogo. Et etiandio per esser questo vi-
cino al mare, et quello disegnato assai dentro ne’ mediterranei, come par dimo-
strare Strabo. et parimente Pietro Marso sopra quel verso di Silio nell’8. lib. 
Marrucina simul Frentanis aemula pubes, il quale anche similmente dice esser 
Frentano castello vicino a Teano di Puglia. Et se pur fosse alcuno, che volesse 
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tener l’opinione del Biondo, et del Razzano, io non ne farei gran conto; perché 
secondo Pli. Catone, et Strab. havevano i Frentani anticamente maggior paese di 
quello, che disegna Tolomeo. Imperò che era altresì da quegli annoverata Orto-
na ne’ Frentani. Et perciò non sarebbe inconveniente a dire, che la fosse stata 
quivi detta città Frentana, dalla quale haveva acquistato il nome essa Regione. 
Vero è, che Tolomeo non vuole, che essi Frentani passassero il fiume Sangro, ma 
Strab. et Pli. da questo lato vi disegnano per termine il fiume Aterno (hora Pe-
scara addimandato.) Salendo poi per i Mediterranei verso il monte Maiella ap-
par Givano, Arò, Arovacro; et sopra questi Castelli, Casa Candidella, et più alto 
S. Martino. Alla cui sinistra vi è Falleto. In questi luoghi vedesi il fiume Moro 
due miglia da Ortona lontano. Poi ne’ Mediterranei, fra questo fiume, et Ortona, 
si scopre Greco, et più ad alto, Ariello, et Orsonga. Alla sinistra del detto fiume 
Moro appresso a quello, scorgesi S. Apollinare, et più in su Friso, et salendo più 
avanti Castel Nuovo di Lanzano. Poscia sopra il luogo, dal qual esce l’antidetto 
fiume circa due miglia, vi è il castel Guarda di Gallo. Seguita poi il picciol fiume 
Feltrino. A cui vicino nel lito è il castel di S. Vito di Lanzano. Et in questo spatio 
vedesi Lanzano, dal fiume Sangro 4. mig. discosto, et altrettanto dalla marina. Il 
qual fu edificato per la rovina di Ansano, come ho detto. Quindi due volte 
l’anno, cioè del mese di Maggio, et [255v] d’Agosto si ragunano i mercanti, quasi 
da ogni parte d’Italia, Schiavonia, Sicilia, Grecia, et Asia, et d’altre nationi a fare 
i suoi trafichi (com’è detto.) Lungo poi il lito del mare caminando si ritrova la 
bocca del fiume Foro, che nasce del monte Maiella, per la quale entra nel mare. 
Appresso il quale vi è Tullono castello. Et alla sinistra di esso (però vicino a 
quello) Milianico, et più alto Fara, et più avanti Rapino; et vicino alla Maiella, 
Penna. Doppo la foce del fiume Foro, vedesi alla marina la bocca del fiume Len-
to, che anco egli esce della Maiella. Alla cui destra (pur però ad esso vicino) dal 
mar cinque miglia lontano, appar villa Maina, sopra la quale (nondimeno sotto 
la Maiella) vi è Pretorio castello, a cui è vicino la Rocca di monte Piano castello. 
Et sopra la fontana, da cui ha origine il fiume Lento, castel Menale. Et più in giù 
ne’ Mediterrani, Bucchianico castello. Il cui territorio è molto bello, et vestito 
d’olivi. Alla destra riva del Lento, sotto il monte Maiella (però vicino ad esso) vi 
è il magnifico monasterio, et chiesa di S. Liberatore, ove si veggono alcuni anti-
chi libri scritti in caratteri Longobardici. Voglio passare a Sulmona patria 
dell’elegante poeta Ovidio, com’egli testifica nel 4. lib. dei Tristi nella decima E-
legia. 

Sulmo mihi patria est gelidis uberrimis undis, 
Millia qui novies distat ad urbe decem. 

Da Strabone è dimandata Sulmo, et parimente da Catone, et da Tolomeo, et so-
no nominati i Sulmonesi da Plinio nel 3. lib. Trasse ella questo nome da Solemo 
di Frigia, come dimostra esso Ovidio nel 4. lib. de’ Fasti. 

Huius erat Solemus Phrygia comes unus ab Ida, 
A quo Sulmonis moenia nomen habent. 

Sulmonus gelidi patriae Germanice nostrae 
Me miserum Scythico, quam procul illa solo est 

Et Silio Ital. nel 9. libro della seconda guerra de i Cartaginesi, 
Huic domus, et gemini fuerant Sulmone relicti 
Matris in uberibus nati Mancinus, et una 
Nomine Rheteo Solymus, nam Dardagna origo 
Et Phrygio genus a pravo, qui sceptra secutus 
Aeneae, claram muris fundaverat Urbem 
Ex sese dictam Solymon, celebrata colonis: 
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Mos Italis paulatim attrito nomine Sulmo. 
Nacque quivi Ovidio (com’è detto) secondo ch’egli dice, et etiandio lo dimostra 
Martiale nel 1. lib. de gli Epigrammati. 

Nasone Peligni sonant. 
Et altrove. 

Mantua Virgilio gaudet, Verona Catullo, 
Pelignae gentis gloria dicor ego. 

È questa città bella, et piena di popolo, et abbondante d’acque; conciosia cosa 
che da ogni lato si veggono ruscelli di chiare acque, che di continuo corrono su-
surrando, che danno gran piacere a chi le vede, et sente, et anche a chi le gusta. 
In più luoghi ne fa memoria di questa città Livio, et tra gli altri nel 26. lib. ove 
[256] narra, che essendo stato Annibale vicino a Roma con l’essercito, et haven-
do veduto non poter fare alcun profitto, partendosi fece gran viaggio, et al fine 
di Campagna passò nel Sannio, et quindi ne’ Peligni, et passando da Sulmona, 
entrò ne’ Marrucini, et poi per il paese d’Alba arrivò ne’ Marsi, et al fine andò ad 
Amiterno, et alla contrada Forolo. Veggonsi nel territorio di Sulmona due castel-
li, cioè Pettorano, et Valle Oscura, da ciascuno de quali esce un fiume, che corre 
per il suo particolar letto insin presso Sulmona, et poscia amendue insieme con-
giungendosi, ne rimane un solo. Il qual poi passa fuor di Sulmona per la lunga 
pianura sei miglia larga, et da 12. miglia in giù corre. Nel quale entrano alcune 
fontane, et sorgivi d’acque appresso Popolo, che lo fanno molto grosso, et al fine 
si scarica in Pescara. È nominato hora il Vescovo di Sulmona, o il Vescovo Val-
vese. La cagione è, secondo il Razzano, per esser nominato tutto il paese sogget-
to a Sulmona, con parte dell’altro vicino a quella, Valva; et per ciò egli è chiama-
to più tosto Valvese, che Sulmonese, per la unione di molti paesi insieme ragu-
nati sotto questo nome Valva. Il Biondo così scrive di questo nome, et dice, che 
essendo mandato in oblio il nome de i Peligni da 800. anni in qua, furono no-
minati tutti questi paesi sotto il nome Valvese. Et per tanto la Romana Chiesa, 
addimanda il Vescovo di Sulmona Valvese. Non dice però Biondo la cagione del 
detto nome, et perché fu imposto a questi popoli, ma il Razzano così la descrive, 
dicendo che tutto il paese posto fra Pettorano (il quale è sopra Sulmona, et Valle 
Oscura, Villa della Pianura di cinque miglia) et Monasterio di S. Spirito da Sul-
mona tre miglia discosto (ove fece vita solitaria S. Pietro di Morono, poscia Ce-
lestino Papa V.) et il nobil castello di Popolo (di cui poi scriverò) insino a Sul-
mona, et fra quelli due altissimi monti (cioè fra l’Apennino, et la Maiella) il qua-
le in tal maniera è serrato da’ detti monti, et luoghi, che non vi si può entrare, 
(eccetto per alcuni pochi stretti, et fastidiosi passi) egli è dimandato Valva, per-
ché non vi si può entrare, eccetto che per le dette strette foci, sì come per le por-
te (da i Latini dette Valve) onde smenticato il nome antico de i Peligni, ha otte-
nuto tutto questo paese l’antidetto nome di Valva, com’è detto. Entra poi il fiu-
me, che passa da Sulmona nel fiume Pescara. Egli è questo fiume dimandato A-
ternus da Strab. Pli. et Tolomeo, ma hora così Pescara nominato da Pescara pic-
ciolo castello, edificato nel luogo, ove già era l’antico castello di Aterno (al pre-
sente disfatto) dal qual trasse il nome il fiume. Ha questo fiume il suo principio 
nell’Apennino sopra l’Aquila, non molto lontano da Monte Reale, ch’è sotto la 
fontana, dalla quale esce. Egli è accresciuto dal fiume, che passa presso Sulmona 
(come è detto,) et talmente è fatto grosso, che da Popolo insino al mare (ove 
sbocca) per spatio di 22. miglia non si può valicare né a piedi, né a cavallo. Vero 
è, che vicino a Popolo, vi si vede un ponte di travi sopra quello, ov’è edificata 
una Rocca, fortificata con le mura da ciascun lato del fiume, in tal guisa, che par 
serrare questo chiostro d’esso paese di Valva, ch’è fra gli antidetti monti posto, 
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come inanzi scrissi.) Et per tanto si vede molto forte questo castello, così per le 
grosse mura, quanto per il fiume, che lo fa da un lato sicuro. Io credo, che fosse 
quivi il ponte descritto da Lucano nel 2. [256v] libro, ch’era vicino a Corfinio, 
quando dice. Ite simul pedites ruiturum ascendite pontem. Del quale etiandio 
ne parla Cesare nel 1. lib. de’ Comentari, narrando, che fossero mandate cinque 
bande di soldati da Domitio a rompere il ponte, da Corfinio tre miglia discosto, 
et che furono scacciati da i soldati di Cesare. Ne parla anche Strab. d’esso ponte, 
dicendo essere un ponte sopra il fiume Aterno di Corfinio 24. stadij, o siano tre 
miglia lontano. Egli è riputato questo fiume il più rapace, et più freddo di tutti 
gli altri fiumi d’Italia. Entra poscia nella marina oltre a città di Chieti (come di-
mostrerò.) Ritornando al fiume, che passa da Sulmona, ritrovasi vicino a quello 
Pratula castello dell’Abbatia di S. Spirito dell’ordine de i Celestini. Poscia si vede 
Popolo nobilissimo castello, lungo tempo signoreggiato dalla generosa famiglia 
de i Cantelni, di cui ne sono usciti valorosi capitani di militia. Tra i quali è stato 
ne’ nostri giorni Restagnino, huomo molto esperto nell’armi, che passò di questa 
vita gli anni passati, lasciando gran fama di sé. Caminando poi per la pianura, 
da tre miglia discosto da Popolo (ove dissi essere il ponte sopra Pescara) veg-
gonsi i vestigi dell’antico Corfinio, hora nominati campi di S. Pelino, et altresì 
Pentinia. Di Corfinio ne parla Strab. nel 5. quando dice, che i Vestini, Marsi, Pe-
ligni, Marrucini, Frentani, popoli de i Sanniti, cercando d’esser liberi, et cittadi-
ni Romani, e non lo potendo ottenere, mancarono dall’amicitia de i Romani. Et 
per tanto quindi cominciò la guerra Marsica, facendo loro capo Corfinio, ove po-
tessero passar tutti gli Italiani, et nominandola Italia, contra i Romani. Là onde 
ragunaronsi tutti questi popoli quivi, con altri popoli, et si misero ad ordine per 
combatter contra i Romani. Durò questa guerra due anni, insino che furono fatti 
detti popoli cittadini Romani, secondo havevano chieduto. Et fu nominata que-
sta guerra, per esser stati i Marsi (et principalmente Pompedio) i primi ad ecci-
tare questo tumulto, come altresì scrive L. Floro della guerra Marsica. Ne fa si-
milmente memoria di Corfinio Pli. annoverando i Corfiniesi ne’ Peligni, et e-
tiandio Tolomeo. In questa città si fortificò Domitio Eneobarbo, contra Cesare, 
acciò passasse più avanti contra Pompeo, come egli dimostra ne’ suoi Comenta-
ri, et Lucano nel secondo libro, quando dice. 

At te Corphini validis circundata muris 
Tecta tenent pugnax Domiti, tua classica servat. 

Parimente Silio ne fa mentione d’esso nell’8. lib. Corphini populos. Et Livio nel 
109. lib. et Appiano Alessandrino nel 2. lib. Quivi al presente si veggono rovine 
di grand’edifici, et vi è una gran Chiesa dedicata a S. Pelino, dal quale è nomina-
ta questa campagna i Campi di S. Pelino. Là onde si vede esser mancata tanta 
città capo de i Peligni. Passando poi da Popolo verso la Maiella, da quattro mi-
glia appresso il fiume Pescara, appare Tocco. Et poscia ne’ Mediterranei, Canta-
lupo picciolo castello, posto alle radici d’un monte, sotto di cui molto maravi-
gliosamente scaturisce un liquore detto olio petronico, il qual molto diligente-
mente è raccolto, per la virtù, et possanza sua medicinevole. Entra poi nel Pe-
scara, un fiume creato da due torrenti, cioè da Rafento, et da Orta, che scendono 
dalla Maiella. Alla cui foce vi è Luca castello. Et poco più alto alla riva di Pesca-
ra, il castello [257] di Torre; et fra Rufento, et Orta, il nobil castel di Caramani-
co. Al qual diede gran nome con la sua dottrina, et sagacità Antonio dell’ordine 
de’ Predicatori, degno Teologo quest’anni passati. Di sopra (ma però sotto la 
Maiella) giace la Rocca di Morisio, et poco più in giù Cusano. Sopra questi luo-
ghi mette fine nel Pescara il fiume Librata, da gli antichi Albula addimandato, 
nel quale prima entrano due piccioli fiumi, che scendono anch’eglino dalla 



 443 

Maiella, nel mezo de i quali vi è Manupello. Voglio hora tornare a i luoghi piani 
al lito del mare. Scorgesi sopra dell’alto colle, presso al mare Adriatico 7. miglia, 
città di Chieti, da Strab. nel 5. lib. Theate dimandata, benché il corrotto libro di-
ca Tegeate. Et soggiunge esso, che fosse questa città Metropoli, o capo de i Mar-
rucini, come par similmente voler Plinio, et Sillio nell’ottavo libro, quando dice. 

Marrhucina simul Fretanis aemula pubes 
Corfini populos, magnumque Theate trahebat. 

Et etiandio par esser di tal openione Tolomeo, nominandola Teatea. In vero as-
sai mi son maravigliato di Tolomeo, il qual vuole appartenere al territorio de i 
Peligni tutto il paese, che si ritrova fra il fiume Sangro, et il fiume Pescara, et poi 
pinge Teate ne’ Marrucini, disegnandola di là dal detto fiume, conciosia cosa 
ch’egli è di qua, come dimostra il Bordono nella pittura dell’Italia, et etiandio io 
ho veduto. Vero è, che io havendo disegnato per confini i detti fiumi a i Peligni, 
così seguiterò, lasciando però a ciascuno libertà di descrivere questi termini, et 
parimente i luoghi, ove li parerà. Ma a me par che sia più certa questa nostra de-
scrittione così disegnando i detti fiumi per termini (come fa Tolomeo) et poscia 
descrivere i luoghi, che si ritrovano fra essi. Ritornando a Teate, dice Faccio de 
gli Uberti nel canto 1. del 3. lib. Dittamondo, che fosse così nominato Teate dalla 
madre d’Achille, che quivi habitò, quando scrive così. 

Vidi Teate, dove già fu il seggio 
De la madre d’Achille, e di questo 
Per testimon quei del paese chieggio. 

Io non ho ritrovato altro scrittore, che dica questa cosa, et per tanto sarà in li-
bertà del giuditioso lettore da credere tanto quanto parerà a lui. Fu rovinata 
questa città da Pipino figliuolo di Carlo Magno, perché havevano i cittadini di 
essa sempre favoriti i Longobardi. Vero è, che la fu ristorata, et entrò in tanta 
gratia a i Normani, per la gentilezza del luogo, ov’ella è posta, che la fecero il lo-
ro seggio sopra tutti gli altri luoghi dell’Abruzzo, come scrive Biondo 
nell’historie. Passando alla marina, ritrovasi la bocca del fiume Pescara, ove pe-
ricolò Mutio Atendolo da Cotignola (detto Sforza) folgore di battaglia, volendo 
aiutare un suo servitore, il quale valicando detto fiume pareva vacillare, come 
dinota Biondo, Sabellico, Simonetta, et Corio con molti altri scrittori. Et così son 
giunto al fine di questa Regione de i Peligni, et entrerò ne’ Vestini. 

 
VESTINI. 

Saranno i termini de i Vestini (che sono sopra i Peligni fra il Sannio, Campa-
gna Felice, col Latio, et fra i Precutini, Marsi, et Sabini) dando [257v] principio 
del Settentrione i Peligni; dall’Oriente il Sannio; dal Mezo giorno, Campagna Fe-
lice col Latio; et dall’Occidente i Pregutini, Marsi, et Sabini. Secondo la pittura 
di Tolomeo erano questi popoli ne’ Mediterranei, et per maggior parte ne’ mon-
ti, de’ Marrucini, et Pregutini; et per tanto sarà molto difficile la descrittione di 
quelli. Ma io al meglio che potrò (ma non però come vorrei) le descriverò. N’è 
fatto memoria de’ detti Vestini da Catone, Strab. Pl. Livio in più luoghi. L. Floro, 
Tolo. Appiano Aless. nel 1. lib. et Martiale scrivendo del cascio Vestino. 

Si fine carne volens ientacula sumere frugi, 
Haec tibi Vestino de gregge massa velut. 

Et Sillio Italico nell’8. lib. Vestina iuventus. Et etiandio molti altri scrittori ne 
fanno mentione di essi Vestini. Cominciando la descrittione particulare, si vede 
primieramente il luogo, ov’era Amiterno pieno di rovina di grandi edifici, lo 
nomina Strab. nel 5. lib. Amiternum, dimostrando, che fosse un Emporio, o sia 



 444 

luogo commune, ove si raunavano i Frentani al mercato. Parimente l’addimanda 
Tolomeo, et Dionisio Alicar. nel 2. lib. dell’hist. di Roma, annoverandolo fra i 
Sabini insieme con Pli. Il che conferma Sillio Italico nell’ottavo lib. quando dice. 

Hunc Amiterna Cohors, et Bactris nomina ducens, Casperula. 
Ma Catone, et Tolo. lo descrivono ne’ Vestini. Non è però gran differenza questa, 
per esser tanto vicini i Vestini a i Sabini, che parevano esser molti luoghi 
dell’uno, et dell’altro, quasi communi. Là onde in quei tempi antichi si poteva 
annoverare Amiterno ne’ Sabini, come scrive Dion. Pli. et Strab. Il quale vuole, 
che fosse vicino a Riete. Et parimente si può descrivere ne’ Vestini, come dice 
Catone, et Tolom. essendo altresì questa parte disegnata a i Vestini, avenga che 
allhora fosse parte de i Sabini sì come poi fu de i Sanniti. Era posta questa città 
sopra la continuata schena del monte, ove insino ad oggi si veggono i grandi 
fondamenti di magnifici edifici, et tra gli altri d’un teatro, d’alquanti grandi 
Tempij, et di grosse torri. Là onde dalla grandezza di tali fondamenti, facilmente 
si può giudicare quanta città fosse tanto d’edifici, quanto di popolo. Ne parla Li-
vio in più luoghi di essa, et massimamente nel 10. lib. ove dimostra, che la fosse 
pigliata per forza da Spurio Console, et che ne fossero uccisi da lui 2800. citta-
dini, et fatto prigioni 4280. Et d’altronde narra qualmente gli Amiternini con 
gl’Umbri, Norsini, et Reatini dieron aiuto di soldati a Lucio Scipione, ch’era per 
passar con l’essercito nell’Africa. Et Verg. nel 7. lib. dell’Eneida dice. 

Una ingens Amiterna cohors, priscique Quirites. 
Et Martiale. 

Nos Amiternus ager felicibus educat hortis 
Nursinas poteris parcius esse pilas. 

Diede gran nome a questa patria Chrispo Salustio suo cittadino, il qual scrisse 
molte opere, et similmente Vittorino Vescovo di essa, che fu ucciso, per il nome 
di Christo ne’ tempi di Nerva Imperatore. Quindi a cinque miglia, appar sopra 
l’alto monte la città dell’Aquila, al presente prima città di questi paesi, 30. miglia 
da Sulmona discosto, verso l’Apennino. Non è dubbio alcuno esser questa nova 
città, la qual fu edificata (secondo il Razzano) ne’ tempi di Carlo primo Re di Si-
cilia, essendo stato rovinato Amiterno sopra nominato, et Forcono, da gli scrit-
tori detto [258] Forconium, discosto dall’Aquila otto miglia dall’altra parte di ri-
scontro ad Amiterno, molto più in giù scendendo verso il fiume Pescara, ove in-
sino ad oggi si veggono gran fondamenti di quadrate pietre. Etiandio hora si 
nomina questo luogo Forcono. Et talmente si narra dal Razzano, et dal Biondo 
la edificatione di questa città. Essendo stato rovinato Amiterno (ma non si legge 
da chi) et Forconio nobile città (ma non però di tanta nobiltà quanta era Ami-
terno) et secondo Biondo da i Longobardi, si ridussero i popoli di questi paesi, 
per loro sicurezza, fra gli alti monti, et quivi fabricando qualche luogo, vi comin-
ciarono ad habitare. Et così di giorno in giorno (per la bontà dell’aria) accre-
scendo, et di continuo edificandovi rocche, et castelli, et non havendo detti habi-
tatori alcun principal governo, doppo alquanto tempo furono soggiugati da mal-
vagi huomini per non haver modo da difendersi. Et così furono tratti da essi 
molto tempo, sì come fossero stati schiavi venduti. Accrescendo di giorno in 
giorno il grave giogo della servitù, diede la gravezza d’essa servitù animo a’ detti 
di liberarsi. Et ordinando secretamente fra loro d’uccidere gli antidetti tiranni, 
così fecero. Liberati adunque di tanta servitù, deliberarono edificar questa città 
per loro conservatione. Et così a ciascun de i popoli di quei castelli, et contrade 
fu consegnata una parte del volgo, ove si doveva fabricare essa città, acciò che la 
edificassero secondo il loro bisogno, volendo però che poi la fosse nominata A-
quila, sperando che col tempo la dovesse tanto accrescere, non solamente in edi-
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fici, et ricchezze, ma etiandio in moltitudine di popolo, che potesse signoreggia-
re a tutti i circostanti luoghi, sì come l’Aquila signoreggia a tutti gli uccelli. Ma 
non si ritrova però il tempo del principio di essa. Altri dicono che la fu edificata 
doppo la rovina d’Amiterno, et di Forcone, da i cittadini di quella città, ch’erano 
fuggiti alle contrade, ville, et castelli vicini, i quali quivi raunandosi, vi fecero 
l’habitationi; et che da Carlo Martello furono poi intorniate di mura, et diman-
data Aquila da lui, per essere in alto luogo, signoreggiando a i vicini paesi, come 
fa l’Aquila a gli augelli. Ma Pandolfo Collenucio nel 4. libro dell’historie del Re-
gno dice, che fu fatta per comandamento di Federico II Imperatore, et così narra 
detto principio. Essendo sparsi per le montagne dell’Abruzzo tra Amiterno, et 
Forcone terre antiche disfatte, i popoli di Benevento, di monte Cassino, et di Co-
ra (ch’egli haveva fatto rovinare) comandò che raccolti insieme tutti, edificassi-
no una terra in luogo opportuno alle difensioni del Regno da quella banda, hora 
chiamata Aquila, et mutandogli il nome, volse che per honor dell’Imperio fosse 
chiamata Aquila, sì come egli nelle sue epistole apertamente comanda. Così fu 
edificata l’Aquila, la quale in poco tempo fece grandissimo argumento, et oggidì 
è riputata potentissima terra nel Regno. Io m’accostarei alla prima opinione, 
cioè, che fosse edificata da quei popoli circostanti, che uccisero i tiranni: concio-
sia cosa che non par che sia possibile che fosse fatta primieramente da Federico 
2. et meno da Carlo Martello; imperò che ritrovo esserne fatta memoria 
dell’Aquila, avanti molto che nascesse detto Federico, et etiandio il prefato Car-
lo, come dimostra altresì Biondo nell’historie, et massimamente nella descrit-
tione della concessione del Ducato di Puglia fatta a Roberto Guiscardo da Nicolò 
II. [258v] Pontefice Romano nell’anno di nostra salute 1060. la qual concessione 
fu fatta quivi nell’Aquila, et Federico fiorì nel 1212. et Carlo nel 1309. Vero è, che 
forse si potrebbono questi scrittori così concordare, che essendo passati quivi gli 
habitatori de i vicini castelli, poscia, c’hebbero uccisi gli antidetti Tiranni, et fa-
bricate le contrade, et parimente fortificato il luogo con qualche argine (com’è 
cosa credibile) fosse poi intorniato di mura, o dal detto Federico, o da Carlo so-
pradetto, et ben fortificato, et fatti cittadini quegli habitatori, donandogli il titolo 
della nobiltà. Là onde cominciò poi questa città a crescere di popolo et di ric-
chezze, et di possanza, tanto ch’ella ha ottenuto il primato della Regione. Ma 
d’alquanto tempo in qua, ella è stata molto dubbiosa fra sé, insino che tenne il 
primato d’essa Ludovico Conte di Montorio. Il qual con la sua prudenza la go-
vernò con gran pace, sotto la Signoria però di Ferrando Re d’Aragona, et di Na-
poli, et altresì di Carlo V. Imperatore. Al fine distenuto quello a Napoli, et poi 
mancato del numero de i viventi, nel 1528. facendo alcuni insulti i cittadini con-
tra i soldati di detto Imperatore, overo secondo altri, difendendosi da gli insulti 
di essi soldati, come par più verisimile, fu mal trattata da Filiberto prencipe 
d’Orangia Vice Re di Napoli, in tal guisa che condannò la città 100000. ducati. 
Là onde rimasero gli Aquilani molto mal contenti. Vi fece etiandio altri mali, che 
lascio per brevità. Et essendogli necessario di pagar detta somma di danari, et 
non gli havendo, furono sforzati essi cittadini a metter le mani ne’ sacri vasi del-
le chiese, et parimente ne gli ornamenti della sepoltura di S. Bernardino. Giace 
questa città sotto la signoria del Regno, benché sovente habbia cercato di sotto-
mettersi alla chiesa Romana, o a i Francesi quando sono passati all’acquisto del 
Regno. Et perciò quasi sempre ha patito gran danno. Vicino a questa città fu uc-
ciso il valoroso Braccio da Montone, maestro di guerra, come narra Biondo, Sa-
bellico, Platina, Simonetta, et Corio con molti altri historici. Quivi degnamente è 
riverito il corpo di S. Bernardino dell’ordine de i Minori, primo riformatore della 
regolar vita di quella Religione. Ha dato gran nome a questa città ne’ nostri 
giorni Giovanni, detto Aquilano, dell’ordine de i predicatori, eccellente Teologo, 
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et facondissimo predicatore, sì come da i sermoni da lui composti, conoscere si 
può. Assai altri nobili ingegni hanno illustrato questa patria, come ho inteso, ma 
per non haver certa notitia, li lascierò ad altri rimembrare. Produce il territorio 
di essa città, oltre l’altre cose, grande abbondanza di zaffarano. Del quale però sì 
come a me è stato affermato, se ne cavano per ciascun anno da quaranta mila 
ducati d’oro. Poscia sotto la fontana, dalla quale ha principio il fiume Pescara 
nell’Apennino, vedesi Monte Reale avanti nominato. Presso il quale vi è un Pero 
posto sotto il colle, talmente tagliato, che scendendo l’acqua da i detti Colli, nel 
tronco di esso casca, et corre in tre parti, che danno principio a tre grandi fiumi, 
i quali scendono in diversi paesi. De i quali ne è uno il Velino, poi il Tronto, et il 
terzo Pescara, così dice Biondo havere inteso da gli habitatori del paese, et e-
tiandio haver veduto. Lascierò alcuni altri luoghi, sì come Sora, et Suessa, et si-
mili altri, i quali si potrebbono, altresì descrivere in questi Vestini, imperò che 
altre volte terminavano [259] essi popoli Vestini al fiume Garigliano. Ma perché 
alcuni di essi sono annoverati ne i Marrucini, etiandio talmente gli descriverò. 

 
MARRUCINI. 

Erano i termini de i Marrucini dal fiume Pescara, al fiume Tronto, il mare 
Adriatico, et i monti Vestini, in tal modo. Dall’Oriente i Peligni col fiume Pesca-
ra: dal Mezo giorno i Vestini, et i Pregutini; dall’Occidente i Piceni col Tronto; 
dal Settentrione il mare Adriatico. De i Marrucini ne parla Appiano Alessandri-
no nel primo libro, et in più luoghi ne scrive Livio, et tra gli altri nel nono libro, 
narrando il trionfo fatto in Roma de gli Acqui, come i Marrucini, Marsi, Peligni, 
et Frentani chiederono la pace, et la amicitia del popolo Romano, la qual gli fu 
conceduta. Et etiandio Cesare ne i Comentarij, nel primo libro ne fa memoria di 
questi popoli, et parimente Sillio nell’ottavo libro. Comincierò adunque la parti-
colare descrittione di essi popoli, da gli ardui, et difficili monti appresso il fiume 
Pescara. Et primieramente ritrovasi nella salita de i detti alti monti Raiano, Ver-
torio, et Carapello ne’ Mediterranei. Poscia dal detto fiume discosto 2. miglia di 
sotto, vi è Capistrano, fatto nominare da Giovanni dell’ordine de’ Minori, con la 
sua religiosa vita, et faconde predicationi, ne i giorni de i nostri padri. Egli è 
questo castello posto fra Offeno, et Busso anch’eglino castelli. I quali sono pres-
so il fiume Capo d’Acqua. Poscia vicino al fiume Pescara vedesi Castiglione, Tor-
re di Antonello, Petranico, Alardo, et Rosano. Esce il fiume Nuria dall’Apennino 
(ch’è sopra questo paese) appresso il monasterio di Casa Nuova, dell’ordine di 
Cistelo, et corre in giù, et al fine si scarica nel fiume Pescara. È poca distanza fra 
l’origine di questi due fiumi. Et avvenga che in Pescara entra la Nuria con molti 
altri fiumi, però sempre ritiene il suo nome, insino che sbocca nel mare. Sotto la 
fontana di Nuria, vedesi l’antidetto nobil monasterio di Casa Nuova, non sola-
mente di sontuosi edifici ornato, ma anco di molte ricchezze. Sono a man destra 
di Nuria Gambatono, Pinello, Moscusono, Monte Silvaro, et Spoltorio tutti ca-
stelli. Ho assai caminato per li luoghi vicini al fiume Pescara, et per tanto voglio 
hora passare ad altri luoghi, quali sono oltra li sopranominati castelli. Et acciò 
che li possa meglio dimostrare, et con maggiore ordine descrivergli: egli è biso-
gno di sapere qualmente sono molti fiumi tra Pescara, et il Tronto, de i quali so-
lamente d’uno n’è fatta mentione da Tolomeo, cioè di Matrino. Il quale (et se-
condo il mio giuditio, et altresì del Razzano) hora è addimandato il fiume Piom-
ba. Così adunque ordinatamente lo descriverò. Et prima passato Pescara, vi di-
segnerò il fiume Tovo, Sino, Piomba, Vomano, Fiumicello, Vicciola, et il Tordi-
no, da alcuni Giuventium addimandato. Poscia il Calino, et Liberata, da gli anti-
chi Albola detto, dal colore dell’acqua, poi il Castellano, et al fine Tronto. I quali 
fiumi, quasi tutti uscendo dall’Apennino da quelli luoghi chiamato Corno, pas-
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sano parte di essisi per li Marrucini, et parte per li Pregutini, et etiandio alcuni 
di quelli toccano una parte de i Marsi, che sono vicini a gli antidetti Pregutini ne’ 
monti. Il fiume Salino, da Plinio Suinus detto, et posto nella quinta Regione 
(come io credo) mai perde il suo nome, [259v] ma sempre lo ritiene comincian-
do dalla sua fontana, insino alla foce, per la quale entra nel mare Adriatico. Il 
Tavo col Sino, escono dalle radici del Corno, et entrano nel Salino. Havendo a-
dunque descritto gli antidetti fiumi, sarà hora facil cosa a descrivere i castelli, et 
i luoghi vicini a quelli. Et prima dico ritrovarsi fra il fiume Tavo, et Sino quasi 
ugualmente nel mezo d’essi, dal mare quattro miglia discosto, città di Penne 
molto antico, et nobil castello, da Tolomeo detto Pinna, et da Plinio sono posti i 
Peniesi ne i Vestini. Secondo il Razzano si dee dimandare città di Pinne, et non 
di Penne, già molto più habitato, et più ricco d’hora. Dopo non molto discosto 
dal fiume Tavo, si scorge sopra i colli Laureto castello ornato della dignità Duca-
le, et Colle Corvino. Sono alla destra del fiume Sino, Valviano, Serra, Corvigna-
no, Bisento, Pignano, Monte Secco, Casilento, appresso al fiume Salino, non 
molto dal lito discosto, vi è il castel di Porto di S. Angelo. Et di là dal fiume tre 
miglia, si ritrova il fiume Piomba. Io credo che sia questo fiume da Tolomeo det-
to Matrinus (come ho detto) et da Plinio Sevinus, et da Strabone, Homatrinus, 
che passa da Adria secondo quello. Et a ciò creder m’induce, detto Tolomeo, il 
qual nelle tavole descrive Angolo ne’ Vestini, ch’è vicina a questo fiume (come io 
posso imaginare) et etiandio così afferma Razzano. Ora si dimanda detto Argolo 
città di S. Angelo in vece di Angolo. Del quale ne fa anche memoria Plinio ne i 
Vestini, nominando gli habitatori d’esso Angolani. È questa città vicina al mare 
due miglia. Vicino a Piomba è il Castello di Illice, et ne i Mediterranei pure in-
torno detto fiume, Celino castello; et appresso la Fontana di esso, castello Schi-
rano; et poco discosto dalla bocca del detto, per la quale mette nel mare, porto 
di Adria castello, penso sia questo il luogo da Strabone nominato Emporio di 
Adria, o sia luogo, ove si ragunavano i mercanti appresso il fiume Omatrino (ho-
ra Piomba come è detto.) Di sopra appare il castello Silvi. Poscia passato la 
Piomba, fra essa, et il fiume Vomano (da Plinio nella quinta Regione Vomanus 
detto) con uguale distantia, nel mezo vi è Adria Colonia de i Romani, posta so-
pra l’arduo, et difficile monte, Adria etiandio da Strabone, et da Pomponio Mela 
è nominata, et parimente da Sillio nell’ottavo quando dice, Adria, et inclemens 
hirsuti signifer Ascli. Ella è annoverata ne’ Precutij da Catone, et altresì Atria 
detta. Dimostra Livio nell’undecimo libro, che la fosse dedutta Colonia da i Ro-
mani insieme con Castro, et Siena. Similmente altrove ne fa memoria di essa, et 
massimamente nel 25. ove narra molti prodigij apparuti quivi, tra i quali fu ve-
duto un’Ara nel Cielo, intorno cui erano molte effigie d’huomini di bianco vesti-
ti. Et nel 26. la descrive fra quelle 18. Colonie, le quali dierono aiuto a i Romani 
con soldati, et danari, ne’ tempi che Annibale guerregiava con loro. Quivi nac-
que Adriano Imperatore Romano, come scrive Elio Spartiano, quando dice, A-
driano nato di Adria hebbe suoi avoli nati di Spagna, i quali si erano fermati 
nell’Italia ne’ tempi di Scipione. Ma Dione Greco dice, che havesse origine di A-
frica, et fosse figliuolo d’Adriano. Sia come si voglia, per hora non appartiene a 
me a determinare questa cosa. Amò Adriano tanto questa patria, che si reputava 
a grande honore esser nominato da essa. Et Sesto Aurelio anche egli [260] ne’ 
suoi Cesari scrive, che fosse nato quivi, quando dice. Aelius Adrianus stirpis Ita-
liae, Aelio Adriano Traiani Principis consobrino Adriae orto, genitus. Quia id 
oppidum agri Piceni etiam mari Adriatico nomen dedit. Era in questo luogo Se-
sto Aurelio, et con lui Pietro Marso sopra quel verso di Sillio nell’8. libro Adria, 
et inclemens; quando dice, che fosse questa Adria Colonia de gli Hetrusci dalla 
quale acquistò il nome il mar soprano di Adriatico; conciosia cosa, che dimo-
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strerò nella Romagna Transpadana, che traesse detto nome da quell’altra Adria, 
et non da questa. È questa Adria descritta ne’ Piceni, da Pli. et da Strabone et 
Tolomeo, imperò che eglino mettono i termini de gli antidetti Piceni al fiume 
Omatrino (come lo chiama Strab. Matrino) come vuole Tolomeo, o Elvino (se-
condo Plinio) et etiandio Piomba, come oggidì si nomina. Et dicono essi scritto-
ri, quivi finire la Regione Precutiana, et cominciar la Regione de i Picenti. Ma io 
volendo seguitar l’ordine cominciato, descrivo questa città di Adria, con gli altri 
luoghi, che si ritrovano insino al fiume Tronto (come ho promesso nel principio) 
in questa Regione de i Sanniti. Havendo adunque finita la descrittione de i Mar-
rucini, entrerò alla descrittione del paese, ove habitavano i Pregutini, i quali 
cominciavano dal territorio di Adria, come scrive Plinio. 

 
PREGUTINI. 

Non sarà minor difficultà a constituire i termini a questi Pregutini di quello 
che è stato a metterli alle precedenti Regioni; conciosia cosa, che loro giacciono 
fra i Marrucini, Vestini, et Marsi; nondimeno io mi sforzerò di disegnarli (non 
come vorrei) al meglio potrò. Così adunque li darò i termini. Dall’Oriente i Ve-
stini; dal Mezo giorno i Sabini: dall’Occidente il fiume Tronto: et dal Settentrio-
ne i Marrucini col mare Adriatico. Benché però non si possono certamente dise-
gnarli, pur si possono in qualche modo imaginare. Et sì come nel principio di 
questa Regione di Abruzzo dissi, ha acquistato tal nome d’Abruzzo in vece di 
Precutio, da questo paese la Regione de i Sanniti, cominciando dal fiume Forto-
re al Tronto, et da i Larinati di Puglia a Benevento, et da Suessa Pometia de i Ve-
stini (hora nella Regione di Campagna Felice annoverata) a Riete insino a ponte 
Corvo, trascorrendo ad Amiterno, overo all’Aquila. Là onde tutto quel paese che 
si ritrova fra’ detti termini, è oggidì addimandato Abruzzo, che è la maggior par-
te del Sannio. De i Pregutini, o Precutini (come gli addimanda Plinio) ne fa me-
moria Livio in più luoghi, de i quali è nel 22. lib. ove narra, che havendo dato la 
rotta Annibale all’essercito Romano al lago di Trasimeno, et havendo combattu-
to Spoleto, si partì di quei luoghi, et passò nel territorio Piceno; et essendo quivi 
dimorato alquanti giorni, tutto saccheggiando, passò nel paese Precutino, et A-
driano, et questo saccheggiato, entrò ne i Marsi, ne i Marrucini, et ne’ Peligni. 
Sono annoverati i vini Precutini, da Pli. nel 6. cap. del 14. lib. fra i nobili vini. 
Volendo adunque descrivere i particolari luoghi di questi paesi, dico, che passa-
to il fiume Piomba si ritrova le foci del fiume Vomano, da Plinio Vomanus no-
minato, et parimente da Sillio nell’8. lib. Murice nec Lybico statque humectata 
Vomano. Vero è, che Strabone lo nomina (come a me pare) Trunonum. Quivi 
[260v] veggonsi i luoghi inculti, et mal lavorati. Alla sinistra del detto fiume, ne’ 
Mediterranei, vi sono questi castelli Metulla, Monte Verde, Monte Gualco. Po-
scia salendo alla fontana (la quale ha la sua origine nell’Apennino) veggonsi 
molte contrade, ville, et castelli, ben habitate. Tra le quali vi è Massono, Capo 
tosto, et Poggio castello. Passato Vomano sei miglia, vedesi la bocca del fiume 
Tordino, per la quale si scarica nella marina. Egli è nominato da Plinio Iuvantius 
(come scrissi.) Sono fra questi due fiumi alquanti castelli, de’ quali parte ne sono 
l’uno dall’altro ugualmente discosto, parte più vicini, et altresì parte più lontani, 
secondo la inegualità de i monti, ne i quali sono posti, et etiandio per la tortuosi-
tà de i letti di ciascun fiume; et per tanto credo sarà bastevole a descriverli, se-
condo l’ordine, che sono situate, cominciando di sopra, et scendendo al basso. 
Primieramente adunque ritrovasi Rosseno; Poggio, Vinerecco, Rippa di Monto-
rio, Montorio, Forarolo, Colvecchio, Rapino, Miano, Forcella, Cantiano, Tran-
smondo, Castel Vecchio, Castel Nuovo, Guarda di Vomano, Loccarisco, et Moro. 
Vi è poi il Tordino, che esce dalle radici di monte Corvo, et sempre ritiene il suo 
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nome. Si addimanda quella parte del monte Appennino, quale è sopra i Preguti-
ni, Corno. Scende adunque detto fiume Tordino dalle radici di detto Corno, et 
passa per il paese de i Pregutini (de i quali hora scrivo) et correndo mette poi 
capo nella marina, come si è dimostrato. Ritrovasi fra questo fiume, et il fiume 
Vicciola (avanti nominato) Terano città posta alla foce della Vicciola, ove mette 
capo nel Tordino, 12. mig. dal mar discosto. Esce etiandio questo fiume dal Cor-
no. È nominato Terano da Plinio Interamnia, et parimente da Tolomeo. Et tal-
mente ella è nominata per esser posta fra il Tordino, Vicciola, et Fiumicello, del 
quale n’è fatto mentione. Et per esser detta città da quei tre fiumi intorniata, ra-
gionavolmente fu ella appellata così, Interamnia, cioè situata fra gli amni, o 
fiumi, come volgarmente si dice. È Capo essa città di questi paesi, et il suo Ve-
scovo è ornato di molti titoli, et dignità. Il cui signore è nominato Duca. Diede 
gran nome a quella con la sua dottrina, et buoni costumi Simone Lelio, con Teo-
doro suo figliuolo, che con gran prudenza trattò i negotij della Romana Chiesa 
nel Concilio di Pisa, et di Costanza ne i tempi di tre Pontefici. Et Teodoro per la 
sua dottrina fu avvocato Concistoriale. Al principio di Fiumicello vi è il castello 
Camplo, et sopra la Fontana del detto, Borgo Nuovo, et Bissigno. Appresso al 
Tordino sopra il lito del mare si vede Flaviano picciolo castello, et male habitato, 
come già era la città di Castro, da Tolomeo Castrum nominata, et da Pl. Castrum 
novum. Poscia non molto discosto da questo luogo, appare Monte Pagano. Et 
ne’ Mediterranei da man sinistra presso all’antidetto fiume Mosano, Ripatono, 
et Villanto; et oltre a 5. mig. il fiume Salino, che scende dell’Apennino. Alla cui 
sinistra vedesi vicino il nobilissimo castello di Montorio ornato del Titolo del 
Contato. Del quale era signore gli anni passati Lodovico, il qual (sì come ho det-
to) governò l’Aquila alquanto tempo. Poscia essendo passato a Napoli dimanda-
to da Ramondo Cardona vice Re, con promissione di non essere offeso per certo 
tempo, et da quello con humanissime parole ritenuto insino che passasse il ter-
mine del salvo condotto, havendosi dimostrato esso [261] Ramondo molto suo 
domestico, al fine lo ritenne in castel novo, ove vi stette alquanto tempo. Vero è, 
che ribellando l’Aquila dal Regno, fu liberato, et ivi mandato, acciò la ricuperas-
se. Il che fatto dopo alquanti giorni passò all’altra vita. Fu riputato Lodovico 
huomo molto saggio, et di gran consiglio. Poscia sopra Montorio vedesi Poggio 
di Morelli, et più alto Troia. Et poi ne’ monti (non molto lontano dal detto fiu-
me) alla destra è Civitella molto forte castello per la natura del luogo, et anche 
per le buone mura, delle quali è intorniata. Evvi poi il fiume Librata da gli anti-
chi et fra gli altri da Plinio, Albula detto. A cui sono vicini (a man destra però) 
Tortoreto, S. Tomero, et S. Egidio; il quale è molto vicino all’origine di esso fiu-
me. Poscia alla destra si vede Caropele, et Nerezzo. Et quindi a 5. miglia, lungo il 
lito del mare vedesi il fiume Tronto. Vero è, che avanti, che si arrivi al detto fiu-
me si ritrova il luogo, ove già era il castello di S. Fabiano secondo la pittura delle 
Tavole da navigare. Il qual fu rovinato ne’ tempi de’ nostri padri, da Giulio Duca 
di Adria, huomo molto saggio, et prode, et Capitano valoroso di militia, et da 
annoverare fra i primi Signori d’Italia per le sue eccellenti virtù. Il quale essendo 
signore della maggior parte di questi paesi, et conoscendo la malvagia aria di 
questo luogo, lo rovinò, et co i suoi denari cominciò a fabricare un altro castello 
ne’ Mediterranei da quello tre miglia discosto, dimandandolo Giulia Nova; et ivi 
condusse gli habitatori di S. Fabiano ad habitarvi, consegnandoli sufficiente pa-
ese per il loro vivere. Ritrovasi poi (come ho detto) il fiume Tronto, addimanda-
to da Tolomeo Truentinum, et da Strabone Druentum, ma penso sia corrotto il 
libro, et in vece di T. vi sia posto D. et così vuol dir Truentum, et come anche di-
ce Plinio. Ma da Pomponio Mela è nominato Truentium, et hora Tronto. Esce 
questo fiume dall’Apennino; sì come quegli altri fiumi innanzi descritti. I quali 
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monti sono molto aspri, alti, et incolti, vicini alla fontana, onde esce. Vero è, che 
poscia scendendo si veggono lungo quello, da ciascun de i lati, assai mediocri, 
sempre minuendo quasi insino alla bocca d’esso. Et ove mette fine nel mare so-
no belli, et larghi campi. Vuole Stra. con Plinio, che anticamente fosse edificato 
Truento castello presso la foce del detto fiume, da i Liburni popoli di Dalmatia, 
et lo addimandassero Truentum. Del quale al presente nessun vestigio si vede, 
né anco si può determinare il luogo, ove egli fosse, né etiandio si può sapere se 
fosse talmente da lui nominato il fiume, o quello da il fiume. Soggiunge poi Pli-
nio, che solamente era rimaso nell’Italia detto castello fra tutti gli altri de i Li-
burni. Ne parla de gli habitatori di questa città di Truento Sillio Italico nell’8. 
lib. Quique Truentinas servant cum flumine Turres. Il che dichiarando Pietro 
Marso dice, che Sillio intende per le Torri Truentine, la città di Truento. Alla si-
nistra del detto fiume è il primo castello, che si ritrova, Columella poscia Contra 
Guerra, et Ancarano. Ma questo non è quell’Ancarano, dal quale hebbe origine 
Pietro d’Ancarano eccellente dottore. Vedesi poi Moro, et Murro, Trassino, da 
Plinio detto Thesuinum. Et più oltre il fiume Castellano, che scende da una valle 
dell’Apennino nominata Valle Castellana, et scende per detta Valle, et corre per 
poco spatio ad Ascolo, et passa presso ad esso da questo lato, et dopo poco tratto 
mette fine nel Tronto. Il quale circonda detta città [261v] dall’altro lato. Sono ar-
rivato all’antichissima città d’Ascolo, Asculum da Strabone nominata, disegnan-
dola nel Piceno, col quale si accordano Plinio, et Tolo. Vero è, ch’io havendo in 
animo di finire i Sanniti (hora Abruzzo detto) al fiume Tronto, et cominciare il 
Piceno (al presente Marca d’Ancona detto) di là dal Tronto, come nel principio 
di questa Regione proposi, è paruto a me di annoverare questa città 
nell’Abruzzo, essendo ella di qua dal Tronto. La quale è posta sopra un molto 
forte luogo, intorniata di buone mura, et d’alti monti, ove con gran difficultà vi 
possono passare gli esserciti, come dimostra Strab. et fu nobilissima Colonia di 
tutto il Piceno, secondo Plinio, dove ne fa memoria Catone, et Cesare nel primo 
lib. de i Comentari delle guerre civili, et Sillio nell’ottavo lib. Onde dice Pietro 
Marso, che la ottenesse tal nome dal Picco, cognominato da esso Piceno Ascolo. 
Et Livio in diversi luoghi memora questa città, de i quali è il 72. lib. Ove narra 
l’uccisione fatta da gli Ascolani di Q. Servilio Proconsole, et di tutti i cittadini 
Romani, i quali quivi si ritrovavano, et che fu poi rovinata da Strabone, come 
soggiunge nel 76. lib. Et Lucio Floro il simile dice nella guerra sociale, dicendo 
però che ciò facesse Pompeo Strabone per haver ucciso gli ambasciatori Romani 
nel principio di detta guerra. Fu poi ristorata, ma non ritrovo da chi. Egli è ben 
vero, che non fu rifatta di quella grandezza di prima. Secondo alcuni si dovereb-
be scrivere così, Aescolo, a differenza di Ascolo di Puglia, che solamente si scrive 
con la lettera A. Lungo tempo è stata questa città soggetta alla Romana chiesa. 
Et quivi comincia la signoria temporale di essa. Già alquanti anni si levarono le 
fattioni in essa, dividendosi i cittadini in due parti, il perché ella divenne a gran 
miseria. Il primo, che cominciò a drizzare il capo, et pigliare il primato d’essa, fu 
Tomaso Falzetta, et doppo lui Stolto suo figliuolo. Il quale usò gran crudeltà 
contra la fattione contraria. Vero è, che poi facendo testa Zotto de i Miglianiti, lo 
scacciò della città. Al fine insieme pacificati, et riposatamente amendue vivendo 
da amorevoli cittadini, se ne morirono lasciandola in pace. Partorì Ascolo Bettu-
tio Barro facondissimo Oratore, al quale diede la palma della vittoria sopra tutti 
gli altri oratori di quella età, Cicerone, come si vede in Bruto. Et Vintidio Basso 
vittorioso capitano de i Romani, che passò con l’armi ne’ Parti. Del quale furono 
cantate quelle piacevoli parole (ma però mordaci.) Ora è fatto Console quel che 
già stropicciava i muli, imperò che avanti conduceva i muli. Di cui dice il Satyri-
co Giuvenale nella settima Satira. 
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Si Fortuna volet, fies de rhetore Consul 
Si volet haec eadem fies de Consule rhetor. 
Vintidius, quid enim, quid Tullius? an ne aliudque 
Sydus, et occulti mirende potentia fati. 

Partorì etiandio Niccolò 4. Papa dell’ordine de i minori, huomo dotto, prudente, 
et buono, come dimostra il Petrarca, et Platina ne i loro pontefici; benché dica 
Biondo, che fosse il terzo. Diede anche alla luce questa patria Cecco Astrologo, 
più tosto, che poeta, et Enoc facondo oratore, ornato di lettere grece, et latine. 
Per la cui sollecitudine furono ritrovati Marco Celio Apitio, et Pomponio Porfi-
rione [262] sopra Oratio ne’ tempi di Niccolò V. Pontefice Rom. Lasciò tanto 
huomo dopo sé molte eleganti orationi, et epistole, il qual lungo tempo haveva 
letto in Roma con gran favor de gli studenti. Produsse anco essa città Gratiadio 
dell’ordine de’ predicatori, eccellente teologo, et filosofo, che scrisse comentari 
sopra l’Arte vecchia, gli 8. libri della fisica, e i tre dell’anima d’Arist. ne’ quali 
dimostra di quanta dottrina fosse. Poscia dalla Valle Castellana (caminando pe-
rò per essa) si arriva al nobil castello Amatrice, posto sotto la fontana del Tron-
to, sopra del cui corso sono altissimi monti, de i quali poi scriverò. Vero è, che in 
quelli nessuna habitatione si ritrova da parlarne. Poi a man sinistra del fiume 
Castellano, veggonsi gl’infrascritti castelli, monte Santo, Macchia, Buffario, et S. 
Vito, ch’è vicino a Valle Castellana. Ne’ quali sono alquante contradelle, et pic-
ciole ville, chi in qua, et chi in là. Da questo luogo si camina all’Amatrice, com’è 
detto. Certamente sarebbe cosa molto difficile a descriver questi monti, quai so-
no quivi vicini alla sinistra del Tronto, imperò che sono altissimi, et alcuna volta 
in tal guisa l’un dall’altro si divide, con tali, et tante rupi, che sarebbe impossibi-
le, non dico a descriverli, ma a disegnarli. Et per tanto al presente io li lascierò. 
Sono arrivato al Tronto, et a questi luoghi, termini non solamente de i Pregutini, 
et Sanniti, o siano dell’Abruzzo, ma etiandio del territorio del Regno di Napoli, 
così hora dimandato tutto quel paese, ove sono nove ricche, et belle Regioni, 
cioè parte di Campagna di Roma, Terra di Lavoro, Basilicata, Calabria, Gran 
Grecia, Terra d’Otranto, Terra di Barri, Puglia piana, con questo Abruzzo, del 
quale parte ne ho descritto, et parte mi rimane da scrivere. Et per tanto io entre-
rò alla descrittione de gli Irpini, et del Sannio, tutte dua insieme disegnandole. 
Le quai sono ne’ Mediterranei, non arrivando alcun luogo d’esse Regioni al lito 
del mare, come si vedrà. Et sono questi popoli parte fra il monte Apennino, et 
parte di là da quello. Mi ricordo haver detto non ritrovarsi alcuna Regione, che 
passi l’Apennino, eccetto questa de i Sanniti, che ha parte de i suoi popoli di qua 
dal detto monte, com’è detto, et parte di là da esso, come si dimostrerà. Però sa-
rebbe gran difficultà di ritrovare i confini fra gl’Irpini antidetti, et il Sannio, et 
etiandio, perché al presente pochi luoghi, et pochi vestigi de i luoghi, quai man-
cano, si veggono, et altresì per essere varie l’opinioni de gli antichi scrittori, cir-
ca quelli d’amendue queste parti, cioè, ove fosse una città, et un’altra; imperò 
che alcuna volta è disegnata una in una parte da uno, et dall’altro nell’altra, così 
forse per la vicinità de i luoghi, et fors’anco per l’oscurità de i veri termini, che 
dà cagione di gran difficultà nel disegnare la verità del sito, et de i luoghi, ove 
veramente fossero, onde altrimenti non vi disegnerò i termini fra esse. Adunque 
comincierò la descrittione di questi due popoli insieme insieme, cioè de gli Irpi-
ni, et Sannio, disegnandoli insieme i termini, come dimostrerò. 

 
HIRPINI. SANNIO. 

Gli Irpini trassero questo nome, come dimostra Strab. nel 5. lib. dal Lupo, 
che li condusse in questo paese ad habitare; conciosia cosa, che i Sabini diman-
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dano il Lupo Irpo. Et sono i loro termini presso i Lucani, c’habitano ne’ Mediter-
ranei, da Plinio sono annoverati nella seconda Regione, ove è Benevento. Di 
[262v] questi Irpini ne scrive Appiano Alessandrino nel 1. lib. et Livio in più 
luoghi, et Sillio Italico nell’undecimo lib. quando annovera i popoli, che si die-
rono ad Annibale dopo la rotta di Canne dell’essercito Romano. 

Tum gens Hirpini vana docilisque quietem, 
Et rupisse indigna fidem ceu dira per omnis 
Manarent populos foedi contagia morbi. 

Assai è detto de gli Irpini in comune. Ora dirò del Sannio, il qual si vede di qua 
da i detti Irpini, da cui ha riportato il nome anticamente tutta questa Regione, o 
siano i popoli di questo paese nominato Abruzzo. Ella era una città così detta 
Sannio, cioè Samnium da gli antichi, capo delle città di questi paesi, dalla quale 
trassero il nome di Sanniti tutti i popoli habitanti in questi luoghi, secondo al-
cuni, la quale fu poi rovinata, ma secondo altri furono detti questi popoli pri-
mieramente Sabelli, et poscia Sanniti, come nel principio di questa Regione è 
detto. Saranno i termini di questi due popoli dall’Oriente la Lucania, al presente 
nominata Basilicata; dal mezo giorno pur parte di detta Basilicata co i Picentini, 
et Campagna Felice dall’Occidente i Sabini, et Vestini; dal Settentrione il Monte 
Apennino con la Puglia piana, di là dal detto Apennino co i Caraceni, et Peligni. 
Per dare adunque principio alla particolar descrittione di detti due popoli, voglio 
cominciare da quei luoghi, che sono di là dall’Apennino. Et prima dirò del paese 
di Benevento, già principale città di tutto il Sannio, et ove furono fatte gran cose. 
Quivi si ritrovano monti di tanta altezza, che superano la grandezza 
dell’Apennino, i quali alcuna volta si veggono talmente spaccati l’uno dall’altro, 
dimostrando altissime rupi, et precipitose, ch’ella è cosa maravigliosa; fra i quali 
corrono ruscelli, fiumicelli, torrenti con altri sorgivi di chiare acque, che escono 
d’alcuni laghetti, et fontane. Trascorre questa parte del Sannio, seguitando però 
il giogo dell’Apennino, ottanta miglia, cominciando dalle Fontane del fiume Vol-
turno insino all’origine del fiume Silare, termine della Basilicata, come fu dimo-
strato. Et tutte le fontane, fiumi, et torrenti di questo paese, eccetto alcuni, ma 
però pochi, entrano nel fiume Sabbato, il qual sbocca poi nel Volturno. Certa-
mente se ben si considerarà il corso del fiume Sabbato, parerà molto simigliante 
ad un tronco d’albero, cominciando, ove mette fine nel Vulturno, et avertendo di 
mano in mano salendo, et parerà havere i rami sì come un albero, per tanti fiu-
micelli, et Torrenti, che da ogni lato vi entrano, secondo che si dimostrerà. Vero 
è, che voglio cominciare primieramente da BENEVENTO da gli antichi Male-
ventum detto secondo Plinio, et Livio. È questa città da Plinio posta ne gli Irpini, 
come è notato, et nominata Colonia de’ detti Irpini. Ma da Strabone, et Tolomeo 
è designata nel Sannio. Fu edificata (secondo Solino, et Servio sopra quel verso 
dell’8. di Verg. Venulus Diomedis ad Urbem) da Diomede, sì come Arpe. Il che 
conferma Faccio de gli Uberti nel 1. canto del 3. lib. Dittamondo, così. 

In Arpi, in Benevento fe’ dimoro 
Per riverentia di Diomede, il quale 
Porta ancor fama del principio loro. 

[263] Dunque fu addimandata (come è detto) primieramente Malevento, da i 
Greci, che quivi prima habitarono (come dice Festo) per esservi il cattivo, mali-
gno, et terribile vento, dal quale sovente ella è vessata, sì come Malvento, secon-
do Procopio nel 1. lib. delle guerre de i Gotti. Et questo malvagio vento occorre 
per esser posta ella di riscontro alla Dalmatia, dalla quale suole spirare un molto 
acerbo vento contra questo luogo. Et quando comincia a soffiare, ognuno sta na-
scosto, per esser tanto potente, che lieva da terra un cavallo col cavalcante, et lo 
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gira per aria, e poscia lo lascia cascare in terra, et perciò rimane morto. Che fos-
se così malamente prima nominato, lo dimostra Livio nel 9. lib. dicendo, che fu-
rono uccisi, et fatti prigioni da i Sanniti da 30000. da Sulpitio, et Petilio Consoli 
appresso Malevento, et nel 10. narra, che passasse P. Decio con l’essercito a Ma-
levento, et che sforzò i Sanniti, et Pugliesi ad uscire della città, et combattere 
con lui, i quali ruppe. Fu poi nominata Benevento, come dinota esso Livio nel 
14. lib. così. Essendo condotti quivi novi Coloni, o habitatori, et giunti, che furo-
no qui, la nominarono Benevento, sì come volessero dire, siamo ben venuti, et 
con gran felicità giunti. Il che conferma Plinio nel c. 10. del 3. lib. Vero è, che 
sono alcuni, che dicono, che fosse prima nominata Malevento, dalla grande uc-
cisione quivi fatta da Sulpitio, et Petilio Consoli (come è detto di sopra narrare 
Livio) ma in vero questi tali hanno poco considerato Livio nel detto luogo impe-
rò che egli dice, che fosse fatta tal uccisione de i Sanniti vicino a Malevento, così 
allhora nominato, et ne’ suoi giorni detto Benevento, et non dice, che fosse tal-
mente addimandato Malevento per la prefata uccisione. Io sarei dell’opinione di 
Procopio (come di sopra è narrato) circa la cagione di detto nome Malevento. Fu 
poi dedutta Colonia da i Romani insieme con Rimino (secondo Livio nel 10. lib.) 
et per ciò da Pli. ella è appellata Colonia. Avvenga, che non fosse questa città ne’ 
tempi antichi capo de i Sanniti, quando erano nella loro grandezza, nondimeno 
sempre fu in grande reputatione presso loro, tanto per il sito, (ove ella è posta) 
et autorità de i cittadini, quanto per l’amenità, et bontà del suo paese; conciò 
fosse cosa, che i Beneventani superavano gli altri popoli de i Sanniti, nella scien-
tia militare, et ne’ consigli. Et non solamente erano in riputatione presso detti 
popoli, ma etiandio appresso il popolo Romano, come facilmente si può cono-
scere dall’antiche historie. Ne fa sovente memoria Livio d’essa città oltre a i luo-
ghi di sopra citati, tra i quali è il 22. lib. ove dimostra, che passasse Annibale da 
gli Irpini nel Sannio, et che saccheggiasse il territorio di Benevento. Et nel vige-
simo quarto descrive la battaglia fra Hannone Cartaginese, et Gracco. Et nel 25. 
et 27. annovera i Beneventani fra quelle diciotto Colonie, che dierono aiuto a i 
Romani con danari, et soldati ne’ tempi di Annibale, che guerreggiava nell’Italia 
contra detti Romani. Nel libro delle Colonie così si legge. Beneventum muro 
ducta Colonia Concordia, deduxit Nero Claudius Caesar. Iter populo non debe-
tur. Ager cui lege triumvirali veteranis est adsignatus. Ne fa etiandio memoria di 
Benevento Appiano Alessandrino nel quarto libro delle guerre civili, et Cornelio 
Tacito nel 15. libro delle historie, narrando il passaggio di Nerone da Napoli a 
Benevento. Il quale fu rovinato da [263v] Totila Re de i Gotti (come dimostra 
Biondo nel 6. lib. dell’historie) et fu poi ristorato da i Longobardi, che pigliarono 
tutta Italia. Et quivi fermarono il loro seggio, nominandolo il Ducato di Bene-
vento. Avanti che più oltra passi, si dee sapere, che havendo soggiugato i Longo-
bardi Italia, ordinarono sei governi sopra sei Regioni di quella, ove posero i loro 
seggi. De i quali governi ne dimandarono due Marchesati, et gli altri quattro Du-
cati. Furono i due Marchesati la Regione del Piceno, chiamandola Marca Anco-
nitana, et parte della Regione di Venetia, nominandola Marca Trivigiana (delle 
quali a’ suoi luoghi ne parlerò.) I quattro Ducati furono i Ducati di Spoleto, di 
Turino, di Frioli, et di Benevento. Non succedevano i Duchi per heredità in que-
sti quattro Ducati, ma per elettione; ma ne’ Marchesati succedevano gli heredi. 
Onde habitarono in questi luoghi detti Longobardi da 200. anni (come dimostra 
Paolo Diacono, et Biondo con Sabellico nelle loro historie.) Poscia essendo rovi-
nata la signoria de i Longobardi da Carlo Magno, et varcando i Saracini 
nell’Italia doppo molti anni, et tenendo quelli il Monte Gargano (ove s’erano for-
tificati) et trascorrendo da ogni lato de i luoghi vicini, ogni cosa rubbando, et 
saccheggiando, ne vennero a Benevento, et havendolo pigliato, il saccheggiaro-
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no, et abbruciarono, rovinandolo insino a i fondamenti. Et talmente rimase, in-
sino che furono totalmente questi malvagi, et arrabbiati cani scacciati d’Italia. I 
quali scacciati, fu ristorato da quei pochi cittadini, ch’erano fuggiti in qua, et in 
là, avanti de i crudeli Saracini. Fu etiandio dopo alquanti anni pigliato da Ottone 
secondo Imperatore alla sproveduta, et saccheggiato, et bruciato, et quindi por-
tate fuori le sacrate ossa di S. Bartolomeo Apostolo (le quali avanti di Roma era-
no state portate quivi) all’Isola di Giove, et poi in Licania, ove giacciono. Così 
scrive Biondo nel decimoterzo lib. dell’historie. Fu poi etiandio ristorata questa 
città da Gulielmo Normano, et consegnata ad Adriano Quarto Pontefice Roma-
no nella chiesa di San Martino presso ad essa città, dal qual detto Gulielmo fu 
dichiarato Re di Sicilia. Et quivi esso Gulielmo giurò fedeltà alla Romana Chiesa. 
Così dice Platina nella vita del prefato Adriano, et Biondo nel decimoquinto lib. 
dell’historie. Dimostra poi nel 17. lib. che essendosi partito Federico Secondo da 
Roma isdegnato, passò a Benevento; et parte fraudolantemente, et parte per 
forza pigliandolo, lo rovinò, come altresì scrive Platina nella vita di Gregorio 
Nono Papa. Da chi fosse poi rifatto non l’ho ritrovato. È situata questa antichis-
sima città sopra il colle, a cui è soggetta una bella, et amena pianura, per la qua-
le discorrono in qua, et in là chiare acque per li ruscelli con gran piacere di chi le 
vede. Sono etiandio quivi vicini, belli, et dilettevoli colli molto bene habitati 
(come io dimostrerò.) Egli è Benevento discosto da Napoli da trenta miglia. Ha 
dato alla luce del mondo questa città molti nobili ingegni, de i quali fu Gregorio 
ottavo Papa, huomo saggio, buono, et di virtù ornato, secondo che scrive Biondo 
nel decimosesto lib. dell’historie, et similmente Platina nella vita di quello. Fu 
Beneventano Orbilio grammatico, che fiorì ne’ tempi di Cicerone. Il quale fu 
huomo molto austero, et rigido a i suoi discepoli. Là onde da Oratio è addiman-
dato Plagoso. Visse [264] al mondo tanto huomo circa cento anni, lasciando do-
po sé Orbilio suo figliuolo anche egli grammatico (come scrive Tranquillo.) Ro-
fredo etiandio Beneventano con Odofredi furono dignissimi Giureconsulti. Que-
sto lungo tempo tenne la Catedra a Bologna condotto dalla città con buono sti-
pendio per insegnare a gli studenti, ove morì, et molto honoratamente fu sepel-
lito in una sepoltura di marmo fatta a simiglianza di Piramide, nel Cimiterio di 
San Francesco. Dal quale è uscita la famiglia de gli Odofredi in Bologna. Quivi 
furono martirizati per la fede del nostro Salvatore Giesu Christo, ne i tempi di 
Diocletiano Imperatore San Gianuario Vescovo, et due Diaconi. Egli è nominato 
il paese vicino a Benevento, Valle di Benevento, et da altri il Destretto, ch’è lun-
go molte miglia, insino alle fontane del Silaro. Et è bello, fertile, et dilettevole da 
vedere, et pieno di Terre, già di gran nome. Volendo adunque io seguitare gli an-
tichi scrittori, descriverò essere tutto ’l paese, ch’è intorno a Benevento (nel qua-
le habitarono gli antichi Sanniti) parte del Sannio. Vero è, ch’io nominerò i luo-
ghi di esso, non come vorrei, ma come potrò, per esser mancati gli antichi nomi 
insieme co i luoghi, et altri nominati di nuovi nomi molto disconvenevoli da gli 
antichi. Et non solamente io descriverò i luoghi posti nella bella pianura (della 
quale ho fatto memoria) ma etiandio quelli, che si ritrovano circa gli Gioghi 
dell’Apennino, et d’altri monti. Et prima si vede in questa parte del Sannio, da 
Benevento sei miglia discosto, ne’ colli Monte Fuscolo castello, et sopra quello 
Torre, et Monte di Militio. Vi è poi la valle, per la quale scorre il fiume Sabbato, 
che esce dall’Apennino, ove si dicono i Gioghi di quello, Monte Tremuli. Et 
quindi scendendo, et passando per li luoghi bassi, facendo molte flessioni, et ri-
cevendo quasi tutti i fiumi, et sorgivi d’acque del paese di Benevento (del quale 
hora parliamo) al fine si scarica nel fiume Volturno, grandemente accrescendo-
lo. Egli è dimandato questo fiume da Antonino Sabbatum, et al presente dal vol-
go, il fiume di Benevento, perché egli passa presso detta città. Io credo, che sia 
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quel fiume da gli antichi nominato Samnium, del quale ne fa mentione Floro. Il 
Volturno è il fiume, che passa vicino a Capua (come scrissi in Campagna.) Sono 
intorno a questa valle (per la quale ho detto passare il Sabbato) che è vicina a 
Benevento, a man sinistra questi castelli, Monte Falcone, Candida, et Serpito. 
Poscia ne i soprani, alti, et difficili monti, chiamati Monti Tremuli sopra nomi-
nati, appare Vulturata città. Poi sopra Benevento ad un terzo di miglio entra il 
fiume Calore nel Sabbato, parimente Calore nominato da Livio nel 24. lib. 
quando narra, che Hannone si era fermato con l’essercito presso Benevento tre 
miglia, sopra il fiume Calore. Ne fa altresì memoria di questo fiume Antonino 
nell’Itinerario. Ritrovasi poi a man destra di esso fiume, qual si piega a i monti, 
et colli, che sono sopra Benevento, Giapigio, Cusano, Castel Vecchi, et più ad al-
to il Castello di Montella ornato del titolo del Contato. Sopra il fiume Calore, di 
là dal Sabbato due miglia fece Valente Imperatore, et non Valentiniano, un pon-
te congiungendo insieme la via Appia, et perciò fu dimandato ponte Valentino, il 
qual hora si vede rovinato. Poscia alla sinistra del detto fiume, vi sono vicini 
questi castelli, Apicio (ove già [264v] vedevasi un altro ponte per servitio di 
quelli, che passavano per detta via Appia) poi Mirabella, Tauraso, Cusano, Ba-
gnuolo, Cassano, et Nosco. Et quindi comincia ad alzarsi l’Apennino, ove ha il 
suo principio il fiume Calore. Dall’altro lato del monte, di riscontro alla fontana 
del Calore, nasce il fiume Lofanto, o sia Aufido (come dissi nella Puglia.) Et ivi 
dissi, che questo fiume, fra tutti gli altri fiumi, solamente egli spacca l’Apennino, 
et parte l’una, et l’altra Puglia, et al fine sbocca nel mare Adriatico. Entra poi il 
fiume Tripalto nel Calore, al quale è vicino il nobil castello di Tripalta, ove si ve-
dono artificiose officine da lavorare il ferro. Egli è ornato questo castello della 
dignità del Marchesato. Ivi nella chiesa principale giace il corpo di S. Ipolisto 
martire, et sacerdote, al cui sepolcro Dio mostra prodigi, et getta manna nella 
vigilia della solennità sua, et di esso giorno con il dì seguente, sudando esso 
marmo, col qual etiam affermano esser S. Sabino, et S. Romulo, come dimostra 
l’Epitafio ivi descritto. Si scorge poscia alla destra del detto fiume, una larghis-
sima, et pericolosissima selva, ricettacolo di ladroni, dimandata la Selva della 
Tripalta dall’antidetto fiume, sopra la quale a man destra, sono vicini al detto 
fiume Boneto, Grotta Menarda, Fiomarco. Alla sinistra Mileto, Amando, Giun-
colo. Et sopra questi castelli, nell’Apennino, Monte Grumo, già così nominato, 
ma hora Crepacuore. Quindi esce l’antidetto fiume Tripalto. Scende da Crepa-
cuore et il fiume Miscano, ch’entra nel Calore, nel medesimo luogo, ove sbocca il 
Tripalto. A man destra appresso di quelli, vi è Cursano, et Monte Calvo. Vedesi 
nel mezo de’ detti fiumi un molto aspro, et difficile colle, sopra il quale è posta la 
città di Ariano, da gli antichi Ara Iana nominata (come scrive il Volater.) banché 
non vi si veda segno alcuno d’antichità. Ella è hora ornata della dignità del con-
tato. Ritrovasi poi alla destra del fiume Miscano, nella Valle Monte Malo, Buon 
albergo, Casalarbore, Castel Franco. Poscia vedesi la foce del fiume Tamaro, per 
la qual si scarica nel Calore di poco avanti, che esso sbocca nel Sabbato al Ponte 
Valentino. Egli è nominato questo fiume da Antonino nell’Itinerario Tamarus, il 
quale non è men grosso d’acqua del Calore. Nel mezo di questi due fiumi vi è 
ugualmente distante dall’uno, et l’altro Padule castello, et di sopra a man destra 
del Tamaro, vicino però ad esso, S. Giorgio, Molinara, Casal di Giano, Regnano, 
S. Maria, Colle ove passò all’altra vita di ghiocciola Giacomo Caldora valoroso 
capitano di militia (come ho dimostrato) Cercello, Coffiano, et S. Croce. Quivi 
comincia una grandissima selva, la quale abbraccia l’Apennino d’amendue i lati, 
talmente che stringe da un lato ogni cosa insin al fiume Fortore, termine di Pu-
glia, et dall’altro lato trascorre insin al Tamaro. Et avvenga, che non sia più larga 
di 4. miglia, nondimeno ella è lunga più di 20. com’io ho veduto. In vero ella è 
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molto spaventosa, et ombrosa per la moltitudine dell’alte, et ramose quercie, 
che in essa si ritrovano. Alla sinistra mano appresso al Tamaro vedesi Pietra 
Pulcina, Pavo, Pestulono, Farneto, Campo Lotaro, Monasterio di Giulietti, Mar-
cono, Sasso d’Onorio. Et nell’Apennino Sepino città da Tolomeo Sepinum no-
minato, et da Pli. sono descritti Serpinates i cittadini di essa, nella quarta Re-
gione. Et Livio nomina anche essa città nel 10. lib. narrando, che Papirio facesse 
gran resistenza alle forze de’ nemici quivi [265] a Sepino, et come poi lo soggiu-
gò, et che uccidesse de’ nemici da 7300. et ne condusse prigioni 3000. havendo 
il tutto saccheggiato. Diede gran nome a questa città ne’ tempi di Fernando I. Re 
di Napoli, Angelo suo cittadino, eccellente filosofo, et dignissimo medico, il qual 
dimorò lungo tempo a Napoli, ov’era molto honorato. Seguita Altavilla, ornata 
della dignità del principato. Sopra la quale nel giogo dell’Apennino si scorge Ca-
stel Vecchio, appresso cui ha la sua origine il fiume Tamaro. Ritornando alla si-
nistra del Sabbato giù alla pianura, sotto il colle un miglio dal Sabbato discosto, 
vi è l’antica città di Telese, Thelesia nominata da Strabone, Livio, Tolomeo, et 
Antonino. Della quale spesse volte ne fa memoria Livio, et particolarmente nel 
22. lib. ove dimostra, che passò Annibale da gli Irpini nel Sannio, et che sac-
cheggiò il paese di Benevento insino a Telesia. Et nel 24. narra, che fosse pigliata 
un’altra volta da Fabio Massimo Console, Compluteria, Telesia, Compsa, Mele, 
Furusule, et Orbitano de i Sanniti. Ha principio un fiume in questa città, di tanta 
freddezza, che non vi nasce alcuno pesce, il quale sbocca nel Sabbato. Ritrovasi 
vicino al detto Sabbato Limata Castello. Et quindi al Castello Ponte appaiono 
quattro Torrenti, i quali ragunandosi insieme, con una sola bocca mettono capo 
nel Sabbato. Scendono detti torrenti dall’Apennino, ove escono vicino alle loro 
fontane sono quattro castelli di S. Lorenzo, San Lupo, Ponte di Pandolfo, et Ca-
salono. Ho descritto insino a qui la parte del paese di Benevento, che è alla sini-
stra del Sabbato, onde ci rimane da dimostrare l’altra parte, quale è alla destra 
di detto fiume. Ritrovasi adunque da questo lato il fiume Seritella. Il quale scen-
de da i monti Caudini, così nominati dall’antichissima città di Caudio, sì come la 
valle Caudina con le Forche Caudine. Sono molto nominati questi luoghi da gli 
antichi scrittori per quella tanta vergogna, c’hebbero quivi i Romani essendo fat-
ti passare sotto il giogo da i Sanniti, sì come più in giù ne parlerò. Partendosi il 
detto fiume, et correndo alquanto per una valle, al fine anche egli si scarica nel 
Sabbato. Sono in questa valle gli infrascritti castelli, Castel di Pozzono, Pescolia, 
Monte Saticulo, del quale Livio più fiate ne parla, et massimamente nel 23. lib. 
ove scrive, che partendosi Marcello da Casilino, passò a Calatia, et havendo vali-
cato il fiume Volturno, andò a Nola per il territorio Saticulano, et Trebiano, per 
li monti sopra Suessula. Vi è poi di sopra la valle Caudina, hora valle di Gardano 
detta, secondo Pandolfo Colenutio nel 6. lib. dell’hist. del Regno. Quivi veggonsi 
vestigi dell’antica città di Caudio, talmente Caudium da tutti gli antichi scrittori 
detta. Annovera Plinio Caudini ne gli Irpini, et Tolomeo disegna Caudio ne i 
Sanniti, come fa Livio in più luoghi, de’ quali è nel principio del 9. lib. Non mol-
to discosto da Monte Saticulo, si ritrova la città di Arpaia, Harpadium da gli an-
tichi nominata. Egli è questo luogo vicino alle Furcule Caudine, così dette da gli 
antichi scrittori, et massimamente da Livio nel principio del 9. lib. et da L. Floro 
delle guerre de i Sanniti, per la gran vergogna; che fu fatta a i Romani da i San-
niti, essendo da quelli costretti a passare sotto il vergognoso giogo, talmente la 
descrive Livio. Essendo fatto capitano de i Sanniti Claudio Pontio figliuolo di 
Herennio contra i Romani, secretamente raunò un [265v] essercito, et lo con-
dusse a Caudio, et poi mandò dieci soldati huomini astuti, et prodi, vestiti da 
pastori con le greggie di pecorelle avanti a Calatia, ove erano i Consoli Romani 
con l’essercito, havendoli ben informati, che dovessero stare alquanto l’uno 
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dall’altro discosto, fingendo haver cura delle pecorelle, et che essendo chieduto 
da loro, ove si ritrovasse l’essercito de i Sanniti, tutti rispondessero, havere inte-
so certamente esser quello in Puglia intorno a Luceria, et haverla talmente a-
stretta, che presto era per esser soggiugata. La qual cosa credendo i Consoli 
Romani, deliberarono di voler dar presto soccorso a quella, et lasciando la via 
del mare, la quale era molto lunga, ma però larga, pigliarono la via delle Forche 
Caudine, ch’era più corta. È così disposta questa via. Veggonsi primieramente 
due altissime, et selvose rupi fra sé congiunte, da continuo monti intorniate. Et 
fra queste due altissime rupi, nel mezo serrato si vede un assai largo campo pie-
no di fresche herbette, et di chiare acque, per il cui mezo è la via. Vero è, che in-
nanzi che quivi si arrivi, vi sono da passar le strette foci de i monti. Giunto poi 
che sarai quivi, se più avanti vorrai caminare, bisogna passare fra altre molto 
più strette rupi de gli altissimi monti, che sono più fastidiose delle prime; overo 
sarà necessario che a dietro ritorni per le prime foci. Quivi adunque entrarono i 
Romani, et giunsero all’antidetta pianura, intorniata da altissimi monti, et vo-
lendo più avanti passare per uscir dell’altre foci, le ritrovarono otturate con 
grandi tronchi d’alberi, et grossi sassi. La qual cosa veggendo i Consoli, comin-
ciarono a conoscer le frodi de i nemici. Là onde sforzandosi di ritornare a dietro 
per la via, per la quale erano entrati rtitrovaron altresì quella esser traversata di 
travi, et ben guardata da’ Sanniti. Alzando etiandio gli occhi, vedevano da ogni 
lato esser sopra i gioghi nemici armati. Onde dopo molti consili fatti fra sé, gli fu 
necessario se volsero uscire di questo luogo, acciò non morissero di fame, che 
pigliassero accordo co i Sanniti di lasciare i vestimenti, armi, cavalli, et così spo-
gliati passare sotto il giogo, cioè sotto un’hasta, sostentata da due altre traversa-
ta, la qual cosa era molto vergognosa, et vituperosa. Erano i consoli T. Vetturio 
Calvino, et Spurio Postumo. Egli è ben vero, che poi da L. Papirio Cursore gli fu 
renduto il contracambio, come scrive detto Livio nel medesimo libro, et L. Floro. 
Ne fa etiandio memoria di questo luogo Sillio Ital. nell’8. lib. quando dice, aut 
Caudinis faucibus haerent. Al presente è nominato questo luogo lo Stretto di 
Arpaia. Et ove furono fatti passare i Romani sotto detta hasta, si dice il Giogo di 
S. Maria. È discosta da otto miglia da Benevento la valle Caudina (passato il 
fiume secondo il bisogno) et le Furcole 14. Sono poi dall’altra parte della valle 
Caudina antidetta, S. Martino, Penna Sturnina, et S. Angelo dalle Scale. Cami-
nando pur lungo la destra riva del Sabbato, ritrovasi un fiume, che scende 
dall’altissimo, et larghissimo monte della vergine, et correndo per la pianura, 
mette capo nel Sabbato. Egli è molto nominato per il Regno questo monte della 
Vergine. Nella cui sommità vi è edificato un nobil Tempio, dedicato alla gloriosa 
Reina de i Cieli semper Vergine Maria, dove è gran gratia, et santità del luogo, 
pieno d’infinite reliquie de’ santi, et dove mai si mangia carne, ne latticinij, et 
chi ne porta, affermano, incontinente diventare verminosi. Cosa in vero [266] 
maravigliosa. Al quale luogo ciascun anno concorre innumerabile moltitudine di 
popoli nella festa della Pentecoste, per visitare detto sacrato tempio, et honorare 
la madre di Dio, sì come ne’ tempi antichi, quivi convenivano i circostanti popoli 
a visitare il Tempio della madre de gli Dei, che era quivi edificato. Del qual ne fa 
mentione Antonino nell’Itinerario, descrivendo la via da Benevento alle Colon-
ne. Là onde prima scrive insino al Mercuriale, et poi alla magna madre Posi. Co-
sì fu quivi fabricato detto sacrato Tempio ne’ tempi de i Christiani. Passando 
quivi Guilielmo huomo divoto, et aggradendogli il luogo vi fece una picciola ha-
bitatione per far vita solitaria, et senz’altro pensare servire a Dio. Dopo alquanto 
tempo, conosciuta la santa vita di lui da vicini popoli, con loro favore, a poco a 
poco rovinò il Tempio consagrato al Demonio, et in luogo, di quello cominciò a 
edificare questo ad honore della Madre di Dio. Et per tanto volse, che fosse di-
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mandato la chiesa della Vergine Maria, ch’era stato nominato tanto tempo, della 
Madre de gli Dei. Fece etiandio poi un monastero, et instituì una nuova Religio-
ne, dimandandola la Religione de i Frati del Monte della Vergine. Poscia essen-
do santamente passato di questo mondo crebbe detta Religione. Egli è questo al-
to monte separato dall’Apennino, et parimente da gli altri monti, eccetto che con 
le radici li tocca. Ha altresì il territorio di Benevento assai altri monti 
dall’Apennino spaccati, i quali sono molto alti, et tanto sono alti, che con la loro 
altezza superano detto monte Apennino. Dipoi ritornando alla valle del fiume 
avanti nominata ch’esce del monte della Vergine, et poi sbocca nel Sabbato, in 
essa si ritrova Altavilla castello, Monte Fredduno; et nella vicina valle, l’antica 
città di Avellino. Questa non è quella descritta in Campagna Felice. Sono anno-
verati gli Abellinati (cognominati Procopi) da Plinio fra gli Irpini, et parimente 
da Tolo. Et nel lib. del Fisco Apostolico è dimandato il Vescovo di questa città, 
Episcopus Avellinensis, et quel dell’altra città di Campagna Avellinus. Appare 
poi più da alto sopra un aspro luogo il castel Mercurialo da Antonino 
nell’Itinerario Mercuriale nominato, soggetto all’Abbate del monte della Vergi-
ne. Poscia in un’altra valle, la qual si vede fra gli alti luoghi sopra il Torrente, 
qual sbocca nel Sabbato, vi è da un lato la Nera Palude, et il castello Sereno 
dall’altro lato, et non molto lontano vi è una Terra detta Forino, dove gli anni 
passati maravigliosamente fu ritrovato un Cimiterio pieno di corpi separati con 
lastre di terra un dall’altro, quasi tutti integri, che dicono che fossero martiri, et 
quel luogo è detto S. Felicissimo. Si veggono poi i gioghi dell’Apennino, nomina-
ti monti Tremuli, ove ha origine il Sabbato (come innanzi dimostrai.) Voglio ho-
ra passare all’altra parte del territorio di Benevento, che giace dall’Occidente. 
Primieramente si ritrova Monte Mattesio, che si parte dall’Apennino a simi-
glianza di un gran ramo, et molto lungamente, et largamente entra ne’ Mediter-
ranei. Il quale è molto aspro, et horrido, et non meno sassoso, et senza verun 
frutto. Esce dalle sue radici il fiume Pratello, talmente dimandato dal castel Pra-
tello, che gli è vicino. Non è molto discosto dalla fontana di esso castel Gallo. In 
questo monte habitarono gli antichi Sanniti, huomini molto robusti, forti, et ge-
nerativi, sì come communemente sono i montanari. Et furono primieramente 
detti [266v] Matesi in vece di Montesi, o Montanari. De i quali descrive Livio nel 
9. lib. che habitavano ne’ monti di contrada in contrada, et scendendo alla pia-
nura saccheggiavano ogni cosa insino alle marine, sprezzando il vivere delicato, 
sì come interviene a quelli, che sono nodriti ne i monti, et luoghi selvaggi, non vi 
essendo simiglianza alcuna dell’una, et l’altra habitatione, et de i luoghi, ove so-
no posti. In vero se fossero stati fedeli gli huomini di questi paesi a gli altri San-
niti, mai non havrebbono potuto passare gli esserciti Romani ad Irpo. Poscia si 
vede sotto questo monte Matesi, un lago, che gira intorno dieci miglia. Una par-
te del quale è vicina al fiume Volturno, et quivi giace il castello di Ailano, dipoi il 
castello di Sant’Angelo di Rippa Canina, dal quale non è molto discosto Piè di 
Monte castello, posto sopra l’alto colle, sotto di cui esce un fiume, il quale corre 
quattro miglia per il territorio Alifano, et al fine mette capo nel Volturno, vicino 
ad Alifa. Egli è detto colle sopra la città di Alifa, così nominata da Strabone, To-
lomeo, Antonino; et da Plinio, sono posti gli Alifani ne gli Irpini, nella seconda 
Regione. Sovente ne fa mentione Livio di questa antica città, et particolarmente 
nel 9. libro, dimostrando, come Fabio Massimo Console combatté co i Sanniti 
presso Alifa, ove rimase vittorioso, havendo scacciato i nemici insino a i loro pa-
diglioni. Et per tanto gli Alifani il giorno seguente si dierono al Console. Credo, 
che questo colle, ch’è sopra Alifa sia quello, ove soggiornava Fabio Massimo se-
guitando Annibale. Il quale è molto arduo, et difficile, sì come par dimostrare 
Livio nel 23. lib. quando così dice. Havendo passato Annibale il Monte col suo 
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essercito, et havendo scacciati, uccisi, et altresì pigliati alquanti de i nemici in 
esso monte si fermò co i suoi soldati nel territorio Alifano. Là onde si mosse Fa-
bio co i suoi soldati, et passando il monte sopra di Alifa, si fermò in un alto, et 
forte luogo. Poscia, da Alifa tre miglia lontano, vedesi il fiume Volturno. Partiva 
questo fiume anticamente quivi il Sannio da Campagna Felice. Dipoi verso 
l’Occidente, lontano 4. miglia da Alifa appare Pietra Roia posta sopra l’alto, et 
fastidioso colle, sopra cui casca il fiume, che scende quivi vicino del monte Ma-
tesio, et poi corre presso Puglianello, ove si scarica nel Volturno. Sono ne’ Medi-
terranei due castelli vicini a questo fiume, cioè Favicolo, et Loio. Et qui farò fine 
alla descrittione di questa parte del Sannio, che già era del territorio di Beneven-
to. Dovendo hora descrivere il resto del Sannio, che ci rimane, passerò a i luoghi 
vicini alla fontana, dalla qual ha principio il fiume Garigliano, et il Volturno, che 
già furono de i Sanniti. Là onde descrivendo detti luoghi di mano in mano, ri-
tornerò nel territorio di Benevento, la cui parte hora io lascio. Comincierò a-
dunque alla città di Sora, talmente da gli antichi scrittori nominata. Della quale 
dice Sillio nell’8. Ducebat simul excitos Soraeque iuventus. Plinio l’annovera 
nella prima Regione, et Strabone la descrive in Campagna Felice, et Tolomeo la 
disegna nel Latio. Vero è, ch’io volendo seguitare la cominciata descrittione, la 
riporrò ne’ Sanniti, prima per esser riposta ne’ Vestini (come ho detto altrove) 
ch’erano popoli de’ Sanniti, et poi perché havendola presa detti Sanniti da i Vol-
sci, et condotti 400. huomini ad habitare, così si può annoverare fra essi. Di 
questa città ne fa memoria Livio nel 9. lib. [267] dicendo che la fu dedutta Colo-
nia da i Romani, essendo Consoli L. Postumo, et T. Minutio, et etiandio vi furo-
no condotti nuovi habitatori in essa un’altra fiata sotto il Consolato di L. Genu-
tio, et di Ser. Cornelio, et ad Alba, come scrive egli nel 10. Altrove anche fa men-
tione esso Livio ne’ suoi libri, di Sora, la quale fiorì molto tempo sotto l’Imperio 
Romano. Al fine fu saccheggiata, et abbruciata da Federico II. Imperatore, ne’ 
tempi di Gregorio IX. Papa, come scrive Biondo nel 17. lib. dell’hist. et Platina 
nella vita di detto Gregorio. Da chi fosse poi ristorata non l’ho trovato. Ella è po-
sta vicina al fiume Garigliano, et è assai ben di popolo piena, et ornata della di-
gnità Ducale. Anticamente era tutto ’l territorio, che si ritrova fra questa città, et 
Benevento, de i Sanniti, et per tanto volendo descrivere detto paese, comincierò 
dall’antidetto Garigliano, et così di mano in mano il tutto disegnerò. Ma prima 
voglio dire due parole del Garigliano, avenga, che etiandio ne habbia parlato di 
esso in Campagna Felice. Egli è dimandato questo fiume da gli antichi, Liris, et 
ha il suo principio da due fontane, una delle quali è posta nel monte Apennino 
non molto discosto dal castello Capistrello, sopra Sora 8. miglia, et l’altra vicina 
al castello Pestrono, dalla detta città 4. miglia, lontano. La qual fontana è molto 
lodata da Razzano, dicendo non haver mai veduto la più bella, et chiara acqua di 
quella; conciosia cosa, che oltra la grande abbondanza d’acqua, che quella di 
continuo getta, et che la sia molto profonda, nondimeno ogni minima cosa, 
chente ch’ella sia distintamente si vede, tra la moltitudine de i pesci che di con-
tinuo trascorrono in qua, et in là con gran piacere de i risguardanti. Vuole Bion-
do che esca del lago Fucino, o sia d’Alba, come etiandio par che dica Plinio. A-
dunque questi due ruscelli creati da dette fontane, poi che sono scenduti, et pas-
sati sotto Sora, si ragunano insieme, et così di sopra vi rimane una Penisola fra 
essi, nella quale sono questi castelli, Pesco, Posta, Lubrutullo, et Sora soprano-
minata, la quale è discosta dieci miglia da S. Germano, di cui poi parlerò. Ritro-
vansi ne’ detti ruscelli di acqua i carpioni, ma non di quella grandezza de i car-
pioni del lago di Garda. Egli è poi sopra detta Penisola l’Apennino, del quale si 
veggono gli altissimi gioghi aspri, et inculti, in tal guisa, che non vi è alcuna ha-
bitatione. Vero è, che a man destra di essi appare una molto amena, et fertile 
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Regione addimandata Comino dalla città Comino che anticamente era quivi. Di 
cui in più luoghi ne parla Livio, et massimamente nel decimo libro, ove dimostra 
che la fosse pigliata da Spurio Carvilio Console essendo entrato in essa, et ritira-
ti i soldati che la dovevano difendere in piazza. Et poi si dierono a Papirio Con-
sole da undici mila, et trecento huomini, essendone stati uccisi da 4380. Egli è 
intorniato questo bel paese d’altissimi monti. Quivi ritrovansi questi castelli as-
sai ben popolati, Vicalio, Alvete, S. Donato, Sette Frati, Picinesto, Galignaro, et 
Casalivero. Lungo i monti a man destra vi è l’antichissima città di Atina, la quale 
fu una di quelle cinque città, che fabricarono l’armi per aiuto di Turno contra 
Enea, secondo Vergilio nel 7. lib. dell’Eneida quando dice. 

Quinque adeo magnae positis incudibus urbes 
Bella novant, Atina potens, etc. 

Et Sillio nell’8. lib. 
[267v] 

Hic Fabrateriae vulgus, nec monte nivoso 
Descendens Atina aberat. 

La disegna Tolomeo nel Latio. Ma io la descrivo ne’ Sanniti, come ho fatto Sora, 
nel libro delle Colonie, così è scritto di essa città. Atina muro deducta Colonia, 
Deduxit Nero Claudius. Iter populo non debetur. Ager eius pro parte in Lacinijs, 
et strigis est adsignatus. Da Plinio sono riposti gli Atinati nella prima Regione. 
Non si dee maravigliare alcuno se da Pli. et da Tolomeo è posta nel Latio, perché 
ella è a quello tanto vicina, che quasi la si può annoverare fra le città di quello. 
Sovente ne scrive di essa Livio, et singolarmente nell’ottavo libro, ove dice, 
ch’essendo riferito al Dittatore G. Petilio esser pigliata la Rocca di Fregelle da i 
Sanniti, abbandonando Boiano, andò a Fregelle. Il che intendendo i Sanniti, se 
ne fuggirono la notte. Et così si ritrasse senza battaglia Fregelle. Et lasciando 
quivi il Dittatore buon guarnimento, ritornò in campagna a racquistare per forza 
d’armi Nola. La qual pigliò poi C. Cassio console insieme con Atina, et Callatia. 
Era quella città di Callatia (hora di Gaiazza) molto vicina ad Atina. Di cui in più 
luoghi ne parla Livio, tra i quali è nell’antidetto 9. lib. Da Plin. è ella descritta 
nella prima Regione. Et perché ne parlai in Campagna Felice di questa città, per 
hora più non ne scriverò. Ella è oggidì ornata del titolo del Contato. Vicino ad 
Atina passa il fiume Melfa così nominato da Strabone, et da Plinio, che scende 
dall’Apennino quivi vicino, et scorre per la pianura insino a Fregelle, et non 
molto da quello discosto sbocca nel Garigliano. Scendendo al basso presso detto 
fume Melfa sotto di Casalivero, vedesi a man sinistra in picciolo castello Schia-
vono. Et più in giù sopra un molto aspro colle, si scorge Arpino, da i letterati Ar-
pinum detto. Del qual ne fa mentione Sillio Italico nell’ottavo libro. 

Accolit Arpinas accita pube Venafro. 
Et Livio in più luoghi rammenta questa città, et massimamente nel 9. lib. ove 
dimostra che fosse pigliata da i Romani Sora, Arpino, et Cessentia de i Sanniti. 
Et più avanti scrive che fusse dedutta Colonia Arpino, Sora, et Cessentia antidet-
te, pur da i Romani. Et nel 10. narra qualmente fossero fatti cittadini Romani gli 
Arpinati, et Trebolani, nel consolato di L. Genitio, et di Servilio Sulpitio. Et Pli-
nio annovera gli Arpinati ne’ luoghi della prima Regione d’Italia. Non meno è 
nominata questa città da gli antichi historici tra l’altre antiche, per memoria di 
C. Mario che fu sette volte Console di Roma, per havere ottenuto tante gloriose 
vittorie contra i nemici de i Romani, et massimamente contra i Cimbri, et Tede-
schi, come dimostra Livio nel 68. libro, Lucio Floro, et Plutarco nella vita di es-
so. Vedesi poi il fiume Fibreno giù al basso, che passa fra Arpino, et Sora. Del 
qual ne parla Sillio nell’ottavo libro. At qui Fibreno miscentem flumina Lirim. 
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Entra esso fiume nel Garigliano appresso la villa di S. Domenico (hora così no-
minato questo luogo) ove nacque Cicerone, come dice Pietro Marso, la quale vil-
la è discosta da Arpino da tre miglia. Così scrive Cicerone di questa villa nel 2. 
lib. delle legi. Siamo giunti all’Isola, della quale nessuna cosa più dilettevole si 
ritrova. Imperò che quivi si partisce, come un becco il fiume Fibreno, dividendo-
si [268] ugualmente in due parti, bagnando poi amendue i lati di quella. Et 
quindi furiosamente correndo presto presto insieme si congiunge. Et stringe 
tanto paese fra sé, quanto agiatamente vi può stare una sufficiente compagnia 
d’huomini a ragionare insieme, ma non però molto grande. Poscia havendo fatto 
questa Isoletta, incontinente sbocca nel Garigliano. Et sì come fosse giunto esso 
rustico ad una nobilissima famiglia, pare gli facci riverenza, lasciando il suo ru-
stico nome, nondimeno infreddando il Garigliano. In vero non ho giamai sentito 
un fiume più freddo di esso, benché assai toccato ne habbia. Imperò che egli è 
tanto freddo, che appena vi poteva tenere il piede, come fa Socrate nel Fedrone 
di Platone. Et ciò dice Cicerone, havendo prima così detto di questa sua villa. 
Questa è la mia patria, et del mio fratello quivi siamo nati d’antichi avoli, quivi 
sono i nostri Dei, quivi la nostra generatione, quivi veggonsi molti vestigi, et o-
pere de i nostri antenati. Così scrive detto Cicerone, il qual è stato quell’unico 
splendore dell’eloquenza, che ha illuminato, et etiandio continovamente illumi-
na la lingua Latina. Le cui lodi pare a me più tosto di tacerle, che poco parlarne. 
Conciosia cosa, che avanti mancarei, che pienamente le descrivessi, come a mol-
ti è intervenuto. Del qual dice Sillio nell’ottavo lib. 

Tullius aeratas reptabat in agmina turmas 
Regia progenies, et Tullo sanguis ab alto 
Indole pro quanta iuvenis, quantunque daturus 
Ausoniae populis ventura in saecula civem. 
Ille super Gangen, super exauditus et Indos 
Implebit terras voce, et furialia bella 
Fulmine compescet linguae, nec deinde relinquet 
Par decus eloquio, cuiquam sperare nepotum. 

Né poco è anco lodato Cicerone da Plinio, et da tutti i buoni scrittori, anzi tanto 
si sono affaticati in lodarlo, che stracchi sono rimasi, avanti che siano potuti a sé 
sodisfare. Là onde più non dirò di tant’huomo. Poscia sotto Ardino alla sinistra 
appresso il fiume Melfa, vi è Fontan, et Arce castelli, et Sora, ove si congiungono 
insieme quei due capi del Garigliano, la Isola castello da’ detti fiumi intorniato, 
Interamia da gli antichi detta, come dimostra Strab. nel 5. et Livio nel 16. Inte-
ramnia ella era dimandata per esser posta fra due amni, cioè fiumi. Poscia lungo 
il corso del detto fiume vi è Torre, Campo largo, et Isoletta, tutti tre castelli. E-
tiandio appartiene al territorio de i Sanniti, tutto quel paese, che si ritrova di 
qua dal fiume, ch’esce dall’Apennino, et passa dall’Occidente alle radici di mon-
te Cassino, et si scarica nel Garigliano, appresso ponte Corvo. Non è molto di-
scosto dal detto fiume la città d’Acquino da gli antichi Aquinum nominata, et 
massimamente da Strab. che dice passarli vicino il fiume Melfa, Antonino, e-
tiandio nell’Itinerario ne fa mentione di essa città, et parimente Sillio nell’8. lib. 
dicendo. Atque viris ingens execurrit Aquinum. Et nel 12. Mox, et vicinus Aqui-
nas. È hora quasi rovinata questa città, i cui vestigi dimostrano di quanta esti-
matione fosse ne’ tempi antichi. Ne fa mentione di essa Plinio descrivendola nel-
la prima Regione, et parimente Tolom. disegnandola nel Latio. Da Corn. Tacito 
nel 17. lib. è [268v] addimandata Colonia Aquinate. Et similmente la memora 
Livio nel 26. lib. Diede, et etiandio al presente dà gran fama ad essa città S. To-
maso dell’ordine de i predicatori, nato della real famiglia de i Re di Sicilia, con la 
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sua santissima vita, et eccellentissima dottrina. Et così come Arpino è stato illu-
strato da Cicerone, parimente Aquino, è stato magnificato da questo santo dot-
tore. Illustrò etiandio questa patria Pescenio Negro Imperatore Romano (come 
dimostra Erodiano nel 2. lib. de i suoi Cesari) et altresì il satirico Giuvenale, con 
Vittorino ottimo geometra, che fiorì ne’ tempi di Lione primo Papa (secondo al-
cuni) et ritrovò il computo della Pasqua secondo il corso della Luna, a suasione 
d’Ilario Papa. Onde superò in detto computo Eusebio, Teofilio, et Prospero, a-
vanti suo precettore. Avvenga, ch’ella sia rovinata quasi tutta questa città, non-
dimeno ella è ornata del titolo del Contato. Quivi fu creato con gran solennità 
Duca di Puglia, et di Calabria Roberto Guiscardo Normano da Gregorio VII. Pa-
pa, nel 1073. come scrive Biondo nell’historie, et Platina nella vita di detto Gre-
gorio. Diede altresì gran nome ad essa città ne gli anni passati Ferrando Davalos 
Conte di quella, et Marchese di Pescara valoroso capitano della militia di Carlo 
V. Imperatore Romano. Il qual si gloriava essere sceso della generosa famiglia di 
S. Tomaso d’Aquino. Passò all’altra vita, tanto glorioso capitano (poscia che fu 
ornato di molte singolar vittorie) nel 1526. et fu sepolto a Napoli, lasciando gran 
fama dopo sé, per le gran cose da lui fatte. A man sinistra d’Aquino si scorge so-
pra un alto colle Rocca Secca picciolo castello. Nel quale fu tenuto serrato tre 
anni il santissimo Verginello Tomaso d’Aquino dalla propria madre, per farlo 
rinunciare le vestimenta dell’ordine de i predicatori, usando ogni astutia, frode, 
lusinghe, et anco minaccie. Ma mai lo volse fare, onde meritò d’esser cinto del 
cingolo della castità da i santi Angeli, per la sua costanza, come amplamente si 
legge nella sua vita. Poscia si vede nella cinta del monte il luogo, ove già era edi-
ficata la città di Cassino Colonia de i Romani, come scrive Livio nel 9. lib. dimo-
strando, che la fosse deduta Colonia insieme con Minturne. Ne parla etiandio di 
essa nel 36. lib. et parimente Antonino nell’Itinerario. Et Strabone dice, che la 
era ne’ suoi tempi gloriosa città de’ Launi. Et Pli. la descrive nella prima Regio-
ne. Et Sillio, così la nomina nel 12. lib. Nimphisque habitata Casini, Rura eva-
stantur. Quivi era il Tempio di Apolline, ove fu edificato poi il Magnifico mona-
sterio Cassinese, talmente nominato dalla città rovinata. Fu fabricato questo 
monasterio da S. Benedetto Norsino padre de i Monachi nell’Italia, ove egli con 
la sua sorella S. Scolastica giace. Egli è ben vero, che quel monastero fatto dal 
detto santo fu rovinato da i Longobardi, secondo ch’egli haveva predetto, come 
narra S. Gregorio ne’ suoi Dialoghi. Fu poscia rifatto sopra i primi fondamenti, 
et altresì aggrandito dopo 112. anni da che era stato disfatto, da Petronio Petro-
nasso Bresciano a suasione di Gregorio II. Papa. Scrive Paolo Diacono nel 6. lib. 
dell’historie de i Longobardi, et Elia Capriolo nel 5. lib. dell’historie Bresciane, 
benché dica Biondo, che fosse ristorato a’ prieghi di Stefano II. Papa nel 17. lib. 
dell’historie, ne’ tempi d’Antonio, et Anastagio II. Imperatore. Il che rifatto vi 
condusse molti Monachi. Et havevano essi Monachi in redditi ciascun [269] an-
no 40000. ducati. Così dice il Volaterrano nel 21. lib. de i comentari Urbani. A 
questo luogo venne Totila Re de i Gotti a far riverenza a S. Benedetto, havendo 
conosciuto quello havere lo spirito di profetia, secondo che dice S. Gregorio nel 
2. lib. de’ Dialoghi. Fu altresì abbruciato esso monasterio da i Saracini ne’ tempi 
di Lodovico primo Imperatore. Così scrive Biondo nel 12. lib. dell’historie, et nel 
17. narra, come furono quindi scacciati i monachi da Federico secondo, et posto-
vi da lui ladroni, et micidiali, et huomini di male conditioni facendovi anche 
stampare danari de i sacrati vasi. Fu poi ristorato di mano in mano, et ridotto a 
miglior conditione, tanto d’edificij, quanto di buoni habitatori. Conciò fosse co-
sa, che essendo stato lungo tempo in comenda (come si dice) et mal governato 
tanto nello spirituale, come nel temporale, et essendo comendato a Giovanni de’ 
Medici Cardinale (poi creato Papa, et nominato Lione X.) prudentemente consi-
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derando esser mal trattato quello, vi condusse i Monachi della Congregatione di 
santa Giustina, et gli raccomandò il tutto. Et così al presente è governato da 
quelli. Avanti che più oltre proceda nella cominciata descrittione, voglio narrar 
una cosa maravigliosa intravenuta qui a Cassino ne’ tempi antichi, narrata da 
Plinio nel 4. capo del 7. lib. Così scrive egli, che nel tempo del Consolato di Lici-
nio Crasso, et di C. Cassio Longo, diventò maschio una fanciulla vergine, essen-
do altresì sotto il governo del padre, et della madre, a Cassino. Il quale, per co-
mandamento de gli aruspici, et indovini, fu portato nella deserta isola. In vero 
altre volte parve a me questa cosa una favola, ma poi intendendo esser occorso 
tale accidente ne’ tempi di Alessandro Papa VI. cioè, che una fanciulla essendo 
sposata ad un giovane, la sera precedente alla notte, che si dovevano accompa-
gnare, fra balli, canti, et suoni, incontinente diventò maschio, ho creduto esser 
vero, quel che dice detto Plin. Et ciò narra Rafael Volaterrano ne’ Comentari Ur-
bani. Là onde io poi considerando tal accidente, non pare a me favola questa, né 
anche cosa impossibile. Imperò che prima stava nascosto il membro genitale, 
per la debolezza della complessione, la quale essendo aiutata, fortificata, et ecci-
tata tanto da i convenevoli cibi, quanto da i canti, suoni, balli, et altre cose, che 
si sogliono usar nelle nozze, apertamente poi si dimostrò. Questo sia detto per li 
curiosi. Poscia alle radici di monte Cassino, che risguardano all’Oriente, si vede 
S. Germano castello, così nominato da quel S. Abbate, che lo edificò. Veggonsi in 
questo castello, et parimente fuori di esso molti sorgivi di chiare acque, che en-
trano nel fiume Omne, che passa appresso al detto castello. Esce questo fiume 
quattro miglia discosto da S. Germano vicino al castel di S. Elia appresso 
l’Apennino. Et è molto picciolo nel principio, ma essendovi entrati tanti sorgivi 
d’acque, adiventa molto grande. Questo castello con molti altri, che sono in que-
sti luoghi vicini, appartengono all’Abbatia di monte Cassino. Sono gli habitatori 
di S. Germano la maggior parte artefici d’agucchie; delle quali gran diversità se 
ne veggono, et tanta diversità, che par cosa impossibile ad imaginarsi l’huomo 
tanta varietà. Là onde per la gran riputatione, che hanno nelle vicine Regioni, et 
etiandio in altre parti d’Italia, ne portano i mercatanti molto di lungi, sì come 
cose singulari, et buone di tal artificio. Passando al fiume avanti descritto, 
[269v] che passa da S. Germano, si vede continuamente accrescere, come ho 
detto, per l’acque, che v’entrano, tanto de i fiumi, quanto per li sorgivi, che 
scendono in esso. Havendo egli corso da 12. miglia, sbocca nel Garigliano, non 
molto da ponte Corvo lontano, come dissi. Et questo è un di quelli tre fiumi de i 
Sanniti, che fanno grande il Garigliano. Sotto S. Germano da due mig. ritrovansi 
gran rovine d’edifici, che sono, secondo Biondo, et il Razzano, le rovine de i 
grandi edifici de Interamnia, dimandata Colonia Romana da Livio nel 10. lib. la 
quale era nella via Latina. Et egli descrivendo il viaggio d’Annibale da Campa-
gna a Roma, nel 26. lib. scrive che conducesse il suo essercito da Suessula, per il 
territorio Alifano, et Cassinate insino alla via Latina, ove si fermò sotto Cassino, 
ogni cosa saccheggiando. Et indi passando fuora l’Interamnia, et di Aquino, et 
caminando per il territorio di Fregello, giunse al Garigliano. Era Fregello, ov’è 
hora Ponte Corvo, come dimostrai nel Latio del quale parlai, per essere il terri-
torio di quello nell’antidetto Latio. Ne fa memoria di esso Fregello Antonino 
nell’Itinerario, et Strabone nel 5. lib. dimostrando, che passa vicino ad esso il 
Garigliano, che scende da Minturne. Et Plinio annovera i Fregellani nella prima 
Regione. Fu dedutta Colonia essa città da P. Plancio Procolo, et da P. Cornelio 
Capula Consoli, secondo Livio nell’ottavo libro. In altri luoghi ne parla Livio di 
detta città. La quale essendo gloriosa, et tenendo la signoria di molte altre città 
de i Latini, al fine fu rovinata insino a i fondamenti da i Romani, perché si era da 
essi ribellata; così scrive Strabone. Et così rimase disfatta a simiglianza d’una 
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picciola contrada insino a tempi di detto Strabo. ove pur si ragunavano assai 
persone a certi tempi dell’anno per sacrificare, et fare alcuni giuochi. Diede gran 
nome ad essa M. Sestilio dando risposta al Senato Romano, per quelle 18. Colo-
nie, ch’erano apparecchiate a dare aiuto a i Romani, et con danari, et con soldati 
(ne’ tempi che Annibale molto affliggeva Italia) secondo i patti, che havevano in-
sieme, et altresì molto più largamente, bisognando. Furono queste quelle 18. Co-
lonie, che tanto liberalmente promisero aiuto al Senato Ro. ne’ tempi, che detto 
Annibale guerreggiava con esso, i Signini, Nolani, Norbani, Satriculani, Brindi-
sini, Fregellani, Nucerini, Adriani, Fermiani, et Ariminesi. Et quelli, ch’erano 
sopra l’altro mare, cioè Tirreno, Pontiani, Pestani, et Consani. Et ne’ Mediterra-
nei, Beneventani, Esernini, Spoletini, Picentini, et Cremonesi. Poscia egli è tutto 
quel paese posto a man destra della via, ch’è di S. Germano a Calese, del territo-
rio di Campagna Felice. Et quella parte, che si ritrova a man sinistra di essa ella 
è del Sannio. Ultimamente si dee sapere, che dalla fontana del Garigliano, la 
qual è sopra S. Elia, non però molto discosto da quello, vi è poco spatio insino 
alla fontana del Volturno. Corre esso Volturno verso l’Apennino, lasciando a die-
tro fra 12. mig. Valle Ritonda, et Acqua Fondata piccioli castelli, et arriva al ca-
stel di S. Vicenzo. Appresso del quale ad un miglio si vede il sontuoso monaste-
rio di S. Vicenzo molto ricco, ove anticamente dimorava gran numero di mona-
chi per servitio della Chiesa, ma al presente essendo in comendo, di mano in 
mano rovinano i superbi edifici, et non si vede, chi habbia cura della Chiesa, 
come è commune usanza de i comandatori, di havere solamente [270] pensiero 
de i frutti, de i quali ne renderanno minutamente ragione a Dio, con loro gran 
danno. Egli è nominato questo Monasterio dal fiume Volturno, ch’è quivi molto 
picciolo. Vero è, che poi fra poco spatio diventa molto largo, et cupo, per le fon-
tane, et scaturigini d’acque, che da ogni lato abbondantemente v’entrano. Et 
talmente scendendo fra i monti del Sannio, corre 30. miglia, infino che giunge 
nel territorio di Venafri, et quindi passando da 20. miglia, tocca il territorio di 
Alifa, et doppo 25. entra nel Capuano. Partisce questo fiume (secondo alcuni) il 
Sannio da Campagna, cominciando dall’origine sua. Vero è, ch’io ritrovo appres-
so gli antichi, che appartenesse tutto il paese, che si ritrova da ciascuna parte 
delle rive del detto Volturno, cominciando dalla fontana di essa, insino a Vena-
fri, et quindi solamente insino al territorio Alifano, da quella parte, che è a man 
sinistra di detto fiume, al Sannio, et che passato poi esso paese di Alifa il tutto 
appartenesse tanto di qua dal prefato fiume, quanto di là, a Campagna Felice. 
Conciò fosse cosa, che mai hebbero i Sanniti in questi luoghi alcuna giurisdittio-
ne. Là onde sicuramente dir si può, che comincia il Volturno a passare per mezo 
Campagna del territorio Alifano. Basterà per hora haver dimostrato la divisione 
fra il Sannio, et Campagna. Ritornando al corso del Volturno a man destra, ve-
desi monte Aquilo castello, et poi Rocca Ravimola, S. Maria di Oliveto, et poi 
Venafri posto nel colle, nominato da Strabone Venafrum, lodando l’olio del ter-
ritorio di esso, del quale ne scrive etiandio Martiale così. 

Hoc tibi Campani sudavit bacca Venafri 
Unguentum quoties sumis, et istud olet. 

Et Giuven. 
Venafrano pisce perfundit olivo. 

Et Silio rammenta questa città, 
Accolit Arpinas accita pube Venafro. 

Et Appiano Alessandrino nel 1. lib. La ripone Plinio nella prima Regione, et To-
lomeo in Campagna Felice. Ella è assai vicina ad Arpino, et a Minturne, ma da S. 
Germano è discosta 16. miglia. Assai ne parla di essa città Livio, et altresì ne 
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scrive Antonino nell’Itinerario. Vedesi poi ne’ monti vicini all’Apennino, che so-
no a man destra sopra la fontana, dalla quale ha origine il Volturno, Monte Ne-
gro, Rivo Freddo, et più alto l’antico castello di Forolo, da gli antichi Forulum 
nominato; il qual sempre ha conservato il suo nome. Scendendo poi da detto 
fiume tre miglia discosto, scorgesi Fornello, ben habitato, et pieno di ricchezze, 
che ha un bello, et fertile territorio, ove sono belle vigne, dalle quali si cavano 
soavissimi vini, et non solamente dal territorio di esso, ma altresì da tutti i luo-
ghi vicini. Di riscontro del detto castello vedesi Valle Porcina, ove sono i vestigi 
d’una grande, et antica città. Et non molto quindi lontano entra nel Volturno il 
fiume, che scende da Sergna. Questa è quella città Esernia, già de i Romani Co-
lonia, così nominata da Strab. et da Sillio Italico nell’ottavo libro, et da Appiano 
nel primo libro, et da Pli. sono annoverati gli Esernini, nella quarta Regione, et 
da Tolomeo detta città è riposta ne’ Sanniti. Ne scrive assai volte Livio di essa, et 
tra l’altre, nel 72. lib. ove dimostra, che la fu assediata con Alba (amendue colo-
nie) da [270v] gli Italici, et che allhora la fu rovinata, come scrive anco Strabone. 
Talmente di questa città è scritto nel libro delle colonie. Esernia colonia deducta 
lege Iulia. Inter populo debetur, pedes X. limitibus Augusteis est adsignatus. Il-
lustrò questa città con la sua dottrina di leggi, Andrea cognominato Esernino, 
nell’età de i nostri padri. Veggonsi poi appresso il fiume sopranominato, avanti 
che sbocchi nel Volturno, gran fondamenti d’edifici della già potentissima città 
Telese de i Sanniti, da gli antichi Telesia nominata (com’è detto) alla cui destra, 
ne’ luoghi più bassi, ove hora sono questi castelli detti Crapiata, Prato, et Ma-
strato, era vicino Ompluteria, di cui più volte ne scrive Livio, et massimamente 
nel 24. lib. ove narra, che la fu presa per forza da Fabio, con Telese. Passa il fiu-
me Volturno fra Esernia, et Venafri. Le quali erano discosto l’una dall’altra 10. 
miglia. Partendosi poi da Sergna, et caminando verso l’Oriente circa 20. miglia, 
vedesi la già molto nobile città del Sannio, Boiano, da gli antichi Bovianum det-
to, Colonia antica de i Sanniti. Della quale ne parla Plinio, annoverandola ne’ 
detti Sanniti nella quarta Regione. La nomina etiandio Bovianum Sillio 
nell’ottavo libro; ma Strabone la dimanda Boianum, et Tolomeo Buianum, et Li-
vio accordandosi con Plinio, et Sillio la dice Bovianum. Ne parla Livio di essa 
città nel nono libro, quando scrive, che havendo per forza pigliato Giunio Con-
sole Cluniana, et uccisi tutti quelli, che potevano portare armi, passò col vitto-
rioso essercito a Boviano, capo de i Sanniti Pentrori; imperò che era luogo ric-
chissimo, et potentissimo sopra tutti gli altri luoghi de i detti Sanniti. Et fu pi-
gliato da i soldati, per desiderio del bottino, che v’era. Il qual gratiosamente gli 
fu conceduto dal Console, ove fu ritrovata tanta ricchezza quasi quanto mai fos-
se pigliata in tutto il Sannio. Et più in giù narra, che essendo ribellato, fu poi ri-
pigliato da Cornelio Fulvio Console. In questo libro sovente ne fa mentione di 
Boviano, et parimente nel 10. Nel libro delle Colonie, così scritto, si vede. Bo-
bianum oppidum lege Iulia, milites deduxerunt. Sine iter Colonis populo iter 
amplius non debetur quam pedes X. Ager eius per Centurias, et Scamna est ad-
signatus. Terminava da questo lato al territorio di Boiano, il Sannio. Conciò fos-
se cosa, che appartenesse tutto il paese, oltra detto territorio insino alla Marina, 
alla Puglia piana. Della quale io scrissi essere il suo termine il fiume Fortore, che 
ha il suo principio (come dissi) nel monte Fiterno appresso il territorio di Boia-
no, ch’è congiunto con una parte col monte Apennino. Là onde per ogni modo 
appartiene Campo Basso, all’antidetta Puglia, et non al Sannio (come dimo-
strai.) Il quale è discosto da Boiano circa 12. miglia. Et così è descritto tutto 
l’Abruzzo, o siano i popoli Sanniti, cominciando dal soprascritto fiume Fortore, 
et trascorrendo al fiume Tronto, havendo dal Settentrione il mare Adriatico, et 
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passando dal Mezo giorno l’Apennino, la Basilicata, Campagna Felice, il Latio, 
Marsi, et Equicoli, come nel principio di questa nostra Regione descrissi. 
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[271] 

MARCA ANCONITANA, 
TERZADECIMA REGIONE DELL’ITALIA 

di F. Leandro Alberti Bolognese. 
Intendendo trattare di questa Regione, Marca d’Ancona (hora così nominata) 

et da gli antichi Picoenum, seguiterò il modo osservato insino al presente, cioè 
prima dimostrando la cagione de i detti nomi, poscia constituendogli i termini, 
et al fine a parte a parte descrivendo i luoghi, et etiandio i nomi de gli huomini 
Illustri. Primieramente dovendo chiarire la cagione de gli antidetti nomi, co-
mincierò dall’antico. Dice Catone nell’origini, che vi fu posto il nome di Piceno a 
questo paese, da i Toscani saggi, c’hebbero origine da i Sabini, col quale par 
concordarsi Plinio nel cap. 12. del 3. libro nella 5. Regione d’Italia. Altrimenti 
scrive Strabone, dicendo che acquistassero questi popoli tal nome dal Pico loro 
guida, il quale seguitarono, conducendogli in questi luoghi, essendosi partiti da i 
Sabini: il qual augello da gli antichi era dedicato a Marte. Altri dicono, che tras-
sero detto nome da Pico, figliuolo di Saturno, loro capitano. Et altri dalla città 
Piceno, ch’era in questo paese. Io m’accosterei all’opinione di Strabone. Pur sarà 
in arbitrio di ciascuno a pigliar quello, che più gli aggradirà. Habitavano in que-
sta Regione avanti questi popoli i Pelasgi, come dimostra Sillio Italico 
nell’ottavo libro, quando dice. Ante (ut fama docet) tellus possessa Pelasgis. par-
lando di questo paese. Per qual cagione fosse poi dimandata Marca Anconitana, 
lo diremo. Si dee sapere, che essendo entrati nell’Italia i Longobardi dopo la 
morte di Narsette Eunuco, et havendola soggiugata divennero tanto altieri, et 
insolenti, che deliberarono di rovinare totalmente la maestà del Romano Impe-
rio, divolgando nuovi statuti, et leggi, dimandate leggi Longobardice (come ho 
veduto nella libraria del convento di S. Domenico di Bologna molto antico) per 
le quali mutavano tutti i consueti modi, et costumi de i popoli, et non meno gli 
antichi, et Italici vocaboli. Quindi adunque cominciò la mutatione della lingua 
volgare de gli Italiani, et non da i Gotti, overo Ostrogotti. Conciò fosse cosa, che 
detti Ostrogotti (essendo nell’Italia) non solamente osservarono i civili costumi 
Romani, ma etiandio molto si dilettarono delle lettere Latine, come leggiamo di 
Teodorico loro primo Re, il qual fu ben letterato, et perito tanto nelle lettere La-
tine, quanto Grece, et non meno d’Amalasiunta con Teodoro suoi figliuoli. Et 
tanto osservarono detti Ostrogotti le lettere Latine, et portarono tanta riverenza 
a i costumi Romani, che mai non volsero, che fosse stampata in oro, o in argen-
to, o altro metallo, alcuna figura, eccetto de’ Romani. Ma i Longobardi (come ho 
detto) fecero ogni lor forza di mutare, non solamente i favellari volgari Italiani, i 
caratteri delle lettere (sì com’ho veduto) i costumi de i popoli, le leggi de gli an-
tichi Romani, et de gli Imperatori, ma anche il consueto modo de i governi co i 
loro nomi. Et per tanto ordinarono sei Maestrati nell’Italia, cioè quattro Ducati 
(secondo che scrissi parlando di Spoleto, et di Benevento,) et due Marchesati. 
Erano i Ducati di Benevento, [271v] di Spoleto, di Turino, et di Frioli. I Marche-
sati, questo d’Ancona, et quel di Trevigi. Talmente erano instituiti i quattro so-
pranominati Ducati, come io dissi, parlando di Benevento, che i Duchi non po-
tevano disporre di dette signorie mancando loro, ma rimanevano in possanza de 
i Longobardi da dargli a chi loro paresse. Ma quegli due maestrati erano d’ugual 
possanza, havendo etiandio auttorità sopra quei Duchi, et essendo eletto alcun 
Marchese di dette regioni, o dal Re, o dal consiglio de i Longobardi, poteva insti-
tuire herede di detto Marchesato, quel che a lui piacesse. Et perciò era nominato 
questo Maestrato, Marchesato, che significa in lingua Longobardica, perpetuo 
Maestrato, o perpetua signoria (secondo Biondo, et Pietro Razzano:) et secondo 
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Mario Equicola ne’ suoi Commentari de i Marchesi di Mantoa suona in lingua 
italiana Presidente. Et Ricobaldo scrive esser tal nome Francese, conciosia cosa, 
che in lingua Francese Marca significa Provincia. Ma Andrea Altimeri, nella sco-
lia, che fa sopra Cornelio Tacito del sito, costumi, et popoli di Germania, dice 
che quegli, che anticamente facevano ragione per le ville, et contrade erano no-
minati Marchesi, da Marca nome Tedesco; et che questo nome è de i Principi di 
Germania, addimandati Marchesi, cioè Presidenti delle Marche. Pare a me assai 
accomodarsi questi scrittori insieme, perché tutti convengono, che detto nome 
Marchese significa Presidente, o signor delle Marche, o siano Provincie, o regio-
ni, o contrade, et ville a loro consegnate, o dal Re, o dal consiglio de i Longobar-
di. Et perciò erano addimandati tali Presidenti Marchesi. Vero è, che Andrea Al-
ciato Milanese Giureconsulto, in un libro dedicato a Francesco Re di Francia, 
ove parla delle dignità, che hora si ritrovano, et dell’origine de i nomi di esse, di-
ce parergli che ’l detto nome di Marchese pigliasse origine da i Maestri de i Ca-
valieri, i quali così Marchesi erano addimandati in lingua Francese. Il che altresì 
conferma il loro parlare, imperò che quando vogliono ragunare insieme i Cava-
lieri, dicono Marchié, Marchié, dal qual nome d’ufficio è uscita la dignità de i 
Marchesi, sia come si voglia, o secondo quei primi, overo come dice detto Alcia-
to (benché io m’accostarei a quei primi) da questo nome è tratto il nome di essa 
dignità di Marchese tanto nell’Italia, quanto fuori, et prima nell’Italia da’ Lon-
gobardi, ordinando detti Marchesati, la qual dignità insino al presente, così 
nell’Italia, come altrove persevera, come si vede. Fu adunque nominata questa 
Regione da i Longobardi Marca d’Ancona dalla città d’Ancona, la quale era il 
seggio di detti Marchesi, essendo la più nobile, et degna città della regione. Vuo-
le Platina, nella vita di Greg. VII. Papa et Biondo nel 13. lib. dell’hist. che questa 
Regione fosse etiandio nominata Marca Firmana, narrando che Gregorio Papa 
iscommunicò Roberto Guiscardo Normanno nel Concilio Lateranese, perché egli 
haveva pigliato la Marca Anconitana, già detta Firmante. Vero è, ch’io dimande-
rò tutto questo paese Marca Anconitana; secondo la lunga consuetudine, dalla 
quale è stata chiamata. Questi sono i termini del Piceno. Erano secondo Plinio 
dal fiume Pescara ad Ancona, ma secondo Tolomeo dal fiume Piomba 
all’antidetta città. Strabone, così vi consegna i termini in larghezza da i monti al-
la pianura, et al mare, ma non ugualmente vuol poi che sia la lunghezza [272] 
della navigatione lungo il lito del mare, dal fiume Esio, al Leastro, di spatio di 
800. stadij, o di 100. miglia. Questi autori, così scrivono i termini del Piceno. 
Quanto a i termini della Marca Anconitana, così hora detta, talmente gli descri-
verò. Comincierò al fiume Tronto termine dell’Abruzzo (secondo ch’è stato di-
mostrato) et trascorrerò al fiume Foglia, che bagna le mura di Pesaro, 
dall’Occidente. Et questo sarà la sua lunghezza, et la larghezza del monte Apen-
nino, al mare Adriatico, cioè così dall’Oriente, haverà i Precutini col fiume Tron-
to, dal Mezo giorno i Sabini, Vilumbri, et Umbri, del Ducato di Spoleto col mon-
te Apennino, dal Settentrione il mare Adriatico, et dall’Occidente, la Gallia To-
gata, hora Romagna, col fiume Foglia; avvenga, che Tolomeo voglia, che fossero 
nominati quei popoli Senoni, che habitavano tra Ancona, et il fiume Rubicone, 
(come dirò) nondimeno gli annovererò in questa Marca Anconitana, sì come so-
no annoverati da i Moderni scrittori. Nominerò gli abitatori di questa Regione 
parte Piceni, et parte Umbri, et anche Senoni, come si vedrà a i suoi luoghi. Egli 
è questo paese (nominato Piceno da Tolomeo, Plinio, Strabone, Pomponio Mela, 
et da Cornelio Tacito, nel 3. lib. dell’historie) molto più lungo, che largo (come è 
dimostrato) et è molto fertile, et producevole di buoni frutti, ma egli è molto più 
feroce in produrre alberi, et legna, che frumento (secondo Strabone.) Era tal-
mente habitato ne’ tempi antichi, che come narra Plinio, furono annoverati 
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360000. huomini, che s’accordarono co’ Romani a porgergli aiuto. In più luoghi 
ne fa memoria Livio di questi Piceni, et massimamente nel 25. libro, ove narra la 
pace fatta fra i Piceni, et i Romani. Et nel 22. descrivendo il viaggio d’Annibale 
doppo la rotta data a i Romani da lui al lago di Perugia, dice, che passò nel Pice-
no, il qual era non solamente abbondante di ogni generatione di frutti, et di Vet-
tovaglia, ma etiandio pieno di ricchezze. Et nel ventesimoterzo dimostra, che fu 
dato commessione a C. Terentio Proconsole, di dover ragunare soldati, nel terri-
torio Piceno. Et nel ventesimosettimo disegnando il viaggio di Claudio Nerone, 
che passava a Livio Salinatore contra Asdrubale, scrive che arrivasse nel Piceno: 
et altresì fa memoria di questa Regione Cornelio Tacito nel 3. lib. (com’ho detto) 
dimostrando esser essa contermine alla Flamina così. Piso Dalmatico mari tran-
smisso, relictisque apud Anconam navibus per Picoenum, ac mox per Flami-
niam viam absequitur legionem. Altri assai scrittori ne fanno memoria de i Pi-
ceni, che li lascio per entrare alla particolar descrittione di quelli. Comincierò 
adunque al fiume Tronto, ove ho lasciato l’Abruzzo; alla cui foce, per la quale si 
scarica nel mare Adriatico, vedesi il porto d’Ascolo fortificato con una Rocca, per 
difensione de i contorni paesi. Quindi a 3. miglia vi è il castello di S. Benedetto. 
Egli è questo paese molto dilettevole, ornato di belle vigne, et di fruttiferi alberi, 
et massimamente d’aranci, et d’olivi, ch’è cosa molto vaga da vedere. Così sono 
tutti questi luoghi appresso al lito del mare pieni di fruttevoli alberi, et d’aranci, 
et di limoni, da i quali alberi se ne cavano varij frutti, che oltra il bisogno de gli 
habitatori del paese, se ne manda grande abbondanza a Vinegia, a Bologna, a 
Ferrara, et per tutta la Romagna. Salendo poi ne’ Mediterranei a man destra del 
Tronto, presso ad [272v] esso, appare monte Brandono, fatto molto nominare 
da Giovanni cognominato della Marca dell’ordine de i Minori, huomo buono, et 
eloquente predicatore. Quindi a tre miglia vi è il nobilissimo castello 
d’Acquaviva, illustrato dalla magnifica famiglia detta d’Acquaviva. Della quale 
furono molti Duchi d’Adria, et tra quelli fu Giulio valoroso capitano di militia, et 
non meno saggio, et prudente, che fece Giulia Nuova (com’è dimostrato.) Fece 
assai nominar questo castello ne’ giorni de i nostri padri Giosia suo padre, 
anch’egli eccellente capitano di soldati. Del qual ne fa memoria Biondo, et il Co-
rio nelle loro historie. Più oltre seguitando il viaggio a man destra del detto fiu-
me, si scorge nell’Apennino il nobil castello di Arquata, et più 25. miglia Acumu-
lo molto magnifico castello, et sotto la fontana del Tronto, Amatrice civil castello 
posto nel monte. Del qual scrissi nell’Abruzzo, sì come appartenente ad esso, per 
esser di là del Tronto, ove sono le confine del Reame di Napoli (secondo ch’è 
detto) et è vicino all’origine di detto Tronto nell’Apennino, ch’è sopra quella ori-
gine, ov’è molto alto esso Apennino. Quivi si partisce questa parte del Piceno da 
i monti de i Norsini. Vero è, che sopra quel luogo, ov’è Arquata tanto si alza 
l’Apennino, che se istesso si supera in altezza, cioè, che avanza tutti gli altri suoi 
continovati gioghi siano di quanta altezza possono. Et per tanto è addimandato 
questo monte Vettore. Quivi è partito il territorio Piceno dal Norsino. Vedesi al-
la parte di quest’ultimo monte (che risguarda all’Oriente) quel tanto famoso la-
go, del quale dice, che vi appaiono i Demoni costretti dagli incantatori, et che 
quivi parlano con essi. Che se così fosse, sarebbe cosa molto biasimevole, et tali 
incantanti meriterebbono gravissime punitioni secondo le leggi Canoniche, et 
Imperiali. Io credo che siano tutte favole, et menzogne, come poi dimostrerò de-
scrivendo la Grotta della Sibilla. Dal lato di detto altissimo monte, che risguarda 
al Mezogiorno, nascono da quello due altissimi colli divisi alquanto l’uno 
dall’altro, che creano le Forche Peste, così nominate, fra i quali evvi gran pro-
fondo, ove corre il fiume Tronto, che (come ha passato dette Forcule) inconti-
nente entra in una molto agiata fossa, che par essere stata fatta artificiosamente, 
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et per quella corre. Et talmente correndo giunge alle mura d’Arquata, et poi 
scende al lito del mare. Passata la foce del Tronto (com’è dimostrato disopra) 
ov’è il porto d’Ascolo, vedesi Grotte castello, Grita, o Crite da i Latini detto, onde 
si veggono quegli ameni, et dilettevoli giardini di aranci, limoni, et d’altri frutte-
voli alberi inanzi descritti. Vogliono alcuni che fosse Cupra città, ov’è Grotte so-
pranominato, et non dicono però qual Cupra fosse, conciosia cosa che furono 
due Cupre secondo Tolomeo, una appresso la marina, et l’altra ne’ monti. Io 
penso che quivi fosse la maritima, et la montana, ove hora è il devotissimo tem-
pio di Loreto dedicato alla Reina de i Cieli sempre Vergine Maria (come ivi di-
mostrerò.) Più avanti ritrovasi Pedasso, et città Nuova posti appresso la marina. 
Poscia vi è la bocca del fiume Asono. Annoverasi 10. miglia dalla foce del Tronto 
alla foce di questo fiume. Tutto questo paese lungo la marina, è ornato di vaghi 
giardini di melaranci, limoni, olivi, viti, pomi, e d’altri fruttiferi alberi, che in ve-
ro si può agguagliare a qualunque altro dilettevole paese di fertilità. Più oltre 
vedesi la [273] bocca d’un picciolo fiume, per la qual si scarica nel mare, presso 
alla quale è posto Morcino castello, et alquanto dentro Ripa Trausono. Egli è 
questo castello molto forte di sito, et di mura, et tanto ricco, et pieno di popolo, 
che meritevolmente si può annoverare fra i primi di questa Regione. Fu mal 
trattato da Francesco Sforza signor della Marca, conciò fosse cosa che il sac-
cheggiò (come dimostra Biondo nell’historie.) Poscia sopra questo castello, ap-
par Cossignano civile castello, et più alto tre miglia, Offida anch’egli nobile, et 
forte castello, per il luogo, ove giace. Veggonsi in questo paese gl’altissimi monti 
dell’Apennino, sopra uno de i quali appare edificato il castello del monte di S. 
Maria in Gallo. A cui è vicino (però in detto Apennino) la larga, et horrenda, et 
spaventevole spelonca nominata Caverna della Sibilla. Della quale è volgata fa-
ma (anzi pazzesca favola) esser quivi l’entrata per passare alla Sibella, che dimo-
ra in un bel Reame, ornato di grandi, et magnifichi palagi habitati da molti po-
poli pigliando amorosi piaceri ne’ detti palagi, et giardini con vaghe damigelle. 
Et ciò fanno di giorno, et poi la notte tanto i Mascoli, quanto le femine doventa-
no spaventose serpi, insieme con la Sibilla; et che tutti quelli che desiderano en-
trarci, gli bisogna primieramente pigliare lascivi piaceri con le dette stomacose 
serpi. Et che non è costretto alcuno di rimanergli, eccetto l’anno finito. Et ch’è 
necessario, che semper vi rimanga uno per ciascun anno di quelli, che vi entra-
no. Et che quelli che vi saranno stati, et poi ritorneranno fuori, gli sono fatte 
tante gratie, et privilegi dalla Sibilla, che felicissimamente poi passano i suoi 
giorni. Queste, et altre simili favole si sogliono narrare dal volgo, di questa ca-
verna della Sibilla, sì come io mi ricordo havere udito narrare in casa di mio pa-
dre alle donne (ancora essendo fanciullo) per trastullo, et piacere. Scrivendo il 
Razzano di questa Caverna, dice haver lui conosciuto assai huomini bugiardi, et 
di poca fede che narravano esser entrati in detta Grotta, et haver ritrovato la Si-
billa et haver veduto le cose (come disopra è narrato) i quali erano vinuti poi in 
gran miseria, et in maggior infelicità morti. In vero ella è cosa molto maraviglio-
sa, che siano passati tanti anni, ne i quali si dice essere stata trovata questa Ca-
verna, et esser quivi la Sibilla, et che mai non sia stato fatto alcuna memoria di 
essa da Strabone, né da Plinio, né da altro curioso scrittore, et investigatore del-
le cose rare. Vedemo pur esser stato molto diligente Strabone in descrivere le 
Grotte, et spelunche, che sono a Cuma, a Baie, et a Napoli, et parimente Plinio 
ramentando i miracoli della Natura, et mai pur una minima parola hanno scritto 
di questa Grotta, overo della favola volgare di essa, né del Lago avanti nominato, 
et di quell’altro, di cui hora voglio parlare. Et per tanto si dee tener esser favole, 
et bugie tutte quelle cose narrate di detta Caverna, et Laghi, et cose da recitare 
per trastullo, et piacere. Poscia alquanto più in su nell’Apennino nel territorio 
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Nursino, vi è il Lago, non meno biasimevole della Grotta, addimandato Lago di 
Norsa, nel quale dicono gli ignoranti notare i Diavoli, imperò che continuamen-
te si veggono salire, et abbassare l’acque di quello in tal maniera che fanno ma-
ravigliare ciascuno che le guarda, parendogli cosa sopra naturale, non inten-
dendo la cagione di tal movimento. Là onde in tal guisa essendo volgata la 
[273v] fama di detto Lago, et non meno dell’antidetta Caverna appresso gli 
huomini, non solamente d’Italia, ma altresì fuori, cioè, che quivi soggiornano i 
Diavoli, et danno risposta a chi gl’interroga si mossero già alquanto tempo (co-
me scrive il Razzano) alcuni huomini di lontano paese, (però leggiermente) et 
vennero a questi luoghi per consagrare libri scelerati, et malvagi al Diavolo, per 
poter ottenere alcuni suoi biasimevoli desiderij, cioè di ricchezze, di honori, 
d’amorosi piaceri, et di simili cose. Dipoi ritrovandosi uccellati, non vi havendo 
ritrovato verità alcuna della volgata fama, acciò non paressero esser mossi leg-
giermente et in darno fatta la spesa, bugiardamente dicevano haver ottenuto 
tanto quanto havevano cercato, et in vero ne mentivano. Soggiunge il Razzano 
qualmente (volendosi certificar di questa cosa) intese da alcuni Tedeschi huo-
mini dotti, et pratici, che vi erano andati, con grande spesa (solamente tirati dal-
la volgar fama, per consacrare alcuni libri al Diavolo, per conseguire i suoi pen-
sieri) come entrati in questi luoghi, et havendo disegnato il circolo, et fatti i de-
biti caratteri con le scommunicate cerimonie solite, non haver mai veduto, né 
udito cosa alcuna, benché tre giorni quivi soggiornassero, facendo gli antidetti 
profani riti, et indiavolate opere. Et che parendogli essere stati uccellati, tutti i-
sdegnati, (non gli essendo stato ritornati i libri, ov’erano gl’incantamenti, et su-
perstitiosi caratteri, et segni, che havevano gettato nel lago) riputando tutte le 
cose volgare di questi luoghi, favole, et bugie maledicendo sé, et gli altri, questi 
per haver divolgate queste favole, et sé per haverle tanto facilmente credute, et 
bestemmiando sé, et anche ciascuno che credeva a gli Demonij, o a gli indiavola-
ti libri, promettevano mai più non credere ad incanti, o a libri de i maleficij. Ben 
è vero, che cercando diligentemente la cagione del detto movimento dell’acque, 
chiaramente conobbero esser i venti, i quali continuamente conducevano 
l’acque per lo stretto lago intorniato di alte rupi, et così conducendole, si veggo-
no mo’ alzate, et poi abbassate, con gran meraviglia di chi le vede (com’è detto.) 
Vero è, ch’io non niego che ’l Demonio non possa far apparere tutte queste cose 
dette disopra essere vere essendo illusioni, secondo che dicono i Teologi, et il Si-
gnor Giovan Francesco Pico della Mirandola, huomo molto letterato ne’ Dialo-
ghi da lui scritti dell’illusioni del Demonio, nominati Strega. Credo non esser 
molto tempo, che siano state volgate queste favole di detta Caverna, et del detto 
Lago. Perché se fossero stati osservati da gli antichi, non dubito, che ne sarebbe 
stato fatto memoria, sì come fu fatto dell’Oracolo di Delfo, di Podalirio, 
dell’Averno, et dall’Antro, et Spelunca della detta Sibilla Cumea, et parimente di 
molti altri luoghi, come di spelunche, laghi, alberi, fiumi, fontane, selve, tempij, 
sacelli, et simili altri Oracoli, ove davano risposta i bugiardi Demoni per ingan-
nar gli huomini. Vedendo i Norsini tanto concorso d’incantatori, che salivano 
sopra questi aspri, et alti monti, acciò non possano passare a’ detti luoghi, han-
no serrato primieramente detta caverna, et poi tengono buone guardie al lago. 
Così ne parla Facio de gli Uberti nel 1. canto del 3. lib. Dittamondo. 

Noi andavamo tra Ponente, e Maestro 
Lungo il mare Adriatico il suo camin silvestro, 

[274] 
Entrati ne la Marca, come io conto, 

I’ vidi Scariot, onde fu Giuda, 
Secondo il dir d’alcun di qui fu conto, 
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La fama qui non vuo’ rimanga ignuda 
Del monte di Pilato, dove il Lago 
Che se guarda la sera muta a muda. 

Perché qual s’intende in Simon Mago 
Per sagrare il suo libro là su monta, 
Onde tempesta poi con grand’imago, 

Secondo che per quei di là si conta. 
Poscia ritrovasi dentro sopra Pedasso il Monte di S. Fiore, et più alto monte No-
vo, talmente nominato questo nobil Castello da nove huomini, che l’edificarono: 
così dicono gli habitatori di esso. Vedesi poi Monte Alto, et Monte Forte, et più 
in su i Communali d’Ascolo castello. Et sotto la fontana del fiume Asono, nella 
sommità dell’Apenino, Monte Monaco assai honorevole castello. Et passato il 
fiume Asono alla destra d’esso (nondimeno dentro ne’ Mediterranei) vi è Servi-
gliano, S. Vittoria, et più alto, Monte Falcone. Scendendo verso il lito del mare 
presso all’antidetto fiume, vedesi Monte Rabiano. Caminando poi lungo il lito 
della marina, appare la bocca del fiume Leto Morto, a cui sono vicini alcuni ve-
stigi di una città molto rovinata, che pare fosse assai grande. Della quale dicono 
gli habitatori del paese, che fosse nominata Piceno, da cui pigliò il nome questa 
Regione (secondo alcuni) come io dissi. Vero è, che io ho ritrovato in una antica 
Cronica senza nome di autore, che detta città di Piceno fosse edificata in questi 
luoghi vicini, da Pico de gli Enotri, che era passato quivi, fabricandola sopra il 
monte di Ancona primieramente, et nominandola Picoenum da sé; dalla quale 
fu poi nominata Picoenum tutta la Regione. In altro luogo non ho ritrovata me-
moria d’essa città presso approvato autore. Sarà però in arbitrio del prudente 
Lettore di creder quel, che gli parerà di questa cosa. Esce il fiume Leto Morto di 
sopra dalle radici dell’Apennino, tra Belmonte, et Petricino amendue castelli. 
Caminando poi presso il mare s’arriva al territorio dell’antica città di Fermo Co-
lonia de i Romani, et capo di tutto il Piceno, posta sopra il Monte, dal mare tre 
miglia discosto, da Strabone Firmum nominata, et da Pomponio Mela, et da Ap-
piano Alessandrino; ma da Tolomeo, et da Procopio nel secondo, et terzo libro 
delle Guerre de i Gotti, Firmium, et da Livio nel 27. lib. ove annovera quelle di-
ciotto Colonie, che dierono aiuto a i Romani con soldati, et danari, proferendosi 
etiandio apparecchiate a tutte l’altre cose, secondo il bisogno contra Annibale. 
Et da Plinio sono nominati gli habitatori di questa Città, Firmiani. Egli è ben ve-
ro, che questa città non è al presente nel luogo ove era primieramente; conciò 
fosse cosa, che anticamente fosse, ove si veggono i vestigi dell’antico castello so-
pra il sassoso colle richiuso fra le mura della nova Città, edificato da Giovanni 
Ologio Visconte, ove si veggono alcune lettere grandi tagliate nel sasso, dinotan-
do la memoria d’un Augusto, quivi sopra detto picciolo Colle. Poscia vi fu fatto il 
Gierone fortissima [274v] Rocca da Francesco Sforza signore di questi paesi, la 
quale rovinò poi il popolo Fermano scacciato della Marca detto Francesco da 
Eugenio, i cui vestigi insino al giorno d’oggi si veggono. Talmente ne parla di 
Fermo Facc. degli Uber. nel 2. canto del 3. lib. Dittamondo. 

Seguendo di dì in dì lo mio camino, 
Ascoli vidi, Fermo e Recanata 
Ancona, Fano, Arimino, et Urbino. 

È stata questa città ne i tempi passati in gran riputatione appresso tutti i vicini 
popoli in tal guisa, che dicevasi volgarmente. Quando Fermo vuol fermare, tutta 
la Marca fa tremare. Et ciò occorreva dalla gran concordia, che si ritrovava fra la 
città, Castelli, et Ville del suo territorio. Imperò che occorrendo a fare alcuna e-
speditione contra i nemici della patria, concorrevano tutti i castelli, et Ville, et si 



 473 

appresentavano a i cittadini. Et così tutti d’un volere ordinatamente andavano 
contra i nemici. Onde non era tanto potente essercito, che non havessero com-
battuto con lui, riportandone gloriosa vittoria. Vero è, che da 50. o 60. anni in 
qua, essendo divenuti i cittadini nemici della Contadena (così eglino nominano 
gli huomini habitatori de i castelli, et ville) l’armi che altre volte solevano piglia-
re contra i nemici della patria, drizzandole contra di se stessi, in tal maniera 
hanno condutto questa città, ch’ella è quasi rovinata col territorio, benché sia 
tenuto esser giusto giuditio di Dio, perché ne’ tempi de i nostri padri uccisero il 
Vescovo. Là onde da quel tempo in qua sempre sono passate le loro cose di male 
in peggio, in tal maniera, che non solamente non possono offendere altri, ma al-
tresì non si possono essi da altri difendere. Fu il primo (ne’ nostri giorni) che 
cominciò a conturbar questa patria, et metterla in parte Liverotto, il quale es-
sendo conduttiero de’ cavalieri di Cesare Borgia Duca di Valenza, figliuolo 
d’Alessandro Papa VI. con favore di detto Duca, et Vitellozzo di Città di Castello, 
entrando in Fermo alla sproveduta con 200. soldati, malvagiamente uccise sette 
de i primi cittadini, ch’erano iti a salutarlo, temendo d’haverli contra, volendosi 
insignorire della città, come fece. Il che fatto, ristorò parte del Gierone, acciò si-
curamente si potesse mantener nella tirannia. Ma poco li giovò, perché l’anno 
seguente nel medesimo giorno c’haveva ammazzato tanto iniqualmente quei cit-
tadini, fu altresì ucciso lui crudelmente da Cesare Borgia sopradetto. Poscia (già 
cominciata la divisione fra i cittadini, et contadini) semper da quel tempo in qua 
sono stati in gran travaglio, hor alzando il capo uno et hor l’altro. Et scacciando 
uno l’altro, costui saccheggiava le parti, che lo seguitava, et parimente interveni-
va, entrando l’altro nella città; etiandio occorreva, che alcuna volta non potendo 
gli scacciati da se istessi entrar nella città, chiedevano aiuto a i forestieri, et per 
forza entrandovi ogni cosa era saccheggiata, et rovinata. Onde hor giace desol-
data con poca possanza, et meno riputatione. Et così interviene alle città per le 
maladette fattioni, et divisioni, come etiandio ogni giorno l’esperienza il dimo-
stra. Quanto alla soggettione che ha havuto questa città (come dimostra Livio) la 
fu soggetta a i Romani, mandandovi aiuto di danari, et di soldati. Et così penso 
rimanesse sotto l’Imperio Romano, insino che scesero gli [275] Gotti, et Longo-
bardi nell’Italia, et ch’ella fosse altresì soggetta ad essi. Et ciò lo dimostra Pro-
cop. nel 2. et 3. lib. delle guerre de i Gotti, et anco perché ella è annoverata ne i 
luoghi della Marca d’Ancona, talmente nominata da i Longobardi, havendo ac-
quistato tutto questo paese. Credo poi che rovinati i Longobardi, fosse ubbidien-
te a gli Imperatori successori di Carlo Magno, o a i Re da loro posti nell’Italia. 
Non ritrovo altro di questa città, eccetto che in una cronica Bolognese, ov’è scrit-
to, che nel 1340. s’insignorì d’essa Mecenate, et che fu poi ucciso da i cittadini 
nel mese di Febraro, et così si ridussero a libertà. Et etiandio, che nel 1348. si fe-
ce Tiranno di essa Gentile Mogliano. Et poi essendo stato acquistato Fermo dal 
Cardinale Egidio Spagnuolo, lo consegnò nel mille trecento sessanta a Giovanni 
di Olegio, già Tiranno di Bologna. Il quale visse in Signoria di questa città sei 
anni. Dopo lui rimasero i Fermani in libertà sotto la Chiesa. Più oltre non ritro-
vo, eccetto che ne’ tempi di Francesco Sforza, il qual si insignorì di detta città, et 
di tutta la Marca, et vi fece il Gierone, et che lui scacciato della Marca da Euge-
nio Papa ritornò sotto la Chiesa, ove si mantenne in gran riputatione, insino a i 
tempi di Levrotto, che conturbò il tutto come ho narrato. Hanno illustrato que-
sta patria molti degni huomini, tra i quali è stato Lattantio Firmiano; così co-
gnominato dalla patria (come dicono alcuni.) Ha bello, et buono territorio pieno 
di fruttiferi alberi, sì come d’aranzi, fichi, olivi, da i quali si cava grande abbon-
danza d’olio. Vi sono belle vigne, che producono buoni vini. Ella è ben dotata 
dalla Natura delle cose necessarie per il vivere de i mortali. Poscia scendendo al 
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lito ritrovasi la foce del fiume Tigna, da i Latini detto tenna, il quale esce da i 
gioghi dell’Apennino, et scende per il territorio di Fermo al mare, ove si scarica. 
Alla cui foce a man sinistra vedesi Porto Fermano picciolo castello. Così è addi-
mandato questo luogo, benché non sia porto, né anche modo alcuno da potervi 
passare le navi, essendo tutto questo lito piaggia, insino ad Ancona, per essere 
un ricetto, et ridutto di Barcaroli, i quali lasciando le navi nell’alto Mare, quivi 
varcando con barchette, et scafe, scendono a terra. Poscia salendo a i Mediter-
ranei, appar non molto discolto dall’antidetto fiume, però a man destra di esso 
S. Maria in Giorgio honorevol castello; ove già era l’antichissima città di Tigno, 
da gli scrittori Tignium detto. Del quale ne fa memoria Cesare nel 1. lib. de’ Co-
mentari delle guerre civili, quando dice, che fu certificato esser Termo Pretore in 
Tigno, con cinque compagnie di soldati, fortificandolo, essendo costanti nella 
sua amicitia i Tignini, là onde mandò a Rimini Curione con tre bandiere, il quale 
era a Pesaro. La qual cosa intendendo Tormo, et sapendo la volontà de i cittadi-
ni, ch’erano amici di Cesare, fuggì della città co’ suoi soldati. Et fu poi con 
grand’allegrezza ricevuto Curione da i cittadini. Sono altresì assai castelli del 
Fermano di qua dal fiume, et di là. Tra le quali sopra esso fiume vi è monte di S. 
Martino, et più alto da tre miglia Penna, et più avanti da quattro a i primi colli 
dell’Apennino, Mandola honorevole castello. Dipoi passato Tenne da 8. miglia, 
appar la bocca del fiume Chiento, il quale scende dall’Apennino, et corre ad al-
cuni castelli, et al fine mette qui capo nel [275v] mare, sopra la cui fontana vi è 
Seravallo, et più ad alto l’antica città di Camerino, posta sopra il giogo 
dell’Apennino in luogo molto forte, ben piena di popolo. Ella è nominata da 
Strabone Camerinum, riposta fra gli Umbri. Parimente così è addimandata da 
Livio, da Tolomeo, et da Plinio, sono posti i Camerini nella sesta Regione fra gli 
Umbri. Della quale dice Livio nel 9. lib. che ’l fratello di Fabio Massimo quivi 
passò ad isplorare quel che facevano gli Hetrusci, et che fu molto gratiosamente 
ricevuto da i Camerini. Et nel 28. scrive, che i Camerini dierono una compagnia 
di 600. soldati a Scipione per l’armata di mare da condurre nell’Africa. Ne fa e-
tiandio memoria Cesare di questa città nel 1. lib. de’ Comentari, et Sillio Italico 
nell’8. lib. Vel rastris laudanda Camers. Sopra del quale dice Pietro Marso, sono 
i Camerti popoli dell’Umbria, c’habitavano ne’ monti, che partono gli Umbri da i 
Piceni. Erano ne’ tempi antichi i Camerti buoni lavoratori di campi, et non meno 
buoni soldati. È stata questa città lungo tempo governata dalla illustre famiglia 
de i Varrani. Della quale fu Gentile, huomo molto prode nell’armi, et molto pru-
dente, et savio ne’ consigli. Al qual successe Ridolfo suo figliuolo, che lasciò do-
po sé Gentile Pandolfo, et Gerardo della prima moglie, et Pietro Gentile, et Gio-
vanni della seconda, suoi figliuoli. Cospirarono i due primi contra i due secondi, 
così persuadendogli il Patriarca Vitellesco, huomo seditioso (come narra Biondo 
nell’historie, et Platina nella vita de i Pontefici) il qual era Legato della Marca. 
Ora citò questo Patriarca i due accusati, che dovessero comparire avanti lui. Pie-
tro Gentile comparse, a cui incontinente fece tagliare il capo, imputandogli ha-
vere stampato monete false. L’altro che non era comparso, fu da i fratelli malva-
giamente ucciso, havendolo iniquamente condotto (sì come caro fratello) nella 
loro camera. Il che intendendo il popolo (non potendo soffrire tanta malvagità) 
pigliando l’arme, uccisero Gentil Pandolfo co i figliuoli di Gerardo, i quai furono 
cinque, che rimasero morti, (come narra Biondo nel 26. lib. dell’historie, et Co-
rio) nel 1433. Era però stato ammazzato a Tolentino, Gerardo (di cui era signo-
re) pochi giorni avanti, che fosse ucciso Gentile Pandolfo co i figliuoli di detto 
Gerardo. Uccisi questi signori gridarono i Camerinati libertà. Et acciò si potesse-
ro mantenere in essa, confederarono con Francesco Sforza Sig. della Marca. Non 
rimase alcun dei Varrani, eccetto che i figliuoli di quei due fratelli iniquamente 
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uccisi. De i quali Giulio havendo lungamente, et felicemente signoreggiato in 
questa città, già vecchio, gli intervenne come a Priamo, conciosia cosa, che fu in-
carcerato con Venantio, Annibale, et Pietro suoi figliuoli, da Cesare Borgia Duca 
di Valenza, et crudelmente tutti uccisi nella Rocca della Pergola. Et non vi rima-
se altro di tanta famiglia, eccetto Giovan Maria minore di tutti gli altri fratelli. Il 
qual era stato mandato dal padre a Vinegia co i Tesori, avanti il principio della 
guerra, sì come Priamo haveva mandato Polidoro nella Tracia. Costui dopo la 
morte di Alessandro Papa 6. (mancando di mano in mano la signoria et gran-
dezza di Cesare Borgia) ritornò a Camerino, ove fu ricevuto con grandissima al-
legrezza da tutto ’l popolo. Et fu poi creato Duca di detta città, da Leone X. Papa, 
havendo pigliato per moglie una sua nezza. Dopo alquanti anni, havendo [276] 
pacificamente, et giustamente governato il suo popolo, passò all’altra vita, la-
sciando solamente una figliuola femina, la qual pigliò per sua consorte Guido 
Ubaldo figliuolo di Francesco Maria dalla Rovere Duca d’Urbino, benché contra 
la volontà di Paolo III. Papa, dicendo essere divenuta la signoria di detta città al-
la Romana chiesa. Onde sovente combatterono insieme. Al fine nel 1539. dopo 
la lunga contesa, lasciò la città al detto papa, il qual creò Duca di essa Ottavio 
suo nipote figliuolo di Pietro Luigi Duca di Castro. Ritornando al Duca Giovan 
Maria, dico, che fu homo mansueto, pacifico, modesto, costumato, et di letterati 
molto amatore: ondi semper gli voleva in sua compagnia, conferendo de gli stu-
dij. Mancò in tant’huomo la famiglia Varrana. Ha dato gran nome a Camerino, 
et massimamente in Vienna, Gio. dell’ordine de’ Minori, huomo non solamente 
dotto in filosofia, et teologia, ma anche ne gli humani studij, come chiaramente 
si può conoscer dalle opere da lui lasciate, dalle quali è l’indice, o sia tavola fatta 
sopra Plinio minutamente. Assai tempo dimorò a Viena d’Austria in gran riputa-
tione, sì com’io ne posso render certo testimonio, per essermi ivi ritrovato nel 
1517. Diede etiandio grande ornamento a questa patria Ugolino dell’ordine de i 
predicatori, con la sua dottrina, et sermoni da predicatore. Poscia entra nel 
Chiento il fiume Fiastra, che ha il suo principio dall’Apennino non molto lonta-
no dalla fontana, onde è principiato il fiume Negra, qual è ne gli Umbri (come 
dimostrai.) Vedesi poi sopra il giogo dell’Apennino non molto discosto dal pre-
detto fiume, Fiastra castello. Io non so se il detto fiume habbia acquistato tal 
nome dal prefato castello, o il castello dal fiume. Nel luogo, ove mette capo que-
sto fiume nel Chiento, vi è Caldora assai sufficiente castello. Voglio descrivere 
hora i luoghi, i quali sono alla sinistra del Chiento, et poi quelli, che vi sono alla 
destra. È adunque il primo castello a man sinistra di esso fiume santo Epidio, et 
più alto San Giusto, appresso a i quali passa il fiume Letovivo, che poco corren-
do sbocca nel Chiento. Poscia disopra i primi colli dell’Apennino, appare San 
Genese, et più dentro Seravalle. Vedesi fra questi due castelli la pianura di Pica, 
alla quale vicino, ha principio il fiume Letovivo sopra nominato. Propinquo a 
questo fiume cinque miglia sotto Seravalle, era la città di Alia Saliva, detta da 
Plinio, et da Antonino nell’Itinerario, et parimente da Tolo. avenga che par che 
sia corrotto il testo, dicendo, Ursa Baliva vel Ursa Balvia (descrivendo i luoghi 
mediterranei del Piceno,) conciosia cosa che par a me che voglia dir Urbs Salvia: 
ma da Procopio nel 2. libro delle guerre de’ Gotti, ella è nominata Alia (come ho-
ra etiandio si dice) la quale fu rovinata da Alarico Re de’ Gotti. Et soggiunge 
Procopio, che ne’ suoi tempi appena si vedevano alcune poche reliquie di quella 
con una picciola porta. Quivi oggidì veggonsi vestigi d’alcuni Teatri, et d’altri e-
difici rovinati. In un cantone di detta disfatta città, appare il castello Alia, ivi 
edificato, et habitato dal popolo, che altresì ritiene il nome della rovinata città. 
Seguitando più oltra tre miglia lungo il fiume antidetto, vi sono le rovine di uno 
già honorevole monasterio di Chiaravalle. Passando alla destra riva del Chiento, 
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appare Monte Casuaro; et alquanto più oltra Moro, et quindi a tre miglia la città 
di Macerata, la quale fu edificata (secondo Biondo) per la rovina di [276v] Elia 
Recina, o sia Recanato. È questa città molto piena di popolo, et etiandio molto 
nominata per tutta questa Regione, imperò che vi è la Cancellaria del Legato 
della Marca. Salendo alto cinque miglia, scorgesi Monte Olmo honorevole ca-
stello, già saccheggiato da Francesco Sforza ne’ tempi di Eugenio Papa IIII. co-
me dimostra Biondo nell’historie. Poscia vedesi Aranza de’ Varrani nobile con-
trada. Et sopra essa, vicino al Chiento, Tolentino antico castello, i cui habitatori 
nomina Tolentinati Plinio nella quarta Regione. Sono quivi degnamente honora-
te le reliquie di S. Niccolò dell’ordine de gli Eremitani. Il quale fu annoverato fra 
i Santi da Eugenio Quarto Papa. Hanno dato gran nome a questa patria molti 
nobili ingegni, tra i quali fu Francesco Filelfo ornato di lettere Grece, et Latine, 
sì come dall’opere da lui scritte, et trasferite di Greco in Latino, chiaramente co-
noscere si può. Fu etiandio dignissimo Poeta. Passando all’altra vita molto vec-
chio, essendo stato prima condotto a leggere a Bologna, a Roma, a Milano, a 
Fiorenza, a Padova, et a Mantova con grandi stipendij, lasciò herede Mario suo 
figliuolo non tanto de i beni temporali, come de i beni dell’animo. Il quale diede 
grande splendore col suo ingegno a questa sua patria, come si vede dall’opere 
sue. Diede similmente gran fama a Tollentino Niccolò Matruzzo, che talmente si 
diportò nel trattare le cose della Militia, che meritò essere annoverato fra i pri-
mi, et valorosi capitani de soldati nell’età de i nostri padri, secondo Biondo 
nell’historie, et il Corio, et come sovente udì racordare a mio padre. Lasciò dop-
po sé Christoforo suo figliuolo imitatore delle sue virtuti, che maneggiò pari-
mente l’armi con gran lodi, secondo Corio nella quarta parte dell’historie. Ripor-
tò etiandio gran fama in trattare le cose della guerra Giovan Francesco, nomina-
to il Tollentino dalla patria, che fiorì ne i tempi di Sisto Papa Quarto, huomo di 
grand’ardire, et di gran consiglio in far guerra, onde fu elletto Capitano da molti 
signori d’Italia. Sopra Tollentino tre miglia, appare il castel di Belforte. Passato 
il Chiento da sei miglia vedesi la bocca di Asino picciolo Torrente, al quale è vi-
cino ne’ Mediterranei, alla destra di quello il castel di S. Maria in Cassano, et alla 
sinistra dentro (non però molto dal mare discosto) sopra il monte, il nobil Ca-
stello di Città Nuova molto pien di popolo. Poscia scorgesi la foce del fiume Po-
tenza, che scende dall’Apennino, havendo il principio sopra Matelica di riscon-
tro a Nuceria Alfaenia (della quale scrissi nell’Umbra.) Eravi anticamente vicino 
alla foce di esso fiume Potenza città nominata da Strab. Potentia, et parimente 
da Plinio, et Tolomeo, et da loro annoverata fra le prime città del Piceno. Vuol 
Rafael Volaterrano nel 6. libro de’ Comentari Urbani, che fosse addimandata 
Traiana Potentia, ma pare a me (secondo Tolo.) che fossero due città quelle, cioè 
una nominata Traiana, et l’altra Potentia, conciò fosse cosa, che Potentia era vi-
cina al mare, et Traiana ne’ Mediterranei. Ha questo fiume Potenza dentro alla 
destra, sotto i primi colli dell’Apennino, discosto due miglia Monticello, et sotto 
alla sinistra Monte santo honorato castello fra i Marchiani. Disopra ne’ colli 
propinqui all’Apennino passa l’antidetto fiume appresso il nobil castello di S. 
Severino edificato delle rovine dell’antica città di Settempede da i Longobardi 
insino a i fondamenti disfatta. Della [277] qual ne fa memoria Strabone nel 5. 
lib. et Plinio ripone i Settempedani nella 5. Regione, et Tolomeo disegna Set-
tempede ne’ Mediterranei del Piceno. Poscia si vede il fiume Musone dimandato 
Aspido presso al mare, ove sbocca. Il qual esce dall’Apennino, et incontinente 
piegasi verso l’Aquilone, et poscia verso l’Oriente, et talmente molte volte pie-
gandosi al fin mette capo nel mare. Penso che così Aspido sia nominato dalle 
tante piegature, et rivolte che fa, sì come l’Aspido serpente. Da ciascuna parte di 
esso veggonsi molti castelli, i quali io descriverò al meglio che potrò. Passa detto 
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fiume per li luoghi Mediterranei, et poi giunge al mare. Scende primieramente 
appresso Recanato assai honorevole città secondo il paese. Ella fu, già nominata 
Ricinetum (come dice Biondo.) Imperò che havendo rovinato i Gotto Elvia Rici-
na città edificata nella Campagna, et da Elio Pertinace Imperatore ristorata, et 
condotti nuovi habitatori i cui fondamenti etiandio oggidì si veggono vicino a 
Macerata, passando gli habitatori di essa città disfatta a questa lunga schiena 
del colle, quivi edificarono questa città nominandola Ricinetum in vece di Rici-
na, alterando però alquanto il nome. Et ciò in gran parte dimostrano i decreti de 
i Ricenati ne’ marmi intagliati, che sono a Macerata, et fra gli altri una bella pie-
tra di marmo, ov’è scritto così. Imp. Caesar L. Veri August. filio divi Pij Nepoti, 
divi Adriani Pronep. divi Traiani Parth. Abnep. divi Nervae Abnep. L. Septimo 
Severo Pio Pertinaci Augu. Parthico Maximo Arabico, et Adiabenico Pontif. 
Max. Trib. Pot. XIII. Imp. XI. Con. III. P. P. Colonia Helvia Ricina conditori. 
Ben che dica qui in questo Epitafio conditori suo, non però fu primieramente 
fatta dal detto Elio Pertinace, ma poi ristorata, conciò fosse (come ho altre volte 
detto) che gli antichi sovente usavano il vocabolo di edificare, per ristorare. Et 
che così sia vero, che solamente la fosse dal detto ristorata, facilmente si può 
conoscere da Plinio, il quale nomina i Ricinesi nella quarta Regione, che fiorì ne’ 
tempi di Tito Imperatore, di molto tempo avanti detto Elio Pertinace. Ben è vero 
(come ho detto,) che Pertinace la rifece, et vi condusse nuovi habitatori. A que-
sta città ciascuno anno a certi tempi si ragunano mercatanti quasi di ogni parte 
di Europa, et anche parte dell’Asia a fare i suoi trafichi. Ha essa città buono, et 
dilettevole territorio, tutto posto ne’ colli, ornati di belle vigne, et di olivi, dalle 
quali se ne traggono buoni vini, et dolce olio, con altre saporite frutte. Ha parto-
rito questa patria alquanti huomini illustri, che gli hanno dato gran nome, et e-
tiandio al presente ne vivono, che lo illustrano con le loro virtuti, tra i quali vi è 
M. Francesco referendario del seggio Apostolico, huomo saggio, et buono, et let-
terato. Poscia fra Recanato, et il mare Adriatico poco discosto dal Musone, scor-
gesi sopra un colle il tanto nominato Tempio per tutta la Christiana Religione di 
S. Maria di Laureto. Il quale è intorniato da una forte muraglia con la contrada, 
ove habitano molte persone per ricevere i forastieri che vi vengono da ogni parte 
di Europa da ogni stagione dell’anno, et massimamente nella primavera, et 
nell’autunno, per sodisfare ai suoi voti. Io non so da qual parte debbia comincia-
re a parlare di tanto Tempio, considerando la grandezza della divotione, et e-
tiandio la sontuosità di esso. Certamente [277v] mancano a me le forze, pur ri-
cordandomi di quella divotissima, et sacratissima Cameretta, ove nacque, et nu-
tricata fu la Reina de i cieli sempre vergine Maria madre del figliuolo di Dio, et 
avocata de i miseri peccatori appresso il suo figliuolo, et ove parimente la fu an-
nontiata dall’Arcangelo Gabriele, esser detta madre di Dio, et ove in essa prese 
la nostra misera carne Iddio, per liberarci delle mani del Demonio infernale, et 
aprire la porta del Celestiale Regno, la quale era stata serrata tanti anni per il 
peccato de i nostri primi parenti. Et per tanto io non so da qual lato cominciare 
tal descrittione; pur per sodisfare a i devoti, et curiosi lettori, ne parlerò alquan-
to. Primieramente dico, che si dee credere esser questa Cameretta, quella, ove 
nacque essa Reina del mondo, conciosia che (oltre l’autentiche scritture, che si 
leggono di essa, et come quivi da gli Angeli fu portata) non è huomo tanto duro 
di cuore, né tanto scelerato, ch’entrando in essa, non s’indolcisca, et componga 
dentro da sé, a farli riverenza, et humilmente a pregarla voglia intercedere per 
lui, la remissione de i suoi peccati, da Giesu Christo. Et a far ciò par siano spinti 
da una certa cosa divina. Poscia anche il confermano i miracoli dimostrati quivi 
da Dio, et le gratie fatte a i mortali, che sono ricorsi alla detta madre del signore, 
et che di continuo si fanno, come chiaramente ne fanno fede le scritture, le sta-
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tue d’oro, d’argento, di cera, et le pitture, et altre simili cose, che quivi si veggo-
no essere state portate per molte etati, et per molti secoli. Sarei molto lungo, se 
a parte a parte, io volesse descrivere i grandi miracoli, et le grandi gratie fatte a i 
mortali in questo luogo da Dio, che ne sono tali, che parono incredibili, a quelli, 
che non credono Dio esaudire la sua dolcissima madre. Et non solamente sarei 
lungo, anzi mancherei in poterli rammentare. Sì che più oltre non procederò, 
pregando però tanta humanissima madre mi voglia perdonare, se io non la lodo, 
come doveria, et sono obligato. Quivi vedesi un superbissimo Tempio edificato, 
nel cui mezo evvi posta la sagrata Camereta, la quale essendo stata intorniata di 
grosse mura, mai è stato possibile, che si siano potuto congiungere insieme, con 
le mura di detta Cameretta (come chiaramente si vede) dimostrando non esser 
degne di toccare quelle mura, che sono state toccate dalla madre di Dio. Egli è 
fortificato detto sontuoso Tempio di fortissime mure, ben fornite di arme tanto 
difensive, quanto offensive, et anche artegliarie, acciò non sia rubbato da i la-
droni maritimi, come già era stato rubbato da i Turchi. Fu molto fortificato da 
Alessandro Papa Sesto, ma maggiormente da Giulio Secondo, et non solamente 
detto Tempio, ma etiandio tutta la contrada, ch’è quivi, et talmente hora è forti-
ficata, che sicuramente possono qui dimorare i canonici, et sacerdoti, che uffi-
ciano essa chiesa, con tutti gli habitatori della contrada. Era in questo luogo an-
ticamente (secondo alcuni) Cupra Montana da Plinio nella quinta Regione no-
minata Cupra Montana, riposta ne i Mediterranei del Piceno. Così ella è da lui 
cognominata Montana a differenza di Cupra Maritima. Vogliono alcuni, che in 
questo luogo, ove è il sacratissimo Tempio descritto, fosse il superbo Tempio di 
Giunone, tanto honorato, et riverito da gli antichi, sì come conferma Pietro Mar-
so ne’ Comentari sopra quel verso di Sillio Italico nell’8. Et quis littoreae, fu-
mant altaria Cuprae, [278] dicendo. Fosse Cupra una città posta al mare, ov’era 
il Tempio di Giunone da i Toscani edificato, dimandato il Tempio della Cupra 
Giunone. Et pertanto, dice Silio, fumant altaria, imperò che i Cupresi sacrifica-
vano a Giunone. Io sono dell’opinioni di questi tali. Vero è, che quando dice 
Marso fosse detta città presso il mare, s’inganna insieme con alcuni altri. I quali 
forse non avvertendo, che Tolomeo disegna due Cupre nel Piceno, una presso il 
mare, et l’altra ne’ monti, non ha avvertito, che ’l detto Tempio di Giunone era 
sopra il colle, et non alla pianura, o al lito, et così forse non pigliò altro di Cupra 
Littorale. Altri dicono fosse quivi Potentia da Tolomeo descritta, ma havendo io 
avanti dimostrato, ov’ella era edificata, altro non dirò. In quanto errore sia Gio-
achino Vadiano nelle breviature della geografia dell’Italia, chiaramente conoscer 
si può in molti luoghi, tra i quali è uno, quando così dice. Interius Regio fertilis-
sima, Marchia hodie Anconitana vocata. Amnis Metaurus, deinde Picoenorum 
agri, et in littora Potentia, mox fluvius Clitunus, supra quem vetustam Marso-
rum gentem, Apenninus, amplectitur. Inde Pelignorum agri, ubi hodie Laure-
tum vulgo frequens, et fluvius Aternas, Frentanorum gentem alluens. Descrive 
Vadiano essere Laureto, tanto dal volgo frequentato, et visitato ne i Peligni, con-
ciò sia cosa, che egli è molto discosto da quelli, essendo nel Piceno (come chia-
ramente si vede.) Scrive etiandio essere il fiume Clituno in questa Regione, il 
quale è nell’Umbria (com’è dimostrato) molto discosto dal Piceno. Ritornando 
al fiume Musone, dico che ne’ mediterranei sopra un colle, le cui radici bagna 
detto fiume, dal mare discosto da dieci miglia (secondo Procopio) appare 
l’antica città di Osmo, Auximos, da Strabone, et da Procopio nominata, et da 
Plinio sono descritti gli Auximates fra i popoli della quinta Regione, benché dica 
il vitiato testo, Ausinates. Ma Livio nel 41. lib. lo nomina Oximum, narrando 
qualmente facessero i Censori fare le mura a Callatia, et ad Ossimo. Ne fa me-
moria di questa città etiandio Cesare ne’ Comentari nel primo lib. Appiano Ales-
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sandrino, et Procopio in più luoghi et massimamente nel 2. lib. dell’historie de i 
Gotti (com’è detto) narrando il lungo assedio, che sostennero i Gotti, avanti che 
lo potesse conquistar Belisario. Il che anco narra Biondo nell’historie. Molto ho-
norevolmente ne parla detto Procopio d’essa città, dicendo, che fosse Metropole, 
overo capo di questa Regione. Assai epitafi quivi ritrovati dimostrano l’antichità 
d’essa, i quali lascio per brevità, per li quali chiaramente si può conoscere esser 
questa antica città, et similmente, che fosse in grande istimatione ne’ tempi an-
tichi. Fa mentione Plin. nel c. 42. dell’undecimo lib. del Cascio Aussimato. Fece 
nominare questa città ne’ tempi nostri Boccalino Guzzono suo cittadino, insi-
gnorendosi di essa, et mai non lo potendo quindi scacciare Innocentio Ottavo 
Papa, eccetto con aiuto di Giovan Galeazzo Sforza Duca di Milano. Et tanto era 
di animo costante anzi (dirò) bestiale, che più tosto volse veder impiccare un 
suo nipote, che dare la città al detto Papa. Poscia sforzato dall’essercito del Duca 
di Milano, et non sperando aiuto dal gran Turco (come sperava) la diede al detto 
Papa, et passò a Milano, ove essendo discoperto un trattato, che egli conduceva, 
fu condennato alla forca. Et essendo condotto a quella, [278v] arditamente disse 
non meritar d’essere impiccato per le mani d’un tanto vile huomo (come era il 
ministro della giustitia) et così dicendo, egli si gettò giù della scala, et rimase 
impiccato. Dà gran nome hora a questa città Pietro Filippo Martorello Giure-
consulto, huomo molto pratico nel trattare i maneggi delle città, che è stato au-
ditore di Giovanni Morono Cardinale, et Legato di Bologna, et di molti altri lega-
ti, nel qual ufficio, et giustamente, et humanamente, secondo il bisogno, si è di-
portato, et parimente ne gli altri governi, che ha trattato. Sono tutti questi luo-
ghi vicini dilettevoli colli, ornati di belle vigne, di Olivi, et d’altri fruttevoli alberi. 
Sotto Osmo vedesi una bella campagna, dalla quale se ne cava grand’abondanza 
di grano. Salendo sopra Osmo da 12. miglia sotto i colli dell’Apennino, però so-
pra il monte, si scorge Cingulo, lo dimandò Biondo Cimbulum. Egli è intorniato 
da una parte dal fiume Musone, come il monte di Osmo, il quale poco più alto 
ha la sua fontana. Annovera Plinio i Cingulani nella 5. Regione. Fu edificata 
questa città da T. Labieno, che seguitava la fazione di Pompeo. Fra questa città, 
et Osmo evvi l’honorevole castello di Stafillo. Et più in su alla sinistra fra i colli, 
et monte vicino all’Apennino, vedesi l’antico castello di Rapiro. Scendendo verso 
il mare presso alla foce del Musone tre miglia appare il luogo, ove era l’antica 
città di Humana, così da Pom. Mela nominata, et da Plinio, et Tolom. Numana, 
et parimente da Sillio nell’ottavo libro quando dice. Hic et quos pascunt scopu-
losa rura Numanae. Dichiarando questo verso Pietro Marso, scrive esser questa 
città fatta sopra uno scoglio vicino al mare da i Siculi (come dimostra Plinio.) Di 
poi quindi non molto discosto vicino al mare nel promontorio, che è appresso 
Ancona (della quale presto ne parlerò) vedesi Sirolo, tanto nominato per li buo-
ni vini, che quindi si trovano, i quali sono lodati da Plinio nel 6. cap. del 15. lib. 
da lui dimandati Anconitani, come dimostra Ermolao Barbaro nelle correttioni 
Pliniane. Dall’altro lato del detto Promontorio, evvi castel Ficardo. Questo pro-
montorio hora è detto il monte d’Ancona, et da gli antichi Promontorium Cime-
ria, overo Cumerum, secondo Plinio. Egli è tanto vicino al monte Apennino, 
questo promontorio, c’ha dato cagione ad altrui di scrivere che quivi finisca det-
to Apennino, ma però senza vera ragione avenga, che in questo luogo si piega I-
talia (come scrive Plinio, et lo dimostra Tolom.) la quale è partita per mezo insi-
no a questo luogo dal detto monte Apennino, che etiandio piegandosi (come 
l’Italia) scorre a Leucopetra de i Brutij promontorio, al presente di Calabria, 
sempre seccandola co i suoi continovati gioghi, come nel principio descrivendo 
il sito di essa, io dissi, secondo che dimostra Tolo. Sono i gioghi dell’Apennino 
quasi sopra la Liguria, et cominciano dall’Alpi, et trascorrono insino ad Ancona, 
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et quindi piegandosi verso il mar Adriatico arrivano al Gargano. Poscia si incli-
nano verso mezo giorno, et finiscono a Leucopetra. Anticamente sopra la som-
mità di questo monte d’Ancona; eravi il Tempio di Venere (come dimostra Giu-
venale, narrando che fosse dato il Rombo pigliato avanti il Tempio di Venere co-
sì. Ante domum Veneris, quam Dorica sustinet Ancon.) Ora habitano sopra que-
sto monte alquanti romiti, che vi hanno fatto un Monasterio con molte grotte, et 
capannuzze in qua, et [279] in là per esso, a certi tempi ragunandosi però alla 
chiesa di detto Monastero. Sotto detto promontorio, da quel lato, onde si piega 
quello nel mare vedesi posta l’antica città d’Ancona, così detta dalla corvità, et 
piegatura del lito, ove ella è edificata, imperò che in Greco Ancon, in latino si-
gnifica gombito. Conciosia cosa, che quivi si piega Italia nel mare Adriatico a 
simiglianza di un gombito (come dice Plinio, et Pomponio Mela). Era posta anti-
camente questa città sì come termine tra’ Galli, et Italiani, perché come dice Me-
la, terminava quivi Italia, et cominciavano i Galli Senoni, et parimente la Gallia 
Togata. Fu edificata Ancona (secondo Catone) da gli Aborigeni, et da loro di-
mandata in lingua Hetrusca Picena. Ma secondo Strab. fu fabricata da i Siracu-
sani, che qui passarono, fuggendo la tirannia di Dionisio, come dice etiandio 
Plinio, et Solino. Vero è, che par voler Giuvenale havesse quella principio da i 
Dorici Greci quando dice. Ante domum Veneris, quam Dorica sustinet Ancon. Io 
credo che così si potrebbono concordare questi autori, cioè, che la fosse princi-
piata da i Greci Dorici, et poscia da i Siracusani, o siano Siciliani aggrandita. Et 
pur quando alcun ostinatamente volesse tenere che ’l Poeta dica della prima edi-
ficatione, se li potrebbe rispondere, che fossero molte colonie de i Dorici in Sici-
lia, et che questa città havesse havuto principio da i Siciliani, già Colonia de i 
detti Dorici. Là onde poi fu detta essere stata fabricata da i prefati Dorici. Altresì 
si potrebbe dire, essere stato fondato il porto da gli Dorici (come par accennare 
Giuvenale,) et la città da i Siciliani. Sono altri, che dicono fosse edificata da i Do-
lopi di Tessalia (come scrive Papia, et Carino historico) et altri da Anco Martio 
Re de i Rom. secondo che ho letto in una Cronica molto antica senza nome di 
autore. Et perché non vedo in queste opinioni fermi fondamenti, tanta fede vi 
do, quanta elle meritano. Par a me, che ci dovremmo appoggiare a quelle opi-
nioni, nelle quali convengono gli autentici scrittori, sì come Strabone, Plinio, et 
Solino, et non tanto di questo luogo, ma etiandio de gli altri, più tosto, che a 
quelle, che sono scritte senza nome di autore, et senza vero fondamento. È posta 
Ancona sotto il Promontorio sopra nominato, ove si vede il bello, et sicuro Por-
to, che risguarda al Settentrione (come etiandio scrive Strabone.) Et è molto ben 
disposto ad intrarvi dentro, et altresì per conservare sicuramente le navi. Il fu 
ristorato da Traiano Imperatore di belle pietre di marmo, et con gli scaglioni da 
scendere all’acqua, et salire di sopra per portare le robbe alle navi, et da quelle 
etiandio portarle di sopra, ornandolo di un superbo Arco trionfale fatto con 
grand’arteficio, et grande spesa, ove vi fece intagliare la infrascritta inscrittione 
con misurate lettere. Imp. Caes. divi Nervae. F. Nervae Traiano optimo Augu. 
Germanic. Datico. Pontef. Max. Tr. Pot. XIX. Imp. XI. Cos. VII. P. P. Providen-
tissimo Princi. S.P.Q.R. Quod Adcessum Italiae Hoc Etiam Addito ex Pecunia 
sua Portum Tutiorem Navigantib. Reddiderit. Dal lato destro di detto Arco così 
è scritto. Plotinae Aug. Coniugi Aug. et dal sinistro Divae Marcian Aug. Sorori 
Aug. Egli è questo eccellente porto tanto dal naturale sito, quanto dall’arte tal-
mente disposto, che si può annoverare fra i primi porti del mondo, tanto in 
grandezza, quanto in [279v] agevolezza, et sicurezza. Et per tanto dal volgo si di-
ce. Unus Petrus in Roma, una Turris in Cremona, et unus Portus in Ancona. Ve-
ro è, che per negligenza degli Anconitani egli è hora atterrato in alcuni luoghi, 
con gran loro vergogna. N’è fatto memoria di questa antica città da molti scritto-
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ri (oltra gli soprascritti) de i quali è Sempronio nel libro della divisione 
dell’Italia. Procopio nel 3. libro, delle guerre de i Gotti, Cesare ne Comentari nel 
1. lib. et etiandio altrove, Cornelio Tacito nel 3. libro dell’historie. Antonino 
nell’Itinerario. Lucano nel 2. libro quando dice. Illinc Dalmaticis obnoxia flucti-
bus Ancon, et Silio Italico nell’ottavo. Stat fucare colus, nec sidone vilior Ancon. 
Et nel libro delle Colonie così è scritto, Ager anconitanus, limitibus Craecanicis 
in Centurijs est adsignatus. Come io posso cavare dall’historie fu questa città in 
gran gloria sotto l’Impero Romano insino a i tempi, che entrarono i Gotti 
nell’Italia. I quali l’assediarono essendovi per guarda Conone Capitano di Giu-
stiniano Imperatore, et vi dierono molte battaglie havendo rovinato i borghi, ma 
mai però la poterono soggiugare, essendo arditamente difesa dal detto Conone, 
et da i cittadini, come narra Procopio nel 3. lib. et Biondo nel 5. Et nel 7. narra 
con Procopio che i capitani di Narsete rovinarono l’armata de i Gotti (ch’erano 
47. navi, et quelle de i soldati di Narsete solamente trenta) presso Ancona, es-
sendone solamente di quelle fuggite dieci, et l’altre, o pigliate, o sommerse nel 
mare. Fu poi soggetta a i Longobardi, ove fermarono il loro seggio i Marchesi, 
che governavano questa Regione. Et per tanto da essa città fu nominata detta 
Regione Marca di Ancona (come io dissi.) Ma innanzi a i Longobardi, la fu sog-
getta all’Imperio, come l’altre città d’Italia. Et essendo sotto di quelli, la fu sac-
cheggiata, et abbruciata da i Saracini ne’ tempi di Sergio Papa, et di Lotteri Im-
peratore secondo Biondo nell’undecimo libro. Vero è, che da quel tempo in qua 
(essendo stata ristorata da cittadini ch’erano rimasi) di mano in mano ella è ac-
cresciuta non solamente in moltitudine di popolo, ma etiandio in ricchezza, per-
ché lungo tempo si sono conservati nella loro libertà essendo amorevoli cittadi-
ni, et uniti insieme. Però semper riconoscendo la Romana chiesa per loro signo-
re. Ma non puoté però mai alcun Pontefice havere il dominio intiero di essa cit-
tà. Benché sovente fosse tentato da alcuni d’essi. Conciò fosse cosa che detti cit-
tadini (essendo tanto uniti insieme per mantenere la loro libertà) creavano un 
certo maestrato ogn’anno, tanto secretamente che non conosciuto anche da i cit-
tadini, eccetto da puochi, et secreti, i quali sopra intendevano (non dimostran-
dosi) a vedere che ’l non si facesse trattato alcuno contra la libertà. Et intenden-
dolo, lo riferivano a i deputati, et così eravi proveduto. In tal modo si mantene-
rono nella libertà loro insino all’anno 1532. Nel quale con grande ingegno, et 
non minore astutia furono privati di detta libertà da Bernardino Barba Vescovo 
di Casale, et da Luigi Gonzaga capitano di militia di Clemente VII. Papa. I quali 
havendo finito di far fabricare una fortezza per assicurar la città da gli assalti del 
Turco, et d’altri ladroni maritimi, et già quella condotta a tal termine, che lì vi si 
poteva alloggiare, et fingendo di volergli introdurre artegliarie, et guarnisone de’ 
soldati, s’insignorirono della città. Il che vedendo i Maestrati [280] Anconitani, 
et considerando non poterli contradire, abbandonando il Palagio, si ritirarono 
alle loro private habitationi, et nel palagio abbandonato v’entrò Bernardino 
Barba, et qui si assicurò con buone bande di soldati, et artigliarie. Poscia confinò 
i primi cittadini, chi in qua, et chi in là, et altri incontinente mandò a Roma, et 
etiandio con bella inventione mandò fuori della città la gioventù, che poteva 
portare armi, esortandogli a passare armati contra il Legato, per honorarlo, di-
cendo quello fra poche hore si avicinarebbe alla città, venendo da S. Maria di 
Loreto. Che come furono fuori, gli fu serrate le porte, et più non poterono entra-
re nella città, avvenga, che ’l giorno seguente arrivasse il Legato. Là onde privata 
la città de i capi, et della gioventù, rimase totalmente soggetta al Papa. Et così 
hora si sta. Ha partorito questa città molti nobili ingegni, tra i quali fu Agostino 
dell’ordine de i Romitani degno Teologo, come dimostrano l’opere da lui lascia-
te, et anche Francesco, et Nicolò Stalamonti lasciarono fama d’essere stati huo-
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mini bene instrutti nelle leggi, et nella lingua latina. Non meno Ciriaco dimostrò 
gran curiosità d’ingegno a trascorrere quasi per tutta Europa con parte dell’Asia, 
et dell’Africa per vedere l’antichità, et degne opere, che haveva ritrovato scritte. 
Et quelle ritrovate, non solamente le scriveva, ma altresì co i veri, et certi linea-
menti le fingeva, et disegnava, come Teatri, Anfiteatri, Circi, Tempij, Statue, A-
velli, Obelisci, Piramidi, Tavole, con gli Epitafi, Archi trionfali, et altre simili cu-
riose cose. Et essendo interrogato della cagione, per la quale tanto s’affaticava, 
rispondeva, per resuscitare i morti. Certamente risposta di tanto huomo degna. 
Scrisse egli tante cose, et tante ne rappresentò co i liniamenti, et figure, che scri-
ve Pietro Razzano molto dimestico di lui, haverne veduto tre gran volumi scritti, 
et lineati di propria mano di quello. Delle quali antichità, parte ne ha fatto im-
primere in Germania Pietro Apintio, et Bartolomeo Amantio nel 1534. Altri 
huomini illustri ha dato alla luce questa città, che per non haver certa notitia li 
lascierò descrivere ad altri. Ella ha buon territorio, fertile, et producevole di 
molti buoni frutti, et fra gli altri di soavi vini tanto lodati da Strab. et da Pli. nel 
c. 6. del 14. lib. Io credo, che sia questo il vino Sirolo oggidì tanto nominato. Se 
ne traono etiandio altri buoni frutti con grande abbondanza di grano dal detto 
paese. Quivi ne tempi di Silio si tingeva la porpora, come egli dice nell’ottavo lib. 
Stat fucare colus nec Sidone vilior Ancon murice nec Libyco. Sopra queste paro-
le dice Pietro Marso, che ne’ tempi antichi in tre luoghi ordinariamente era tinta 
la Porpora, cioè nella Fenicia, ne i Libici, et ne i Laconi. Onde Sillio vuole dimo-
strare ne’ detti versi, che ancora si tingeva, in Ancona, il che non era stato notato 
da alcuno così chiaramente. Terminava il Piceno al fine del territorio d’Ancona, 
o sia a Fiumesino, anticamente detto Esio fiume, et parimente finiva quivi 
l’antica Italia, et cominciava la Gallia Togata, secondo Strabone, Plinio, et Pom-
ponio Mela, et similmente a questo luogo cominciavano gli Umbri, et Senoni, 
come vuole Plinio. Et così io seguitarò gli Auttori. 
[280v] 

 
UMBRI SENONES. 

Terminava adunque il Piceno (come è detto) al fiume Esio (hora Fiumesino) 
et quivi cominciavano gli Umbri, anzi a questo fiume, da questo lato finivano, 
havendo l’Umbria il suo principio dall’Apennino (parlando però dell’Umbria di 
qua dal prefato monte) che trascorreva dal detto Monte al mare Adriatico, co-
minciando dall’altro lato a Ravenna, et continuava insino ad esso fiume Esio, 
stringendo dentro tutti i luoghi vicini, che erano Sarsina, Rimine, Sena (hora 
Senogallia) Camerino, Monte Ciguno, Sentino, il fiume Metauro (al presente 
Metro) Fano di Fortuna, col fiume Esio. A questo fiume, furono i primi termini 
d’Italia, et della Gallia, secondo Strabone, nel 5. lib. et Plinio nel terzo. Già fu 
nominato tutto il paese contenuto fra il fiume Esio, et Rimine, et Senogallia da i 
Galli Senoni, che quivi habitarono, havendone scacciati i Toscani così dice Cato-
ne. Et per tanto ne’ suoi tempi era dimandato esso paese Gallia Togata. Furono 
questi Senoni i primi Galli, che scesero nell’Italia, essendo loro capitano Arvante 
secondo Sempronio nel lib. della divisione dell’Italia. Vero è, che il contrario di-
ce Livio nel 5. li. cioè che fossero i Senoni gli ultimi de i Galli, che scesero 
nell’Italia, i quali pigliarono per loro habitatione il paese posto fra il fiume Ufen-
te, et il fiume Ladice, et che questi furono quelli, che passarono a Chiuso, et a 
Roma, come anche scrive Polibio, nel 4. lib. Concordasi Tolomeo con Catone, et 
Plinio dicendo esser nominato tutto il paese contenuto fra Ancona, o sia fra il 
fiume Esio, et il Rubicone, Senoni, ma si discorda insieme con Plinio detto To-
lomeo, scrivendo esser dimandato detto paese Gallia Togata. Imperò che non 
vuole esso Tolomeo, che sia tutto quel paese detto Gallia Togata, che si ritrova 
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fra il Rubicone, et il fiume Trebia, termine del territorio Piacentino, come poi 
dimostrerò. Vero è, che volendo io seguitare detti nobili autori, nominerò tutto il 
paese, che si ritroverà fra Fiumesino, o sia fiume Esio antidetto, et il Rubicone, 
et quivi d’insino a Ravenna Umbri, et anche Senoni, insino al detto Rubicone, et 
Marca Anconitana solamente insino al fiume Foglia, come dissi nel principio di 
questa Regione. Saranno tali i termini de i Senoni posti in essa regione della 
Marca Anconitana. Il fiume Esio dall’Oriente, il fiume Foglia dall’Occidente, il 
monte Apennino dal Mezo giorno, et il mare Adriatico dal Settentrione. Sarà 
adunque dall’Oriente il Piceno, dall’Occidente parte de i Senoni (hora Romagna 
dimandata) dal Mezo giorno il monte Apennino, che parte gli Umbri da questi 
altri, et da i Sennoni, et detto mare Adriatico dal Settentrione. Passata adunque 
Ancona al fine del suo territorio, ritrovasi la bocca del Fiumesino Aesis da Stra-
bone, Plinio, Pomponio Mela, et Tolomeo dimandato. Il quale esce 
dall’Apennino, et scende fra i monti, et poi si scarica quivi nel mare. Fu così Ae-
sis nominato da Esio Re del Piceno (come dimostra Silio nell’8. quando dice. 
Quis Aesis regnator erat, fluvioque reliquit nomen. Già era (come è detto) que-
sto fiume il principio de gli Umbri. Il che etiandio lo dimostra detto Sillio, più in 
giù nel prefato libro. Deteriore cavis venientes ventibus Umbri. Hos Aesis sa-
piensque lavant. Appresso la [281] foce di esso fiume (per la quale entra nel ma-
re) si vede una assai forte Rocchetta, ben fornita di artiglierie da gli Anconitani 
per guarda de i vicini luoghi, acciò non siano rubbati, e bruciati da i ladroni ma-
ritimi. Caminando poi alquanto presso al lito del mare, si scorge Casa Bruciata, 
quale è una taverna di mure ben fortificata, acciò che sia sicura da i Pirati, et 
Turchi, che soleano quivi scendere, et rubbare ogni cosa, et far prigioni peregri-
ni. Ella fu così nominata, per esser stata molte volte abbruciata da’ detti ladroni, 
avanti che fosse fortificata. Salendo poscia a man destra di detto fiume mezo 
miglio vicino ad esso ne’ Mediterrani, appare sopra l’alto monte S. Quirico ca-
stello, et più avanti di riscontro Fabriano, et presso a quello sei miglia Matelica 
honorevole castello. Sono annoverati i Matelicati da Plinio, ne gli Umbri, nella 
sesta Regione. Diede grande nome a questo luogo Corrado, huomo molto esper-
to in trattare le cose della guerra. Il qual essendo capitano de’ Bolognesi, ardi-
tamente dando la battaglia al Massumadigo castello dei i Bolognesi, ov’erano i 
fuorusciti, et banditi della Città, fu ucciso da una bombarda nel 1404 (come di-
mostrano le croniche di Bologna.) Poscia si vede dal lato, per il quale si passa a 
Gualdo castello dell’Umbria (come è dimostrato) sotto i gioghi dell’Apennino 
l’Eremita a Monastero molto bello, et vago di edifici, che fa marvigliare ognuno 
che ’l vede, considerando come sia possibile di far tali edifici di questi strani, a-
spri, et rigidi luoghi. Egli è abitato da Frati Minori zoccalanti: pure altresì ne’ 
Mediterrani appresso detto fiume, fra i detti colli, et monti evvi la città di Giese, 
Aesis da Strab. et Tolom. nominato, et Pli. ne fa mentione de gli Esinati ne gli 
Umbri nella sesta Regione. Io non so se questa città habbia pigliato il nome del 
fiume, o il fiume da quella. Più oltre sotto i primi colli dell’Apennino, anzi fra es-
si, vedesi il nobile castello di Fabriano riputato per la sua nobiltà et grandezza di 
edifici, tra i primi castelli d’Italia, quando si dice; Crema in Lombardia, Prato in 
Toscana, Barletta in Puglia, e Fabriano nella Marca. Fu fatto questo castello per 
esser roinata l’antica città Sentina da i Longobardi, ch’era quivi vicina sei miglia 
(i cui vestigi etiandio hora si veggono.) Vogliono alcuni, che talmente fosse no-
minato Fabriano dal Fabro Giano, ch’era quivi da gli antichi riverito, et adorato. 
Et per loro maggior confermatione dicono, che questo dimostra l’insegne del ca-
stello, che è di Giano col maltello in mano per percuoter sopra la soggetta incu-
dine. Sarà in libertà del prudente Lettore di dar sentenza di tal cosa. Egli è que-
sto castello ben edificato, pieno di popolo, del quale la maggior parte sono arte-
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fici di Papiro. Et tanto ne fanno, che è sufficiente per sodisfare a gran parte 
d’Italia, et anche a Costantinopoli, et ad altri paesi. Egli è questo Papiro da tutti 
molto lodato. Fu questo castello assai tempo sotto il governo della nobile fami-
glia de i Chiavelli. Al fine essendo Battista figliuolo di Tomaso huomo molto 
crudele, et bestiale, divenuto insopportabile per le sue malvagie opere, congiu-
rarono i primi del castello di ucciderlo con tutta la sua famiglia, nel tempo che si 
cantava il Credo nella Messa, quando si dice. Et incarnatus est de spiritu Sancto, 
et homo factus est. Et così fecero uccidendoli tutti, non perdonando a sesso, né 
ad età. Considerando poi i cittadini non potersi mantenere in libertà da se stessi, 
si diedero a Francesco Sforza, che [281v] vi fece una forte Rocca, secondo quei 
tempi, come scrive Biondo nel 26. lib. dell’historie. Scacciato il Sforzesco della 
Marca da Eugenio Quarto Papa, ne venne Fabriano sotto la Chiesa. Onde lun-
gamente con gran pace a’ cittadini si conservarono in libertà, continuamente ac-
crescendo in ricchezze. Così di bene in meglio procedendo, et unitamente viven-
do (però sotto la Chiesa) volendo Lione Papa X. darli per Signore un suo nipote 
figliuolo di Francesco Cibo (per la grande unità ch’era fra i Fabrianesi) mai puo-
té. Poscia cominciando le malvagie fattioni fra il popolo, e i nobili, in tal guisa 
sono passati, che di continuo accrescendo l’odio, drizzando il capo Battista Zib-
bico, huomo di bassa conditione, ma audace, et loquace, et facendosi capo del 
popolo, assaltarono i nobili, et ne uccisero molti, et gli altri scacciarono del ca-
stello. Il che intendendo Leone Papa sopranominato, vi mandò i suoi ufficiali, et 
così senza alcuna resistenza se ne insignorì. Là onde questo castello perdé la li-
bertà, tanto tempo conservata da i suoi antenati con tanta fatica. Hanno illustra-
to questa patria molti virtuosi huomini, de i quali è stato il Beato Costanzo, 
dell’ordine de i Predicatori, huomo santo, e di molte virtudi ornato, che passò a 
miglior vita santissimamente in Ascoli, ove Iddio per sua intercessione alla sua 
sepoltura dimostra gran miracoli, et gratie a i mortali, come si vede nel quinto 
libro de gli huomini illustri dell’ordine de’ Predicatori. Vi fu etiandio Battista ec-
cellente Teologo di detto Ordine, il quale lungo tempo con publico salario lesse 
in Padova. Ritornando al lito del mare, passato la Casa Bruciata, dopo alquante 
miglia, ritrovavasi SENOGALLIA, da Catone, Antonino, Pomponio Mela nel 2. 
lib. da Plinio nella sesta Regione, Senegallia addimandata; ma da Tolomeo Sena 
Gallia. Era prima nominata Sena, come nota Strabone, Polibio nel 4. libro, e Li-
vio in più luoghi, tra’ quali è nello 11. ove dice, che fu dedutta Colonia, Castrum 
Sena, et Adria. Et quivi intende di questa Sena de gli Umbri, come etiandio dice 
il Volaterrano nel 38. libro ne i Paralipomeni. La nomina altresì Livio nel 27. li-
bro, descrivendo i popoli, che andarono al Senato, cioè gli Ostiesi, Alsiesi, Antia-
ti, Ansurini, Minturnesi, Sinuesani, e dal mar di sopra, i Senesi. Et più in giù 
scrive, che fosse a Sena Livio Salinatore con l’esercito contra Asdrubale, quando 
aggiunse Claudio Nerone. Fu dimandata Sena da i Senoni, come dimostra Silio 
nel libro 8. Et Clanis, et Rubicon, et Senonum de nomine Sene. Furono questi 
Senoni quelli, che saccheggiarono Roma. De i quali (essendo poscia rotti da Ca-
millo) parte passarono quivi ad habitare, e così dimandarono questa città Seno-
gallia. Altrimenti dice Annio nel 15. libro de i Commentari sopra Beroso Caldeo, 
che la fu nominata Senogallia, cioè Crepidata Umbria. Imperò che Sene in He-
breo, et in Greco Sandaliotin, Crepida in Latino è una specie di calciamento det-
ta la pianella. Là onde è (secondo costui) Sena la pianella. In vero io non intendo 
a che proposito dimanda lui questo luogo Pianella, eccetto se non volesse dire, 
che essendo egli il fine della dilettevole, e fertile pianura (che si ritrova 
nell’Italia) descritta da Polibio, sia riputato l’infima parte di esso, sì come la pia-
nella è portata ne’ piedi, che sono l’estremità, et fine dell’huomo. Giudicarà 
nondimeno il dotto lettore quello, che gli piacerà di questa cosa. Ne fa altresì 
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memoria di questa città (oltre gli altri [282] nominati) Lucano nel 2. lib. Sena-
que et Adriacas, qui verberat Aufidus undas. Fu rovinata l’antica città (ma non 
ritrovo da chi) et poi ristorata da Giovanni dalla Rovere Savonese, nipote di Si-
sto Quarto Papa, havendola havuta da i Signori Malatesti, a i quali lungo tempo 
era stata soggetta. Fu adunque dal detto signor Giovanni ristorata, ma non della 
grandezza ch’era prima. A cui successe Francesco Maria suo figliuolo, dipoi cre-
ato Duca di Urbino, et Signore di Pesaro, da Giulio Secondo Papa suo zio. Dal 
quale con gran pace fu governata. Et hora la possiede Guid’Ubaldo suo filiuolo, 
con non minor pace, et giustitia del padre suo. Bagna le mura di questa città, 
dall’Occidente il fiume Misa, che scende dall’Apennino. Quivi è gran carestia 
d’acqua dolce, per rispetto della marina. Onde è necesario di portarla d’altrove. 
Et vi è mal aggradevole aria. Etiandio quivi comincia la Gallia Cisalpina, et quel-
la amena, et dilettevole Pianura, contenuta fra l’Apennino, et l’Alpi della Ger-
mania, secata dal fiume Po, secondo Polibio, nel 2. libro. Ella è talmente dal det-
to descritta. Ritrovansi dal Mezogiorno verso il Settentrione, nell’estremità di 
tutta Italia, fertilissimi, et amenissimi campi sopra tutti gli altri d’Europa, la 
forma de’ quali è triangolare. Et è fatta la sommità di questo triangolo dalla con-
giuntione dall’Apennino con l’Alpi, non molto dal mare Sardo discosto sopra 
Massilia. Creano le sopranominate Alpi il lato, che risguarda al Settentrione, che 
trascorre da 2200. stadij. Egli è poi fatto il lato, che guarda al Mezogiorno 
dell’Apennino, da 3060. stadij lungo. Dimostra esser la base di questo triangolo 
il lito del mare Adriatico. Vedesi la grandezza di detta Base, da Sena città, insino 
all’intimo di esso mare, di spatio di due mila, et cinquecento stadij. Onde pare 
essere il circuito di tutti questi campi di dieci mila stadij. Facilmente non potrei 
descrivere la fertilità di questa Regione, imperoché ella è producevole d’ogni ge-
neratione di frutti. Seguita poscia Polibio narrando a parte a parte la grande a-
bondanza de i frutti, et sublimità, et grandezza de gli ingegni de gli huomini, che 
si ritrovano in questo paese. Le quali cose io lascio a descrivere a’ suoi luoghi. 
Comincia quivi adunque a Senegallia, questa nobile Campagna (come è detto.) 
Ritornando alla particolare descrittione. Salendo a i mediterranei, vedensi molti 
castelli fra i colli intorno detto fiume. Tra i quali sono i più honorevoli, Monte 
Nuovo, Monte Alboto, Mons Bodius da i letterati nominato, Corinalto, et Rocca 
Contraria sovente da Biondo nominata nelle historie. Un poco più alto sbocca il 
fiume Sentino nel fiume Missa, Sentinus addimandato da gli antichi scrittori. Il 
quale passa presso le mura di Sassoferato, molto honorevole castello. Vogliono 
alcuni, che fosse così chiamato dalle fodine, o siano ferrarezze, che quivi anti-
camente erano, come chiaramente vedere si possono i loro vestigi, secondo Nic-
colò Perotto. Vuole Rafael Volaterrano nel 6. libro de i Commentari Urbani es-
ser detto fiume Sentino, termine tra la Marca Anconitana, et l’Umbria, dicendo 
essere Sassoferrato nell’Umbria, et Fabriano (quivi discosto sei miglia) nel Pice-
no. Vero è, che io, seguitando la descrittione de i Moderni, lo annoverarò fra i 
Marchiani, benché etiandio sia ne gli Umbri, come descrive Strabone, et Plinio, 
con quegli altri scrittori. Diede [282v] gran fama a questo castello Bartolo eccel-
lente Giureconsulto. La cui memoria di continuo risuscita nelle scuole di Leggi, 
et ne’ Palagi. Passò di questa vita nel 1355. et di sua età 50. Giace sepolto a Pero-
sa, nel monasterio di san Francesco in mezzo la Chiesa in terra, dove sopra gli è 
una lastra di marmo, et attorno il suo Epitafio. Illustrò etiandio questa patria 
Alessandro, dell’ordine de gli Eremitani, huomo letterato. Il qual fu creato Car-
dinale della Chiesa Romana da Pio Secondo Papa per le sue virtuti, le cui ossa 
riposano nella Chiesa di S. Agostino in Roma. Fece altresì molto nominare essa 
patria Niccolò Perotto Arcivescovo di Siponto, huomo dotto. In cui risplendeva 
la cognitione delle lettere, tanto Greche, quanto Latine, come chiaramente si ve-
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de nell’opere da lui scritte, et tradotte di Greco in Latino con grande elegantia; 
et parimente Piro suo nipote ornato di lettere Grece et Latine. Poscia sopra Sas-
soferrato per due stadij appresso il fiume Sentino (che scende dall’Apennino) 
nella via, per la quale si passa a Fossato castello dell’Umbria (come è descritto) 
appare il luogo, ove già era l’antica città di SENTINA, così dimandata dal fiume 
Sentino (così dice Niccolò Perotto) talmente nominata da Strabone. Et da Plinio 
sono descritti i Sentinati ne gli Umb. nella sesta Regione. Nel cui paese fu fatta 
quella nobile battaglia fra i Romani, Sanniti, Galli, Umbri, et Hetrusci, essendo 
Consoli Fabio Massimo, et Decio, ove fu ucciso l’antidetto Decio, essendosi con-
secrato a i Dei, seguitando l’esempio di P. Decio suo padre, che si avotò a quegli 
appresso il monte Vesevo di Campagna felice (come narrai) nella battaglia Lati-
na, e così rimase il Romano esercito vittorioso, havendo ucciso de i nemici da 
24000. e fatti prigioni circa 8000. non essendo mancato de’ Romani altra che 
8300. con il Console Decio. Certamente ella è molto dilettevole la narratione fat-
ta da Livio di questa cosa nel decimo libro, la quale per brevità io lascio. Fu 
principiato Sassoferrato per la rovina di questa città, la quale fu rovinata da i 
Longobardi (secondo Procopio, et Biondo nell’historie.) Et parimente fu fatto 
Fabriano. Scendendo poscia al lito del mare, vedesi la Bocca del fiume Cesano, 
da gli antichi Cesanus detto. Alla cui sinistra ne i Mediterranei sopra i colli ap-
pare Mondolfo, et Mondaino, et più alto Orzano, S. Lorenzo, Cerese, et S. Co-
stanzo. Et dentro alla fontana del Cesano, Pergola. A cui diede gran fama ne i 
tempi de’ nostri padri, Angelo molto esperto in maneggiar l’armi, et condurre i 
cavalieri ne i tempi della guerra. Del quale ne fa memoria Biondo in più luoghi 
dell’historie, et massimamente nel vigesimo terzo libro, ove scrive la morte di 
quello. Dipoi ritrovasi ne’ monti, che sono fra il fiume Metro, et la Foglia, et 
l’Apennino, Carda castello, con alcuni altri piccioli luoghi, sì come Raspagatta, 
Miraldella, Sorbo lungo, San Martino, Brasticara, Belforte, Campo, Torre di fos-
sato, Paganico, Pelom. Poscia vicino all’Apennino vi è Mercadello, et di sopra 
nella molto aspra via, per la quale passa per gli alti monti di Romagna in Tosca-
na, Amola castello. Nominano questo paese Biondo, et il Razano Massa Treba-
ria, sì come Massa de i Travi. Conciò fosse cosa, che quindi erano portati a Ro-
ma per edificare i Tempij, et altri edifici, i grossi, et lunghi Abeti, come etiandio 
hoggidì parimente si conducono (per [283] la facilità di portarli) al Tevere, et 
poi a Roma. Adunque così si dimanda Massa Trebaria, sì come Massa di Travi, 
che quivi si ragunavano, et hora parimente si ragunano per condurli al Tevere. 
Vicino a i detti luoghi appare il castello di Sant’Angelo in Vado molto frequenta-
to da i mercanti. Et fu già città, come appare in alcuni Annali, et Decretali Ponti-
ficij, chiamata Tipherum metaurum. Come scrive Federico Bavario di detto luo-
go, letterato, e perscrutatore delle antichità, che morì in Roma, dove resideva, 
questi anni prossimi passati. Discosto da questo castello cinque miglia vedesi 
una bella pianura, ove è una Penisola da tre lati bagnata dal fiume Metro. Nella 
quale è castel Durante edificato da Gulielmo Durante Decano di Chiertere, mol-
to letterato, et dotto nelle leggi, che fece lo Specolo, essendo nuncio, et tesoriero 
di Martino Quarto Papa per la Romagna, nominandolo da sé castello Durante. 
Ritrovansi poi al lito della marina la foce del fiume Metro. Lo addimanda Me-
taurum Strabone, Pomponio Mela, Livio, Vibio Sequestro, Lucano nel 2. lib. di-
cendo: In laevum condere latus, veloxque Metaurus, e Silio nell’ottavo. Rapida-
sque sonanti Vortice contorquens undas per saxa Metaurus. Lo descrive Strabo-
ne ne gli Umbri. Scende dall’Apennino molto veloce, e rapace. Entravi dentro il 
fiume Candiano presso a Fosso Umbrone quattro miglia, dal quale è molto in-
grossato, e così scendendo passa avanti Fosso Umbrone, et pur velocemente 
sempre correndo sbocca nel mare sotto Fano tre miglia. Circa questo fiume heb-
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be gloriosa vittoria di Asdrubale, Livio Salinatore, con Claudio Nerone, come 
narra Livio nel 27. lib. Assai mi maraviglio di Tolomeo, che non faccia mentione 
di questo fiume tanto nominato da gli scrittori. Et per questo, et altre simili cose 
da lui lasciate, overo male notate, si può facilmente conoscere, che fece la sua 
Geografia, secondo che gli era riferito. E tanto più perfettamente ne fece, quanto 
da più diligenti, et periti, et curiosi investigatori delle cose ne fu informato; e 
tanto meno, quanto meno erano diligenti gli investigatori. Lungo poi il lito del 
mare caminando tre miglia, appare la città di Fano, Fanum nominato da Stra-
bone, Plinio, Tolomeo, Antonino, Procopio, Agathio, et da Cornelio Tacito nel 
10. libro dell’historie, nominandolo Fanum fortunae, quando scrive. Exercitus 
Vespasiani Duces ad Fanum Fortunae iter sistunt de summa rerum cunstantes. 
La fu colonia de i Romani, secondo Plinio, che l’annovera ne gli Umbri insieme 
con Strabone. Et Pomponio Mela l’addimanda Colonia Fenestra. Io non so la ca-
gione di questo cognome, ma sì bene perché ella è addimandata Fanum fortuna-
e; perché quivi era un superbo tempio dedicato alla fortuna, del quale etiandio si 
veggono i vestigi. Altrimenti dice Gottifredi, cioè, che fu così nominato da’ Ro-
mani, essendogli stata favorevole la fortuna contra i Galli, essendo loro Capita-
no, et Dittatore Furio Camillo, presso al Metro fiume, et a questo luogo, ove è 
Fano, havendo i Galli per loro capitano Brenno. Onde havuta tanta vittoria i 
Romani, quivi vi fabricarono questa città, addimandandola Fano. Pare a me es-
ser favola questa narratione; imperò che ritroviamo appresso Livio nel quinto 
libro, che fossero rovinati i Galli da Camillo nella via Gabinia, presso Roma otto 
miglia, et che Camillo dopo tanta vittoria fece ristorare tutti i Fani, o siano i 
Tempij de gli Dij. [283v] Et Livio non fa altra mentione di questo Fano, né del 
fiume Metro. Ne fa memoria altresì di Fano Cesare nel primo lib. de’ Commen-
tari delle guerre civili. Quivi si vede un sontuoso arco trionfale di marmo molto 
artificiosamente lavorato, altro trenta gombiti (come si può giudicare, essendo-
gli accresciuta la terra intorno) e largo trenta, la cui sommità fu rovinata, ch’era 
con gran magisterio fatta. Pur in parte si può considerare la dispositione di esso; 
e tanto più, quanto si può cavare da una effigie di quello scolpita nel sasso ivi vi-
cina da i Fanesi a perpetua memoria. Evvi in detto arco così scritto di belle lette-
re cubitali. Divo Augusto Pio Constantino Patri Domino. Q. Imp. Caesar Diu. F. 
Augustus. Pontifex Max. Cos. Xiij. tribunale potest xxxij. Imp. Pater patriae mu-
rum dedit. Poscia così gli è sotto posto. Curante L. Turcio Secondo Aproniam 
Praef. Urb. Fil. Asterio, V. C. Corr. Flam. et Piceni. Sotto quella figura del detto 
arco intagliata nel sasso, che dimostra la grandezza dell’artificio di esso, sono in-
tagliate queste lettere. Effigies Arcus ab Augusto erecti, postea tormentis ex par-
te dirupti bello Pauli, contra Fanenses. M.CCCCLXIII. Fu rovinata questa città 
da Totila Re de’ Gotti sì come Pesaro, et poi ristorata da Belisario, come dimo-
stra Biondo nell’historie. Ella è assai honorevole città, et ha buono, et fertile ter-
ritorio, del quale dice Niccolò Perotto nel Cornucopia, essere amenissimo sopra 
gli altri delle città d’Italia, tanto per il sito, quanto per l’ingegno de gli huomini. 
Conciosia cosa, che produce grandissima abondanza di grano, et di ottimi vini, 
con dolce olio, et saporite frutte. Lungo tempo fu governata questa città dalla il-
lustre famiglia de’ Malatesti, et poi dagli Sforzeschi, et alla fine dalla Chiesa 
Romana, sì come hora si vede; sotto la cui signoria ella è stata quasi rovinata 
dalle fattioni nate fra i cittadini che sovente hanno combattuto insieme, et si so-
no uccisi, et scacciati l’uno, et l’altro con gran crudeltà. Hanno illustrato essa 
molti nobili ingegni, tra’ quali è stato N. Bicardo. Passato Fano, incontinente 
vedesi il fiume Argila, che sbocca nella marina. Salendo a i Mediterranei lungo 
la riva destra del Metro, seguitando la via Flaminia, (che a Fano si piega al mezo 
giorno) da 15. miglia, ritrovasi nel mezo di detta via l’antica città di Fossombru-
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no, da gli antichi, Forum Sempronij addimandato, sì come da Strabone, Antoni-
no, Tolomeo, et da Plinio sono nominati i Forosemproniesi, ne gli Umbri, nella 
sesta Regione, et da Strabone, et da Tolomeo ne gli Vilumbri. Ritrovandomi qui-
vi nel 1530. del mese di Luglio, ritornando da Roma, et considerando un artifi-
ciosamente lavorato Stilobate, o sia Pedestallo (come si dice) di marmo, alto 
piedi tre, et due et mezo largo, et da i lati di due, et ben corniggiato, nel quale 
erano intagliate molte belle lettere, et volendo io descriverlo, vi sopragiunse Gi-
rolamo Boldrino da Esio, huomo, non meno humano, che letterato, con una bel-
la compagnia di curiosi huomini; et fermandosi a considerare quel che io faceva, 
dimostrò haverne gran piacere, insieme con gli altri compagni. Descritto questo 
Epitafio (il cui esempio poscia soggiungerò) li piacque di farmi alquanto compa-
gnia, per confabulare insieme delle antichitati de i vicini luoghi. Et salendo a ca-
vallo, mi mostrò di qua da Fossombruno mezo miglio, presso la destra riva del 
Metro, il luogo, dove era l’antica città del Foro [284] di Sempronio, dimostran-
domi con certi inditij, che la fosse posta vicino al Torrente di San Martino (hora 
così nominato detto torrente) approvandolo per le vie silicate, che quivi si veg-
gono, per le preciose pietre, massimamente corniuole, medaglie d’oro, et 
d’argento, et di metallo, et lame d’oro, che di continuo in tal luogo si ritrovano, 
per l’aquedutto, et canaletti di piombo, per le Colonne, et Avelli di marmo, et 
piccioli pezzi di pietre pretiose di diverse maniere, con le quali si compongono i 
pavimenti Tessalati (o vogliamo dire alla Musaica) che ivi appareno. Tra l’altre 
cose, mi fece vedere una pietra molto antica presso al sontuoso palagio fatto da 
Paolo Vescovo di essa città, huomo non meno religioso, che letterato, ove sono 
assai cose curiose, et vaghe, molto antiche, nelle quali sono intagliate le seguenti 
lettere, però per maggior parte corrotte per l’antichità. Vero è, che egli talmente 
si adoperò, che così le leggemmo. Augustales, VI. Vir. C. Pescen ius C. F. Cle-
mens, Vittienus Ge. Tiro. L. Menus, et L. L. Pharnaces. G. Vernasius Gl. Eu-
molph G. Meiacus C.I. Epaphe. L. Lucilius Zl. Crestus Cn. Vettidius Onl. Opiatus 
C. Vetiedius C.L. Quartio. C. Cupienus. Cl. Successor. L. Maenus L. L. Barbarus 
Sex. Firmius Sex. L. Primio. Cn. Ruslius Cn. L. Clarus viam Long. P. XCLXV. Oh 
honorem Sex. Viratus sua pecunia silice strenen. curarunt. Le quali cose haven-
do molto curiosamente considerato, et etiandio havendo veduto molti vasi anti-
chi di marmo, con altre simili cose, che in questo palagio erano raunate, et con 
grande ordine poste, mi lasciai persuadere esser vero quello che mi diceva detto 
letterato huomo, cioè che quivi fosse anticamente detta città del foro di Sem-
pronio, et che essendo poi rovinata, o da i Gotti, o da i Longobardi, o da altra 
maligna generatione, al fine fosse poi nel luogo, ove hora si vede, rifatta; ma da 
chi fosse edificata questa nuova città, non l’ho ritrovato, la quale è posta parte 
alla costa del colle, et parte alle radici di esso sopra la riva destra del Metro. Et 
ella è molto civile, et ben piena di popolo, et assai opulenta, et ricca, et ha buon 
territorio, del quale si cava grano, et altre biade, con delicati vini, et saporite 
frutte, le quali, per la dolcezza dell’aria, si maturano più presto che altrove della 
Marca, et della Romagna. Dalla parte, che è alle radici del colle, vi è la Chiesa 
Maggiore, avanti della quale, appresso la porta di essa, si vede quel bel pedastal-
lo, ove è quell’Epitafio, che io scrissi. Il qual così dice: C. Hedio. C. C. Clust. Leg. 
II. Traian. F. Praef. Con. II. Ling. Eq. II. Vir. II. Vir. Quinq. Quaestori, patrono, 
municipi, Flamin. Item Piceno, Mergente. II. Vir. Quinq. IIII. Vir. Aedili. Patro-
no. Municipi, Pontefici. Quod cum antea Statua nomine publico ob merita eius 
decreta esset. Et is, honore contentus sumptibus publicis pepercisset, Decurio-
nes, ex suo possuerunt. Quibus ob dedicationem Verus singulis. LXX. N. sportu-
las dedit. 
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II. Viri Decuriones Forosempronienses Vero salutem, et dignitati tuae. Tot-
tantique Tituli Iudices principalibus pulchri, et in Rempublicam N. notabilis 
munificentia adfectus, quos civibus nostris nunc ipse praestas, nunc ab eis per-
cipis, et praecipue morum tuorum modestia singularis riverentia insignis neces-
sario nos compulis, ut tandem parem tibi gratiam, inquantum potest, dum igno-
ras [284v] referamus. Nam statuam tibi pedestrem de nostro ponendam iam-
pridem decrevimus. Sed idcirco decretum ad te commisimus neminem quotquot 
sicut antea cum publice tibi statua decreta est fecisti honorem tantummodo te 
contentum esse rescriberes, quae res tua quidam modestiam illustraret, nobis 
vero velut segnitiam exprobaret. 

Igitur statua decreta nequid negare possis iam comparata advehitur. Quod 
superest voluntati nostrae consule, et qualem inscriptionem dandum putas pe-
tentibus facito notum. Optamus te bene valere. 

Mi mostrò etiandio detto Girolamo Boldrino, la forma, et figura del sigillo di 
Gaio Tito Sempronio, nel quale, da amendue i lati erano scolpite queste lettere, 
C.T.S. È stata questa città lungamente soggetta alla generosa famiglia de’ Mala-
testi, et Galeazzo Malatesta la vendé a Federico Conte d’Urbino per 13000. fio-
rini d’oro 1440. Così scrive Corio nell’historie, et così ella è stata poi soggetta a 
Guid’Ubaldo figliuolo di detto Federico, et a Francesco Maria della Rovere, et 
hora a Guid’Ubaldo suo figliuolo Duca d’Urbano. Fuori di Fossombruno si vede 
un ponte di pietra sopra il Metro, che congiunge amendue le rive insieme di 
quello. Seguitando poscia la via Flaminia, veggonsi da ciascun lato di quella, bel-
le vigne, delle quali se ne traono delicati vini. Ritrovasi poi il fiume Candiano da 
Fossombruno discosto tre miglia, che sbocca nel Metro sotto le mura d’un barco 
fatto da Federico Duca d’Urbino, ove sono boschi pieni di cervi, daini, cavrioli, 
lepri, et altre sorti di salvadigine. Esce questo fiume dall’Apennino, et scende da 
Ponte Rizzole, per il quale si passa dall’una, et altra riva: et arriva a Candiano 
castello, del quale poi scriverò; et quindi fra alti monti passando giunge a Caglio, 
et poi per la valle corre insino alle strette foci del Furlo, et al fine quivi si scarica 
nel Metro. Caminando adunque per la via Flaminia, et pigliando il viaggio alla 
destra del Metro, poscia che il Candiano vi è entrato, si arriva ad un ponte di 
pietra fatto sopra il detto Metro. Il qual passato, rivolgendosi a man sinistra, et 
seguitando l’antedetta via si giunge alla destra riva del Candiano. Et quivi si co-
mincia a vedere la via Flaminia ispianata, et silicata da Ottaviano Augusto da 
Rimini a Roma. Certamente ella è cosa maravigliosa a considerar l’ingegno, e 
con l’ingegno la spesa fatta circa questa via, acciò fosse agiata per li viandanti. 
Conciosia cosa, che in più luoghi, lungo il fiume Candiano, fra le strabocchevoli 
rupi de gli altissimi monti, si vede sfaldato col ferro il durissimo sasso, da 500. 
passa lungo, e largo quanto agiatamente possono passare le carra, ch’ella è cosa 
da fare stupir ognuno che la vederà. Vedesi etiandio le grosse mure, et alte, di 
quadrate pietre con grande artificio insieme congiunte, in più luoghi circa 
l’altissime rive poste, accioché il rapace, e furioso impeto dell’acqua non rodesse 
sotto la via, e così la facesse strabocare. Nell’entrata dell’altissime, e strettissi-
me, e spaventevoli foci de’ monti, scorgesi una cosa molto maravigliosa, fatta 
con grand’artificio, et con non minore spesa. Evvi il durissimo sasso con il fero 
perforato oltra di cento piedi in longhezza e di 12 in altezza, et in larghezza 12 
piedi. Cosa in vero da far maravigliare ognuno. Egli è addimandato questo luogo 
Furlo, sì come sasso forato. E, secondo [285] che si può vedere dalle lettere 
scritte, avvenga che (però talmente corrote, et guaste per l’antichità, che mala-
mente si possono leggere) fu fatta tanta maravigliosa opera non da Ottaviano, 
ma da Tito Vespasiano, che rassettò questa via Flaminia. Quindi io sovente pas-
sando per andar a Roma, volsi vedere come passavano i viandanti da questo 
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luogo, avanti che Tito facesse fare questo pertuso. Et vidi alla sinistra di detto 
buco sopra la riva del Candiano il sasso tagliato, per la qual via si poteva passare 
agiatamente. Io penso che Tito facesse questa via tanto artificiosamente inta-
gliata nel sasso, per assicurare maggiormente il passaggio del fiume, et etiandio 
per dimostrare la sua possanza. Sotto la via, passato il Furlo a man sinistra si 
vede il profondo, et stretto letto del Candiano, il qual è molto spaventevole a ri-
sguardarlo, vedendo l’acque tanto strabocchevolmente per quello cascare più to-
sto che correre per detto letto più tosto fatto dall’arte, che dal continuo corso 
dell’acque, come in vero è stato fatto per la gran rapacità di esse. Caminansi fra 
queste altissime, et spaventevoli rupi de i monti sfaldati (che spaventano gli oc-
chi de i risguardanti a considerarli, semper sentendo i gran mormorij, strepiti, 
et rimbombi delle strabocchevoli acque, che etiandio impingono ne i grossissimi 
sassi) tre miglia. Passate l’antidette strette foci, vedesi un torrente, che sbocca 
nel Candiano. Più oltre seguitando la via Flaminia alla destra del Candiano, nel-
la bella pianura, la qual comincia al detto torrente, et trascorre a Caglio da dieci 
miglia, ritrovasi Acqualagna contrada da alloggiarci i viandanti, così addiman-
data dal picciolo castello Acqualagna posto quivi vicino sopra un colle, il quale è 
refugio de gli habitatori di questa contrada ne’ tempi delle guerre. Quivi a questa 
contrada vedesi un fiume, che scende da i monti, e bagna le radici di quel colle, 
et passa vicino all’Acqualagna, ove vi è un ponte di pietra, che coniunge la via 
Flaminia, et poscia questo fiume sbocca nel Candiano, havendo misurato la lar-
ghezza della pianura. In questa pianura fu fatta la sanguinolente battaglia fra 
Narsete capitano di Giustiniano Imperatore et Totila Re de’ Gotti, ove fu sconfit-
to l’essercito di Totila, et esso ferito. Della qual ferita, fuggendo a Capre, hora 
Capresso nominato, di là dal monte circa la fontana del Tevere, se ne morì, da 
Caglio discosto 80. stadij, overo 10. miglia, et ivi fu sepolto, come narra Proco-
pio nel 3. li. dell’hist. de Gotti. Onde chiaramente si conosce errare Biondo con 
altri historici, scrivendo, che detto Totila fosse ucciso a Tanedo del territorio di 
Reggio Lepido da 10000. Longobardi; conciò fosse cosa, che detti Longobardi 
erano quivi con Narsette. Et che così fosse, voglio scriver quel che dice Procopio 
nel detto lib. Havendo passato Narsete il fiume a Rimini, lasciando a man destra 
la via Flaminia, per rispetto della Pietra, ch’era luogo munitissimo, et ben guar-
nito (et perché erano tutti quei luoghi guardati da i Gotti) pigliò il viaggio più in 
giù per passare a Roma. Il che intendendo Totila ch’era in Toscana, si partì, et 
passando la Toscana, arrivò al Monte Apennino, et si fermò co i soldati presso a 
un luogo nomato Tagina, ove dopo poco, vi venne vicino Narsete da cento stadij, 
o siano 12. miglia et mezo nella medesima pianura. Poi più oltre avicinandosi 
amendue gli esserciti, si fermarono discosto l’uno dall’altro a due tirati di saetta. 
Nel mezo questi due esserciti vedeasi un picciolo colle, il quale ciascun de i capi-
tani pensava [285v] di voler pigliare, parendogli luogo molto disposto ad inve-
stire il nemico a man destra. Erano gli altri luoghi intorno tanto alti, che i Ro-
mani non poteano assaltare i nemici dietro le spalle, eccetto che da Caglio luogo 
vicino al colle. Et per tanto era astretto ciascun di cercare di haver detto colle. I 
Gotti acciò che combattendo (havendolo a sua voglia) tenessero in sospetto, et 
spavento i nemici, et i Romani tenendoli dubiosi acciò non fossero ingannati. 
Più in giù seguita. Passa alle radici di questo colle un torrente, dal quale non è 
molto discosto Caglio. Di riscontro del detto luogo, ov’era posto l’essercito de i 
Gotti, mette fine esso torrente. Poscia dimostra l’ordine della battaglia, et come 
si azzuffaro Narsete, et Totila, et che essendo superati i Gotti, fuggendo Totila fu 
ferito da una saetta, et fu condotto a Capre discosto da Caglio 84 stadij, overo 
dieci miglia, et mezo (hora è addimandato detto luogo Capreso presso la fontana 
del Tevere come è detto,) et quivi morì, et fu sepelito. Così scrive Procopio. Onde 
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per questa narratione chiaramente si può giudicare, che fosse fatta qui in questa 
pianura (la quale è fra Caglio, et il Furlo vicino all’Acqualagna, ove si vede quel 
picciolo colle, sopra il quale è posto il picciolo castello, avanti nominato, alle cui 
radici si vede passare il torrente, et da Procopio descritto) l’antidetta sanguino-
lente battaglia fra Narsete, et Totila (nella quale rimasero rovinate le forze de i 
Gotti, et Totila ferito) et non a Brescello, overo a Tanedo, come scrive detto 
Biondo, et Sabellico con altri scrittori, i quali dicono che ’l fosse ucciso da dieci 
mila Longobardi mandati in soccorso di Narsete. Chi leggerà Procopio vederà, 
che detti Longobardi erano con Narsete. Dimostra l’antidetto di punto in punto 
tutto il viaggio che fece Narsete da Ravenna sino a questo luogo, et non passò in 
Toscana (come dicono alcuni) ma schifando la Pietra, luogo fortissimo, che cre-
do fosse, ov’è la foce del Furlo nella cima d’un di quelli alti monti (come dimo-
stra esso Procopio in un altro luogo, ove dice, che risguardando al basso gli 
huomini, parevano quelli, che passavano disotto esser molto piccioli) et lascian-
do a man destra la via Flaminia, più in giù oltra il Metro traversando quei monti 
ne venisse in questa pianura, volendo seguitare il viaggio di Roma per la via 
Flaminia. Il che intendendo Totila (essendo in Toscana) come dimostra Proco-
pio (et non in altri luoghi, come dicono quelli) gli venne contra, et quivi si azzuf-
farono. Etiandio non è verisimile, che intendendo Totila voler passare a Roma 
Narsete (havendo passato Rimini) dovesse altrove andare: conciosia cosa che 
potea ben pensare, che ottenuta Roma da Narsete, era per perdere tutti i paesi 
circonstanti con la Toscana, et col Piceno, et Flaminia. Et per tanto si può cono-
scere, che così fosse fatto (come ho dimostrato con le parole di Procopio.) In ve-
ro assai mi son maravigliato del Biondo, et di quegli altri scrittori, che altrimenti 
scrivono, essendo tanto chiaro Procopio in questa cosa, et non meno il dottissi-
mo Alciato Giureconsulto, et ben perito nella lingua Greca, et Latina, sovente 
parlando insieme, si dimostrava molto maraviglioso. Assai per hora è detto di 
questa cosa. Poscia più ad alto, non però molto discosto dall’Acqualagna, si vede 
Monte Falco. Scendendo alla via Flaminia rassettata da Augusto, ritrovasi un 
superbo ponte di pietre quadrate, che congiunge detta via, sopra il fiume Boaso, 
che scende da Pianello [286] contrada dell’Umbria (del qual dissi al suo luogo.) 
Et scendendo esso tra i monti, quivi mette capo alle mura di Caglio, nel Candia-
no. Bagna questo fiume detta città del Settentrione, et all’Oriente il Candiano. 
Onde si ritrova Caglio fra questi due fiumi, sì come una penisola. Ella è nomina-
ta Calis da Procopio nel 3. li. delle guerre de’ Gotti, et da Antonino Calle Vicus. 
Ma si dee avvertire che in Procopio, (o sia stato difetto del traduttore, o dello 
stampatore) è scritto due volte calis con la picciola lettera c. conciosia cosa che 
dee essere con lettera C, maiuscola a dinotare esser Città, et non una via. 
L’antica città fu roinata, ch’era altrove, ma da chi, non l’ho ritrovato, avvenga 
c’habbia letto la nuova edificatione di essa ne i suoi annali, ove si legge, che fu-
rono principiati i primi fondamenti di essa a i 9. di Febraro del 1289. che fu il 
giorno dedicato a Mercurio, fra la prima, et quinta hora del mattino. Così dicono 
detti Annali. Civitas Calij translata fuit in loco, in quo nunc est, et incepta prima 
fundamenta, et domorum constructio, et dicta Civitas S. Angeli Papalis, tempore 
pontificatus domini Nicolai Papae IIII. domino Ioanne de Columna rectore 
Marchiae. Fu adunque in questa nuova edificatione nominata città di S. Angelo 
papale. Et perciò dice il Biondo esser quella nuova città, la qual è edificata alle 
radici del monte, et alla foce di quelli, per i quali passa il Candiano, havendo 
buono territorio dall’Aquilone verso l’Acqualagna. Lungamente è ella stata pos-
seduta da i signori d’Urbino, con Fossombruno. Et al presente n’è signore 
Guid’Ubaldo Duca d’Urbino. Benché fosse conturbato Francesco Maria suo pa-
dre da Lione Papa X. havendolo scacciato del Ducato, et creato Duca Lorenzino 
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suo nepote, et per mantener detto stato, havendo fatto roinare la Rocca di que-
sta Città; nondimeno morto Papa Leone, ritornando Francesco Maria inconti-
nente ritornò sotto lui, et così è rimasta sotto il figliuolo. Passato Caglio, et en-
trando fra gli stretti monti ritrovasi un ponte di pietra sopra il Candiano, che 
congiunge l’una, et l’altra riva di esso insieme, et più avanti un altro per benefi-
cio de i viandanti. Piegasi poi il fiume verso l’Oriente, il qual seguitando appare 
il nobil castello di Candiano, bene habitato da honorevole popolo edificato, alla 
destra riva dell’antidetto fiume, da lui bagnato (da i latini Cantianum nomina-
to.) La cui Rocca è posta sopra il colle. Io non so se ’l fiume sia nominato da que-
sto castello, o il castello dal fiume. Fu edificato per la roina della città di Luceoli, 
ch’era più avanti a man destra del Candiano. Seguitando la riva sinistra del fiu-
me da due miglia, ritrovansi alcune taverne ov’è un ponte di pietra sopra il Can-
diano, detto ponte Rizzole. Il qual passato veggonsi i vestigi della Città di Luceo-
li, et per ciò corrottamente si dice ponte Rizzole in vece di ponte Luceoli. Asse-
diando questa città Narsete (doppo la vittoria havuta da i Gotti, com’è detto) gli 
fu portato nuova esser morto Totila, come scrive Biondo nel 7. libro dell’historie. 
Et per tanto conoscere si può, che fossero rotti i Gotti, e morto Totila in detto 
luogo, ov’è l’Acqualagna, perché incontinente Narsete passò più avanti per la 
Flaminia, et assediò Luceoli, ch’era ov’è il detto ponte Rizzole. Fu roinata questa 
città da Narsete. Quivi fu ucciso Eleutero Essarco, mandato da Eraclio Impera-
tore, dall’essercito di Ravenna, perché s’affaticava con frode di farsi Imperatore, 
come narra Paolo Diacono [286v] nel 5. lib. dell’historie de i Longobardi, et pa-
rimente Biondo. Più oltra si vede il giogo dell’Alpi, termine di questa Marca An-
conitana. Poscia, ritornando a dietro, sopra Fossombruno, otto miglia vedesi 
Firmano castello del territorio d’Urbino, bagnato dal fiume Metro, a cui è vicino 
il monte di Asdrubale; così nomato (secondo il volgo) perché quivi fu ucciso A-
sdrubale Cartaginese, et rotto tutto il suo essercito da Liv. Salinatore, et da 
Claudio Nerone (come narra Livio nel 27. li.) Il che par esser vero, considerando 
le parole di Livio, quando descrive il luogo di detta battaglia. Scendendo al lito 
del mare, ritrovasi la città di Pesaro, Pisaurum nominato da Pomponio Mela, 
Vibio Sequestro, Antonino, Procopio nel 3. li. et da Pli. riposto ne gli Umbri, et 
da Tolomeo ne i Senoni, ma da Agatio nel 2. lib. delle guerre de i Gotti, et etian-
dio da Procopio nel 3. è nominato Pisaurum. Vogliono alcuni che ’l fosse addi-
mandato Pisaurum dal fiume Isauro, aggiungendoli la lettera p, dal qual fiume 
egli è bagnato dall’Occidente. Dice Mileto, che fu edificata questa città da i Ro-
mani, dopo l’edificatione di Roma anni 633. e poi dedutta Colonia iniseme con 
Modena, et Parma da i Romani (come dimostra Liv. nel 33. li.) Vi fu fra detti Co-
loni condotto ad habitar quivi L. Accio eccellente poeta Tragico nato di padre, et 
madre Libertini, come narra Eusebio de i tempi, da cui fu nominato, secondo 
però alcuni, Farnazzano castello vicino a Pesaro, così corrottamente detto in 
luogo di Acciano. In più altri luoghi ne fa memoria di Pesaro Livio, tra i quali è 
nel 41. lib. ove narra, che Fulvio Flacco Console fece silicare con selce la via di 
Pesaro, et fabricar la casa di Giove a Pesaro, et a Fondi, et condur l’acqua a Pol-
lentia. Parimente rammenta Cesare ne’ suoi Comentari nel 1. li. delle guerre ci-
vili di Pesare, et etiandio molti altri antichi scrittori. Fu roinata questa città da 
Totila, e poi ristorata da Belisario secondo Procopio, et Biondo nell’historie. 
Gran tempo fu soggetta all’illustre famiglia de i Malatesti, tra i quali fu Malate-
sta figliuol di Pandolfo homo ornato di lettere, d’humani, et civili costumi, 
c’hebbe tre figliuoli maschi, et una figliuola, cioè Paola maritata al marchese di 
Mantoa, donna certamente da annoverare fra le rare, singolari, et eccellenti del 
mondo, di cui poi parlerò altrove. Diede questa città Galeazzo Malatesta parte 
per danari, et parte per dote di Costanza ad Alessandro Sforza, fratel di France-
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sco poi Duca di Milano. Et fu il pretio 20000. fiorini d’oro; così dice Corio 
nell’historie, et il Sabellico. Successe ad Alessandro Costanzo suo figliuolo, 
huomo letterato, et virtuoso, che molto nobilitò d’edifici questa città. Hebbe per 
moglie Camilla illustre donna, et letterata della nobilissima famiglia Aragonese 
di Napoli. Nelle cui nozze fu fatto tanto magnifico apparato, che credo poco più 
si havrebbe potuto fare ad un Re, come chiaramente considerare si può dalla de-
scrittione di quello volgarmente fatta. La quale fu impressa et volgata per tutta 
Italia, ch’era cosa molto dilettevole a leggerla, a udirla leggere. Non lasciò Co-
stanzo figliuoli legitimi, ma solamente due naturali, cioè Giovanni, et Galeazzo. 
Pigliò la signoria Giovanni di consentimento del Papa. Il qual molto si dilettava 
di filosofia. Et pacificamente governando la città, fu scacciato da Cesare Borgia 
figliuolo di Papa Alessandro VI. havendogli tolto Lucretia sua sorella datogli dal 
Papa per sua [287] consorte, falsamente calunniandolo d’alcune cose, secondo 
che a me fu detto. Mancato Alessandro Papa, ritornò al suo stato da Vinegia, 
ov’era dimorato ne’ tempi travagliosi, conducendo seco per moglie Ginevra Tie-
pola donna molto virtuosa, et buona, ove fu amorevolmente ricevuto da i Pisau-
resi. Governò molto humanamente questa città, et al fine divotamente mancan-
do di questa vita, gli successe Costanzo suo figliuolo anche fanciullino nato di 
Ginevra sopradetta. Passando dopo poco tempo detto fanciullino all’altra vita, 
sprezzando la vanità del mondo Ginevra, pigliò l’habito della Religione nel mo-
nasterio di S. Chiara di Murano, ove santamente dopo molti anni passò a mi-
glior diporto. Dopo la morte di Costanzo antidetto rimase governatore dello sta-
to Galeazzo fratello di Giovanni. Et considerando non potere ottenere la investi-
tura del detto da Giulio Secondo Papa si accordò con buone condizioni con esso, 
et gli consignò la città. Il quale investì Francesco Maria dalla Rovere suo nipote 
di essa, per sodisfattione di gran somma di danari, che doveva havere per i suoi 
stipendii della Chiesa Romana, consentendogli etiandio tutti i Cardinali. Morto 
Giulio Papa, Leone decimo suo successore privò detto Francesco Maria dello 
stato, e lo diede a Lorenzino suo nipote, et costui mancando lo consignò a Giulio 
de i Medici Cardinale suo cugino. Poscia morto Leone Papa, nel mille cinque-
cento ventuno, ritornò Francesco Maria nella signoria, ove fu molto allegramen-
te ricevuto da tutti i suoi popoli. Onde con gran felicità, et somma giustitia visse 
insino alla morte. A cui successe Guid’Ubaldo suo figliuolo, che la governa con 
gran giustitia, et pace. Vi fece Giovanni Sforza una bella, et forte Rocca appresso 
il lito del mare, et Francesco Maria cominciò a fortificare la città con belle, et 
grosse mura. Ella è d’edifici vaga, et ha il sontuoso palagio de i signori, con altri 
palagi, ma vi è male aggradevole aria, et massimamente nel tempo della state. Et 
tanto è la malignità dell’aria, che si veggono pochi cittadini che passino in età 
cinquanta anni, et anche pochi che vi arrivino. Onde ne’ tempi del caldo, et 
maggiormente del mese d’Agosto muoiono tanti fanciulli, che è gran pietà ad u-
dirli rammentare. Et per tanto disse Catullo, scrivendo a Giuventio. 

Praeter quam iste tuus moribunda sede Pisauri, 
Hospes inaurata pallidior statua? 

Credo altresì occorrere la brevità della vita di questi cittadini, (oltra la malignità 
dell’aria) dall’abbondanza de i buoni, et saporiti frutti, che mangiano in quei 
tempi senza verun rispetto, da i quali sono in essi generati cattivi humori, che 
cagionano mortali infermità. Egli è il territorio di essa città molto ameno, et 
quasi tutto pien di belle vigne, di fichi, di olivi, et di altri fruttiferi alberi, da i 
quali se ne cavano delicati vini, et altri buoni, et soavi frutti, et massimamente 
fichi, de i quali se ne seccano tanti, che non solamente sono sufficienti per la Cit-
tà, ma etiandio per mandarne altrove. Onde sono in grande istimatione a Vine-
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gia, et per tutta Romagna, et a Bologna. Quivi a certi tempi si raunano mercanti 
d’Italia, di Dalmatia, e d’altri luoghi per fare i suoi traffichi per l’agevolezza del 
luogo, ove possono facilmente condur le mercantie loro con le navi da diversi 
paesi. Par che [287v] fossero alcuni, che dissero anticamente essere stata nomi-
nata questa città Farnazzano, nominato di sopra, ma in vero molto di lunga 
s’ingannano, conciosia cosa che mai presso d’alcun buono Autore altrimenti fu 
nominata che Pesaro. Sono usciti d’essa città molti nobili ingegni, de i quali fu 
Aduino dignissimo medico, Pandolfo Collenuccio huomo molto letterato, et pe-
rito non solamente di lettere latine, ma anco Grece, come dall’opere da lui la-
sciate chiaramente si può conoscere. Scrisse del ritrovo della Bombarda, la Ba-
reta contra i Cortigiani in volgare con l’historie del Regno. Fu Pisaurese Pietro 
Barignano dignissimo poeta, che passò a miglior diporto questi anni passati. 
Fuori della porta della città, che risguarda all’Occidente vi è il fiume Foglia, da 
gli antichi scrittori detto Isaurus, eccetto che da Plinio: il quale lo addimanda 
Pisaurum insieme con la città nella sesta Regione. Scende questo fiume 
dall’Appennino havendo la sua origine appresso la Rocca di Cotullo, et tocca le 
mura di Pesaro bagnandole, ov’è un ponte di pietra, che congiunge insieme la 
via Flaminia, et la Marca Anconitana, con la Romagna, e poi sbocca nel mare, 
ove sovente si vede la bocca di quello talmente d’arena condotta, et dall’onde 
marine otturata, che appena vi possono entrar le barchette. Egli è questo fiume 
il fine della Marca, et il principio della Romagna. Assai mi sono maravigliato, 
che né Strabo. né Tolomeo faccino alcuna memoria d’esso, essendo pure nomi-
nato da Pli. Poscia sopra Pesaro a man sinistra del detto fiume, vi è monte 
dell’Abbate castello. Al cui riscontro mette capo nella Foglia sotto Macerata di 
monte Feltro, il torrente Albs, che esce dall’Apennino 20. miglia da Pesaro di-
scosto, da alcuni nominato Aspis da altri Idaspis, et da Lucano nel 2. li. è addi-
mandato Sapis, quando dice. 

Crustumiumque rapax, et iunctis Sapis Isauro. 
Sono molte varie, et diverse l’opinioni de gli scrittori, dichiarando questo verso, 
conciosia cosa che dicono alcuni, che Sapis sia il fiume di Senogallia detto Misa 
(come scrive Sulpitio Verulano ne’ suoi comentari sopra Lucano.) Altri vogliono 
che sia il Savio che bagna le mura di Cesena dall’Occidente. Et di tale opinione è 
Ognibuono Vicentino nella dichiaratione di detto verso. In vero pare a me, che 
s’ingannano questi tali, imperò che detti fiumi non si congiungono con l’Isauro 
(hora Foglia) nel principio, né ancora nel fine. Perché quel di Senogallia esce 
dell’Appennino molto discosto dall’origine della Foglia, et parimente sbocca nel 
mare vicino a Senogallia, lontano dalla bocca della Foglia circa trenta miglia, es-
sendovi etiandio fra mezo amendui il fiume Metro, et Candiano. Parimente si 
vede gran differenza fra la Foglia, et il Savio di Cesena, tanto dall’una fontana, et 
dall’altra d’essi, quanto nel scaricarsi nel mare, essendovi alquanti fiumi nello 
spatio, ch’è fra l’uno, et l’altro (come dimostrerò nella Romagna.) Là onde chia-
ramente si veggono errare detti scrittori, con molti altri. Onde volendo io chia-
rirmi di tal cosa, havendo ragionato con molti letterati huomini, et non ritro-
vando risposta, che paresse a me sodisfare alle parole del poeta, ne parlai con 
Pietro Barignano huomo letterato (del quale di sopra ho fatto mentione) sì come 
huomo perito nelle historie, et etiandio nella Geografia, et essere anche del pae-
se. Il qual così mi rispose, che non si ritrova altro fiume, che entri nella Foglia, 
[288] eccetto che questo fiume sotto Macerata, di Monte Feltro (com’è detto) et 
che forse ne’ tempi di Lucano era addimandato Sapis: et che altrimenti non si 
potea verificar il verso di Lucano. Et per tanto si vede, che Strabone nomina I-
sapis il fiume di Cesena (benché da gli altri sia detto Spis.) Et così sono anch’io 
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di tal opinione del Barignano. Veggonsi poi molti castelli fra detto Albs, et la Fo-
glia del territorio di Pesaro, et d’Urbino. Delle quali è il più nominato monte de i 
Fabri: poscia sopra l’alto monte, pur fra i detti fiumi scorgesi la città d’Urbino da 
Plinio detti gli habitatori Urbinates cognomento Metaurenses nella sesta Regio-
ne. Non fa mentione di questa città Strab. né etiandio Tolomeo, eccetto se non 
l’intendesse esser questa quella da lui nominata Suaffa, la quale disegna sopra 
un colle appresso Pesaro, annoverandola fra i Senoni. Ne parla d’Urbino Corne-
lio Tacito nel 19. lib. dell’historie, descrivendo la guerra de i Vitelij. Secondo 
Procopio nel 2. lib. delle guerre de’ Gotti fu pigliata questa città, a patti però, da 
Belisario Capitano di Giustiniano Imperatore, essendovi stato lungo tempo in-
torno: perché si asciugò la fontana, che parve miracolo: il che dice Biondo nel 5. 
lib. dell’historie, et Sabellico nel 3. lib. dell’ottava Enneade. Fu lungamente sotto 
il governo de’ Conti da Monte Feltro. De i quali fu il primo Guido ne’ tempi di 
Bonifacio VIII. Papa, il qual fece gran prodezze nell’Italia per l’Imperatore, et 
s’insignorì d’essa, benché però avanti fossero stati potenti in essa città i suoi a-
voli, cominciando dal tempo di Federico Barbarossa, nel quale fu Oddo Antonio: 
a cui successe Galeazzo, Guid’Antonio II. Federico, et Nolfo. Vero è, che essendo 
a soldo i figliuoli di Feltrano con Ludovico Bavaro nemico del Papa, fu creato Vi-
cario d’Urbino Federico, et Guid’Antonio di Caglio dal Papa. Dopo la morte di 
Federico pigliò lo stato Monfeltrano, et Bonconte. Il Montefeltrano, et Antonio, 
pigliarono altri paesi. Poscia Guido s’insignorì di Eugubio, il qual lasciò suo he-
rede Odone. Costui volendo sodisfare a’ suoi sfrenati desideri con una nobil 
donzella fu ucciso dal popolo, ancor molto giovane, et strascinto per la città, et 
tagliatogli il membro genitale, et postoli nella bocca, fu così lasciato vitupero-
samente. Certamente horrendo essempio a tutti i Prencipi, di considerare esser 
posti in tal possanza non per tiranneggiare, ma per operar giustamente. Pigliò la 
signoria dopo lui Guido suo figliuolo miglior del padre, huomo molto religioso, 
et virtuoso. Trasse costui un figliuolo d’una nobil giovane Colonese sua moglie. 
Vero è, che avanti havesse detto figliuolo, pigliò tanto amore a Federico figliuolo 
di Bernardino Ubaldini per le sue eccellenti virtudi, che ’l facea nodrire, come gli 
fosse stato figliuolo. Dipoi essendogli nato detto figliuolo il mandò alla guerra, 
acciò si essercitasse nell’armi. Poscia essendovi mancato il prefato figliuolo, il 
rivocò ad Urbino, per haverlo seco, et lo lasciò dopo sé herede dello stato. Lun-
gamente si potrebbe scriver di questo Federico, cioè delle sue dignissime virtudi, 
et della prestantia delle doti del corpo. Conciò fosse cosa, che fu prudente, fa-
condo nel parlare, letterato, et amatore de i letterati. Nella guerra fortunato, nel-
la pace amato, da i Prencipi d’Italia honorato, et da’ suoi popoli diletto. Ornò 
Urbino di begli edifici, et massimamente di quel sontuoso palagio, ove fece una 
superba libraria mettendovi dentro gran [288v] numero di pretiosi libri, coperti, 
et ornati d’oro, argento, et di seta, ch’era cosa maravigliosa da vederli, come io 
vidi avanti, che Cesare Borgia s’insignorisse d’Urbino, i quali libri furono portati 
in qua, e in là, nel tempo di detto Cesare Borgia, et così è stata rovinata tanta 
degna opera. Fu adunque Federico ornato di gran virtù, onde meritò d’esser 
creato Duca d’Urbino da Sisto Quarto, che prima era addimandato Conte. Com-
prò Fossombruno con 13000. fiorini d’oro da Galeazzo Malatesta (come scrive 
Corio.) Passò a miglior vita capitano de’ Venetiani contra Ercole da Este Duca di 
Ferrara, lasciando gran desiderio a i mortali di sé. N’è fatto memoria di 
tant’huomo da molti letterati scrittori. Successe a Federico Guid’Ubaldo suo fi-
gliuolo, huomo costumato, virtuoso, e letterato: il quale esperimentò i giuochi di 
Fortuna (come si dice.) Conciosia cosa che fu capitano de’ soldati d’Alessandro 
VI. Papa contra gli Orsini, et fu rotto il suo essercito, e lui fatto prigione. Dipoi 
essendo tradito da Cesare Borgio, poco vi mancò, che da lui non fosse fatto pri-
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gione. Ritornando poi nello stato, et essendo pigliato Paolo Orsino, il Duca di 
Gravina Vitellozzo, et Levrotto da Fermo a Senogallia dal detto Cesare, gli fu ne-
cessario di fuggire. Ritornò poi, morto Alessandro Papa, et molto lietamente da 
tutti i suoi popoli fu ricevuto. Poscia visse quietamente, et al fine passando 
all’altra vita, con lagrime di tutti i suoi popoli, gli successe nel Ducato Francesco 
Maria dalla Rovere nipote di Giulio II. Papa, non essendo rimaso figliuolo di 
detto Guido, essendo etiandio detto Francesco Maria nepote del prefato, nato 
d’una sua sorella. Fu poi scacciato Francesco Maria dello stato da Leone X. Pa-
pa, havendo dichiarato Duca d’Urbino Lorenzino suo nipote. Ma morto detto 
Leone ritornò Francesco Maria nello stato, ove fu humanissimamente da tutti 
questi popoli ricevuto. Et così pacificamente, et giustamente governò quelli, che 
mancando lui di questa vita nel 1538. non meno fu pianto da essi, quanto se ’l 
fosse stato loro padre, fratello, e figliuolo. Pigliò la bacchetta del Ducato con gli 
ornamenti Guid’Ubaldo suo figliuolo, del quale se ne spera non men frutto, che 
del padre, dimostrando, ancor giovane grand’ingegno, prudenza, e humanità. È 
la città d’Urbino molto civile, et assai honorevole d’edifici, et da buono, et fertile 
territorio, et molto producevole di buone, e saporite frutte: sono usciti d’essa cit-
tà huomini, che per le sue virtù l’hanno fatta nominare, tra i quali è stato Rafael 
ottimo pittore, che si potea ragguagliare a quegli antichi pittori da i letterati 
nominati, et esaltati, come chiaramente si può dar giudicio dall’opere da lui fatte 
per Italia, et massimamente in Roma nel palagio del Papa presso S. Pietro. Pas-
sò di questa vita gli anni passati. Vi fu altresì Serafino avvocato concistoriale, 
huomo saggio, et letterato da Biondo rammentato. Ritornando da Pesaro, sopra 
d’esso a man sinistra scorgonsi molti castelli, tra i quali v’è Monte Barozzo, et 
Novilara, cioè Nobil aria, per l’eccellenza dell’aria, che quivi s’isperimenta. Sono 
tutti i luoghi intorno a Pesaro, ecceto un poco di pianura dall’Oriente, ameni col-
li, et ornati di belle vigne, di fichi, et olivi, com’è detto. Passa fra i sopradetti due 
castelli il fiume Argila, così nominato dalla Terra Creta, in latino detta Argila, 
che quivi si vede alta, et tenace nel fondo. Bagna questo fiume, come dissi, quasi 
le mura di Fano. Havendo [289] dunque descritto tutto il paese del Tronto alla 
Foglia, farò fine a questa Regione, avvenga, che lascio alcuni luoghi descritti da 
Tolomeo in questa Regione, de i quali né memoria, né vestigio si ritrova. 
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ROMAGNA, 
QUARTADECIMA REGIONE DELLA ITALIA 

di F. Leandro Alberti Bolognese 
Vedendo haver finito la Marca d’Ancona con tanto felice successo, parmi di 

poter lietamente entrar nella Romagna, al presente così nominata questa Regio-
ne, di cui hora parlar voglio. Onde secondo il modo tenuto nelle precedenti Re-
gioni, prima descriverò la varietà de’ nomi, co’ quali ella è stata nominata, poi li 
costituirò i termini, et al fine passerò alla particolar descrittione. Son certo, che 
sarò molto più lungo in dimostrar dette cose di questa nobil Regione, et etiandio 
d’alcune delle seguenti, che non sono stato in molte delle precedenti, tanto per 
la moltitudine delle contrade, castelli, e città, che in esse hora si ritrovano, 
quanto per le gran cose che in esse vi sono accadute, le quali non si possono 
brevemente raccontare. Vero è, che io talmente mi sforzerò di condur queste 
narrationi, che non pareranno troppo lunghe, né fastidiose al Lettore, né anco 
tanto brevi, che gli paia di esser privo della piena informatione. Scrive Polibio, 
Livio, et Pli. che essendo divenuti tanto potenti gli Etrusci, che non contenti del 
largo, et lungo paese, che habitavano oltre l’Apennino insino a Capua, et anche 
più oltre insino a Nola, passando detto monte pigliarono tutto il paese, ch’è con-
tenuto di qua dal Po, et etiandio oltre esso, cominciando da Ravenna insino 
all’Alpi, eccetto quel cantone habitato da i Veneti presso il mare Adriatico, et 
quivi edificarono dodici città a simiglianza delle prime dodici fabricate oltre 
l’Apennino, come dimostrai nel principio di Toscana. Delle quali nuove città, ne 
farò memoria a i suoi luoghi. Onde fra dette città fecero Felsina talmente nomi-
nata da Felsino loro capitano, come dinota Catone, et Sempronio: et non con-
tenti di questo, volsero, che fosse addimandato ancor tutto quel paese, che è fra 
Ravenna, et Rimini, FELSINA: così dice Catone: ma Sempronio soggiunge dalla 
città di Felsina, hora Bologna detta, insin al fiume Rubicone, cosa che par più 
verisimile. Et questo fu il primo nome, che ritrovo di questa Regione. Fu poi ad-
dimandato il detto paese, et etiandio più oltre, Flaminia, o sia Gallia Flaminia, 
secondo Catone, ma la cagione di tal nome non la dice. Io crederei c’havesse ot-
tenuto questo nome dalla via silicata, et rassettata da C. Flaminio console Ro-
mano, come narra Strabone nel 5. lib. et Livio nel 9. delle guerre de’ Macedoni. 
Onde narrano, che havendo C. Flaminio soggiogato i Liguri, et fatto pace co’ vi-
cini popoli, non potendo patire, che i vittoriosi soldati fossero otiosi, vi fece sili-
care, et rassettare la via da Roma per Toscana, et l’Umbria insino a Rimini. Et 
così sono di tal opinione, che fosse talmente detta Flaminia dalla detta via, et poi 
Emilia insino a Piacenza, come dimostra Livio, et Strabone, com’è detto ne’ detti 
luoghi, perché M. Lepido Emilio condusse la via da Piacenza ad Arimine per 
[289v] congiungerla con la Flaminia condotta da Roma da C. Flaminio ad Ari-
mine, la qual fu poi rassettata da Augusto, secondo Svetonio, avvenga che il cor-
rotto testo di Livio dica insino ad Arezzo, che vuol dire ad Arimine, come bene 
ha notato Filippo Beroaldo ne i Commentari sopra Svetonio. Et così io nominerò 
il paese dalla Foglia ad Arimini Flaminia, et poi Emilia. Ben è vero che ritrovo, 
che fosse nominato tutto il paese che si trova fra il fiume Rubicone, et l’Alpi, che 
partono l’Italia dalla Gallia, da Livio in più luoghi, tanto innanzi la seconda 
guerra de’ Cartaginesi contra Romani, quanto ne’ tempi di quella, et etiandio 
dopo essa, Gallia Cisalpina, per essere stata habitata lungo tempo da Galli Boij, 
Insubri, Cenomani, et da altre simili generationi, come similmente dimostra Po-
libio nel 4. lib. secondo la traduttione di Leonardo Aretino, et nel secondo, se-
condo Perotto, ove così dice. È questo paese (dicendo del detto tratto) una bella, 
vaga, amena, et continoata pianura stretta fra l’Apennino, et l’Alpi, in due parti 
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dal Po divisa, il qual con grande abbondanza d’acque per il mezo d’essa scende, 
et al fine mette capo nel mare Adriatico. Già habitarono in questo paese i Tosca-
ni edificandovi 12. città. Poi trapassando l’Alpi i Galli, et scendendo in questi pa-
esi, et havendone scacciato i Toscani, quivi si fermarono: da i quali fu poi nomi-
nato tutto questo paese Gallia Cisalpina, cioè di qua dall’Alpi. Furono i primi 
popoli Galli, che habitarono in questi luoghi, (et primieramente fra l’Alpi, et il 
Po) i Lai, poi i Lebetij, Insubri, Cenomani, co i Veneti; ma questi non erano Gal-
li, conciò fosse cosa, che era un’altra generatione venuta quivi di Paflagonia. Poi 
fra il Po, et l’Apennino habitarono gli Anani, i Boij, Egoni, et Senoni, i quali fu-
rono gli ultimi di tutti i Galli (quanto però all’habitatione) per esser vicini al ma-
re Adriatico. Delle quali fu Sena la loro principal città. Il che conferma Livio nel 
5. lib. scrivendo, che fossero soggiogati gli Hetrusci da i Galli presso il fiume Te-
sino. Et anche Trogo nel 20. li. dice, che essendo scesi i Galli Senoni nell’Italia, 
et havendo scacciati i Toscani edificarono Milano, Como, Brescia, Trento, Vero-
na, et Vicenza. Delle quali città a i suoi luoghi si dirà. Fu poi partita questa Gal-
lia Cisalpina da gli antichi in due parti, cioè in Cispadana, et Traspadana, o vo-
gliamo dire di qua dal Po, et di là. Delle quali parti lungamente ne scriverò nella 
seguente Regione. Fu etiandio parte di questo paese di Romagna, addimandato 
Gallia Togata da gli antichi, secondo Catone, Sempronio, Plinio, et Tolomeo, il 
qual vi mette termine da un lato Piacenza, et il fiume Rubicone dall’altro, et poi 
quindi a Ravenna lungo il lito del mare Adriatico i Galli Boij, stringendovi den-
tro tutte le bocche del Po, con le quali entra nel Mare. Ma Plin. Catone, et Sem-
pronio descrivono la Gallia Togata da Ancona a Rimini, et anche più oltre insino 
al Rubicone. Si dee avvertire, che Livio sempre adimanda Gallia tutto quel pae-
se, ch’è oltre il Rubicone, e quando gli pare, nomina gli habitatori di esso, se-
condo che gli pare a proposito, sì come gl’Insubri, Boij, et altri popoli. Biondo 
vuol che fosse nominata questa Regione, di Rimini dicendo da Livio esser così 
nominata nel 24. libro, quando scrive, che toccasse Rimini in provincia a Sem-
pronio Pretore. In vero pare a me, che sia in errore Biondo, conciosia cosa, che 
se ben Livio dice, che toccasse Rimini in provincia, non però [290] dice che fos-
se questa Regione chiamata di Rimini. Onde (come a me pare) non si ricordava 
tant’huomo, che Livio suole sovente usare tal modo di scrivere, cioè che toccasse 
la tale città in Provincia, o sia la tale impresa al tale, volendo dinotare i Romani 
mandare i Pretori, o altri maestrati co i soldati contra quella Città, o popolo che 
erano ribellati, overo haveano loro provocati contra se stessi, o vero per mante-
nerli nella fede del popolo Romano, come chiaramente si vede nel trentesimo-
nono libro, quando dimostra che L. Postumio pretore, havesse havuto in Pro-
vincia Taranto, cioè, che gli fu commessa l’espeditione di Taranto: conciosia co-
sa, che non fu mai addimandata Puglia, né altra Regione di Taranto. Là onde, 
quando Livio dice toccò in Provincia tal città, indendesi tal impresa fu commes-
sa al tale di tal Città, o di tal popolo. Volendo adunque descriver questa Regione, 
li nominerò primieramente Umbri per la cagione detta nella precedente Regio-
ne, Gallia Togata, secondo Tolomeo, et parte di essa Senoni, cioè dalla Foglia al 
Rubicone. Imperò che arrivano detti Senoni, insino a quelli, et poi Galli Boij, dal 
Rubicone insino nella Lombardia, et anche Flaminia, et Emilia, come dimostre-
rò a parte a parte. Per qual cagione fosse ella addimandata Gallia Togata breve-
mente lo dimostrerò. Essendo i Galli Senoni, et parimente i Boij, nuovamente 
passati nell’Italia, et quindi havendone scacciati i Toscani (come è detto) et ha-
bitandovi, cominciarono a poco a poco pigliare i civili costumi de i Romani, non 
solamente del modo di vivere, ma altresì del conversare, et vestire: et vedendo 
quegli esser togati, anche eglino pigliarono le toghe, (che erano i vestimenti de i 
Romani,) cosa che non fecero gl’Insubri, et Cenomani, et altri Galli. Et per tanto 
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furono poi addimandati Galli Togati, et questo paese Gallia Togata, che trascor-
re da Ancona a Rimini secondo Catone, et Sempronio, ma secondo Tolomeo, dal 
Rubicone, a Piacenza, il quale io voglio seguitare, perché pare anche a me, che 
meglio si accordi con Livio, che non nomina Gallia, eccetto che passato il Rubi-
cone, cominciando dal detto fiume insino all’Alpi. Hora ho a dimostrar la cagio-
ne, per la quale fosse al fine nominato questo paese (di cui voglio scrivere) Ro-
magna. Si dee sapere qualmente nell’anno cinquecento e cinquantasette della 
Salute nostra, fu fatto un Maestrato nominato Essarco, da Giustino Imperatore, 
(che significa supremo Maestrato) et fu mandato nell’Italia con tanta autorità, 
che altresì havea parte nella elettione del Papa. Durò tal Maestrato (come dice 
Biondo nell’undecimo libro dell’historie,) 175. anni insino ad Astolfo Re de i 
Longobardi, che prese Ravenna. Essendo in colmo detto Maestrato, costante-
mente servarono la fede dell’Imperadore, et dierono ubbidienza a i Pontefici 
Romani, tutte le città di questa Regione, etiandio combattendo arditamente 
contra i Longobardi, et altri nemici de i Romani. Et furono dette città; Ravenna 
Seggio de gli Essarchi, Cesena, Cervia, Forlì, Brittenore, Faenza, Imola, e Bolo-
gna. Benché ancor fosser molte altre città sotto questo Essarcato come Modena, 
Reggio di Lepido, Parma, et Piacenza, secondo il Bibliotecario Agnello, Biondo, 
Platina, et il Sabellico. Perseverarono adunque le sopradette città in gran co-
stanza, et fedeltà della città di Roma, insino a tanto, che da gli Essarchi potero-
no [290v] sperar aiuto. Essendo poi abbandonate da gli Essarchi per loro dapo-
caggine, anche elle furono costratte di pigliare il giogo de i Longobardi. Et così 
(avvenga che mal volontieri) stettero soggette a quei insino che Pipino Re di 
Francia scese nell’Italia con validissimo essercito, et costrinse Astolfo Re de’ 
Longobardi a presentar tutte le città dell’Essarcato al Pontefice R. Poi essendo 
partito d’Italia il Re Pipino, alzando il capo Astolfo, et dopo lui Desiderio suo 
successore contra il Pontefice, passò Carlo Magno nell’Italia, et prese Desiderio, 
et lo mandò prigione in Francia, et egli andò a Roma, ove fu coronato dal Ponte-
fice della corona dell’Imperio Romano con grande allegrezza di tutto il popolo 
Rom. Il che fatto confermò esso tanto quanto havea fatto il suo padre, con A-
driano Pontefice. Et perché Ravenna insieme con quell’altre città di questo pae-
se si eran sempre dimostrate fedeli alla città di Roma, et arditamente haveano 
combattuto per quella, et per lo Pontefice, volse il Pontefice col nuovo Impera-
dore, che fosse tutta questa regione addimandata Romagna. Et così dall’hora in 
qua ella talmente è stata nominata. Descritti i nomi, et le cagioni d’essi di questa 
Regione, hora le disegnerò i termini. Cominciando adunque dalla Foglia fiume 
(termine della Marca Anconitana, et principio di questo paese) trascorrerò insi-
no al fiume Scultenna (hora Panaro detto) benché secondo alcuni altre volte non 
passasse questa Regione il fiume Santerno, che è di qua da Imola, et secondo al-
tri più oltre trascorresse dal fiume Panaro (come dimostrerò poi nelle loro posi-
tioni.) Sarà adunque la sua lunghezza dalla Foglia al Panaro: et la larghezza dal 
monte Apennino al mar Adriatico, et etiandio la Padusa palude di qua dal Po, et 
oltra al Po, le paludi de i Veronesi, et Padoani insino all’ultime bocche del Po 
(hora Fornaci addimandate.) Così dall’Oriente il fiume Foglia con la Marca An-
conitana, dal Meriggio il monte Apennino con la Toscana, dall’Occidente il fiu-
me Panaro con la Lombardia, poi le paludi de i Veronesi, et Padoani, insino alle 
Fornaci con parte del mar Adriatico dal Settentrione; avvenga che ancor quella 
parte del lito, che comincia alle Fornaci insino a Ravenna per la piegatura del 
mare, o sia il termine di questo golfo di Vinegia, che fa in questi luoghi, alquanto 
sia dall’Oriente, per rispetto del paese quivi contenuto. Adunque questo paese 
costretto fra detti termini lo nominerò Romagna, ma non tutto Flaminia, né e-
tiandio Senoni, né Boij, né Gallia Togata, conciosia cosa che solamente fu nomi-
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nato Flaminia il paese lungo la via Flaminia, insin a Rimini; e poi Emilia oltre di 
quella; et Senoni insino al Rubicone; et Boij dal Rubicone con parte di Lombar-
dia, come si dimostrerà. Et parimente è nominata Gallia Togata solamente di 
qua dal Po. Furono etiandio chiamati alcuni luoghi oltra il Po, Senoni, Boij, E-
goni, Trigaboli, et Assagi, secondo che si vedrà nella Romagna di là dal Po, che 
habitarono i detti luoghi, come dimostra Polibio nel 2. li. Et perché forse 
qualch’uno di curioso ingegno potrebbe adimandar qual sia la cagione ch’io 
metta i termini oltra il Po a questa Regione insino alle paludi de i Veronesi, e 
Padoani, overo insin alle Fornaci, imperò che par pur ragionevole, che siano po-
sti al Po; così rispondo, ch’io ritrovo, che non passassero i Veneti il fiume Ladice 
da questo lato, e che tutto il paese di qua dal detto fiume già fosse habitato da gli 
Assagi Toscani, come dimostra Pli. nel 3. li. et poi quindi scacciati quelli da i 
Galli, habitassero quivi essi [291] Galli, secondo Livio nel 5. lib. ove dice. Seno-
nes recentissimi advenarum ad Ufente flumine, usque ad Athesim fines habita-
vere. Là onde essendo stato questo paese da i Toscani posseduto, et poi da i Gal-
li, et essendo etiandio fuora de i Veneti, adunque rimane in questa nostra Re-
gione, hora Romagna addimandata. Et per tanto io la nominerò Romagna Tan-
spadana, o sia oltre il Po. Et perché io avanti dissi essere alcuni, che vogliono, 
c’havesse la Romagna di qua dal Po i suoi termini di là dal Panaro, di qual opi-
nione è Peregrino Prisciano Ferrarese nel 1. lib. dell’antichità di Ferrara, dicen-
do, che passassero il Bondeno, et arrivassero all’Olmo formoso, ove hora è la 
fosse Burana, et che anticamente non entrava il Regno, né etiandio il Panaro nel 
Po, ma nella Padusa palude, essendovo posti tali termini fra la Romagna et 
Lombardia, da Vitaliano Papa, et poi confermati da Adriano suo successore, così 
si può rispondere, che par cosa più convenevole, che fosse terminata questa Re-
gione da un famoso fiume, sì come l’altre, cioè al Panaro, secondo la consuetu-
dine de gli antichi habitatori d’Italia, come dimostrano i provati scrittori, et non 
da un albero, per esser cosa, che presto passa, il che non fanno i fiumi. Et ben-
ché Panaro in quei tempi non sboccasse nel Po, era però fiume nominato da gli 
antichi, secondo ch’io scriverò al suo luogo. Alle parole del Prisciano, direi, che 
Vitaliano Papa non constituì i termini fra la Romagna, et Lombardia, ma sola-
mente fra i luoghi ove era Ferariola. Conciò fosse cosa, che Vitaliano fiorì circa 
l’anno 657. et Adriano circa del 772. et il primo fu ne’ tempi di Costantino VI. 
Onde non erano ancor posti questi nomi di Romagna, né di Lombardia a queste 
due Regioni, i quali poi vi furono posti, com’è detto di sopra, da Carlo Magno 
coronato Imperatore da Leone III. Papa, nell’anno di nostra salute 800. et così 
par chiaramente, che non terminasse Vitaliano detta Regione, ma detti luoghi 
particolari, et parimente facesse Adriano approvandogli. Era detto Olmo formo-
so un antichissimo, et grossissimo albero piantato oltre al Bondeno, poco lonta-
no dalla Fossa Burana. Assai habbiamo parlato di questi termini, onde passare-
mo hora a descriver parte delle lodi di questa Regione, et poi entraremo alla 
particolar descrittione di essa. In poche parole Cicerone nella 3. Filippica ab-
braccia le lodi di questa nostra Regione così. Nec vero de virtuti, constantia, et 
gravitate Galliae taceri potest. Etenim ille flos Italiae, illud firmamentum Impe-
rij Romani, illud ornamentum dignitatis. Non si può tacer della virtù, costanza, 
et gravità della Gallia. Conciosia cosa ch’ella è il fiore dell’Italia, il firmamento 
dell’Imperio Romano, et l’ornamento della sua dignità. Et questo dice della Gal-
lia Cisalpina, che comincia al Rubicone, e trascorre all’Alpi, com’è dimostrato, 
ov’è riposto anche questa nostra Regione, la quale certamente deve esser lodata 
per l’eccellenza delle cose, che in essa si ritrovano. Et primieramente ha il suo 
territorio molto fertile, et producevole di tutte le cose necessarie per il vivere, et 
anco delitie de i mortali. Quivi veggonsi larghi campi, ornati di fruttiferi alberi 
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d’ogni maniera, ameni colli pieni di viti, fichi, olivi, et di altre sorti di frutti. Vi 
sono folti boschi, et prati con belli cespugli per la cacciagione, medicinevoli ac-
que in più luoghi, Saline da confettare il sale circa il lito del mare, et similmente 
altrove. Il mare con molti fiumi per [291v] navigare, et pescare, minere di metal-
li, con molte altre nobili cose, che sarei non solo lungo, ma lunghissimo in de-
scriverle hora, le quali di mano in mano narrerò a i suoi luoghi. Ritrovansi e-
tiandio huomini di grand’ingegno, di buon aspetto, et di corpo robusti, et forti, 
disposti non solamente a trattar l’armi, ma anchora alla scienza, et a trafficar 
mercatantie. Assai altre cose haverei da dimostrar di questa Regione, che lascio 
per narrare a i suoi luoghi particolari. Onde comincierò. Passato adunque il 
fiume Foglia, fra poco spatio, a man destra della via Flaminia appare sopra un 
colle, che risguarda all’Oriente con un lato, et con l’altro al Settentrione, et il 
mare Adriatico un superbo palagio chiamato Poggio Imperiale, per esservi stata 
posta ne’ fondamenti la prima pietra da Federico III. Imperatore a’ prieghi di 
Costanzo signor di Pesaro. Et poi aggrandito, et di più begli edifici ornato da 
Francesco Maria della Rovere Duca d’Urbino, e signor di Pesaro. Il perché tal-
mente è stato fatto bello, che par habitatione da Imperatore. Quivi veggonsi or-
natissime habitationi con fontane, che da ogni lato mandano acque per quelle, et 
fra l’altre una, che fa un bagno per il trastullo dell’huomo. Tacerò i vaghi giardi-
ni, che son congiunti con detto palagio, ne’ quali oltre all’ornato, da quelli ritro-
vansi d’ogni maniera d’alberi fruttiferi, et parimente le Topie coperte d’ogni spe-
cie di viri. Sarei molto lungo s’io volessi descriver l’ordine delle pareti di busso, 
mortella, rose, ramerini, et d’alloro, dalle quali sono partiti, et anche intorniati 
detti giardini. In vero par questo luogo un delitioso paradiso. Salendo poi alla 
destra mano della Foglia vi è un pozzo. Poi fra detta Foglia, et il fiume Conca 
appar monte Luro molto nominato, per esservi stato rotto l’essercito di Nicolò 
Piccicino, come scrive Biondo. Scendendo alla via Flaminia scorgesi il monte di 
Pesaro, che mira al Mezo giorno, da gli antichi Promontorium Focarae detto; il 
qual è molto pieno di vaghe vigne, onde se ne cavano soavi vini, et fichi, et olio 
d’ottimo sapore con altri buoni frutti. Sono sopra questo monte quattro castelli, 
cioè Granaruolo, Castel di Mezo, Gabizze, et Firenzuola. A man sinistra di detta 
via, di riscontro a questo monte sopra il colle si dimostrano alquanti castelletti, 
chi in qua, et chi in là, sì come Tomba, Pian del Monte, monte Calvo, Piè del 
Campo, Sasso Corbaro, et Macerata di Monte Feltro. Scendendo alla via, et pas-
sando verso l’Occidente sotto il monte di Pesaro, si arriva alla Catolica, contrada 
di taverne per li viandanti, con una assai forte torre. Al lito del mare, essendo la 
marina quieta, et piacevole si scorge in dette acque marine le mura, con le som-
mità delle torri, et d’altri edifici della città di CONCA, già molto tempo dal mar 
sommersa. Poi ne’ Mediterranei sopra l’alto colle si vede Gradara bel palagio, et 
forte, fatto da Sigismondo figliuolo di Pandolfo Malatesta signor di Pesaro; così 
detto, sì come Grato aria, per esser luogo molto dilettevole da pigliar piacere. 
Egli è intorniato questo colle, di Viti, et di fruttiferi alberi. Alle radici di questo 
colle esce un picciolo fiume, il qual parte la via, et parimente il territorio di Pe-
saro, et di Rimini; il quale è congionto insieme con un ponte di pietra, et poi po-
co sbocca nel mare. Oltre la Catolica, prima si vede il fiume Vintinella, che passa 
alla marina, et poi Conca fiume, Crustumium nominato da Plinio nel 3. lib. nella 
ottava Regione, et [292] similmente è detto da Lucano nel 2. libro, Crustu-
miumque rapax. Scende questo fiume dall’Apennino, e qui finisce nel mare. Più 
oltra ritrovasi presso il lito del mare, alle radici dell’alte ripe, una vaga fontana 
di chiare acque, et più oltra se ne ritrova un’altra, alla salita delle ripe, volendo 
seguitare la via Flaminia, ove comincia la bella, et dilettevole pianura, qual è fra 
il lito del mare, et il monte Apennino, vicino a Rimini dieci miglia: nel cui mezo 
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scorre la via Flaminia, rassettata con ghiara, et bitume da Flaminio per maggior 
parte. Et quest’amena, et vaga pianura sempre più si allarga, quanto più verso 
l’Occidente s’estende, e così sempre accresce lungo le radici insin all’Apennino 
insin all’Alpi, che partono l’Italia dalla Gallia continuando per mezo di quella la 
via Flaminia, insino a Rimini, ove comincia la via Emilia, et trascorre insino a 
Piacenza. Trappassa questa Campagna il Po, et s’allarga insino all’Alpi, che par-
tono l’Italia dalla Germania, et etiandio passa nell’Istria (come poi dimostrerò.) 
È questa nobilissima pianura triangolare, come scrive Polibio nel 2. libro, segui-
tando la traduttione del Sipontino. Onde talmente la pinge. Ritrovasi una pianu-
ra fra l’Alpi, et l’Apennino, et ameni campi, sopra tutti i campi, non solamente 
d’Italia, ma di tutta Europa, di forma triangolare. Del qual triangolo ne forma 
un lato l’Apennino, et l’altro l’Alpi, qual si congiungono in un bello, et 
grand’angolo, o cantone. Poi partendosi l’un dall’altro dalla detta congiuntione, 
tanto quanto s’aprono, et si discostano insieme, tanto maggiormente scendono 
al mare Adriatico. Il cui lito forma la base di questo triangolo, et talmente si fini-
sce detta pianura. Comincia adunque a Sena, hora Senogallia, et talmente gi-
rando intorno al golfo di Vinegia, ivi finisce come si vede. Dice Polibio haver 
principio questa pianura a Senogallia, nondimeno si ritrovano però da Senogal-
lia insino a questo luogo, di cui ho scritto, alcuni piccioli colli nel mezo, sì come 
fra Pesaro, et la Catolica, che alquanto partono, pur si può dire, che ivi comin-
ciano per non vi esser gran monti fra essa. Ma in vero la continuata pianura qui-
vi ha il suo principio oltra la Catolica presso la via Flaminia (secondo ho detto.) 
Poi a man sinistra della detta via sopra i colli vi è San Giovanni in Maregnano, 
Mondaino, Saludetio, monte Gridolfo. Poi si scorge sopra l’aspro monte Germa-
no, Tauleto, Pian di Castello, Castel nuovo, Monte Taveso, Certaldo, che fu pa-
tria di Pietro Turco huomo ben letterato, Piagnano, di cui uscì Francesco co-
gnominato da Piagnano, valoroso capitano, et di lettere ornato, la cui memoria è 
fatta dal Biondo. Seguita poi Pian di Melestrato illustrato da Carlo, eccellente 
capitano di militia d’Innocentio Ottavo Pontefice Romano. Evvi etiandio in que-
sti luoghi Pietra Rubbia, et Carpegno, da cui è nominato quell’altissimo monte 
detto di Carpegna, ove sono buoni pascoli per gli armenti, et mandre di animali 
ne’ tempi della state. Nacque quivi Guido, di cui ne fa memoria Dante nel deci-
moquarto canto del Purgatorio, quando dice. 

Pier Traversaro, e Guido da Carpegna. 
Fu costui, secondo il Landino, huomo nobile, che non havea alcun pare in libe-
ralità. Egli è partito questo monte dall’Apennino dal fiume Marechia, et supera 
tutti gli altri monti d’Italia, che sono divisi dall’Apennino, con la sua altezza. 
[292v] Sotto cui vi è Castellara, monte Cerognono, et il monasterio Sestino. Pen-
so che sia monte Cerognono, mons Cigunus, da Strabone nel quinto libro de-
scritto. Et ciò me lo fa credere tanto la conformità del nome, quanto i vestigi di 
molti antichi edifici, che son quivi. Passato poi il fiume Conca, a man destra di 
esso si vede San Clemente, Aggello, Coriano, monte Scutulo, Albareto, Gesso, 
Tomba di Gaiana, monte Zardino, Sasso, monte Germano, monte de’ Tasi, mon-
te Copiolo. Scendendo alla via Flaminia, a man sinistra vi è la Chiesa della Trini-
tà. Anche sono alla destra del fiume Conca alquanti castelli, che risguardano la 
sinistra ripa del fiume Marechia, cioè Seravalle, Verruchio, San Marino. Et sono 
questi castelli sopra l’altissimo monte, sotto il quale nasce Conca fiume. Salendo 
alquanto nel paese di monte Feltro, appar monte Maggio, Macerata, Pietra Acu-
tula, Torano, et San Leo, seggio del Vescovo. È posta questa città sopra un alto 
monte, da ogni lato sfaldato, eccetto che da uno, per il quale si salisce, e talmen-
te fu fatto dalla natura, che par cosa inespugnabile. Et per tal ragione vi mandò 
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Francesco Maria della Rovere Duca d’Urbino, et Signor di Pesaro, et di Senega-
lia gran parte dei suoi tesori, sì come a luogo fortissimo, essendogli mosso guer-
ra da Lione Decimo Pontefice Romano, per far Signore di Urbino, et di tutto lo 
Stato, che teneva detto Francesco Maria, Lorenzo de’ Medici suo nipote. Et es-
sendosi partito detto Duca del suo stato, acciò non patissero male i popoli di 
quello; et essendo stato lungamente assediata questa città da i soldati del Papa, 
fu chiaramente veduto, che non è cosa tanto forte, che con ingegno non si possa 
ispugnare, al fine drizzando le scale ad una di quelle alte rupi alcuni animosi 
soldati, et di mano in mano assicurandole nel sasso tagliato con lo suo scarpello, 
vi posero tante scale l’una sopra l’altra, talmente assicurate, che arrivarono alla 
sommità della rupe. Il che fatto, aspettando il tempo opportuno, cioè quando 
fortemente piovesse, salendo senza moto alcuno, entrarono nella città, ritrovan-
do gli habitatori senza timore alcuno, credendosi esser sicuri. Et così fu pigliata 
la città insieme con la fortezza. Vero è, che morto Lorenzino, la diede Papa Lio-
ne con molti castelli del territorio d’Urbino a’ Fiorentini. I quali, essendo poi ri-
tornato nel suo stato Francesco Maria, a lui le restituirono. Non ritrovo memo-
ria di questa città, eccetto che nel sesto libro dell’historie di Luitprando, ove 
scrive, che a questo luogo fuggì Berengario, et Vuila per paura di Ottone Impe-
radore, quando così dice. Otho Papiae navem conscendit, ac per Eridiani alveum 
Ravenam usque provenit, indeque progrediens monte Feretratum, quod oppi-
dum S. Leonis dicitur (in quo Berengarius, et Vuilla erat) obsedit. Seguita poi 
Scaulino vecchio, Soane, Pena di Billi, et Maiolo. Furono questi due ultimi ca-
stelli saccheggiati, e mal trattati da Giovannino de’ Medici Capitano de’ Cavalieri 
di Lione Papa Decimo, nell’anno 1522. Sono etiandio in questi vicini luoghi Ci-
conara, Montirono, et Mercato de’ Ranchi. Scendendo al lito del mare, ritrovasi 
l’antica città di RIMINI, detta Ariminum da Catone, Polibio, Strabone, Plinio, 
Livio, Pomponio Mela, Appiano Alessandrino nel primo, secondo, terzo, e quar-
to libro delle guerre civili, Cornelio Tacito nel 19. lib. Procopio nel terzo, Agathio 
nel primo, [293] Antonino nell’Itinerario, Tolomeo, et da molti altri scrittori. Fu 
questa città, secondo Catone, edificata da i compagni d’Ercole Egittio, et talmen-
te nominata da Ercole, conciò fosse cosa, che Ar, overo Ari, è il cognome 
d’Ercole prefato, che dinota in lingua Egittia, Ebrea, et Aramea (secondo Annio) 
Lione, et Imini, per opinione di Samuele Talmudista, et etiandio di San Girola-
mo, che vuol dire, annoverare, che suona in Latino il Lione, overo detto Ercole, 
che annoverava quelli, che si affrettavano di passare all’espeditione d’Italia con-
tra i Tiranni. Altri dicono, che fosse così dimandato dal fiume Arimine, che lo 
bagna. Altri, che traesse detto nome dall’armario de’ Romani, ch’era quivi; im-
peroché quivi posavano l’armi i capitani, ritornando dalla guerra, volendo pas-
sare a Roma. In vero non pare a me questa buona ragione, perché lasciavano i 
capitani l’arme oltra il Rubicone, come dimostrerò più in giù. Vuole Strabone, 
che fosse questa città de gli Umbri, come Ravenna; et che poi fossero parimente 
ambedue colonie de’ Romani, scacciati quindi detti Umbri. Il che conferma Livio 
nel 15. libro, ove dimostra che fosse dedutta colonia da’ Romani insieme con 
Benevento. Et ciò fu ne’ tempi di Tolomeo Lagi Re d’Egitto, secondo Eusebio, 
essendo Consoli Romani P. Sempronio, et Appio Claudio, d’anni 282. inanzi 
l’avenimento di Christo al mondo. Et perché dice Livio nel detto luogo, che fosse 
dedutta Colonia Arimino nel Piceno, havendo io dimostrato esser i termini di 
esso Piceno al fiume Isauro, o sia Foglia, come si dice, avenga che secondo al-
quanti geografi fossero anco più oltre, o ad Elio fiume, o ad Ancona: par più to-
sto si dovesse dire, secondo Strabone, che fosse ne gli Umbri, che nel Piceno. 
Così direi, che forse in quegli antichissimi tempi, quando furono condotti nuovi 
habitatori quivi da i Romani, era annoverato Arimino nel Piceno, e che non era-
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no stati posti detti termini, che poi vi furono disegnati, et descritti da Strabone, 
da Plinio, et da Tolomeo. Et forse era contenuto Arimino in quegli antichi tempi, 
com’è detto, nel Piceno, sì come poi ne’ Galli Senoni, come scrive Tolom. Etian-
dio si potrebbe dire, che fosse annoverato nel Piceno per la vicinità, che è da 
Rimini al detto, et per esser più volgato questo nome di Piceno, che de gli Um-
bri, ch’erano di qua dall’Apennino: conciò fosse cosa, ch’erano tanto potenti i 
Picenti (secondo Plinio) che essendo divenuti amici del popolo R. gli proferirono 
da 360. mila huomini, secondo che scrissi di sopra. Forse che ancor si potrebbe 
tener così, cioè che fossero tutti questi paesi soggetti a’ Piceni, e per tal cagione 
fossero annoverate dette città fra essi. Furono alcuni, che dissero, che fosse fab-
bricata questa città da Ottaviano, et certamente dimostrano questi tali non ha-
ver veduto Livio nel luogo di sopra citato, ove dinota che la fosse deduta Colo-
nia, avanti che Ottaviano vedesse il sole oltra di 200. anni: conciò fosse cosa, 
che fu dedutta colonia essa città avanti l’avenimento di Christo da 282. anni 
(come è detto.) Ancor questi tali non hanno letto Livio, il quale in più luoghi fa 
honorevol memoria di Rimini, e massimamente nel 27. lib. annoverandola fra 
quelle 18. colonie, che dierono aiuto a i Romani, essendo afflitti, et molto trava-
gliati da Annibale, dandogli danari, et etiandio soldati. Et parimente non 
l’hanno veduto nel 31. libro, et altrove. Bene è vero, che Ottaviano la ornò di 
sontuosi edifici, et tra gli altri, vi fece il superbo [293v] ponte, che insino ad 
hoggi in piedi si vede sopra il fiume Rimine, di cui poi scriverò, et parimente fe-
ce l’arco. Ne parla etiandio altrove Livio, di detta città, sì come nel 21. lib. et nel 
109. et Cesare ne’ suoi Comentari, et anche Lucano. Fu grandemente assediata 
da Vitige Re de’ Gotti, e valorosamente difesa da Giovanni Vitaliano, Capitano di 
Giustiniano Imperatore, come scrive Procopio, et Biondo. Quivi fu raunato un 
Concilio ne’ tempi di San Girolamo, ov’egli si ritrovò presente, che fu poi ripro-
vato dalla Chiesa Romana. È posta questa città nella pianura, havendo dal Mezo 
giorno ameni, et fruttiferi colli pieni di viti, olivi, fichi, et altri fruttiferi alberi, da 
i quali si cavano buoni vini, et saporiti frutti. Ha poi dall’Oriente, et Occidente 
larghi campi, che producono grande abbondanza di frumento, et d’altre biade. 
Poi dal Settentrione è bagnata dal mare Adriatico. Abbonda assai delle cose ne-
cessarie per il vivere dell’huomo. Veggonsi in essa assai sontuosi edifici, de i 
quali è quell’artificioso Arco fatto da Ottaviano alla porta, che mira all’Oriente 
verso Pesaro, ove sono quelle lettere intagliate, che così dicono. Cos. Septimio 
designat. Octavo. M.V. celeberrimeis Italiae vieis consilio Senat. Pop. Così ho ri-
trovato scritto. Ma così giace. Cos. Sept. Designat. Octavum. V. Celeberrimeis 
Italiae vieis consilio. Senatus Pop. Ta. C.S. Us. Nileis. Poi in un altro luogo così 
si ritrova scritto. Imp. Caesar divi Iul. Fi. Augustus Pontif. Max. Cos. XIII. Trib. 
Pont. XXVII. P.P. Murum dedit curante L. Turno secundo Aproniani praef. 
Urbis. Fi. Acteo. V.C. Corest. Plam. et Piceni. Vedesi altresì una parte del Teatro 
di mattoni cotti, che risguarda alla marina, qual era quivi anticamente. Si leggo-
no assai epitafi, onde si dinota l’antichità di essa. Veggonsi anche alcuni sontuo-
si palagi, edificati per maggior parte dalla nobile, et illustre famiglia de i Malate-
sti. Evvi etiandio quella bella fontana nella piazza, da cui escono chiare, et dolci 
acque. Fu soggetta questa città a i Romani insino che durò la maestà 
dell’Imperio loro, et parimente ubbidì a gli Essarchi di Ravenna, insin che si 
mantenerono nella loro grandezza, et poi anch’ella sottopose il collo al giogo de i 
Longobardi. I quali scacciati d’Italia, fu soggetta a i Re d’Italia, et poi a 
gl’Imperatori, et a i Malatesti fatti Vicarij da quelli. Il primo de i quali fu Malate-
sta Tedesco instituito Vicario di essa da Ottone Terzo Imperatore, et donogli 
molti castelli, et luoghi per le sue virtù, che fu nel 1002. anni dopo che Christo 
pigliò la carne humana. Più oltre de gli discendenti di questo nobil signore non 
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ritrovo memoria per molti anni, insino ad un altro Malatesta, che fu creato si-
gnor di Ancona nel 1348. Lasciò questo signore tre figliuoli, cioè Mastino, Pan-
dolfo, et Galeotto detto Unghero. Mancato il padre co i dui primi figliuoli, fu in-
vestito Galeotto da Rimini, per le sue eccellenti virtù da Clemente VI. Pontefice 
Romano. Fu questo signore valoroso Capitano, et acquistò la signoria di Cesena, 
di Cervia, et di Giese. Et mancando lui rimasero tre figliuoli, cioè Carlo, Pandol-
fo, et Galeazzo. Risplendea in Carlo gran prudenza, sapienza, et gravità. Onde 
meritò esser lodato da tutti gli scrittori de’ suoi tempi, sì come da Biondo, Plati-
na, S. Antonino, et da molti altri, benché sia vituperato, (et iniquamente però) 
da Mario Equicola ne’ volgari Comentari, che scrive de i Prencipi di Mantova per 
[294] haver fatto gettar nel fiume la statua di Vergillo. Ma al detto Equicola se 
gli dà poca fede per essere stato huomo di poca riputatione. Fu capitano questo 
Signore de’ Venetiani, et de’ Fiorentini. Fu anche huomo nell’armi prode Pan-
dolfo suo fratello, et molto adoperato da Giovan Galenzo primo Duca di Milano; 
et era di tanto animo, che s’insignorì di Brescia, et di Bergamo dopo la morte del 
detto Duca. Lasciò dopo sé Roberto, Sigismondo, et Malatesta. Pigliò la signoria 
Roberto, che talmente si diportò in tutta la vita sua, che meritò di esser lodato 
da tutti sì come santo; conciosia cosa, che servò intiera virginità insino che visse, 
benché havesse moglie, la qual come sorella sempre tenne. Et fu di tanto osser-
vanza verso il seggio Papale, che ad una parola del Papa restituì alla Chiesa Ro-
mana alquanti castelli lasciati a lui da suo padre. Et fu di tanta virtù, che essen-
do il popolo adirato contra di lui per haver restituiti detti castelli, et havendo pi-
gliato l’armi per ucciderlo, venendoli contro con la serena faccia, per tal modo 
s’acchetò il popolo, che posò l’armi. Morì santissimamente, lasciando dopo sé 
gran desiderio di lui. A cui successe Sigismondo, il qual fu molto differente in 
tutte le cose da Roberto; avvenga che fosse valoroso capitano de i soldati. Si ve-
de la sua vita descritta da Papa Pio Secondo, ove narra i suoi vitij, et opere mal 
fatte. Vero è, che nell’ultimo di sua vita, chiese perdono a Iddio con lagrime de’ 
suoi errori, et passò di questa vita da buon Christiano. Il terzo fratello, che fu 
Malatesta novello, tenne la signoria di Cesena, Cervia, et di Brittenoro: et essen-
do letterato, et virtuoso edificò quella sontuosa libraria nel Monasterio di San 
Francesco di Cesena, ove pose nobilissimi libri tutti in carta pecora, et a mano 
scritti, et ornati di belli minij, et fra gli altri, le vite di Plutarco in tre volumi tra-
sferite di Greco in Latino, ove si vede nel principio ciascuna vita, egregiamente 
effigiato colui, di cui v’è scritto ivi. Cosa veramente al mondo rara, anzi rarissi-
ma. Passando all’altra vita questo magnifico signore, lasciò Cesena alla Chiesa 
Romana, con Brittenoro, et Cervia a’ Venetiani, con alquante gravezze di legati 
in perpetuo. Successe nella sinoria di Rimini dopo la morte di Sigismondo, Ro-
berto suo figliuol naturale poi Magnifico detto per le magnifiche opere che fece. 
Fu molto dissimile dal padre, ma simile nel maneggiar l’armi. Riportò gran vit-
torie di più esserciti, et primieramente dell’essercito di Paolo Secondo Papa, es-
sendo Capitano Napolione Orsino, havendolo rotto, et scacciato del territorio di 
Rimini, et havendo anche superato il potente essercito di Alfonso Duca di Cala-
bria presso Velire, ove prese tanti Signori, et Baroni, che fu cosa molto maravi-
gliosa, et gli condusse a Roma avanti il suo carro, ove sedea trionfando. Il che 
fatto passò di questa vita in tanta felicità dopo pochi giorni (essendo giovane,) et 
lasciò due figliuoli naturali, cioè Pandolfo, et Cesare. Pigliò la signoria Pandolfo 
molto dissimile nelle virtudi dal padre. Il qual fu scacciato della Signoria da A-
lessandro VI. Papa. Et quel mancato, ritornò a Rimini, et conoscendo non poter-
si mantenere nello stato, non essendo i cittadini concordi con lui, anzi essendo-
gli contrarij, vendé la città a Venetiani, che li consignarono Cittadella buon ca-
stello con altre cose nel Padoano. Vero è, che poi rotto l’essercito de’ Venetiani a 
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Rivolta Secca da Lodovico XII. Re di [294v] Francia, restituirono detti Venetiani 
Rimini alla chiesa, essendo Papa, Giulio II. Onde fu soggetto alla chiesa insino 
all’anno 1522. essendo fatto Papa Adriano VI. il quale dimorando in Ispagna, 
entrò nella Città secretamente Sigismondo figliuolo di Pandolfo vestito da con-
tadino con un fascio d’herba in spalla, et levando il rumore con alquanti suoi 
amici, s’insignorì di Rimini, et doppo poco anche hebbe la Rocca. Onde Pandol-
fo ritornò in signoria, ma poco vi stette, perché entrato nell’Italia Adriano, fu 
forza che si partisse, et così rimase sotto la chiesa insino al 1527. essendo asse-
diato Clemente settimo in castel sant’Angelo dell’essercito di Carlo V. Imperato-
re, nel qual ritornò con favore d’alquanti cittadini Pandolfo a Rimini, ma poi li-
berato Clemente, bisognò che si partisse. Et così passò poi a Ferrara, ove in po-
vertà visse, et morì. Trasse Pandolfo di Violante figliuola di Giovanni Bentivo-
glio secondo Bolognese sua consorte, Sigismondo, Galeotto, Malatesta, Roberto, 
Annibale, Ginevra, et Isabella. Et talmente è mancata tanta generosa, et magni-
fica famiglia, di cui sono usciti tanti valorosi Capitani di guerra, et tanti savi, et 
prudenti huomini, et etiandio donne, delle quai fu Madonna Paola consorte di 
Francesco primo da Gonzaga Marchese di Mantoa. La qual non solamente era 
bella, et formosa di corpo (conciò fosse cosa, ch’era tenuta la più bella donna 
d’Italia) ma altresì era ornata di molte virtù, et piena di santa vita, di prudenza, 
e di lettere. Et parimente diede gran splendore a questa stirpe Madonna Batti-
sta, bella, savia, honesta, et letterata, con le sue virtù. Hanno illustrato Rimini, 
assai preclari, et nobili ingegni con le loro virtù, et opere; fra i quali è stato Gre-
gorio de’ Frati Romitani, et Pietro, et Giacomo fratelli de’ Pierlioni ornati di let-
tere greche, et latine. Sono usciti anco altri eccellenti huomini di questa patria, 
che sarei lungo in rammentarli. Ora vi sono fra i letterati huomini, Pietro Meltio 
huomo dotto, et curioso, con altri, che si sforzano di mantenere la riputatione di 
tanta antica città. Quivi giaciono le sacrate ossa di San Gaudentio già Vescovo di 
essa, di san Vittore martire, di santa Innocentia vergine, et di san Teodoro mar-
tire, et di santa Martina sua figliuola, et di santo Arduino confessore 
nell’Abbatia di san Gaudentio. Ritornando hora alla principiata descrittione: u-
scendo fuori di Rimini dall’Occidente, vedesi il superbo ponte fatto da Ottaviano 
sopra il fiume Marechia, che congiugne la via Flaminia insieme con la Emilia, et 
parimente la città col borgo. Questo è uno de’ quattro ponti fatti da Augusto nel-
la via Flaminia con grande spesa, et non meno artificio, oltra la moltitudine de 
gli altri ponti, che fece fare in detta via, ch’era per maggior parte silicata di selci, 
et fatta di buon bitume (come anche in più luoghi di essa si vede) che trascorre-
va insino a Roma. Erano detti quattro ponti, il primo questo di Rimini (di cui 
più in giù parlerò) l’altro era presso Narnia sopra il fiume Negra, come 
nell’Umbria dimostrai. Il terzo si vedea sotto Otricolo (che congiungeva amen-
due le rive del Tevere). Il quarto hora si vede sopra il Tevere nell’entrar de i bor-
ghi di Roma, da gli antichi detto, pons Milvius, ma hoggidì ponte Mole. Questo 
ponte di Rimini è tutto di pietre di marmo ben quadrate, et ha cinque Arconi 
con belle sponde sopra, da ogni lato. Egli è in larghezza piedi 15. et in [295] lun-
ghezza 200. In una delle sponde così è scritto, Imp. Caesar Divi. F. Augustus 
Pontifex Max. Cos. XIIII. Imp. XX. Tribunitiae potestat. XXXVII. P.P. Et 
nell’altra parte. Tib. Caesar divi Augusti F. Divi Iuli. N. Augusti Pont. Max. Cos. 
IIII. Imp. VIII. Trib. potest. XVII. dedere. Vedesi poi il borgo. Quivi cominciava 
la via Emilia, come è detto; et così annovererò i seguenti luoghi in essa via Emi-
lia. 

 
VIA EMILIA. 
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Corre adunque sotto detto ponte il fiume Marechia, che scende 
dall’Apennino, et poi sbocca presso le mura di Rimini nel mare Adriatico, et fa 
alquanto diporto, ove entrano piccioli legni, per esser da ogni lato la piaggia. E-
gli è nominato questo fiume da Strabone, Plinio, Catone, et Procopio nel terzo 
libro delle guerre de’ Gotti, Ariminum. Salendo a man destra del detto fiume, 
vedesi sopra gli alti monti Verucchio, prima habitatione de i Malatesti, se creder 
si dee al Biondo, che dice fosse questo nobil castello primieramente consignato a 
Malatesta primo da Ottone Imperatore, e poi altri luoghi con Rimini. Evvi e-
tiandio in questi luoghi Maiuolo, et Bilio, come di sopra è detto. Ritrovasi poi al-
la fontana di cui esce la Marecchia, Ilice castello; et nella sommità del Monte, 
secondo che ho scritto, S. Martino, già detto Acer mons, (come scrive Biondo) 
benché altrove questa cosa non habbia ritrovato, egli è questo castello molto no-
bile, ricco, et pieno di popolo. Il qual sempre s’è conservato costantemente nella 
sua libertà, et mai non è stato soggiogato da alcuno (quantunque sia stato po-
tente). Sono tutte queste montagne vestite di belle, et vaghe vigne, et di fruttiferi 
alberi. E le castelle, che in esse si veggono sono molto ricche, e piene di popoli 
prudenti, industriosi, et savij. Scendendo alla pianura vicina nella via Emilia (di 
cui avanti parlai) si vede S. Giustina, già bella contrada, ma rovinata per le guer-
re ne’ tempi di Papa Paolo Secondo. Di cui altro che la chiesa con una taverna 
hora non si vede. Salendo a’ primi colli dell’Apennino, appare S. Arcangelo nobil 
castello, illustrato dal B. Simone, converso dell’ordine de’ Predicatori, huomo 
buono, e santo, che giace honorevolmente sepolto nella Chiesa di S. Cataldo di 
Rimini. Produce il territorio di questo castello buone, e saporite frutte, e tra gli 
altri rape di smisurata grossezza, da uguagliare a quelle di Terno d’Umbria. Nel 
cui territorio è un’antica canonica, ch’era d’alcuni canonici solitarij, che hora più 
non sono, qual si tiene alla congregatione di Scopetini. Ritornando alla via Emi-
lia, nel mezo di cui è Savignano assai civil castello, molt’abondante di frumento. 
Seguendo detta via, si ritrova esser interrotta dal fiume Plusa, da Plinio diman-
dato Aprusa, che sbocca nella marina sotto Bell’aria, assai nobil palagio, fatto 
da’ Malatesti al lito del mare. Scende questo fiume dall’Apennino. Era antica-
mente quivi nella via Emilia un ponte di pietra, che congiungeva detta via in-
sieme, di cui sin ad hoggi appaiono i vestigi. Più oltre caminando s’incontra in 
un torrente nomato Butrio. A cui vicino a’ colli dell’Apennino vi è Lonzano nobil 
castello, intorniato da ogni lato di begli ordini di viti, olivi, [295v] et altri frutti-
feri alberi. Da i quali (oltre il piacere, et dilettatione, che pigliano gli occhi) 
grande emolumento se ne riporta. Illustra questo castello con le lettere latine et 
volgari, il Fausto detto di Lonzano. Passando più avanti, si giunge al picciolo 
fiume Pissatello, tanto da gli antichi nominato Rubicone, sì come da Strabone, 
Livio, Plutarco, Cesare ne’ commentari, Lucano, Silio Italico nell’8. et da molti 
altri scrittori. Et perché appresso di molti è dubbio, se questo Pissatello sia il 
Rubicone, overo quell’altro, che habbiamo descritto per Plusa, chiaramente lo 
dimostra Strabone nel 5. libro, quando dice. Cesena Isapi fluvio propinqua, et 
Rubiconi cioè: Cesena è vicina all’Isapi fiume, et al Rubicone; conciosia cosa, 
che dall’altro lato ha il Savio (come dimostrerò) et da quest’altro il Rubicone. Là 
onde pare a me, che siano in errore quelli, che altrimenti vogliono tenere. Era 
anticamente sopra questo fiume un ponte di pietra per poter passare dall’una 
ripa all’altra, che hora è rovinato. Questo è quel fiume, che già era termine 
d’Italia, secondo Plinio, et Livio, il quale scrive, qualmente quivi finiva Italia, e 
cominciava la Gallia, di poi che vi furono prolongati i termini dal fiume Esio in-
sin a questo fiume. Vero è, che poi la fu aggrandita insino al Formione fiume di 
Giapidia, et poi anche insino all’Arsia, come dinota Sabellico nel settimo lib. del-
la sesta Enneade, et io inanzi dimostrai. Non era lecito a i soldati, et meno a i 
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capitani rtornando dalla battaglia, a passar questo fiume con l’armi, senza licen-
tia del Senato, et del popolo Rom. altrimenti erano giudicati nemici della Repu. 
Romana, come già vedeasi scritto in una pietra di marmo quivi posta al ponte 
antidetto, che diceva. Iussu mandatuve P.R. Cos. Imp. Trib. Mil. Tiron. Commi-
liton. Arma quisquis es Manipulariaeve Centurio turmevae legionariae hic sisti-
to, vexillum sinito, arma deponito nec citra hunc amnem Rubiconem signa duc-
tum Exercitum, commeatumve traducito. Siquis ergo huiusce iussionis adversus 
praecepta ierit feceritve adiudicatus esto hostis P.R. ac si contra patriam arma 
tulerit, penatesque ex sacris penetralibus asportaverit S.P.Q.R. sanctio plebesci-
ti. S.ve consulti ultra hos fines arma, ac signa proferre liceat nemini. Scrive 
Biondo lui haver veduto detta Tavola di marmo, nella quale era tal prohibitione 
del Senato, et popolo Romano. Ma io sovente quindi passando, et diligentemen-
te cercandola, mai l’ho possuta vedere. Ben è vero, che egli dice, haverla veduta 
istratta dal proprio luogo. Là onde potrebbe occorrere, che la sia stata portata 
altrove, overo di terra coperta in processo di tempo. A questo fiume si fermò Ce-
sare, ritornando dalla Gallia in Italia per passare a Roma, et essendo molto du-
bioso, s’egli dovesse passare con l’armi, o no, et con l’esercito; dopo alquanti 
consigli, vedendo alquanti prodigij, che parevano invitarlo a valicare il fiume, 
deliberò passarlo con l’armi, dicendo, (come dimostra Tranquillo). Eatur, quo 
Deorum ostenta, et inimicorum iniquitas vocat. Iacta sit alea, cioè; Si passi ove i 
prodigij de gli Dei, et l’iniquità de i nemici ci chiama. Sia gettato il dado. Et il 
simile dice Appiano Alessand. nel secondo ibro. Fu questo passaggio principio 
della guerra civile. Onde poi andò a Rimini, et più oltra, come narra Plutarco, et 
Cesare ne’ suoi Commentari, et Lucano nel 1. lib. così. 
[296] 

Iam gelidas Caesar cursu superaverat Alpes, 
Ingentesque animo motus, bellumque futurum 
Caeperat, ut ventum est parvi Rubiconis ad undas, etc. 

In più altri luoghi memora detto Rubicone, et massimamente quando dice, pur 
nel detto libro. 

Puniceus Rubicon, quum fervida canduit aestas, 
Perque imas serpit valles, et gallica certus 
Limes ab Ausonijs disterminat arva colonis. 

Ne parla etiandio Vibio Sequestro d’esso fiume. Quivi anticamente havea il suo 
termine Italia, et cominciava la Gallia Cisalpina, come altresì dimostra Appiano 
Aless. nel 2. lib. et io avanti scrissi. Terminavano similmente a questo luogo (poi 
c’hebbero scacciati quindi gli Umbri i Galli Senoni) detti Senoni, et havevano il 
suo principio i Galli Boij. I quali scacciarono quindi anch’eglino gli Umbri, che 
havevano mandati fuori di questa regione i Liburni, et i Siculi, habitatori di que-
sti paesi, come nota Catone, Sempronio, et Plinio. Entrerò dunque ne’ Galli Boij, 
et più non nominerò i Senoni. 

 
GALLI BOII. 

Havevano questi Boij i loro termini, il Rubicone dall’Oriente, dall’Occidente 
il fiume Lenza, dal Mezogiorno l’Apennino, e dal Settentrione il Po, secondo al-
cuni; ma secondo altri, trascorrevano quindi appresso il lito del mare insino a 
Ravenna, et alle bocche del Po, ove mette capo nel mare; e di quindi passando, 
arrivavano al lago di Garda. Ma io mi accosterò ad amendue l’opinioni, massi-
mamente attendendo alle parole di Plinio nel 14. cap. del 3. lib. dicendo che tra-
scorressero i Boij antedetti da Rimini a Piacenza, havendo alla sinistra il monte 
Apennino, et alla destra il Po, de i quali mancarono 112. Tribu, che eran di tanta 
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forza, che non solamente soggiogarono il paese disegnato da Tolomeo (secondo 
che inanzi ho detto) ma etiandio tutto il paese hora nominato Romagna con Bo-
logna, Modena, Reggio di Lepido con il suo territorio (come chiaramente si può 
vedere in Livio in più luoghi, et etiandio io dimostrerò.) Passato adunque il Pis-
satello, così hora addimandato da gli habitatori il Rubicone, secondo ch’è dimo-
strato: et scendendo alla marina, vedesi la bocca di detto fiume, ove mette capo 
nel mare; et più oltra caminando, appare il porto Cesenatico, disposto solamen-
te a ricevere qualche picciolo legno, per essere tutto questo lito piaggia. Vedesi 
lungo questo lito assai arteficiosi stromenti (da gli habitatori del paese Pantere 
addimandate) da pigliare le anitre selvaggie con le reti nel tempo del verno; et 
massimamente essendo coperta la terra di neve. Onde in grande abondanza se 
ne pigliano. Salendo alla via Emilia, da ogni lato appareno ameni, et fertili cam-
pi, che producono gran copia di frumento, et di altre biade. Si veggono etiandio 
alquante castelle del territorio di Rimini, sì come Roncfredo, et altri simili. Ri-
tornando al lito del mare, passato il Cesenatico, vedesi la città di Cervia di nuovo 
[296v] nome (come anche dice il Volaterrano) posta in questi luoghi paludosi, et 
di cattiva aria, et mal habitata, la quale già fu nominata Phycocle, come chiara-
mente vedesi ne’ privilegi della Chiesa di Ravenna, al cui Arcivescovo è soggetto 
il Vescovo di essa, come a me disse Giovanni Pietro Feretto di Ravenna Vescovo 
di Milo, huomo ornato di lettere Grece, et altresì di molta dottrina di leggi Ca-
nonice, et Imperiali, il qual lungo tempo fu Vicario dell’Arcivescovo. Gli habita-
tori di cui al presente sono per la maggior parte artefici da confettare il sale. Pa-
re questa città una di quelle prime fatte, secondo Dionisio Alicarnaseo nel 1. lib. 
dell’historie di Roma, cioè fortificata d’argini, e tronconi d’alberi, con le capan-
nuzze di cannuzze, et di paglia, per habitatione di quegli artefici. La prima me-
moria, che io ritrovo di questa città, è nel decimo libro dell’historie di Biondo, 
ove annovera le città, et popoli, che dierono aiuto a Felice Arcivescovo di Ra-
venna, qual contendeva del primato con Costantino Pontefice Romano. Et quivi 
nomina i Cerviesi, et Comachesi, secondo che scrive Agnello. Evvi la Chiesa ca-
tedrale a simiglianza d’una Chiesa di villa, avenga c’habbia buoni, et grassi red-
diti. Quivi, fuori della Chiesa, si vede un’antica sepoltura di bianco marmo, fatta 
a guisa d’una piramide lunga sei piedi, ove sono scolpiti due bei fanciulli, che 
stanno in piedi di mala voglia, con una mano tenendo una facella accesa rivolta-
ta a i piedi, et con l’altra sostentando un’arteficiosa ghirlandetta. Poi fra amen-
due così scritto si legge. M. Aur. Mace. Vet. Nat. Delin. ex sub. Opt. sibi et anuo 
victoriae liberatae. Vivus posuit si quis hanc Arc. P. Ex. F.S.S.S.S.A.D.F.C. È det-
ta sepoltura molto antica, che a pena si poteano leggere dette lettere. Altro se-
gno d’antichità non si vede quivi. Se ne cava gran sale di questi luoghi ne’ tempi 
della state, coagulandosi l’acqua marina, et astringendosi insieme per la gran ri-
verberatione del Sole in questo paese, disposto a far tal effetto. E tanto se ne fa, 
ch’è sofficiente per sodisfare alla Romagna, Marca d’Ancona, et a gran parte di 
Lombardia. Di cui ne trahe la Chiesa Romana oltre sessantamila fiorini d’oro 
per ciascun anno. Rammentami, che quindi passando gli anni passati, haver ve-
duto tanti monti di sal bianco, in qua, et in là per le selve (che sono luoghi di-
sposti per confettar il Sale) che mi pareva che fosse impossibile di potersi ritro-
var tanto sale ragunato insieme. Ma mi maravigliai molto più, vedendo nella cit-
tà un monte di sal bianco, che parea di marmo, qual girava intorno piedi 200. e 
saliva in alto 25. cosa da far maravigliar ogni uno, che non habbia veduto simili 
cose. Fu questa città prima della giurisditione della gran chiesa di Ravenna; poi 
per la variatione de’ tempi sotto Bolognesi, sì come l’altre città di questa Regio-
ne, poi sotto Forlì, sotto Polentani Signori di Ravenna, et fulli tolta da Galeazzo 
Malatesta nel 1383. Onde perseverò sotto i detti Malatesti, insino che Malatesta 



 510 

Novello (havendola primieramente ristorata) la diede a’ Venetiani con alquante 
gravezze. I quali la mantennerono sino all’anno 1509. et poi la consignarono a 
Giulio Secondo Papa con Ravenna, essendogli stato rotto l’esercito in Giera 
d’Adda da Lodovico XII. Re di Francia. Et così fu sotto la Chiesa insino all’anno 
1527. Onde essendo assediato Clemente VII. Papa in Castel S. Angelo 
dall’esercito di Carlo V. Imperadore, la ripigliarono i [297] Venetiani, ma dipoi 
nel 1530. restituirono alla Chiesa. Et hora così sta. Fu Vescovo di questa città 
San Gierontio martire, le cui sante ossa riposano nella città di Caglio, fatto pro-
tettore suo. Seguitando il viaggio lungo il lito del mare, dopo cinque miglia, ve-
desi la foce del fiume Savio, Isapis da Strabone addimandato, e da Plinio, et Silio 
Italico nell’ottavo libro, Sapis, quando dice. Hos Esis, Sapisque lavant, parlando 
de gli Umbri. Quivi soleva tenere Augusto una grande armata di navighevoli le-
gni, per sicurezza del mare Adriatico, come scrive Svetonio. Scende questo fiu-
me dall’Apennino molto trabocchevolmente. Onde ne’ tempi della pioggia fa 
gran mali a’ luoghi vicini, poi bagna quasi le mura di Cesena, et così trascorre 
insino a questo luogo, ove sbocca nel mare. Salendo alla via Emilia sopra di 
quella, ne’ primi colli dell’Apennino (che sono pieni di viti, fichi, olivi, et altri 
fruttiferi alberi) vicino alla città di Cesena, vedesi un sontuoso monastero col 
tempio dedicato alla Reina de’ cieli nominato S. Maria del monte; et il suo nome 
è detto, Mons Mauri, da Mauro Vescovo santo di essa città, il quale in quel luogo 
fece vita santissima, che risguarda al Settentrione, et all’Occidente, ove habitano 
i monachi di S. Benedetto. Evvi in detto tempio una molto antica sepoltura di 
marmo sotto l’altare di S. Mauro, ove così è scritto. 

Seia. T.F. Marcellina sibi, et Vibennio Marcellino Filio viva posuit. 
Quod voluit, et potuit. Quod potuit, et voluit. 

È lunga questa sepoltura sei piedi, larga et alta due. Vedesi anche quivi nel pa-
vimento così. Balneum Aurelianum, ex liberalitate Imp. Caes. M. Aureli. Pel. 
Aug. Servata indulgentia pecuniae eius. Quam deus Aurelianus concesserat facta 
usurarum exactione, curante Statio Iuliano. V. curatore resi referat. Et anco nel 
detto pavimento così si legge. Templum pietatis. Et più oltre. D.M.F. Crassinio 
Martinio Militi Choor. III. Praetoriae S.T.M. Sextilia Semplicia Coniunx incom-
parabilis, coniugi suo carissimo, dolens posuit, et Libertus HV. Crassinius F. Et 
ipse dolens curavit. Vero è, che sendo spezzata la pietra, vi mancano alcune altre 
cose. Da questo luogo vedesi la vaga pianura sempre più aprirsi di mano in ma-
no verso l’Occidente fra l’Apennino, et il mare Adriatico, la qual è molto potente 
a produrre frumento, et altre cose, come avanti scrissi. Et i colli dell’Apennino 
tutti vestiti appareno di viti fichi, olivi, et d’altri simili fruttiferi alberi, che pare-
no vaghi giardini. Scendendo alla via Emilia alle radici del colle, nel mezo di det-
ta via è fabricata la città di Cesena, così nominata da Strabone nel 5. da Plinio 
nell’ottava Regione, da Procopio nel 2. et 3. libro delle guerre de i Gotti, et da 
Tolomeo riposta nella Gallia Togata; et nella vita di S. Mauro suo Episcopo è 
scritto, che anticamente fu detta Flavia Curva Papia. Ma da Antonino detta Cur-
va Cesena. Da chi fosse fatta, non l’ho ritrovato. Ella è molto piena di popolo, et 
tanto piena, che parendo a Bernardo Rossi Parmegiano Presidente della Roma-
gna per Lion Decimo Papa, che non vi potesse agiatamente habitare il popolo 
cominciò di allargarla, dandogli principio dall’Occidente, et seguitando al Set-
tentrione, et vi fece fare intorno al detto principio una gran fossa arginandola, 
volendo che lungo detta fossa si fabricassero le mura. Ma essendo fatto poi 
[297v] governatore di Bologna, lasciò detta opera imperfetta; che se fosse stato 
seguitato questo principio, sarebbe stata una bella, et lodevole opera. Sopra la 
città, nel colle del Mezogiorno, stassi la fortissima Rocca, edificata da Federico 
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Secondo Imperadore, secondo Pandolfo Collenuccio nel 4. libro dell’historie del 
Regno. Si congiunge la città con quella, mediante la città della quale, per mag-
gior parte è rovinata. Ove insino ad hoggi si vede una chiesiuola, nella quale dal 
tetto pende una parte di porco salato alquanto tagliata, di cui si dice da tutta la 
città, che così fu ivi sospesa per memoria del miracolo fatto da San Pietro marti-
re, cioè, che facendo fabricare il convento di S. Domenico, et essendogli dato per 
limosina detto pezzo di carne salata, ne diede sempre a gli operarij, non mai 
mancando, insin che finito non fu detto monasterio. Et così l’avanzo fu quivi po-
sto. Servarono i Cesenati sempre costante fede alla città di Roma ne’ tempi de’ 
Longobardi. Vero è, che fu mal trattata dopo molti anni da i Brittoni, condotti 
nell’Italia dal Cardinal di Genevra, Legato di Gregorio Undecimo Papa. Concio-
fosse cosa, che essendo quivi alloggiato detto Legato con alquante bande di Brit-
toni, et diportandosi quelli da crudeli nemici contra i cittadini, ne furono uccisi 
molti di loro; per la qual cosa il Legato introdusse nella Città per la Rocca l’altra 
parte de i detti Brittoni, con molti altri soldati, et assaltarono i cittadini disar-
mati, et crudelmente uccisero quanti ne poterono ritrovare, maschi, et femine, 
grandi, et piccioli. Là onde rimase la città totalmente rovinata, come scrive 
Biondo nelle sue historie, et Platina nella vita del detto Gregorio Papa, con molti 
altri historici. Fu anche Cesena sotto i Bolognesi, et fu una di quelle città, che 
mandarono i suoi ambasciadori a giurar fedeltà a Bologna sopra il Carozzo, 
nell’anno 1256. benché prima essendo molto travagliata da Antonio Tarentino, 
et essendo liberati da i Bolognesi, a loro si dessero, come nelle historie di Bolo-
gna ho dimostrato. Dipoi si insignorì di essa Maghinardo da Susenana nel 1293. 
secondo gli annali di Bologna, et poi de gli Ordelafi, et de i Malatesti, l’ultimo de 
i quali fu Malatesta Novello, che la lasciò alla Chiesa. La quale sempre perseverò 
sotto quella, insino a i tempi d’Alessandro Sesto Papa, che la diede a Cesare 
Borgia suo figliuolo. Ma avanti che vi entrasse il Borgia, erano i cittadini per 
maggior parte divisi in due fattioni, una delle quali era de i Tiberti, et l’altra de i 
Martinelli, che tanto crudelmente combatterono insieme, che ne rimasero molti 
uccisi dell’una parte, et dell’altra; et così assai tempo saccheggiandosi, et rovi-
nandosi, al fine mancarono amendue. Onde rimase pacifica la città. Seguitò poi 
Cesare Borgia, che la tenne in pace. Mancato poi Alessandro Papa suo padre, 
rizzarono il capo due altre fattioni, che anco elle totalmente rovinarono, essendo 
divenuti sotto la Chiesa. Poscia riposandosi, di continuo accrescé in ricchezza. 
Ella è molto abondante città delle cose per il bisogno de gli huomini, e tra l’altre 
buone cose vi si annovera il vino, per la cui bontà ne è fatto memoria da Plinio 
nel cap. 6. del 14. libro. Vi sono huomini nobili, e di grande ingegno, et etiandio 
ricchi. Veggonsi ancora assai honorevoli edificij, e fra gli altri, quella sontuosa 
libraria fatta in S. Francesco da Malatesta Novello, ove sono tanti preciosi, e rari 
libri, come dissi parlando di quello in Rimini. [298] Uscendo fuora della città 
verso l’Occidente per la via Emilia, ritruovasi il fiume Savio, che giunge insieme 
le sue ripe con un ponte di pietra fatto dal sopradetto Malatesta. Seguitando 
lungo la sinistra ripa del Savio verso il colle, appareno in quei colli, et valli (per 
le quali passa il detto) belle, et vaghe vigne, dalle quali si cavano quei preciosi 
vini descritti di sopra. Salendo più oltra, ritrovasi mercato Saracino, ove sovente 
si raunano i mercatanti de i luoghi vicini per i loro trafichi. Più ad alto alle radici 
dell’Apennino vi è la città di Sarsina, posta da Strabone ne gli Umbri, i quali 
scacciarono i Liburni, et Siculi, et eglino anche furono poi scacciati da’ Galli 
Boij, come dimostra Plinio nella sesta Regione, et Catone, et Sempronio. Ne fa 
memoria Polibio nel 2. libro de i Sarsinati, narrando, come havevano in ordine 
20000. armati in sussidio de i Romani contra i Galli, che scendevano dall’Alpi. 
Et così dice. Post hos Umbres, et Sarsinates Apennini accolae ad viginti milia 
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coacti. Par che (secondo il Volaterr. nel 6. lib. de i Commentari Urbani) si deve 
dire Farsina, e non Sarsina, inducendo in suo testimonio alcune antiche Tavole 
di marmo, ove era così scritto. Et per fortificare maggiormente questa positione, 
dice, che Plinio nella sesta regione annovera fra gli Umbri i Farsinati. Là onde 
(secondo lui) si deve dire Farsina, e non Sarsina. Vero è, che tutti gli altri scrit-
tori, che fanno memoria di essa, l’addimandano Sarsina: la qual produsse Plauto 
Poeta Comico, di cui dice Eusebio, che serviva ad un Pistrinaro per guadagnarsi 
il vivere; et quando haveva tempo, lo spendeva in iscriver le Comedie, e vende-
vale per farsi le spese. Di cui così scrive Varrone nel libro de i Poeti. Postquam 
est morte captus Platus, Comoedia luget, Scena deserta est. Deinde risus, lusus, 
iocusque. Et numeri, innumerique simul collachrymarunt. Et più oltre. Si Musae 
Latinae loquerentur, Plautino sermone loquerentur. Hebbe questa città Vicino 
Vescovo di Liguria huomo santissimo, e di miracoli famoso. Il cui corpo è nella 
chiesa catedrale, che fin hora fa in segno della sua santità prodigij contra quelli 
che sono oppressi da gli spiriti immondi. Il territorio di questa città è ornato di 
vigne, olivi, et altri fruttiferi alberi. Et non men copia hora si trae, quanto anti-
camente; del qual ne fa memoria Silio Italico. Fu lungo tempo sottoposta essa 
città a i Malatesti, ma poi che la chiesa Rom. ottenne Rimini, anche ella ne ven-
ne sotto quella ne’ tempi di Giulio II. Papa. Dipoi la fu data da Lione X. al signo-
re Alberto de’ Pij Conte di Carpo, et quel mancato, successe nella signoria il si-
gnor Lionello suo fratello, et così hora pacificamente si sta sotto il detto signore. 
Sono soggetti al vescovato di essa venti castelli, nominato tal paese, insieme con 
la città di Boibo, in luogo di Boio, sì come paese de i Boij. Più oltra passando, 
pur seguitando il Savio, si giunge a Santa Maria in Bagno castello, posto alla de-
stra del detto fiume, talmente nominato per gli ordinati bagni d’acque medici-
nevoli tanto per bere, quanto per docciarsi, et bagnare, per diverse infirmità. 
Delle quali cose dice Faccio de gli Uberti nel 2. canto del 3. lib. Dittamondo. 

A piè dell’Alpi ved’uno ch’era in Bagno 
Cinto di muro, e pietre fitto in esso, 
Che fan di notte altrui in buon sparagno. 

[298v] Egli è questo castello assai civile. Et passando più avanti, ma non molto, 
alle radici dell’Alpi, vedesi la fontana, da cui ha principio il Savio. È la valle, lun-
go questo fiume, molto bella, et habitata, ove si ritrovano assai contrade, et fra 
l’altre S. Pietro in Bagno, che è presso a S. Maria un miglio, assai buona contra-
da. Era altre volte tutta questa valle de i Conti, nominati da i Bagni, et da Gia-
zuolo, ma hora ella è per maggior parte de i Fiorentini. Et essendo pervenuto al-
le mie mani la Genealogia della illustre famiglia de’ detti Conti Guidi, hora no-
minati i Conti di Bagno, et di Giazuolo, è paruto a me brevemente descriverla. 
Onde così ho ritrovato scritto autenticamente. Essendo sceso nell’Italia circa gli 
anni della gratia 938 Otto figliuolo di Enrico Duca di Sassonia, et creato Impera-
tore in Roma da Giovanni XII. Papa, havendo in sua compagnia Guido suo nipo-
te giovane costumato, et molto nell’armi prode, li piacque di farlo Conte di Mo-
diana, et della Romagna, ornandolo ancor di molti privilegij. Il che fatto, ritornò 
in Germania, lasciando nell’Italia Guido. Il quale havendo pigliato moglie, ne 
trasse tre figliuoli, che furono Guido, così da sé nominandolo, l’altro Sansone, 
dalla patria sua, et il terzo dalla Flaminia, Flaminio. Poscia essendo pregato da i 
Ravennati, si ridusse con la famiglia a Ravenna, et da i cittadini fu gridato padre 
della patria. Vero è, che col tempo sforzando un suo nepote una donzella, pi-
gliando l’armi il popolo, uccisero il Conte Guido con tutta la famiglia, non vi ri-
manendo altro di loro, eccetto Guidetto ancora fanciullino. Già cresciuto Gui-
detto, fece crudel vendetta dell’uccisione del padre, et de gli altri suoi, et tanta 



 513 

crudeltà usò che fu poi cognominato Guido bevisangue. Il che fatto, passò a Fio-
renza, ove si fermò. Lasciò costui un suo figliuolo nominato Guido Vecchio in 
memoria di suo padre. Occorse che in questo tempo scese nell’Italia Otto quarto 
Imperatore, et essendo in Fiorenza, se gli presentò Guido Vecchio a farli rive-
renza, et se gli dimostrò esser parente. Onde l’Imperatore vedendolo di bella 
presentia, et costumato molto, lo accarezzò, et se gli dimostrò molto gratioso. Et 
intendendo le buone sue qualità, per dimostrare quanto l’havea a grado, li diede 
per consorte Gualdrada de’ Belencioli donzella pudicissima (di cui ne haveva 
fatto esperienza) consegnandoli in dote il Casentino, Galeatta, Popi, Bibiena, 
Porchiano, Prato vecchio, Batifale, et Romena castelli. Trasse Guido Vecchio di 
Gualdrada, Gulielmo, et Ruggiero, Guido Quarto, Romeo, et Tigrino. Fu Guliel-
mo molto grato a i Fiorentini, et lasciò doppo sé Guido Novello, et Simone. Rug-
giero hebbe della moglie Guido Guerra. Tigrino lasciò della moglie, che fu fi-
gliuola del Re Federico, Guido detto Tigrinetto, et Filippo. Fu Tigrino capitano 
della Militia di Papa Onorio contra Tancredi Guiscardo, et acquistò il contado di 
Lezze, et di Monte Scaglioso. Guido Novello fu capitano de’ Gibillini, di Fioren-
za, ove morì lasciando Ruggieri, et Manfredi suoi figliuoli. Guido Guerra fu capi-
tano de’ Guelfi, et sottomesse Viterbo, Modena, Reggio, essendo capitano di 
Clemente Papa, et di Carlo d’Angiò, mancò in Fiorenza nel 1281. dopo il primo 
Guido 320. anni. Rimasero di lui Bandino Vescovo d’Arezzo, et Ghinolfo Conte 
di Romagna. Nacque a Simone Ugo, et Guido, che fu capitano di Carlo Re, per la 
Isola di Sicilia. Guido ultimo lasciò [299] Riccardo, et Pietro. Ricciardo hebbe 
Pietro, Guido, Carlo, et Roberto. Costui trasse della moglie, Francesco, Guido 
Guerra secondo, et Niccolò. Essendo stato privato dello stato Ricciardo da’ Fio-
rentini, passò Pietro sopranominato al Marchese di Ferrara, Guido a i Gonzaghi 
a Mantova, et si parentò con quelli; dal quale è derivata ivi la casa de’ Bagni, di 
cui è uscito Camillo elegante, et virtuoso giovane; Roberto passò a Sforza; Carlo 
andò a i Malatesti di Rimini, et il loro padre Ricciardo cavalcò a Milano al tempo 
d’Innocentio Settimo. Et quivi honoratamente dimorò, insino che intese esser 
mancato Guido a Mantoa, ove egli venne, et ivi passò all’altra vita. Giovan Fran-
cesco figliuolo di Roberto antidetto, essendo a Mantova co’ Marchesi molto ho-
norato, fu condotto con 60. huomini d’arme a cavallo, e 400. fanti da Papa Sisto 
Quarto. Et havendo ben servito il seggio Apostolico, gli fu dato da Papa Inno-
centio Ottavo Montebello, Ginestreto, Monte Tifi, Lucé, et la Pietra, Castelli di 
Montefeltro. Hebbe anche gli infrascritti castelli per la dote della Signora Ermel-
lina Malatesta sua consorte, Giazolo, Fontana fredda, Castagneto, Belnaldo, Pe-
trella, Merlore, Valle di Penna. Poscia mancando, lasciò suoi figliuoli Guido-
guerra II, Niccolò, e Ruggieri. Guidoguerra fu ucciso a tradimento da Pandolfo 
Malatesta, et così Ruggieri, et morirono amendui senza figliuoli. Successe ne’ 
beni paterni, et materni Niccolò, et fu capitano di 70. huomini d’arme di Leone 
X, et di Clemente VII. Onde per il suo stipendio gli consegnarono Gaeta, et Mon-
te Scudulo; il qual tolse per moglie la Signora Silvia nipote del Sig. Prospero Co-
lonna, donna saggia, et di maturo consiglio. Di cui ne trasse Gio. Francesco Se-
condo, et Fabricio, che seguitano l’orme de’ suoi antenati, trattando l’armi con 
gran gloria. Ancora Gio. Francesco ha havuto condotta di 70. huomini d’arme da 
Paolo Terzo Papa, et 1000 fanti da Carlo V. Imperadore nell’ispeditione ad Al-
gieri, et non meno fu condotto da Ottavio Farnese Duca di Camerino all’impresa 
dell’Imperadore contra Gio. Federico Duca di Sassonia, et l’Antigravio d’Alsia, 
capi di Luterani. Et così sono imitatori de i vestigi de’ suoi antichi. Ritornando 
alla principiata descrittione, dico, che sopra l’antidetta Valle, scorgesi Saiano ca-
stello, signoreggiato dalla magnifica sirpe de i Malatesti. Tra i quali vi fu il Sig. 
Ramberto, huomo molto letterato, et grande osservator de’ virtuosi, che parea 
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verso loro, sì come un altro Mecenate, che passò di questa mortal vita d’anni 50. 
nell’anno di nostra salute 1534. lasciando dopo sé Carlo suo figliuolo, imitatore 
delle sue virtù, capitano de’ soldati de’ Signori Venetiani. Scendendo poi al lito 
del mare, passata la foce del Savio, entrati nella bella selva di pigni, nominata 
Pigneda, della quale ne fa memoria Paolo Diacono nel 16. lib. dell’opere de i 
Romani, quando scrive che Teodorico Re de gli Ostrogotti assediò in Ravenna 
Odoacro Re de gli Eruli: et la nomina in Latino Pinetum. Et similmente Faccio 
nel 2. canto del 3. lib. ne fa memoria così. 

Per quel camin che più ci parea presso 
Per la Pigneta passammo a Ferrara, 
Dove l’Aquila bianca il nido ha messo. 

Ella è molto lunga, ove veggonsi alti pini, et in gran copia. Caminando più oltra 
[299v] fuori della Pigneda, si giugne alla picciola bocca del fiume Candiano, ho-
ra valle, o stagno che si sia. Sboccava già 800. o 900. anni fa in questa valle il 
Savio, che hora è discosto da otto miglia. Et quivi faceva un bello, et buon porto, 
tanto sicuro, quanto fosse altro porto d’Italia (come scrive Biondo) ove Ottavia-
no teneva in ordine una grossa armata di legni navighevoli per sicurezza del ma-
re Adriatico, secondo Svetonio, et Cornelio Tacito nel 4. lib. dell’historie. Alla fo-
ce di questo porto eravi una torre Farea, maggior di tutte le altre, che erano sot-
to l’Imperio Romano (come scrive Plinio nel 12. cap. del 36. lib.) sopra la quale 
si conservava il lume tutta la notte, per dar segno a i smarriti marinari, in 
quell’oscuro tempo, solcando il mare, ove dovessero drizzare il loro viaggio, per 
arrivare a luogo sicuro. Essendo adunque fatto quivi quel bello, et sicuro porto, 
fra poco tempo divenne in tanta riputatione, che da diverse parti del mondo vi 
concorrevano i mercatanti, riducendovi le loro mercatantie. E per tanto concor-
so fu necessario a farvi molte habitationi. E tante ne furono fatte, che poi essen-
do intorniata di mura, per loro sicurezza, ne risultò la forma d’un’assai sofficien-
te città. Là onde poi fu nominata Classe, dalla classe, o sia armata marinesca, 
che quivi di continuo dimorava (come è detto.) Di questa città ne parla Elio 
Spartiano nella vita di Didio Giuliano, scrivendo che fosse pigliata Classe di Ra-
venna da Giuliano Severo. Et Paolo Diacono nel 4. lib. dell’hist. de’ Gotti nomina 
questa città, et parimente nel 6. scrivendo che fosse assaltata da Feroaldo Duca 
di Spoleto. Et etiandio Agathio nel 1. lib. delle guerre de’ Gotti, ragiona di essa, 
quando dice. Aligernus ad Classem Castellum in Ravennati agro situm, ubi Nar-
setem morari didicerat, venit. La fu saccheggiata da Luitprando Re de’ Longo-
bardi, essendovi entrato a tradimento, secondo Biondo nel 10. libro dell’historie. 
Et pertanto, da qual tempo in qua, sempre è passata di male in peggio, in tal 
guisa, che hora non si vede vestigio di edificio, eccetto la molto sontuosa Chiesa 
di santo Apollinare, ornata di varij marmi, e pietre preciose, talmente che rag-
guagliare si può a qualunque altra superba chiesa d’Italia, quanto alla preciosità. 
Ella è di piedi 130. lunga, larga 85. et alta 68. Ha 56. fenestre, hoggidì per mag-
gior parte otturate. Vi sono tre navi con due ordini di colonne, di finissimi mar-
mi di diversi colori. Et tutte le pareti dell’ambito di essa veggonsi di belli marmi 
crustate. Vero è, che quelle di mezo, sono fatte alla mosaica, et parimente il pa-
vimento con diverse figure. Nell’entrata della chiesa, a man dritta, et sinistra, 
appaiono sei grandi sepolture di candido marmo, ma rozamente lavorate, nelle 
quali sono l’ossa di 12. santi Arcivescovi. Evvi etiandio in essa chiesa il venerabil 
corpo di santo Apollinare, primo Arcivescovo di Ravenna, come chiaramente 
appare per un’antica scrittura, ove si legge, che furono ritrovate le sue sante ossa 
da Ildebrando, per commissione di Papa Alexandro 3. ne i tempi di Federico 
Barbarossa Imperadore. Fu edificata tanta chiesa da Giustiniano Imper. nipote 
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di Giustino primo, correndo l’anno della salute del mondo 534. e dell’Imperio di 
detto Giustiniano 29. come ho letto ivi nella chiesa prefata. Ma a me pare, che 
non si possa così scrivere, perché Giustiniano fu fatto Imp. nel 528. e regnò anni 
38. e per tanto non è possibile, che edificasse questa chiesa l’anno del [300] suo 
Imperio 29. nel 534 della natività di Christo, conciosia, che s’ei fu nel 29. del suo 
Imperio, si vede, che la fu fatta nel 556. Biondo dice, che la fu edificata da Teo-
dorico I. Re de gli Ostrogoti. Et questo par non possa esser vero, perché morì 
detto Teodorico circa il fine dell’Imperio de Giustino I. o circa il principio di 
Giustiniano. E per tanto chiaramente si vede, che non fu fatta da lui, leggendosi 
ivi che la fosse edificata nel 29. anno dell’Imperio di Giustiniano. Dipoi esse 
Biondo nel 7. libro dell’historie dice altrimenti, cioè, che edificò essa chiesa Nar-
sete, ornandola de’ suoi denari, nella città di Classe, facendogli un superbo mo-
nasterio. Et che questi edifici erano de i suntuosi edifici, che si ritrovassero 
nell’Italia. Et così nella Italia dice in un modo, et nell’historie ad un altro. Io son 
di opinione, che in ogni modo fossero fatti questi edifici ne’ tempi di Giustinia-
no, o per opera di Narsete, et d’altro, sia come si voglia. Veggonsi molti vestigi 
d’antichitati quivi, cioè tavole di marmi con epitafij, et sepolture, con bei titoli, 
de’ quali io non faccio memoria, per esser stati quei descritti da Desiderio Spre-
co, ne i libri, che scrive di Ravenna, et da Giovan Pietro Ferretto Vescovo di Mi-
lo. Certamente ella è cosa maravigliosa da pensare, come sia posibile, che in 
questo luogo, ove era detta città, et il porto con la torre Farea sopranominata, 
hora non si veda quasi vestigio alcuno di edifici. Anzi appare tutto questo luogo 
arenoso, essendo stato dal mare accresciuto. Il quale era molto discosto. Là on-
de essendo la città rovinata, et havendo il mare ripieno il porto, ha drizzato il 
Savio altrove il suo corso, ove sbocca nel mare. Etiandio pochi segni appareno, 
ove fosse detto porto, in questa valle di Candiano, nella quale entrarono i piccio-
li torrenti Avesa, et il Bevano. Non molto discosto dal luogo, ove era Classe, ve-
densi i vestigi di Cesarea castello, di cui ne fa mentione Biondo nell’ottavo libro 
dell’historie, descrivendo, come intendendo Longino Essarco la venuta de i Lon-
gobardi in Italia, fece fortificare questo castello, che era fra Ravenna, et Classe. 
Erano adunque queste tre città talmente vicine l’una all’altra, che parevano una 
continuata città. Havea Cesarea (avanti che Longino la facesse fortificare) una 
porta aperta, che risguarda a i Mediterranei. La quale fece fortificare Longino, 
con una cupa Fossa, et un alto Argine. Et quivi pose per guardia della città, i 
soldati, che haveva menato seco di Tracia, con alquanti Italiani. Considerando io 
il sito di questa città, et ragionando con quei padri Monachi del Monasterio di 
Classe, (essendo pratici del luogo) mi designarono, che fosse Cesarea, ove hora è 
la chiesa di Santa Maria in Portico, da Classe tre miglia discosto. Onde (come io 
posso considerare) erano queste tre città poste intorno al Porto, a simiglianza 
d’un mezo circolo, cioè Classe, nel principio del porto alla bocca di esso, Cesarea 
nel mezo, et al fine di esso Ravenna, cioè dall’Oriente Classe, dal Meriggio Cesa-
rea, et dall’Occidente Ravenna, essendo dal Settentrione la marina, di modo che 
parevano tutte tre una continuata città, come scrive Biondo, et dopo lui Giovan 
Pietro Ferretto Ravennate, Vescovo di Milo, quale più che ogni altro auttore ha 
investigato, et scritto quello che più si ha potuto ritrovare per diligentia humana 
nelle copiose historie Latine di essa Patria sua Ravenna, alle quali ci volemo ri-
portare, come veridicamente narrate, et esposte, e [300v] facilmente si può dar-
ne giudicio per li rottami, che in qua, et in là per questi luoghi si veggono, et 
massimamente da Santo Apollinare insino a Ravenna per tre miglia, che si rap-
presentano per quei luoghi, hora colti campi, et anche vestigi di grandi edificij, 
et singolarmente di chiese meze roinate, et rottami di pietre vive, et di mattoni; 
che è sforzato l’uomo a giudicare che vi fossero quivi superbi, et grandi edificij, 
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et che quelle chiese fossero nobili, et di non poca istimatione, come hora sono. 
Lasciando il lito del Mare, et salendo alla via Emilia passato il torrente Avesa, 
che spezza detta via, si giunge a Forlimpopoli, Forum Pompilij da Plinio nomi-
nato, seu Forum popilij, senza m, et non Forum Populi, come dicono i Testi cor-
rotti di esso, secondo il dotto Barbaro nelle correttioni Pliniane. Et ciò par ra-
gionevole, perché erano addimandati alcuni luoghi ove si teneva ragione da gli 
ufficiali de i Romani dal loro nome, et non dal popolo. Onde fu nomato così il 
Foro di Pompilio da un Romano detto Pompilio. Vero è, che da qual Pompilio 
fosse nominato, essendone stati molti (come posso cavare da Livio) non l’ho cer-
to. Era questo luogo già città, secondo il costume della chiesa, et uno de i quat-
tro Fori rammentati da Plinio nella via Emilia, ma fu ruinato da Grimoaldo Re 
de i Longobardi, essendovi entrato secretamente nel giorno del Sabbato santo, 
quando era raunato il popolo nella chiesa, stando a veder la consecratione 
dell’olio santo che faceva il Vescovo. Onde prima uccise tutti gli huomini, et le 
donne, et havendola poi saccheggiata, la ruinò insino a i fondamenti, nell’anno 
di Christo apparuto al mondo 700. essendo Papa Vitaliano, come chiaramente 
dimostra Paolo Diacono nel 5. libro dell’historie de i Longobardi, Biondo, et il 
Sabellico. Fu poi da i Forlivesi ristorata, et etiandio totalmente disfatta da Egi-
dio Carila Spagnuolo Cardinale Legato di tutta Italia del Papa, che dimorava in 
Vignone. Et non contento di ciò, la fece arare, e seminarvi il sale, nell’anno di 
Christo 1370. Et transferì il seggio episcopale a Brettenoro. La ristorò poi (dop-
po venti anni, come hora si vede) Sinibaldo Ordelafi Signor di Forlì, et li diede 
forma di un honorevole castello, et poi vi fu fatta quella bella Rocca, che hora 
appare. Egli è posto questo castello nel mezo della via Emilia, havendo da ogni 
lato bella, et amena pianura molto producevole di frumento, et di altre biade 
con assai guado, dal quale ne cavano gli habitatori gran guadagno. Hebbe questa 
città Rofillo, Vescovo homo santissimo, et di stupendi miracoli nel tempo di S. 
Mercuriale Vescovo di Forlì, che è posto nel Catalogo de i santi, la cui sacre ossa 
sono riposte in Forlì nella chiesa, hora detta S. Lucia, et dicesi la Diocese di For-
limpopolo estendersi fin a quel luogo, et tiene etiam la memoria della sua santi-
tà essa Diocese molto grande, hora detta da Bretinore, più chiese fatte in suo 
nome, con una Abbatia in esso castello, dove già era un monasterio habitato da 
monachi. Diede gran nome a questo luogo Antonello Armuzzo, che di contadino 
divenne prima soldato a cavallo, et poi di mano in mano per il suo grande inge-
gno, et forza del corpo, salendo a i gradi della militia, meritò di esser fatto capi-
tano di cavalli del Papa, da cui hebbe poi per premio delle sue fatiche S. Mauro, 
et Talamelle Castello, come dice Giacomo Volaterrano Cardinale ne’ suoi Com-
mentarij. Successe a lui nella signoria, [301] et nella militia Meleagro, et Bruno-
ro suoi figliuoli, i quali non meno furono reputati huomini di grande ingegno, et 
di prodezze del padre. Furono in gran reputatione appresso la chiesa, et appres-
so i Venetiani. Mancarono questi valenti capitani ne’ nostri giorni, lasciando di 
sé desiderio a i mortali. Poi alla sinistra di detta via sopra l’alto colle, da Forlim-
popoli un miglio e mezo discosto appare la città di Brettinore, Forum Truintino-
rum da Plinio nominato, secondo il Volaterrano, et come etiandio io credo. Ella 
è posta sopra il monte (come è detto) da ogni lato ornato di belle vigne, olivi, fi-
chi, et altri fruttiferi alberi, per cotal maniera, che è vaga cosa da vedere. Se ne 
cavano buoni vini, et saporiti frutti di questi colli. Sopra la città vi è la fortissima 
Rocca, da Federico secondo fatta, secondo Pandolfo Collenutio nel quarto libro 
delle historie del Regno. Ella fu fatta città ne’ tempi di Egidio Carilla Spagnolo 
Legato d’Italia, havendo lui roinato Forlimpopolo, et datogli il Vescovo, et ivi 
trasferito il seggio Episcopale dal detto Forlimpopolo, come innanzi scrissi, che 
fu nell’anno di Christo 1370. Ha questa città l’aria molto salubre; et per tanto e-
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scono huomini quindi di grande ingegno. Onde seguita, che non possono lun-
gamente vivere in pace, come in parte dimostrerò. Et per questa dolcezza, et no-
biltà dell’aria, et amenità del paese, essendosi pacificato Barbarossa con Ales-
sandro Papa Terzo, a Vinegia, addimandò questo luogo per habitarvi al Papa. 
Vero è, che considerando il Pontefice la fede, che sempre haveano i cittadini co-
stantemente servata alla Chiesa Romana, con buone parole persuase allo Impe-
radore, che fosse contento, che sotto l’ombra della Chiesa la lasciasse, secondo 
che dice Platina nella vita di detto Papa. Fu poi soggetta a i Forlivesi, et a i Mala-
testi. De’ quali fu l’ultimo Malatesta Novello, che la ritornò alla Chiesa: et così 
perseverò insino a i tempi di Alessandro Sesto Papa, che la diede a Cesare Bor-
gia suo figliuolo. Mancato Alessandro si levarono in piedi due fattioni, cioè di 
quelli de’ Sassi, et de’ Zatuli, i quali trassero dopo sé quasi tutto il popolo. Là 
onde sovente combatterono fra sé, talmente, che al fine rimasero amendue di-
sfatte, prima havendosi uccisi, saccheggiati, et roinati gli edifici, et fatto peggio 
fra sé, che non havrebbono fatto gli nemici della patria. Hora ella è governata 
dal Sig. Lionello de’ Pij Conte di Carpi, datagli in governo da Clemente VII. Papa 
gli anni passati dopo la morte del Conte Alberto suo fratello, il qual la regge 
molto prudentemente, et pacificamente. Ne fa memoria di questa città Dante nel 
14. canto del Purgatorio così. 

O Brettenoro che non fuggi via, 
Poi che gita se n’è la sua famiglia, 
E molta gente par non esser ria. 

Dice il Landino in questo luogo esser Brettenoro un bel castello in mezo Ro-
magna posto, nel monte sopra Forlì, ove fu Guido da Prata (ch’è una villa fra Fa-
enza et Ravenna) con la sua famiglia, et altre famiglie di tanta liberalità, che na-
sceva spesso controversia, quando quivi arrivavano i forastieri, perché ciascuno 
li voleva a casa sua. Là onde fecero drizzare in piazza una colonna, et intorno a 
quella metter tanti anelli, quanti erano padri di famiglia, et a ciascun consignato 
il suo. Et [301v] quando veniva il forastiero, legava il cavallo a uno de gli anelli, 
et di subito quella a chi era consegnato l’anello, conduceva in casa sua tal fora-
stiere, et liberalmente l’honorava. Scendendo dal colle al Mezogiorno, vedesi so-
pra il torrente Avesa, sotto il colle Polenta lontano da Brettinore due miglia. Di 
cui uscì la magnifica famiglia de i Polentani, Signori già di Ravenna. Pare a me, 
che molto s’inganni Biondo nella sua Italia, dicendo che fossero superati i solda-
ti di Saule Hebreo mandato da Stilicone Capitano di Onorio Imperatore, ad Ala-
rico Re de i Visegotti; conciò fosse cosa, che furono rotti, et uccisi a Polenta, ho-
ra Pallanza detta sopra di Aste nella Lombardia, come chiaramente dinota Clau-
diano, così. Nec plus Pollentia rebus, Contulit Ausonijs, aut moenia vindicis As-
tae. Onde pare a me, che per nessun modo si dee tener che fosse quivi fatto tal 
cosa (come dice Biondo) tanto per detti versi, come etiandio, che non par veri-
simile, che ’l detto Alarico passando verso la Gallia, ove gli era stato consignato 
una certa portione di quella per loro habitatione, dovessero venire in questi luo-
ghi stretti. Scendendo poi al lito del mare, et passato il porto di Candiano, et di 
Classe (com’è stato scritto) ritrovasi la bocca del fiume Bedese, da Plinio Bede-
sum addimandato, la qual crea il porto di Ravenna. Più oltre si scriverà di detto 
fiume. Dipoi vedesi l’antichissima città di Ravenna, talmente nominata da Cato-
ne, Strabone, Plinio, Livio, Appiano Alessan. nel 3. et 5. lib. Pomponio Mela, 
Agathio nelle guerre de i Gotti, Cornelio Tacito, nel 1. 4. 13 et 17. dell’histo. An-
tonino, Tolomeo, et da Silio Italico nell’ottavo, quando scrive. 

Quique gravi remo limosis segniter undis. 
Lenta paludosae proscindunt stagna Ravennae. 
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Sono diverse opinioni della edificatione di essa. Et prima (secondo alcuni però) 
scrive Tubal, che dopo il Diluvio universale della terra ducento vinticinque anni 
passarono in questo paese sette Capitani d’Armenia, et edificarono sette città, 
cioè Gianicola, sopra un colle (poi detto Gianicolo presso il fiume Albula, poi 
Tevere nominato) l’altra Navenna vicino al Po fiume, et al lito del mare, poscia 
Adriatico addimandato: et benché talmente fosse nominata, perché erano passa-
ti quivi con le navi; et che fu poi mutata la lettera N. in R. et detta Ravenna. Ric-
cobaldo dice, che fu edificata questa città ne’ tempi di Ebero, che fu il sesto de i 
descendenti di Noè, dopo il Diluvio 480. anni, et avanti il principio di Roma 
1745. et innanzi l’avvenimento del figliuolo di Dio 2497. Giacomo da Voragine 
afferma, che gli fosse dato principio da i figliuoli di Nembroto Gigante, mandati 
quivi da quello, et da loro Navenna fosse chiamata per memoria delle navi, con 
le quali a questo luogo varcarono. Di altra opinione è Carino, che vuole, che la 
cominciasse a fabricare Pentapoli Troiano, et l’addimandasse da sé Pentapoli, 
consignandoli la signoria sopra cinque città ivi vicine. Piglierà il giudicioso Let-
tore quel che li parerà più verisimile di queste narrationi, o in tutto, o in parte, o 
in nulla. Scrive Strabone nel 5. lib. che la fabricassero i Tessali, et che poi dive-
nissero sotto la signoria de i Sabini: con il quale si accorda Catone, et Plinio di-
cendo, che la fosse Tribe, o sia famiglia de i Sabini. Et soggiungono la ragione di 
[302] questo, cioè che non potendo soffrire i Sabini le gravi ingiurie a loro fatte 
da i Toscani, pigliando in sua compagnia alquanti de gli Umbri (che etiandio in 
Ravenna habitavano ne’ tempi di Strabone) et essendo i Tessali ritornati nella 
loro patria, quivi si posarono. Et per tanto (come nell’Umbria, et nella Marca 
Anconitana dissi) fu poi questa città annoverata ne gli Umbri, da Strabone, et da 
alcuni altri scrittori. Onde per questo si conosce chiaramente che fosse città, et 
Tribe de i Sabini, et annoverata ne gli Umbri, tanto per esser venuti qui co i Sa-
bini, quanto che altresì i Sabini sono annoverati ne gli Umbri. Anche ella è de-
scritta da Tolomeo ne i Galli Boij, perché habitarono (come dissi) in tutto ’l pae-
se, che si ritrova fra il Rubicone, et il fine nel territorio di Reggio. In vero ella è 
molto antica città, come confermano le lettere descritte nel suggello di essa. 
Urbis antiquae, Sigille summae Ravennae. Così era situata ne’ tempi di Strabo-
ne. Era ella posta talmente nelle paludi (essendovi tutti gli edificij di legno, et 
piena di ogni lato d’acqua) che per quella con le barchette si passava. Et accre-
scendo l’acque, o per il fiume, che quivi passava, o per l’acque marine, essendo 
in colmo per la furia de i venti, erano portate nella marina tutte le cose nocevoli, 
sì come fango, et altre simil cose tal che rimaneva purgata la città, et senza puz-
zo: là onde ne riusciva sana l’aria. Et ciò interveniva solamente a questa città, et 
ad Alessandria d’Egitto, fra l’altre città poste ne’ luoghi paludosi. Produceva il 
paese vicino alla città di questi paludosi luoghi, belle viti; et presto le facea frut-
tare, producendo l’uva in grand’abbondanza, ma però fra quattro, o cinque anni 
mancando. Ben è vero, che da questi tempi di Strabone in qua, talmente ella è 
essicata questa palude (anzi dirò da 50. anni in qua) che da ogni lato si veggono 
larghi, et fruttiferi campi, da i quali gran copia di frumento se ne cava (come più 
in giù dimostrerò.) Del vino che si tragge di questo paese, così ne parla Mart. nel 
3. lib. non molto lodandolo, anzi vituperandolo. 

Sit cisterna mihi, quam vinea malo Ravennae, 
Cum possum multo vendere pluris aquam. 

Loda nondimeno gli sparagi quivi nati, quando dice. 
Mollis in aequorea, quae crevit spina Ravenna, 

Non erit incultis gratior Asparagis. 
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Sono etiandio lodati da Plinio. Così anco dice dell’abbondanza delle rane, che si 
ritrovano quivi. 

Cum comparata rictibus tuis ora 
Niliacus habeat Crocodilus angusta, 
Meliusque Ranae garriunt Ravennates. 

Ne fa grande istimatione del pesce Rombo pigliato nel mare circa Ravenna Pli-
nio nel 54. cap. del 9. li. Ritornando alla città, dico, che essendo, o senza mura, 
overo essendo meze ruinate, le fece fare Tiberio Imperadore Germanico, come 
appar per lettere intagliate sopra la porta Aurea altresì spatiosa detta, di belle 
pietre fabricata, che essendo per malignità de i tempi quasi tutta coperta di ter-
ra, in questi tempi è stata discoperta, onde si vede la sontuosità, et il gran magi-
sterio di [302v] quella. Accrescé molto questa città Galla Placidia sorella 
d’Arcadio, et Onorio Imperadore, et etiandio Valentiniano secondo, et Tiberio 
figliuolo di detta Reina Galla, il qual molto l’aggrandì, et ristorò le mura, come 
dice Biondo nel 3. lib. dell’historie. Parimente fu molto ornato dalli Re de gli O-
strogotti, et massimamente da Teodorico Re d’Italia, Sicilia, Dalmatia, Unghe-
ria, Germania, et di gran parte di Gallia. Il qual habitò quivi 38. anni, et vi fece 
magnifici palagi, et sontuose Chiese (come dimostrerò.) Sono in questa città 
molte nobili Chiese. Et prima quella dell’Arcivescovato, che è una bella, et vaga, 
et ricca struttura, et fabrica, fatta con quattro ordini di colonne di finissimi 
marmi, ove avanti, che fosse saccheggiata la città da i Francesi (come poi narre-
rò) si vedea il ricco Balduchino sopra lo altare maggiore, da quattro nobili co-
lonne sostentato, tutto di finissimo argento copertato co i fregi ornati, et fastig-
gi, veramente opera dignissima, et ricca, di spesa di 36000. ducati, fatta da un 
Arcivescovo. Il qual fu spogliato da i Vasconi soldati di Lodovico XII. Re di 
Franza, nel terzo giorno di Pasqua, nel 1512. Veggonsi dipinti (o sia alla mosaica 
effigiati nel nichio della Capella maggiore) quegli Arcivescovi santi, che per ap-
paritione della Colomba sopra il loro capo furono creati Arcivescovi di questa 
città, cioè S. Aderico, Eleucadio, Calocero, Marciano, Proculo, Probo, Dato, Li-
berio, Agabito, Marcellino, et Severo. Vi è poi il sacrato tempio di S. Vitale fatto 
in figura rotonda, la cui Cupula da pretiose colonne è sostenuta, che già era cela-
ta di finissime pietre, et minute (o vogliam dire alla Mosaica) insieme con le vol-
te, che intorno vi sono. Erano parimente tutte le pareti di questo Tempio crusta-
te di tavole di finissimi marmi. Poi tutto il pavimento era alla mosaica di diverse 
figure composto, ma etiandio comprendere hoggidì si può da quelle parti che vi 
sono. Sostengono quattro nobilissime colonne il Capocielo sopra il maggiore al-
tare, delle quali ce n’è una di tanta maraviglia, ove si veggono le minere quasi di 
tutte le pietre pretiose, sì come di porfido, serpentino, granito, iaspide rosso, 
verde, giallo, o d’altro colore, di agate, di rubino, di calcedonia et d’altre simil 
pietre pretiose, che penso, che rarissime siano le simili. Io posso ben dire con 
verità, che mai non ho veduto la simile, in Italia, o fuori, che sia di tanta pretio-
sità, attendendo però alla grandezza di quella, parlando di tal pietre. A lato di 
questo dignissimo tempio (non molto discosto) si ritrova una pretiosa Chiesa 
dedicata a S. Gervaso, et Protaso dalla Reina Galla Placidia. La qual Chiesa è tut-
ta crostata di belli marmi, et celata, et pavimentata alla mosaica, certamente o-
pera di gran magisterio, et di grande spesa. Nella cui entrata, non molto larga, vi 
sono due belle sepolture di bianco marmo alla rustica fatte, cioè una alla destra, 
et l’altra alla sinistra. Nelle qual dicesi essere il nutritore, et la nodrice de i fi-
gliuoli di detta Reina. Poi nel corpo della picciola Chiesa, (ch’è un quadro di mi-
sura) appareno due altre sepolture di candido marmo molto artificiosamente la-
vorate; parimente una da un lato, et l’altra di riscontro a quella, ond’è volgata 
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fama, che in esse siano l’ossa di due figliuoli di detta Reina. Nella parete in fron-
te sopra l’altare è posto una molto smisurata sepoltura fatta di precioso marmo, 
et molto sottilmente lavorata ove giace il corpo della Reina. Debbonsi annovera-
re fra le [303] rare cose di questa città, le nove colonne di belli marmi, che so-
stentano le pareti del corpo della Chiesa di S. Andrea, et fra l’altre, due si veggo-
no l’una contro l’altra, talmente di bianco, et di rosso fastigiate dalla natura, che 
sono di gran maraviglia. Non parlerò de gli artificiosi capitelli, c’hanno sopra. 
Nel mezo di ciascuno si vede tutto il maschio lavorato molto sottilmente, et dalla 
scorza totalmente spaccato con grande artificio. Il che altrove non ho mai vedu-
to. Evvi etiandio la chiesa di S. Apollinare nuovo, già dedicata a S. Martino, che 
si chiamava in celo aureo, che tal era edificata da Teodorico Re de gli Ostrogotti 
molto sontuosamente, havendo due ordini di nobil colonne di marmo, che fece 
portare di Costantinopoli, con altri honorevoli marmi da Roma, et da altri luo-
ghi, per ornare questa Chiesa. Si vede etiam il tempio stupendo di S. Giovanni 
Evangelista, edificato dalla sopranominata Reina Galla Placidia, sorella 
d’Onorio, et Arcadio; nella cui tribuna appare qual fu la causa di essa costruttio-
ne, et ivi sta ferma memoria nell’antichissime croniche d’essa Chiesa, come la fu 
consacrata miracolosamente a i 9. di Febraro esso Apostolo Giovanni Evangeli-
sta; dove che ancora in segno di questo in tal dì è concorso di moltitudine di po-
poli. Nel ventre di essa tribuna in mosaico si vedono le figure di tutti quegli Im-
peradori, che furono della genealogia d’essa Reina. Sono altresì molte altre belle 
Chiese, et antiche, nelle quali si possono vedere assai antichitati, ch’io lascio. 
Quanto a gli altri edificij antichi, pochi vestigi si ritrovano, pur si vede presso la 
porta Aurea una picciola parte d’antico marmo, di cui è volgata fama, che sia 
parte del superbo palagio di Teodorico. Ben è vero, ch’in questi dishabitati luo-
ghi, hora appareno nella terra coltivata, et arata assai minutoli, et rottami di pie-
tre vive, et di mattoni cotti, che paiono seminati in questo terreno negro pien di 
colore, che par un bitume. Et per tanto si può dar giudicio, che quivi fosse molti 
edificij. Eravi anche un grande Aquedutto, che fu ristorato da Teodorico, come 
dimostra Biondo nel 3. lib. dell’histor. Di cui hora niun segno si vede, né della 
superba torre del palagio, né dall’anfiteatro tutti fatti dal detto Teodorico. Appa-
reva altresì sopra una piramide un caval di bronzo col cavaliero, poi portato a 
Pavia ne’ tempi di Carlo Magno, et nominato Reggisole. Del quale lungamente 
ne scriverò in Pavia. Et che cosa fosse, et per che cagione fosse fatto. Vi sono al-
tre antichità, sì come sepolture, avelli, tavole di marmo con epitafi, che s’io vo-
lessi descriverli, sarei molto lungo. Et chi li vuol vedere legga il 3. lib. dell’hist. di 
Ravenna di Desiderio Spreto, ove son notati. Hora appareno molti nobili edificij, 
et fra gli altri S. Maria in Portico sontuoso monasterio, habitato da’ Frati Cano-
nici Regolari di Frisonaria. Poscia si vede la sepoltura di Dante Aldigero Fioren-
tino dignissimo Poeta. La qual honorevolmente fece ristorare Bernardo Bembo 
gentil huomo Venetiano huomo letterato, et prudente, essendo quivi Podestà 
mandato da i Signori Venetiani. Servò Ravenna costante fede all’Imperio Rom. 
insino, che fu pigliata da Odoarico Re de gli Eruli, et lui poi pigliato da Teodori-
co Re de gli Ostrogotti, et mandato a Leone Imperadore, se n’insignorì esso. Ove 
regnarono gli Ostrogotti da 72. anni, che furono poi scacciati, et ruinati da Nar-
sete Capitano di Giustiniano Imper. come dinota Procopio, et Agathio ne’ [303v] 
libri delle guerre de’ Gotti, con Biondo, nel 7. lib. dell’historie, et col Sabellico. 
Scacciati i Gotti, fu pigliato il governo di essa città da gli Essarchi, mandati 
nell’Italia da Costantinpoli da gl’Imperadori. Et fu il primo Longino, mandato 
da Gustiniano nell’anno di nostra salute 557. (com’è dimostrato nel principio di 
questa Regione.) Pare assai incostante Rafael Volaterrano in questa cosa, con-
ciosia cosa, che nel 23. li. de Coment. Urbani dica, c’havesse principio nel detto 
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anno, et nel 4. li. nel 620. Certamente ella è gran differenza fra gli scrittori della 
computatione de i tempi del principio di questa maestrato. Io sarei d’opinione, 
che fosse stato nel 557. (come è detto) perché trovo, che Giustiniano successe a 
Giustino, che fece, overo fu fatta sotto lui la Chiesa di Classe nell’Anno 534. da 
Narsete suo capitano: il qual superò i Gotti, uccidendo il loro Re Totila presso 
Caglio; et a Narsete successe poi Longino primo Essarco, che non può esser nel 
620. nel qual imperava Eraclio, et già erano stati mandati molti Essarchi da 
molti Imperatori, come dimostrerò ad uno per uno. Perseverò questo maestrato 
nell’Italia (secondo Biondo) da 175. anni, insino a Lione III. come chiaramente 
calculando intieramente i tempi, si ritrova. Sono però varij gli scrittori nella 
supputatione di questi tempi, conciosia che Platina nella vita di Stefano II. Papa, 
solamente annovera 170. et il Volaterrano ve ne dia quattro più, ma io 
m’accostarei alla prima opinione havendo diligentemente calculato questi tem-
pi, secondo il Lucido. Trascorsero adunque tanti anni sotto gl’infrascritti Essar-
chi, come ho potuto cavar da gli historici. Fu il primo Essarco (come dissi) man-
dato da Giustiniano primo Imperadore, Longino, il qual sempre dimorò quivi a 
Ravenna non istimando Roma, né altro luogo. A cui successe Smaragdo manda-
to da Mauritio, et Romano, et Gallinico, i quali rivocati ritornò Smaragdo. Vi po-
se Foca, Giovanni Lemigio di Tracia, Eraclio Imperadore, Eleuterio Patritio Co-
stantinopolitano, con Teodoro Caliopa; Costantio Imperadore vi disegnò Olim-
pio cubiculario, et quello rivocato Teodoro sopra nominato. Giustiniano secondo 
mandò Giovanni Platim, Tiberio Abismar, Teofilaccio Cubiculario, et Giovanni 
Tizocopas, poi che fu ritornato nell’Imperio (de cui era stato scacciato.) Da Lio-
ne III. furono creati a tanto Maestrato Paolo Patritio, et Eutichio. Furono tutti 
sedici Essarchi, i quali governarono Ravenna per gl’Imperatori tanti anni (com’è 
detto) infino a i tempi di Leone Terzo, se ben vorremo computare i tempi. Et per 
tanto pare ch’errino quelli, che altrimenti dicono; et perseverò detto Maestrato 
insino nell’anno di Dio al mondo apparuto 732. Fu adunque governata Ravenna 
da gli antidetti insino a i tempi di Astolfo Re di Longobardi. Il quale (essendo 
mandata l’auttorità de gli Essarchi) se ne insignorì di essa; et costui la consegnò 
(sforzato da Pipino Re di Franza) alla Chiesa Ro. insieme con l’Essarcato, che 
abbraccia gl’infrascritti luoghi, et città, cioè Cesarea, Rimini, Cesena, Forlì, For-
limpopolo, Faenza, Imola, Bologna, il paese di Modena (per esser Modena meza 
disfatta) Reggio di Lepido, Parma, et Piacenza: vi aggiunge etiandio Agnello, 
Brinte presso Bologna, ove è castel di Britti, Cervia, Comachio, et Classe. Co-
minciava questo Essarcato a Rimini, e trascorrea a i confini di Piacenza, et di 
Pavia. Questa era la sua lunghezza, et la larghezza del monte [304] Apennino al-
le paludi de i Veronesi, et Vicentini, insino al mare Adriatico. Consegnata detta 
città con l’Essarcato, al Pontefice Romano, egli diede il governo di esse città, et 
di detti luoghi a Leone XLI. Arcivescovo di Ravenna, et a Giuliano, Pietro, et Vi-
talino Tribuni, secondo Biondo nell’undecimo libro dell’historie. Passato poi 
fuori d’Italia Pipino, ripigliò la signoria di questi luoghi Astolfo, et Desiderio suo 
successore, non servando fede alcuna data. Poi essendo superato Desiderio da 
Carlo Magno, ritornarono tutti detti luoghi sotto la Chiesa. Onde poi mancando 
le forze della Chiesa, et de gli Imperadori, drizzandosi le città d’Italia in libertà, 
e governandosi da se stesse al governo popolare, etiandio Ravenna fece il simile. 
Et in detto governo, fu eletto capitano dal popolo Pietro Traversaro huomo di 
grande ingegno, et di grande ardire; il qual conservò questa città sempre nella 
divotion della Chiesa contra di Federico secondo nemico di essa. Di cui così dice 
Dante nel 14. canto del Purgatorio. Ov’è il buon Litio, et Arrigo Manardi, Pier 
Traversaro, e Guido di Carpegna. Morto Pietro, fu soggiogata da Federico (ben-
ché alquanti giorni si mantenesse Paolo suo figliuolo.) Rotto l’essercito di Fede-
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rico a Parma, Ravenna con tutte le città di Romagna (eccetto Rimini) ritornaro-
no sotto la Chiesa, et sotto Bolognesi. Onde poi andarono a Bologna gli Amba-
sciatori a giurar fedeltà al Senato, et popolo Bolognese, nell’Anno del 1256. Et 
così rimasero sotto Bologna, insino che cominciarono a mancar le forze de i Bo-
lognesi per le maledette fattioni de i Lambertacci, et Geremei. Et per tanto nel 
1292. altri dicono nel 1322. levarono il capo due parti fra i cittadini, che furono i 
Traversari, et Polentani. Et doppo lunghe battaglie, et uccisioni fatte fra loro, al 
fine superando i Polentani, i Traversari, s’insignorì Ostasio Polentano della cit-
tà, havendo scacciato i Traversari. Fu Ostasio huomo di grand’ingegno, et di non 
meno ardire, il qual morto, vi rimasero tre figliuoli, che furono Bernardino, 
Pandolfo, et Lamberto. Successe nel primato a lui, Bernardino, a costui Guido, 
che lasciò Bernardino secondo, et Ostasio secondo. Vero è, che essendo prima 
diventato Guido loro padre sciocco, et pazzo, lo tennero sotto custodia serrato 
insin che visse. Pigliò la signoria Bernardino (et lui mancato) Ostasio, secondo 
suo fratello, di cui rimase Opizzone, Aldrovandino, Azzone, et Pietro. Ad Opiz-
zone seguitò Ostasio terzo suo figliuolo, huomo sciocco, et di grosso ingegno. 
Onde i Venetiani a’ prieghi de i cittadini, vi mandarono per Governatore Giaco-
mo Antonio Marcello huomo di singolar prudenza ornato. Onde Ostasio dopo 
alcuni giorni con la moglie passò a Vinegia, et mandato a Candia con quella, ove 
morì, et i Signori Venetiani s’insignorirono di Ravenna. Mancò questa nobile 
famiglia di Polenta in costui, havendo tenuto la signoria di quella da 140. anni, 
essendovi entrati tiranni, et poi fatti Vicarij dalla Chiesa Romana, correndo 
l’anno di nostra salute 1441. Entrati i Venetiani in signoria di essa, la comincia-
rono a ristorare, che pareva una mal habitata contrada, tanto per le ruine de gli 
edificij, quanto per il poco popolo, che vi habitava. Onde talmente la fecero ri-
storare, et habitare, che la ridussero a forma d’una sofficiente, et buona città. 
Tennero la signoria di quella insino all’anno 1509. Nel quale essendo il loro es-
sercito superato da Ludovico XII. Re di Franza [304v] presso Rivolta, ritornò 
essa città sotto la Chiesa Romana. Et perseverò talmente insino al 1527. quando 
fu assediato Papa Clemente Settimo, nel castel di Sant’Angelo dall’essercito di 
Carlo V. Imperatore. Onde la ripigliarono i Venetiani, et la tennero insino al 
1530. et allora la restituirono alla Chiesa, fatta la pace fra Carlo Imperadore an-
tidetto, et i prefati Venetiani in Bologna. Et così hora ella è sotto la Chiesa: patì 
gran danno nel 1512. dopo la rotta dell’essercito de gli Spagnuoli, essendo ucciso 
Guastono da Fois capitano de’ Francesi, conciofosse cosa, che l’essercito France-
se la saccheggiò, non havendo ancora rispetto a i sacrati Tempij, ma ogni cosa 
rubbarono insino a i tabernacoli, ov’era conservato il Sacratissimo corpo del no-
stro Redentore, gettando con gran vilipendio tanto Sacramento in terra, onde ne 
risultò una cosa maravigliosa, grande argomento della nostra Santa fede. Fu un 
Guascone, che era tanto rabbiato del guadagnare, anzi (dirò) di rubbare, che en-
trando nella maggior Chiesa, essendo stata spogliata, et non ritgrovando altro 
che il Tabernacolo, ov’era conservata la Sacratissima Hostia (non havendo havu-
to alcun altro ardire di toccarla per la riverenza del Sacramento) senza rispetto 
alcuno pigliò detto Tabernacolo, et istraendo con gran villania il riverendo Sa-
cramento con maggior vituperio lo gettò in terra. Gettato a terra il Sacramento, 
si partì col ricco vaso. Et ecco, che da se stesso il Santissimo Sacramento salì so-
pra una colonna, et quivi fermossi. Vero è, che presto ne vidde la giustitia seve-
rissima d’Iddio contra questi Guasconi (che furono per maggior parte quei, che 
rubbarono le Chiese) conciò fosse cosa, che dopo pochi giorni scendendo gli El-
vetij nell’Italia, fu la maggior parte d’essi scelerati huomini uccisi, overo gittati 
nel Tesino, et nel Po, onde di mano in mano vedeansi esser portati i loro corpi a 
quattro, a sei, insieme legati. Ha sostenuto, et parimente sostenne gran detri-
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mento per le fattioni de i Rasponi, et Lunardi (che cominciarono ne’ tempi di 
Leone X. Papa) perché s’uccidevano l’uno, et l’altro, et bruciavano le loro case, 
che in vero ne seguitava gran danno alla città, et pur hora si sta. Ha generato 
Ravenna molti santi, et illustri homini. De i quali (oltre gli XI. Arcivescovi eletti 
per inditio della colomba, come ho dimostrato,) è stato S. Apollinare primo Ve-
scovo d’essa città, et Martire sotto Vespasiano Imperatore, il qual venne 
d’Antiochia con S. Pietro a Roma, et mandato da esso Apostolo a Ravenna, dice-
si essere stato un de i 72. Apostoli di Christo Redentore, Orso, Liberio, Pietro, 
Giovanni, Pietro Ravennate, Esuperantio, Ecclio, et Massimiano, Arcivescovi 
d’essa, huomini santi, S. Vitale co’ figliuoli martiri, S. Gervasio, et Protasio, Ur-
sicino medico, Barbaciano d’Antiochia prete Confessore santissimo, Romualdo 
fondator della religione de’ Camaldoli, che passò a miglior diporto dopo cento 
anni di sua vita, secondo il Volaterrano nel 21. lib. de’ Commentari Urbani. Die-
de anche al mondo Giovanni XVII. Pontefice Rom. Cassiodoro Senatore huomo 
dotto, et elegante scrittore, il qual fu poi monaco, et scrisse molte singolari ope-
re Faustino, a cui scrisse Martiale alcuni Epigrammati, et tra gli altri. 

Quos Faustine dies, quales tibi Ravenna abstulit. 
Aspasio sofista, ne’ tempi d’Alessandro Imperatore, discepolo di Pausania, et 
[305] d’Ippodromio. Scrisse costui contra Aristone, et altri medici, molte ora-
tioni, come nota Suida. Et Pietro Damiano Cardinale Vescovo Ostiense, huomo 
santissimo, il qual rinonciò il Caldinalato, et s’incluse nell’Eremo di Santa Croce 
di Fonte Avellana ne monti Eugubini, et compose opere assai, piene d’eleganza, 
facondia, et di spirito divino, come appaiono, et leggesi in molte Chiese, del qua-
le Dante nel Paradiso suo ne fa degna memoria, nel canto 20. et nell’età de’ no-
stri avoli uscì di questa città Gulielmo dignissimo medico, lodato da Pietro Paolo 
Vergerio, et Giovanni Grammatico eccellente oratore, che fu il primo (come di-
ceva Leonardo Aretino) che cominciò a ristorar gli studij dell’eloquenza 
nell’Italia, essendo quasi totalmente ruinati insieme con la maestà dell’Imperio 
Rom. Ben è vero, che primieramente havea cominciato a svegliar la poesia, et 
l’eloquenza Francesco Petrarca, et costui poi lo seguitò per ridurla a i primi ter-
mini. Et vi diedero tal principio questi due eccellenti huomini, che poi fu ridotta 
alla sua perfettione da quelli che seguitarono insino a’ tempi nostri. Etiandio 
partorì Desiderio Sprete assai elegante scrittore, come si vede ne i libri di Ampli-
tudine, devastatione, et instauratione Urbis Ravennae, che fiorì ne’ nostri giorni. 
Hora vive Giovan Pietro Ferretto Vescovo Milense, huomo di elegante ingegno, 
et di lettere Latine, et Greche ornato, il quale ha scritto molte opere, et tra l’altre 
de Institutis ecclesiasticis, de eorum honesta disciplina, Breviarium ad urbe 
condita, usque ad nostra tempora, et tres Decades historiarum Ravennatum: per 
li quali ha illustrato essa patria sua vetustissima, et ha trasferito anco di Greco 
in Latino molte opere, et fatto altre cose assai, ove dimostra la candidezza del 
suo stile, insieme con la dottrina. Hebbe il padre suo grande oratore, Nicolò Fer-
retto, sotto la cui dottrina nella Gallia Cisalpina molti eccellenti huomini riusci-
rono famosamente, quale fu della progenie dell’antidetto Giovanni grammatico, 
che compose quel libro detto Hodoporicon, describens iter ad eloquentiam, con 
molte altre cose, che sono opere utilissime alla lingua Latina. Etiandio altri 
huomini ha prodotto questa città, che per esser breve hora li lascio. Ritornando 
alla principiata descrittione. Uscendo fuori di Ravenna, poco discosto vedesi S. 
Maria Ritonda, così nominata per esser fatta in forma circolare, certamente ma-
raviglioso edificio, che mai non ho veduto il simile, o sia nell’Italia, o fuori. Con-
ciosia cosa, ch’è fatto tutto di pietre quadrate reticolarmente insieme composte, 
essendo di larghezza dentro per diametro da 25. piedi; pavimentato di picciole, 
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et preciose pietre di diversi colori a figure composte, volgarmente detto alla mo-
saica. Cuopre questo singulare edificio una sola pietra, che pare di granito molto 
dura, cavata in cubo, nel cui mezo vedesi un largo buco. Secondo il mio giudicio 
ella è di larghezza essa pietra per diametro, computandovi il voto della Chiesa, la 
grossezza del muro (dal quale ella è sostentata) co i fregi, e cornici, et delle meze 
colonne, ch’escono del muro di piedi 35. et forse più. In vero s’ha usato gran 
magisterio in condur tanto gran sasso, et riporlo sopra questo luogo. Eravi sopra 
la sommità di esso, che copriva quel buco, la bella, et pretiosa sepoltura di Teo-
dorico Re de gli Ostrogotti di porfido, d’un pezzo di lunghezza piedi 8. et 4. di 
larghezza, et di grossezza onze 8. essendo coperta di metallo [305v] condotto 
con artificiose figure. Fu fatta quest’opera da Amalasiunta Reina figliuola di det-
to Theodorico, la qual fu poi gittata a terra ne’ tempi de’ nostri padri, con una 
bombarda da gli avari soldati per haver il coperto di bronzo, et nel gettarla giù 
gli fu spezzato un cantone. Et così hora a piedi di questa Chiesa giace. Io non ho 
veduto la maggior arca di porfido, eccetto che a Roma quella di Costanza alla 
Chiesa di S. Agnese fuori della città, che pare a me maggior di questa. Vero è, 
che due altre n’ho veduto da ragguagliare a questa, cioè quella di Enrico, et di 
Federico Barbarossa Imperadori a Monreale di Sicilia appresso Palermo. È cir-
condata Ravenna da due fiumi, uno a man destra, e l’altro alla sinistra; l’uno 
detto Bedeso avanti nominato, il qual è chiamato sopra la via Emilia, che la di-
vide in due parti, Ronco, da Biondo nominato nell’hist. Bidens, che fa hora il 
porto di Ravenna, et era detto ne’ tempi di Teodorico Re, Portilio, come dinota 
Biondo nel 3. lib. dell’hist. L’altro fiume a man sinistra chiamasi Montone, ma 
hora Acquedotto, descritto da Plin. Vitus, che nasce ne’ gioghi dell’Apennino, vi-
cino al luogo ove ha principio il Tevere. Era poi ne’ tempi antichi ne’ Mediterra-
nei, non però molto dal mar discosto, Butrio castel de gli Umbri, Butrium nomi-
nato da Plinio, et da Tolomeo, dal quale etiandio si ritrovano i vestigi, essendovi 
un picciol castello vicino a Cotignola, et a Lugo, talmente nominato Butrio. Et 
quivi finivano gli Umbri, overo cominciavano, et trascorrevano insin al fiume 
Esio, secondo Strabone nel 5. lib. come dissi nella Marca Anconitana. Là onde 
più non nominerò essi Umbri. Presso di esso Ronco detto Acquedotto da i Ra-
vennati, perché fu fatto quest’alveo, o sia letto di detto fiume per mano d’artefici 
molte miglia, come etiandio chiaramente appare, vicino a Ravenna tre miglia, fu 
fatta quell’aspra, et sanguinolente battaglia nel sacratissimo giorno di Pasqua 
della Resurrettione di Christo del 1512. fra’ Galli, et Spagnuoli, essendo capitano 
de’ Galli Guastone di Fois, et da gli Spagnuoli Ramondo Cardona, ove furono 
uccisi fra l’una parte, e l’altra oltre 18000. persone, rimanendo etiandio morto 
Guastone antidetto con più di 18. capitani de i suoi, fuggendo Ramondo Cardo-
na, essendo pigliato Fabritio Colonna, con molti capitani dell’essercito Spagnuo-
lo, et essendone anche alcuni uccisi come io dimostro nell’Efemeridi latine a 
parte a parte. Ben è vero, che rimase al fin più superato quel che parea haver 
superato l’altro come poi si vide. Salendo poscia a i Mediterranei, et alla via E-
milia ritrovasi parte d’un ponte ruinato, che congiungeva sopra il fiume Ronco 
la detta via. Alla cui destra sopra la riva del fiume, appare una Chiesa posta so-
pra un alto luogo, circondata da un fosso, ov’era Ronco castello, ma hora altro 
vestigio di esso non si vede, eccetto quanto è detto, di cui ne fa memoria Ber-
nardino Corio nella quarta parte dell’hist. Milanese, quando scrive, che France-
sco Sforza, essendo mandato a campo a Forlì da Eugenio Papa contra Antonio 
Ordelasso quivi a questo castello, da Forlì lontano un miglio, et mezo si fermò. 
Più oltra seguitando in alto lungo la riva del fiume, pur alla destra alle radici del 
colle, nell’entrata della foce de’ monti, vi è Meldola forte castello, ov’è un ponte 
di pietra, che congiunge insieme amendue le rive del detto fiume. Egl’è questo 
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castello assai civile, et è sì come un mercato, ove si ragunano ogni Martedì i 
montanari, et altre persone a far i suoi trafichi. Ha abbondante territorio, et 
[306] producevole di frumento, vino, olio, et altre cose per il bisogno de’ morta-
li. Fu lungamente sotto i Malatesti signori di Rimini. Et poi havendo Pandolfo 
consegnato Rimini a’ Venetiani, anche questo castello gli fu soggetto. Et ritorna-
to Rimini alla Chiesa: etiandio questo castello lo seguitò. Vero è, che poi Leone 
X. Papa lo consegnò con Sarsina ad Alberto Pio Conte di Carpo, et essendo lui 
mancato di questa vita rimase al signor Lionello suo fratello. Et così hora sotto 
questo illustre, et humanissimo signore si riposa. Patì gran danno da Carlo Duca 
di Borbono capitano de’ soldati di Carlo V. Imperadore, passando a Roma nel 
1527. dal qual fu saccheggiato, et mezo ruinato. Pur essendovi venuto ad habita-
re il signor Lionello, è assai ristorato. Seguitando pur la destra del fiume fra i 
monti si giunge a Cuserculo picciolo castello, ov’è un ponte per il qual si passava 
dall’una riva, et l’altra del fiume. Più oltre vi è Civitella alla sinistra del fiume, et 
dopo due miglia nella bella valle vedesi Galeata, che sono tre contrade molto ric-
che, et assai civili. Io crederei esser questi luoghi i Salti Galleani descritti da Pli-
nio nell’ottava Regione. Ivi è un’Abbatia detta di S. Ilarico, che in quei luoghi 
visse con grande austerità di vita, et santità, et gli sta il suo corpo da tutti gli In-
coli havuto in somma veneratione; et già fu habitatione di Monachi. Ella è Dio-
cesi da sé, però soggetta alla Metropolitana Chiesa di Ravenna, et non molto da 
lunge sta l’Abbatia detta d’Isola, già luogo de’ monachi Camaldulensi. Nel fine di 
questa valle appare sopra il colle una fortissima Rocca detta Pianeto, sotto la 
qual giace la Chiesa di S. Maria di Pianeto. Salendo più in alto i monti vi si vede 
S. Sofia castello. Scendendo alla via Emilia alla sinistra del fiume Montone, che 
scende dall’Apennino (com’è detto) ritrovasi la Città di Forlì, da Plinio 
nell’ottava Regione, Forum Livij detta, et annoverata fra i quattro Fori primi di 
essa. Ella è similmente nominata da Antonino nell’Itinerario, et da Tolomeo tra-
sferito in latino, benché nel Greco non vi sia. Come fosse edificata questa città, 
brevemente lo descriverò, come ho ritrovato in una cronica di detta città a me 
mostrata da Paolo Guirino huomo di elegante, e curioso ingegno. Così ivi era 
scritto. Havendo Livio Salinatore Consolo Romano insieme con Claudio Nerone 
ucciso Asdrubale, et tutto il suo essercito ruinato appresso il fiume Metro, già 
divenuto vecchio Lucio, Ermio franco soldato, di licenza di detto Livio, con al-
quanti altri soldati (perimente vecchi) fece un castelletto vicino al luogo, hora 
nominato Castelluzzo, discosto dal luogo ove hora è Forlì, un miglio et mezo, 
nominando Livio al sopradetto Livio. Il che fatto nel mezo della piazza vi posero 
una statua con tai versi. 

Livius ecce fui Romanus, conditor Urbis 
Huius, et hanc volui terram coluisse Quirites 
Magnanimos, populisque dedi cognomen, et arma. 

Era in quei tempi nel luogo, ove hora è la città sopra la via Emilia, una bella con-
trada, onde si faceva giustitia da gli ufficiali de’ Romani, et etiandio si faceano i 
mercati. Et per tanto s’addimandava detto luogo Foro, o sia luogo della giustitia, 
o del mercato. Così passando le cose alquanto tempo, et considerando gli habi-
tatori di Livio esser più agiato, et comodo il Foro, che ’l suo luogo, si accordaro-
no con [306v] quegli habitatori di habitare insieme. Et così di commun consen-
timento, essendo contento Augusto a suasione di Livia sua consorte, et di Corne-
lio Gallo Liviese, congiungendo insieme quegli due nomi, ne fecero, et compose-
ro uno, nominando questa città, Forum Livij, o sia Forlì, come in volgare si dice, 
che fu ne’ tempi della natività di Christo nostro Signore. Trascorsero dalla prima 
edificatione di Livio a questa unione, o sia seconda fabrica, anni 208. Hebbe a-
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dunque questa città il suo principio da huomini Martiali. Et però non si debbe 
maravigliare alcuno se volentieri maneggiano l’armi et contro di sé, et etiandio 
contra gli altri. Fu governato Forlì da i Romani insino che durò la maestà 
dell’Imperio, sempre servandogli intiera fede, insieme con l’altre città di questa 
Regione. Vero è, che mancando poi l’autorità de gli Essarchi, et insieme con loro 
le forze di Roma, si governò nella libertà, creando un Podestà, come l’altre città 
d’Italia. Et in questi tempi pigliò gran signoria, cioè di Cervia, Brettenoro, et 
Forlimpopolo, et fabricaro Sadurano, Melidono, Caminate castelli, et co i Faen-
tini fecero Cotignuola contra Bagnacavallo insin che furono uniti insieme questi 
cittadini riportarono gloriose vittorie de i loro nemici, et tra l’altre volte, quando 
superarono Giovanni Appiano Francese col suo essercito, e i Faentini, et Bolo-
gnesi, con aiuto de i Lambertazzi, fuorusciti di Bologna. Ottennero altresì trion-
fo di Guido Selvatico capitano de’ Fiorentini appresso Civitella, et di Pandolfo 
Malatesta, con Nicolò Piccinino al ponte di Ronco, et di Francesco Piccinino con 
Sigismondo Malatesta. Vero è, che furono soggetti a i Bolognesi nel 1248. con 
l’altre città di Romagna, et nel 1257. insieme con tutte l’altre città di questa Re-
gione giurarono fedeltà al Senato, et popolo Bolognese sopra il Carozzo nel mezo 
della piazza. Et perseverò in divotione de i Bolognesi insino nel MCCXCVI. nel 
qual se ne insignorì d’essa Mainardo da Susinana de gli Ordelafi. Et così rimase 
sotto di lui insino al 1302. che morì signore di questa città, et di Faenza, et 
d’Imola. Poi nel 319 (secondo Bernardino Corio) si divise la città in Calboli, et 
Argogliosi. Et talmente insieme combatterono, che essendo aiutati gli Argogliosi 
da i Guelfi di Ravenna, di Faenza, d’Imola, et da i Conti di Cunio, ne scacciarono 
i Calbuli, et doppo poco i Calbuli con aiuto de gli amici, et con gli Ordelafi en-
trando in Forlì, scacciarono gli Argogliosi, et crearono capitano del popolo, Con-
ticino Malatesta bandito di Rimini. Et non potendo acchetarsi, si fecero signori 
della città, Scarpetta, Francesco, et Sinibaldo Ordelafi, facendosi nominar capi-
tani. I quali furono fatti Vicarij, così di Forlì, come di Cesena, da Ludovico Bava-
ro usurpator del nome Imperiale. Furono poi quindi scacciati da Egidio Carilla 
Spagnuolo Cardinale Legato della Chiesa per tutta Italia, secondo Biondo nel 
20. lib. dell’hist. et Platina nella vita d’Innocentio VI. Rivocato dalla Legatione 
Egidio, si drizzarono in libertà i Forlivesi con le altre città di Romagna, et grida-
rono per loro signori, Sinibaldo, Francesco, Pino, Giovanni, et Tebaldo Ordelafi, 
nel 1373. Morti Francesco, o Ceco (com’eglino dicono) governando molto rusti-
camente la città Sinibaldo, fu ucciso dal popolo con suo figliuolo nel letto. A cui 
successe nel 1410. Georgio, che hebbe per sua consorte Lucretia figliuola di Lu-
dovico Alidosio signor d’Imola. Dopo la cui morte, [307] successe nello stato 
Tebaldo suo figliuolo d’anni dieci. Temendo la madre, che non fosse mal trattato 
questo fanciullo dal popolo, lo mandò ad Imola al padre. Del che isdegnati i For-
livesi, procurarono col Marchese di Ferrara di scacciarla, per rihaver Tebaldo. Il 
che intendendo Filippo Maria Visconte Duca di Milano, parendogli havere op-
portunità d’insignorirsi della Romagna vi mandò l’essercito, et facilmente pigliò 
Forlì. Vero è, che poi lo consegnò a Martino V. Papa, come dimostra Biondo nel 
21. lib. dell’histo. Dopo poco ritornarono alla città Pino, et Francesco secondo 
Ordelafi, et pigliarono la signoria. Et morto Francesco, o sia Ceco, Pino (per ri-
maner solo nella signoria) nel 1466. scacciò Francesco Terzo, et Antonio figliuoli 
di Francesco II. Dipoi egli passando all’altra vita nel 1479. lasciò Sinibaldo se-
condo suo figliuolo naturale fanciullo sotto il governo di Costanza de’ Pici della 
Mirandola sua consorte. Morto fra poco tempo Sinibaldo, fece ogni forza Galeot-
to Manfredo signor di Faenza per riporre nello stato Francesco, et Antonio Or-
delafi, suoi nipoti. Et assediando la Rocca, nella quale era Costanza, vi mandò 
Sisto Papa Quarto Federico Duca d’Urbino con l’essercito, parendogli di haver 
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buona opportunità d’acquistare questa città, et la ottenne, dandogli la Rocca Co-
stanza, et fuggendo gli due fratelli Ordelafi a Vinegia (come io seriosamente 
scrivo ne’ Commentari Latini.) Poi Sisto Papa lo consegnò a Girolamo Riario suo 
nipote, constituendolo Vicario della Chiesa. Il quale governandola molto pru-
dentemente, et mansuetamente essendo morto Papa Sisto, fu crudelmente ucci-
so da alcuni ingrati cittadini, nel 1488. Di cui rimasero alquanti figliuoli di Cate-
rina Sforza. Pigliò la signoria, dopo assai travagli, Ottaviano molto giovane, sot-
to il governo di sua madre, la qual fece severa giustitia della morte del caro con-
sorte, contra gli ucciditori. Fu poi scacciata essa co i figliuoli da Alessandro Se-
sto Papa, et consegnata la città a Cesare Borgia suo figliuolo. Mancato Alessan-
dro sopradetto, nel 1503. ritornò Antonio con Ludovico suo fratello naturale 
Ordelafi, et gli fu data la signoria della città dal popolo, mantenendosi la forte 
Rocca per Cesare Borgia. Et morto Antonio fra poco tempo vedendo Ludovico 
non poter ottener la Rocca, et intendendo Papa Giulio II. ch’era succeduto nel 
Papato a Pio Terzo mandare l’essercito all’acquisto di Forlì, si partì, et andò a 
Vinegia, ove morì. Et così in questi due fratelli mancò tanta nobil famiglia de gli 
Ordelafi. Et talmente la città ne venne sotto la Chiesa, ove insino adhora è per-
severata. Vero è, che si drizzarono due fattioni in essa, una de i Numagli, et 
l’altra de i Moratini, che sovente hanno combattuto insieme per tal maniera, che 
si sono uccisi, et scacciati l’una parte, e l’altra, saccheggiate, et abbruciate le ca-
se, et fatti tanti mali, sì come farebbono i nemici entrando per forza in una terra. 
Et questo è durato molto tempo. Ben è vero, che questi anni passati, ragunando-
si insieme alquanti buoni, et amorevoli cittadini, hanno ordinato uno maestrato 
di 90. huomini, che siano sopra tal cosa, et che intendendo cosa alcuna moversi, 
piglino l’armi, et vi provedano, scacciando gl’isturbatori della patria. Onde da 
alquanto tempo in qua si sono acchettati. È situata questa città fra due fiumi, 
cioè fra il Ronco, ch’è all’Oriente, un miglio e mezo discosto (come è detto) et 
dal Montone dall’Occidente, il qual bagna le mura d’essa. Ha buona, e dolce a-
ria, [307v] et fruttifero territorio, che produce abbondantissimamente frumen-
to, et vino non solamente per il suo bisogno, ma altresì per mandarne altrove: si 
cava etiandio da questo paese orzo, spelta, olio, rubbia, gualdo, anesi, fen greco, 
cimino, et coriandoli. Escono huomini di questa patria di grand’ingegno, tanto 
accommodati alle lettere quanto all’armi, et etiandio alla mercantia. Quivi fabri-
cò Egidio Cardinale Legato sopranominato, quel sontuoso palagio della piazza, 
di cui anche parte in piedi se ne vede, aggradendogli molto questa città, del qual 
parte ne fece gettar a terra Caterina Sforza, in vendetta del suo consorte. In vero 
ella è molto dilettevole patria, essendo pacifici, et quieti i cittadini, che son mol-
to amatori de’ virtuosi huomini, molto osservandogli, et apprezzandogli. Hanno 
illustrato questa città molti eccellenti huomini, et prima S. Valeriano Cavaliero, 
et Martire, il B. Marcolino dell’ordine de’ predicatori, Stefano Nardino, e Chri-
stoforo Numaglio amendue Cardinali della Chiesa Rom. Lodovico Vescovo di es-
sa, Nicolò dell’Aste Vescovo di Recanate, huomo molto dotto, et prudente, To-
maso pur di detta famiglia, Alessandro Numaglio tutti due Vescovi di Forlì. 
Questo fu huomo di gran prudenza, et litteratura, per le quai cose fu mandato 
Noncio Apostolico in Alemagna da Sisto Quarto Papa. Giace nella Chiesa di S. 
Maria del popolo in Roma Gio. Numaglio Vescovo, Gio. Ruffo de’ Teodoli Arci-
vesc. di Cosenza, et tesoriero della Rom. Chiesa, et maggior capellano di Carlo V. 
Imperatore, fu ornato di gran prudenza, e di buone lettere. Onde per le sue ec-
cellenti virtù, fu molto in pretio nella corte di Roma. Et per tanto lo mandò non-
tio Apostolico in Ispagna Leone X. Papa. Mancò del numero de i viventi di 
tant’huomo l’anno 1527. Fu Vescovo di Brittenoro Bartolomeo Moratino, Anto-
nio Arculano di Cariate, Antonio Numaglio d’Esernia, Filippo Arculano di Alatri, 
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Girolamo de’ Teodoli Vescovo di Calice in Ispagna. Ha partorito etiandio Forlì 
huomini ornati d’ogni scienza. Et prima Cornelio Gallo poeta celeberrimo, Gui-
do Bonato dignissimo Astrologo, avenga che dica Elio Capreolo nel 6. li. 
dell’hist. Bresciane, che fosse Bresciano, Rainerio Arsenedo prestante giurecon-
sulto, precettor di Bartolo da Sassoferato sepolto nel Santo a Padova, dove lesse 
nel Ginnasio lungo tempo essendo signori della città quei da Carrara, Checo 
Rosso, Nereo Morando, amendui elegantissimi poeti, et egregi dottori di leggi. 
De’ quali spesse volte ne fa memoria di Francesco Petr. nell’epistole, Giacomo 
dalla Torre buon filosofo, et medico, Giacomo Alegretto elegante poeta, Ugulino, 
nominato Orivetano glorioso musico, et inventor delle note sopra gli articoli del-
le dita delle mani: Palmerio huomo di grande, et curioso ingegno, che vagò per 
la Grecia, Caldea, Arabia, et per molti altri luoghi, acciò vedesse i loro costumi, 
Girolamo dell’ordine de’ Predicatori ottimo Teologo, et buon historico, Guido 
Pepo detto Stella, poeta, filosofo, et medico, Fausto, Anderlino dolce poeta, co-
ronato d’alloro da Lodovico XII. Re di Franza, Girolamo Massurio dotto filosofo, 
Giovanni Bentio Canonico molto scientiato, Bartolomeo Lombardino perfetto 
medico, Gio. dalle Selle, et Gulielmo Lambertello, dottissimi dottori di legge. Ma 
sopra tutti ha dato grand’ornamento a quella città Flavio Biondo huomo di raro, 
et curioso ingegno, et investigatore dell’antichitati, et scrittor dell’historie. Scris-
se molte opere, tra le quali fu Italia [308] illustrata, avvenga che non la finisse; 
Roma instaurata, et trionfante, l’opere de i Venetiani, l’histo. dal principio 
dell’inclinazione del Rom. Imperio insino a i suoi giorni, con molte altre opere. 
Certamente sono obligati a quest’huomo tutti i curiosi ingegni, per le fatiche da 
lui sostenute in dimostrar l’antiche, et moderne cose. Passò tant’huomo a mi-
glior diporto in Roma nel 1463. et giace sepolto avanti la porta maggior della 
Chiesa di S. Maria Ara Celi, lasciando cinque figliuoli tutti di lettere ornati. Lun-
gamente fu Secretario d’Eugenio Papa Quarto. Passò nell’anno 1520. a miglior 
vita, Paolo Guirino per suoi antenati Bolognese, huomo di dolcissimo ingegno, 
et molto urbano, et civile. Et benché non havesse gran conoscenza di lettere La-
tine, nondimeno riportò assai lode de i versi volgari, de i quali molto si dilettava 
con Maddalena sua amantissima consorte. Molto s’affaticò in raccoglier le cose 
memorabili di Forlì, come da i libri da lui scritti conoscere si può. Sono etiandio 
usciti di detta patria molti prodi capitani di militia, sì come Fulcherio Calbulo, il 
quale essendo capitano della Chiesa Rom. soggiugò Osmo della Marca, et pari-
mente condusse la militia del popolo Bolognese, Francesco Ordelafo primo capi-
tano de’ soldati Venetiani contra Genovesi nella guerra di Chioggia, come narra 
Biondo col Sabellico nelle loro historie, Pino primo di detta famiglia, Andrea 
Borso, Francesco di Preto del Conte, Tiberto, et Ettore Brandulini fratelli, Ge-
rardo Marabelli, Nanno Moratini, Ettore di Ettore tutti valorosi capitani, come 
chiaramente si può conoscere dalle historie, et etiandio dalle croniche di detta 
città, et da i Commentari latini da me scritti. Giacciono in questa nobile città le 
sacrate ossa di S. Mercuriale Albanese già Vescovo, et padrone di essa, S. Sigi-
smondo Re, della sua consorte con due figliuoli, di S. Rofilo Vescovo di Forlim-
popolo, di S. Grato diacono, di S. Marcello sottodiacono, del Beato Giacomo di 
Vinegia dell’ordine de i Predicatori. Assai altre cose si potrebbono scriver di 
questa generosa patria, che le lascio per non esser troppo lungo. Ritornando alla 
prima mia intentione, dico, che passato il fiume Montone, che bagna la città di 
Forlì dall’Occidente, si vede un bel ponte d pietra cotta, che congiunge insieme 
amendue le rive di esso con la via Emilia. Salendo alla destra di essa, alla costa 
del monte Apennino, che mira al Settentrione, appar Castrocaro da gli antichi 
detto Salsubium, secondo Biondo, et il Razano, perché quivi nasce una fontana 
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d’acqua salsa. Ne fa memoria di questo nobil castello Dante nel 14. canto del 
Purgatorio così. 

È mal fra Castrocaro, et peggio Conio. 
Era già sotto Forlì, ma hora è soggetto a i signori Fiorentini. Più oltre vi è Dua-
dola assai civil castello, et più ad alto fra’ monti S. Cassiano, et fra gli aspri mon-
ti Portico, illustrato da F. Ambrogio generale dell’ordine de’ Camaldoli, huomo 
molto ornato di lettere greche, et latine, che fece assai degne opere, et etiandio 
ne tradusse altre di greco in latino. Fiorì ne’ tempi di Eugenio Quarto Papa. Fu 
molto lodato nel concilio di Fiorenza per la sua dottrina. Nacque tant’huomo 
dell’antica famiglia de’ Traversari, già grandi in Ravenna, scacciati da i Polenta-
ni. I quali uscendo di Ravenna, parte ne passò a Venetia, hora nominati quei di 
Leggi, et gli altri che erano passati quivi, ritennero il nome, avvenga che si di-
mandino Fabri dell’arte quale [308v] essercitarono. Poscia da Portico un miglio 
discosto, vedesi un luogo, da gli habitatori del paese dimandato Inferno, ov’è la 
tera negra, et ponderosa, nella quale vi è un buco largo da piedi 4. ov’esce una 
fiamma di fuoco, essendo accesa la terra con un solferino acceso, et abbrucia an-
cor le legna verdi, postevi, et s’estingue con panni di lana gettatili sopra. E quivi 
vicino ritrovasi assai medaglie d’oro, argento, et di metallo. Quasi il simile inter-
viene nel Frignano da cinque miglia da Sessula discosto, ove si vede la terra per-
cossa da qualche legno uscirne tante fiamme di fuoco, quante sono le percussio-
ni, poscia estinguersi co i panni gettatili sopra. Scendendo appresso di Ravenna 
vi è vicino al fiume Montone la fossa Messanio, così nominata da gli antichi, di 
cui parla Pli. nel 15. capo del 3. narrando, che corre l’acqua del Po a Ravenna per 
una stretta fossa, ove si dice Padusa, già detta Messanio, per la quale sono con-
dotte le barche da Ravenna al Po 12. miglia. Cominciava già a questa fossa la 
Padusa palude, rammentata da Verg. così. Piscosove amne Padusae. Trasse tal 
nome questa Palude (secondo Vibio Sequestro) dal Pado, o sia Po, per esserli vi-
cina, e mettere il capo in esso. Abbracciava questa palude anticamente tutto 
quel paese, che si ritrovava fra il Po, et il territorio della via Emilia, cominciando 
dall’antidetta fossa, e vicino al Po, et trascorrendo da 50. miglia verso 
l’Occidente. Et sboccavano in essa molti fiumi, e torrenti, che scendono 
dall’Apennino, cominciando dal Lamone fiume, insino al Panaro. Le quali acque 
creavano questa palude. Vero è, che da 50. anni in qua talmente fu issiccata et 
ripiena di terra, che poco di quella se ne vedea, cominciando da Ravenna, (che 
soleano esser tutti luoghi paludosi, come dimostra Strabone, et Procopio nel 1. 
libro delle guerre de i Gotti,) et trascorrendo per molte miglia, che appena si po-
tea ritrovar la Fossa avanti nominata, per la quale con le barche si passava dal 
Po a Ravenna, ove così poca acqua vi si vedea, che a stento poteano varcare le 
picciole barche, traghettandole però con gli argani dal Po in detta fossa, et sopra 
l’argine. Vedeansi poi di mano in mano questi luoghi essiccati, passando del ter-
ritorio di Ravenna nel paese di Bagnacavallo, et di Lugo, et di quei luoghi vicini, 
et poi nel Bolognese, gli anni passati (che etiandio erano ridutti a bei campi la-
vorati) che ella era vaga cosa da considerare, et da far maravigliare ognuno, co-
me in tai luoghi paludosi (ove prima nuotavano i pesci) vi fossero tanti campi 
colti, et lavorati. Creavano questa palude i fiumi, e torrenti, che scendeano 
dall’Apennino, et quivi si fermavano come in una conca, per esser luogo molto 
basso, havendo poco esito da passar nel letto del Po, per esser quello più alto. 
Ben è vero, che moltiplicando gli huomini (et massimamente sopra le monta-
gne) condotti dalla necessità, cominciarono a coltivare i monti et per tanto con-
ducendo l’acque caduta dal Cielo grande abbondanza di terra, per tal modo 
riempierono questi luoghi paludosi, che sono molto cresciuti, (et poi con poca 



 530 

fatica fattogli larghi, et cupi fossi, che conducevano l’acque a i bassi luoghi) vi 
furono fatti belli campi, et fertili da produr frumento, et altre biade. Là onde 
cominciò questa cosa Ercole primo Duca di Ferrara, il quale essendo huomo di 
grand’ingegno (vedendo essere accresciuta la terra nelle dette valli) con fosse es-
siccò un gran paese detto Samartina, del qual ne traeva gran copia di frumento. 
Il simile fece [309] Hippolito Piatese Bolognese, huomo di grand’industria, che 
seccò un gran paese intorno a S. Venantio, ove fece una villa, nominandola Ra-
veda. Parimente fecero i Lamberti al Poggio con molti altri cittadini Bolognesi, 
per cotal modo, che era quasi la maggior parte di questa palude issiccata; et per 
far ciò, fu contento il Duca Ercole, che il fiume Reno sboccasse nel Po, sopra 
Ferrara da quattro miglia. Talmente fu essiccata da questo lato, che da Ferrara a 
Bologna si passava con le carrette, et a piedi, per detti luoghi già pieni d’acqua, 
hora detti Traversia: conciosia cosa, che avanti bisognava passare (volendo ca-
minar per terra) dall’Ocellino per le valli. Vero è, che nel 1542. Ercole II. Duca di 
Ferrara, non volendo che ’l Reno sboccasse nel Po, havendo rotto gli argini di 
detto Reno poco di sotto della Pieve, e ritornato ne’ primi luoghi, si ridusse ogni 
cosa a Palude, così la Samartina, come la Traversia, et Raveda, con tutti quegli 
altri luoghi vicini. Onde patì gran danno Bologna, ma molto maggiore Ferrara. 
Et così furono perdute tante spese fatte dal Duca Ercole I. et da gli altri. Ma poi 
avvertendo detto Ercole II. il gran danno che pativa, lasciò sboccare il Reno nel 
Po (dopo molte contentioni fra i Bolognesi, et lui) et così sono essiccati quei luo-
ghi come prima, et hora talmente si sta. Salendo poi alla via Emilia, passato il 
fiume Montone, nel mezo di detta via, da Forlì 4. miglia discosto ritrovasi il tor-
rente Cosina, che scende dall’Apennino. Scendendo in giù alla Padusa, vedesi la 
foce del fiume Lamone, da Plinio, et Antonino Anemo detto. Il qual è il primo 
fiume, che sbocchi nella detta Padusa palude. Quindi salendo a’ luoghi lavorati 
presso detto fiume, vi è la contrada nominata Traversara, del detto territorio di 
Ravenna, che da i Traversari fu fatta, overo da essa eglino nominati, come io 
credo. Non molto da questa contrada discosto, alla destra del detto fiume vi è 
Bagnacavallo, avanti addimandato Tiberiacum, et ad Caballos, come dice Bion-
do, col Sabellico, nelle loro historie. Et anche Gabeum, secondo che si ritrova 
scritto ne’ Privilegi della Chiesa di Ravenna, a cui è soggetto, come a me disse 
Giovan Pietro Ferretto da Ravenna Vescovo di Milo. Egli è molto bello, et civile 
castello, et ricco, et produce il suo territorio abondantemente frumento, et altre 
biade, con assai robba. Ora è sotto il Duca di Ferrara. Ha dato gran fama ad esso 
ne’ giorni nostri Filippo cognominato il Bagnacavallo, generale ministro de’ frati 
Minori, eccellente Teologo, et facondo Predicatore. Salendo alla via Emilia, nel 
mezo di essa ritrovasi la città di Faenza, partita in due parti dal fiume Lamone, 
cioè il Borgo della città, ove si vede un bello, et forte ponte di pietra con due tor-
ri sopra detto fiume, che congiunge il borgo, con la città. Parimente la via Emi-
lia. La nomina Strabone Faventia, et da Plinio sono annoverati i Faventini 
nell’ottava Regione, et Tolomeo la ripone nella Gallia Togata. Parimente la no-
mina Agathio nel primo libro delle guerre de’ Gotti, Appiano Alessandrino nel 
primo libro, et Antonino nell’Itinerario, et Silio Italico nell’ottavo, quando dice. 
Arva coronatum nutrire Faventia pinum. Da chi l’havesse principio, non l’ho ri-
trovato, ma ben ritrovo che la fosse antica; conciò sia cosa, che Livio ne fa me-
moria nell’ottuagesimottavo libro, scrivendo che fosse scacciato fuori d’Italia 
Carbone da Silla, havendo rotto il suo esercito a Chiuso, a [309v] Faenza, et a 
Fidentia. Etiandio Spartiano nella vita d’Adriano, narra che fossero uccisi i con-
giurati contra Adriano, ch’erano huomini Consolari, cioè Palmario a Terracina, 
et Nigrini a Faenza. Et altresì dice esser nato Ceona Commodo, cioè Elio Vero 
d’antenati Faentini. Et Giulio Capitolino nella vita di L. Vero, dimostra essere 
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uscito Elio Imp. di padre Toscano, et di madre Faentina. Ella è Faenza assai ho-
norevole città, et piena di popolo, la cui rocca fece Federico II. al riporto di Pan-
dolfo Collenuccio nel 4. lib. dell’historie del Regno. Ha buon territorio, preduce-
vole di frumento, et d’altre biade, et di vino, e di lino, molto lodato da Plinio nel 
1. cap. del 19. lib. dicendo esser riputato molto più bianco de gli Alioni, eccellen-
ti, et sottili. Patì questa città gran rovina ne’ tempi de i Gotti, come dimostra 
Biondo nell’hist. col Sabellico. Dipoi essendo ristorata nell’anno 1240. fu asse-
diata da Federico II. et talmente si mantenne in fede della Chiesa, contra di lui 
per consiglio de i Bolgherelli primi cittadini di essa, insino che poterono. Al fine, 
non sperando soccorso da alcuno, et mancandogli le cose necessarie, dopo molte 
opere egregie, che fecero, con gran dolore si dierono a lui. Il quale gli fece ispia-
nar le mura della città, et vi fece la rocca (come è detto) per tenerla in freno. Fu 
etiandio sacchieggiata da i Brittoni. Secondo Biondo nell’historie, sempre servò 
costantissima fede a gli Imperadori, et alla città di Roma, insino che durò 
l’auttorità de gli Essarchi, come fecero le altre città di questa Regione. Et manca-
ta la possanza de gli Essarchi, et superato Desiderio Re de’ Longobardi da Carlo 
Magno, et divenuti gli Imperadori successori di detto Carlo di poche forze, et 
auttorità, anch’ella si drizzò in libertà insieme con l’altre città d’Italia, creando 
per ciascun anno il Pretore, o sia Podestà. Al fine divenne sotto la signoria de’ 
Bolognesi in compagnia dell’altre città di quella Regione: et talmente rimase, in-
sino che i Bolognesi furono uniti, et quelli divisi in due fattioni, cioè Lambertaz-
zi, et Geremei, si ridusse in libertà. Dipoi nel 1286. entrando i Manfredi in essa, 
con Mainardo da Sussinana, ne scacciarono i Bolognesi, e si insignorì detto 
Mainardo, facendosi capitano del popolo. Et con questo titolo tenne la signoria 
di Faenza, et di Forlì, insino che visse, il qual morì nel 1322. Dopo la cui morte, 
sotto il titolo pur del capitanato, pigliò il dominio Francesco Manfredi. Et costui 
scacciato da Albregetto suo figliuolo nel 1327. egli governò la città due anni. A 
cui successe Manfredo, et Rizzardo, et Giovanni: poi fatto Rizzardo Vicario 
d’essa città, di Capitano, da Benedetto XII. Papa, nel 1339. secondo Biondo nel 
10. libro delle historie. Et ciò fece Benedetto Papa in dispetto di Lodovico Bava-
ro, che lo haveva prima fatto suo Vicario, et non solamente lo fece lui Vicario di 
Faenza, ma d’Imola, con Giovanni suo fratello. Tenne la signoria amorevolmen-
te con Giovanni suo fratello anni 16. et mancati loro, rimasero Guidazzo, et A-
storre nel 1374. I quali dierono principio a ristorare la città, et intorniarla di mu-
ra, avanti rovinata da Federico II. et da i Brettoni. Diede Astorre la città ad Egi-
dio Carila Cardinale Legato d’Italia, et dopo alquanto tempo, essendogli impo-
sto, che rivelava i secreti di esso a i nemici, detto Cardinale gli fece tagliare il ca-
po. Rimasero d’Astorre due prudenti figliuoli, cioè Astorre, et Guid’Antonio, i 
quali [310] entrarono nella signoria dopo la partita del Cardinale Egidio, essen-
do rivocato in Avignone dal Papa. Morto Guid’Antonio, pigliò la signoria 
d’amendue le città, cioè di Faenza, et d’Imola, Astorre, huomo molto savio, et 
nell’armi prode, onde sovente riportò gloriose vittorie di nemici eserciti, essen-
do capitano di varij signori. Diede grand’accrescimento alle mura della città, et 
le fece intorniare d’un cupo, et largo fosso. Et fece fare molto bello il palagio del-
la piazza, che hora si vede. Consegnò poi per forza (non potendo resistere) la cit-
tà a Baldassar Cossa, Cardinal Legato del Papa, per 25. mila fiorini d’oro nel 
1404. et poi alli 20. di Novembre, del 1406. gli fece troncare il capo detto Cardi-
nale nel mezo della piazza di Faenza, volgando che si trattava di torli la città, et 
ritornare in signoria. Rimase di Astorre Gio. Galeazzo suo figliuolo, che 
s’insignorì di Faenza a’ 9. di Giugno 1410. et passò all’altra vita alli 17. di Otto-
bre, 1416. lasciando dopo sé tre figliuoli maschi, et due femine, secondo le croni-
che di Bologna. De’ quali pigliò la signoria Guid’Antonio, che morì a’ 20. di Giu-
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gno 1446. a i bagni di Siena, rimanendovi Tadeo, et Astorre. Costui rimase in 
Faenza signore, e Tadeo in Imola. Mancò del numero de i viventi Astorre a’ 2. di 
Maggio 1468. lasciando Carlo Galeotto, et Federico. Fu Carlo dignissimo Pren-
cipe, pratico, prudente, et valoroso Capitano. Onde fu molto istimato da i signo-
ri d’Italia. Et havendo governato Faenza con grand’humanità, et prudenza 14. 
anni, indegnamente fu scacciato dello stato da Galeotto suo fratello. Onde passò 
a Rimini, et ivi finì il corso di sua vita fuori della patria. Scacciato Carlo, entrò 
nella signoria Galeotto, che anch’egli fu dignissimo Capitano di militia, et fu e-
tiandio molto letterato, et amico grande de i letterati; là onde raunò gran nume-
ro d’eccellenti libri, i quali ornò di pretiose coperte, et molto li tenea cari. Fu si-
milmente costui in grande istimatione appresso i Prencipi Italiani, per le sue 
prodezze. Al fine fu ucciso da i suoi servidori molto miseramente nella camera, 
per conspiratione della moglie, che simulava essere inferma, acciò vendicasse 
alcune ingiurie, da lui ricevute (com’ella diceva) iscusandosi. Rimasero di 
tant’huomo due figliuoli piccioli, Astorre, et Gio. Evangelista, un legittimo, et 
l’altro naturale, secondo che si diceva. Federico terzo fratello, essendo Vescovo 
di Faenza, passò all’altra vita avanti la rovina di tanta famiglia. Dopo la crudel 
morte di Galeotto, fu posto, con gran favor del popolo, nella signoria della città 
Astorre fanciullo di 13. anni. Et raccomandata la città a i Signori Venetiani, i 
quali vi mandorno un governatore, huomo molto savio, e prudente. Il quale 
molto pacificamente la governò, insin che Papa Alessandro VI. vi mandò Cesare 
Borgia suo figliuolo a pigliarla. Dopo alquante battaglie, non sperando i Faentini 
soccorso da alcuno (havendo però dimostrato grand’animo, et con l’animo le 
forze, et l’amore, che portavano al lor signore, non solamente i maschi, ma e-
tiandio le femine, che fu cosa molto maravigliosa) dierono la città al detto Cesa-
re, con patto, che fossero liberi amendue quei fanciulli. E così hebbe Faenza Ce-
sare, lagrimando tutto il popolo, considerando che perdevano Astorre nobile 
fanciullo d’anni 15. di tanta bellezza, ch’era da agguagliare (come dirò) ad un 
Angelo, dimostrando in tutte l’opere sue gran principio di prudenza. [310v] Era 
etiandio Gio. Evangelista di non minore aspetto di Astore, anch’egli ben qualifi-
cato quanto alle doti dell’animo. I quali infelici fanciulli (non servando Cesare 
fede alcuna) li mandò a Roma ad Alessandro Papa suo padre, che li pose in Ca-
stel S. Angelo, et poco dopo crudelissimamente li fece morire, et gittar nel Teve-
re. E così mancò questa ilustre famiglia de’ Manfredi nel 1500. in questi nobili 
fanciulli, di cui erano usciti tanti eccellenti huomini. Mancato Papa Alessandro, 
ribellandosi i Faentini da Cesare, ridussero alla città Francesco figliuol naturale 
di Galeotto, che lungo tempo infermo giaceva nell’hospital della Morte di Bolo-
gna in gran miseria. Et giunto a Faenza, per la dolce memoria di Astorre, fu A-
storre nominato. Et così lo fecero signore, servandosi la Rocca però per Cesare. 
Non havendo costui chi li desse aiuto, et essendo entrati i Venetiani nella Rocca, 
s’accordò con quelli, con certi patti, et così li lasciò libero il dominio della città, 
passando a Vinegia, ove morì. Fu poi sotto detti signori Venetiani insino al 1509. 
Nel qual tempo essendo rotto il loro esercito in Ghiara d’Ada, da Lodovico XII. 
Re di Francia, ne venne sotto la Chiesa, essendo Giulio II. Papa. Onde da quel 
tempo in qua, sempre fedelmente questi cittadini si sono diportati con la Chiesa. 
Etiandio ne’ tempi molto travagliosi, conservandosi in pace senza divisione, o 
fattione alcuna, attendendo al ben della patria, non sopportando che alcuno 
drizzi il capo. Ella è assai honorevole città (come dissi) ben edificata, havendo 
tra gli altri sontuosi edifici la chiesa maggiore, col palazzo della piazza. Vi è mol-
to popolo, tutto unito al ben comune di quella. Sono in essa molti nobili artefici 
di vasi di terra cotta, che tanto artificiosamente gli formano, et pingono con di-
versi colori, et figure, che tengono il primato sopra tutti gli altri vasi di terra cot-
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ta d’Italia. Et credo, che se Plinio vivesse, li lodarebbe sopra tutti gli altri, etian-
dio gli Aretini. Di questi vasi ne cavano i Faentini, conducendogli in qua, et il là 
per l’Italia, et massimamente a Bologna, gran danari. Onde mi disse uno d’essi 
artefici, che solamente nella vigilia dell’Assuntione della Madonna in Bologna 
(ove si fa gran festa) ne traesse d’essi vasi 300. ducati d’oro, et altri chi 60. et chi 
40. et chi più, e chi meno, secondo l’eccellenza de’ vasi. Sono usciti di questa cit-
tà eccellenti ingegni, che gli han dato gran fama, et fra gli altri Mengo prestante 
filosofo, et medico, che scrisse sopra la Logica di Paolo Venetiano, Antonio Cit-
tadino (qual ho conosciuto) ottimo medico, et profondo filosofo, il qual lesse as-
sai tempo in Padova, et in Bologna, che lasciò dopo sé alquante dotte opere. 
Lionello Vittorio lungo tempo tenne il primato de’ medici in Bologna, ove morì, 
et è sepolto nella chiesa di S. Domenico. Ora vive Benedetto figliuolo di Lionello, 
dignissimo medico, hormai per maggior parte d’Italia conosciuto, che lungo 
tempo ha insegnato a Bologna, et a Padova. Fu fatto cittadino Bolognese per le 
sue eccellenti virtù. Assai altri letterati huomini hanno tratto origine da questa 
patria, che sarei lungo in raccontarli. Ha partorito altri illustri huomini, quali 
hanno dato splendore ad essa in altri modi. Et prima Mainardo Pagano, il quale 
essendo capitano della città, s’insignorì d’Imola. Fu huomo di corpo bello et di 
virtù militare egregio. Di cui ne fa memoria Dante nel 14. canto del Purgatorio. 
Bernardino Fosco, il quale essendo di bassa conditione, ma di buon [311] consi-
glio, divenne tale appressa i cittadini che fu fatto capitano della città. Ugolino 
Fantolino pieno di virtù, e di costumi, anch’egli tenne il primato di quella. Di 
questi due altresì Dante ne fa memoria nel detto canto. Hebbe origine da Faenza 
Scariotto, et Martino valorosi capitani di soldati, i quali trattarono l’armi ne’ 
tempi di Filippo Visconte Duca di Milano, come dice Biondo nel 31. lib. 
dell’histo. Matteo Casella ha dato grand’ornamento a questa sua patria col suo 
eccellente ingegno, et pesato consiglio; lungamente dimorò con Alfonso primo 
Duca di Ferrara, et con Ercole secondo suo figliuolo. Lascio altri per non haver-
ne certa notitia. Volendo seguitare la principiata descrittione, dico che sopra Fa-
enza 4. miglia a gli ameni colli, et producevoli di buoni vini, et d’olio, et d’altri 
frutti, si scorge Oriolo, Aureolus addimandato da gli scrittori, perché (come di-
cono alcuni, co i quali io non sono) presentavano gli huomini di questo castello 
l’oro alla chiesa di Ravenna per il tributo debito a quella. Sotto Oriolo, mette ca-
po il torrente Marzano nel Lamone fiume, che bagna l’antico castello di Modia-
na, da gli antichi Mutilum detto, come dimostra Livio nel 31. libro, narrando che 
vedendo Publio Elio Console nella Gallia trascorrere i Boij per il territorio de i 
confederati, avanti che entrasse nell’Umbria addimandata Tribe Sappiniana, li 
parve di mandare C. Appio suo conduttiero con due legioni di soldati subita-
mente per provedere al tumulto, et discordie di essi, aggiungendoli quattro ban-
diere de i suoi soldati, imponendoli che incontinente dovessero trascorrere, et 
saccheggiare il paese de i Boij, et il Castel Mutillo. Et nel 33. scrive che L. Furio 
Purpurione Console, giunse ne’ Boij per la Tribe Sappiniana, e avicinandosi al 
Mutillo castello, cominciò a temer di non esser serrato da i Boij. Et per tanto ri-
dusse l’essercito ne’ Liguri per la medesima via, passando per i luoghi larghi, et 
sicuri, et così giunse al suo compagno. Era altre volte questo castello de i Conti 
Guidi, (de i quali ho scritto) che hebbero gran Signoria tanto in Toscana, quanto 
in Romagna, ma hora è sotto Fiorentini. Sopra Faenza presso il fiume Lamone, 
vedesi val di Lamone, così dal detto fiume nominata, et dal volgo talmente detta, 
conciosia cosa che si doverebbe dire di Anemone dal prefato fiume Anemone. 
Vero è, che par volere Sempronio nella divisione d’Italia, che ottenesse questo 
nome da i Lamoni, che passarono quivi ad habitare quando dice, Flaminia a Bo-
nonia, ad Rubiconem amnem, antea Felsina a principe Hetruriae, missis colonis 
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Lamonibus. Il che dichiarando Gio. Annio Viterbese, scrive che fossero i Lamoni 
Toscani maritimi Eraclei. Il che conferma la valle nella Emilia, hora detta di 
Lamone, ove sono huomini all’armi disposti, come erano ancora anticamente i 
Tirreni, che passarono quivi ad habitare. Io crederei che traesse detto nome 
questa valle dal fiume Lamone, pur io rimetto questa cosa al giudicioso lettore. 
Ella è questa valle molto bella, et piena di habitatori, et in essa si ritrovano al-
quanti buoni Castelli, et civili Contrade. Qui fu rovinato l’essercito di Oddone fi-
gliuolo di Braccio da Montone nel 1424. come dimostra Biondo nel 22. libro 
dell’historie, et egli fu ucciso. Tra gli altri castelli, che sono in questa valle, vi è 
Breseghella assai nobile, et civile, che ha prodotto molti valorosi capitani di mi-
litia. De i quali fu il primo Dionisio de’ Naldi, che lungo tempo trattò l’armi sotto 
[311v] Alfonso II. et sotto Ferrandino suo figliuolo Re di Napoli, e poi sotto i si-
gnori Venetiani, i quali non abbandonò mai nel tempo de i loro travagli. Là onde 
meritò che fosse drizzata una bella statua di marmo nella chiesa di S. Gio. et Pa-
olo in Venetia, a perpetua memoria delle sue fatiche, et fedeltà. Vicenzo, 
anch’egli di detta famiglia, condusse soldati della Chiesa molto tempo. Dopo 
questi Carlino, Babono, Galasso, et Giovanni, pur di quella stirpe, i quali sempre 
costantemente hanno servato fede a’ Venetiani, conducendo i suoi soldati. Sono 
usciti similmente altri prodi capitani di questa Martiale famiglia, che hanno fat-
to nominare, et non meno hora fanno nominar questo castello, qual fu mal trat-
tato dall’esercito della Chiesa, da Francesco Alidosio Cardinale, Legato di Bolo-
gna, condotto in Romagna all’acquisto di essa per Papa Giulio Secondo, nel 
1509. Onde fu saccheggiato, et fatti prigioni quasi tutti quei del castello, contra 
la fede data. Poi ritrovasi Rontana, Castelliona, et Gratara castello, Marrate, et 
Bifurcato belle contrade. Sotto l’Apennino vedesi Crispino, dove sta un’Abbatia 
molto privilegiata, con l’Abbate suo, qual è hora perpetuo, ma già dell’ordine di 
valle Ombrosa di S. Gio. Gualberto. Scendendo alla via Emilia, ritrovasi sotto 
quella, et sotto Faenza Solarolo nobil castello, consignato a Sigismondo da Gon-
zaga, Diacono Cardinale, da Leone X. Seguitando poi la via Emilia alla destra, vi 
è una fossa larga piedi 10. che trascorre da Faenza per tre miglia, nel cui capo 
appare una Bastia, che fu già fatta da i Bolognesi, et dal Conte Alberigo da Cu-
nio, capitano della lega contra Astorre Manfredi Signor di Faenza, nel 1400. 
come dice Bernardino Corio nell’historie Milanesi, et gli Annali di Bologna. Poi 
al basso scendendo, ritrovasi la foce del fiume Senio, che esce dell’Apennino 
presso l’Alpi 5. miglia, vicino ad un luogo detto Torto; et quivi scendendo, spez-
za la via Emilia, et mette capo nella Padusa palude, ove è la selva di Lugo, et Fu-
signano castello de’ Conti Calcagnini di Ferrara, donatogli dal Duca Borso, et ne’ 
giorni nostri dato a Giovanni Sassatello, et poi a Guido Vaino, amendue Imolesi. 
Alla destra del fiume Senio è posto il picciolo, ma molto nobil castello di Coti-
gnola, intorniato di forte mura, et d’una cupa fossa. Fu edificato questo castello 
nel 1276. da i Forlivesi, et Faentini, assediando Bagnacavallo in danno, et vergo-
gna de i Bagnacavallesi; et per maggior sicurezza del territorio Faentino: come 
dimostrano gli annali di Forlì, contra quel che dice uno scrittore de’ nostri tempi 
nella vita de’ Sforza, volendo che sia antico castello di Flaminia, conciosia cosa 
che sia nuovo. Fu poi intorniato di mura nel 1371. da Giovanni Aguto Capitano, 
et Confalonier della Chiesa Romana, essendo a lui donato con Bagnuolo da Papa 
Gregorio XI. secondo Bernardino Corio nella terza parte dell’historie Milanesi. 
Sono usciti di questa patria molti eccellenti huomini, che non solamente l’hanno 
fatta conoscere essi, ma altresì tutta la Romagna. Fu il primo, che lo cominciò ad 
illustrare Sforza Attendolo, (poi così nominato) da cui ha havuto origine 
l’Illustrissima famiglia Sforzesca. Il quale prima era addimandato Giacomuzzo; 
ma poi essendo scancellate le due prime sillabe, (secondo la consuetudine de i 
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contadini) fu chiamato Muzzo. Onde volendo alcuni acquistar benivolenza con 
gli Sforzeschi, dissero che fosse così [312] nominato da Mutio Scevola, (o non 
sapendo l’origine di detto nome, credendo che ei fosse corrotto dicendo Muzzo) 
dicevano che per ogni modo si devea dir Mutio. Et questi tali non haveano vedu-
to gli scritti di Pietro M. Caranto huomo dotto da Cotignola, che scrisse le cose 
occorrenti della patria, come haveva udito da’ suoi antenati, overo egli haveva 
veduto. Adunque Muzzo lavorando la terra con la zappa, indotto da alcuni com-
pagni, la gittò sopra un albero, promettendogli che se la rimanea sopra quello, 
d’andar con loro alla guerra, la qual vi rimase; et così andò con loro, come dino-
ta Pietro M. Caranto con molti altri scrittori, avenga che alcuni cercando di ac-
quistar gratia, scrivono altrimenti. Divenne Muzzo sotto il Conte Alberico da 
Cunio, valoroso soldato, et gli fu posto nome Sforza, perché pareva (essendo 
Saccomanno) che volesse sforzar gli altri compagni in tutte le cose. Poi talmente 
si diportò, che fu creato capitano di molti eserciti, tanto della Reina Giovanna, et 
de’ Re di Napoli, quanto della Chiesa Rom. et d’altri Signori, et fu fatto Confalo-
nier della Chiesa, et Conte di Cotignola da Giovanni XXIII. Papa, e gli fu dato 
detto castello per lo stipendio di 14000. ducati, che dovea havere dalla Chiesa. 
Pericolò tant’huomo passando il fiume Pescara, nel 1424. d’anni 54. di sua età, 
come scrive il Simonetta, et il Corio, lasciando dopo sé Francesco, Alessandro, 
Giovanni, Leone, Bosio, et Foschino, i quali furono tutti valorosi capitani, et 
massimamente Francesco, qual si fece Duca di Milano, che si può paragonar a 
qualunque capitano, così de’ Persi, e Greci, come de’ Rom. Le cui opere hanno 
straccato molti scrittori in descriverle, e tra gli altri Giovanni Simonetta, Ber-
nardino Corio, Francesco Filelfo, e ’l Sabellico, con molti altri: di cui (scrivendo 
di Milano) anche ne parlerò. Alessandro suo fratello eccellente capitano, 
s’insignorì di Pesaro, Bosio di S. Fiore. Rimasero di Francesco Duca di Milano 
Galeazzo Maria, che successe a lui nel Ducato, Sforza Duca di Barri, Lodovico 
Maria, Filippo, Ascanio, (che fu Cardinale) et Ottaviano. Ad Alessandro in Pesa-
ro rimase Constanzo, et a questo, Giovanni, e Galeazzo, amendue naturali, et a 
Giovanni, Costanzo II. che morì fanciullino. Lasciò Galeazzo Maria suo succes-
sore nel Ducato di Milano, Gio. Galeazzo, di cui nacque Francesco. Di Lodovico 
Maria fatto Duca di Milano uscì Massimiano, et Francesco II. Duchi di Milano, 
ne’ quali mancò la stirpe Sforzesca (de’ legitimi dico.) De’ naturali, fu Alessan-
dro Sforza con altri, et Ottaviano, figliuoli di Galeazzo Maria Duca. Di Lodovico 
Duca rimase Giovan Paolo c’hebbe un figliuolo. Bosio lasciò alcuni figliuoli, de’ 
quali nacque Bosio II. Il qual trasse della Sig. Costanza figliuola di Paolo III. Pa-
pa alquanti figliuoli. De’ quali il primo Guido Ascanio è Cardinale della Chiesa 
Romana, di cui assai si spera, per le buone qualità, che in esso si ritrovano. Ella 
è stata questa eccellente stirpe di tanta forza, che ha prodotto assai valorosi Ca-
pitani, Conti, Marchesi, Duchi, Regine, et una Imperatrice, Vescovi, Arcivescovi, 
et Cardinali. Onde ella è cosa di gran meraviglia a pensare, come sia stato possi-
bile, che fra 100. anni habbia produtto tanti Prencipi, et Signori. Vero è, che a 
simiglianza della zucca, che presto cresce, et presto manca; così presto ella di-
venne grande, et presto ella è mancata. Sono anche usciti di questo castello assai 
altri huomini illustri, tra’ quali [312v] vi fu Beruzzo, Lorenzo, Corà, Tristano, 
Roberto, Fermano, et Sforzino, con Santo Parente, tutti capitani di militia, con 
Micheletto Attendolo, et Ramondo suo figliuolo, secondo che si legge nel Bion-
do, Platina, Sabellico, Simonetta, et Bernardino Corio. Oltre a i valorosi capitani 
mandati fuori di questa illustre patria, ha etiandio produto altri eccellenti huo-
mini, che hanno dimostrato il loro grande ingegno, tra i quali fu Rainaldo Gra-
tiano ministro generale dell’ordine de’ Minori, et poi Arcivescovo di Ragusa, or-
nato di gran dottrina. Fu questo castello lungo tempo sotto il governo de i Duchi 
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di Milano, et poi sotto la Chiesa Rom. ma hora è sotto Hercole II. Duca di Ferra-
ra. Caminando due miglia, si giunge a Lugo molto honorevol castello, et abbon-
dante delle cose necessarie per il vivere humano. Egli è di begli edifici ornato, 
benché non sia intorniato di mura, et di cupe fosse. Dicono alcuni, che fosse 
talmente nominato dal Luco di Diana, che anticamente era quivi, et altri scrivo-
no alcune imaginationi del principio di esso luogo, ch’io le lascio, perché a me 
paiono menzogne, et cose senza color di solido fondamento, et per tanto sono 
dell’opinione di Biondo, che sia nuovo castello. Et ciò maggiormente me lo fa 
credere il luogo, ov’è posto, ch’era anticamente tutto pien d’acqua, et paludoso, 
et pien di boschi, o siano selve, per esser sì come una conca da ricevere, et con-
servar l’acque, che scendono dall’Apennino in questi luoghi, non vi essendo ri-
mediato con fosse, et condutti da farle passare altrove. Onde seguitava, che non 
era habitato. Et che fossero quivi paludi, et gran boschi, et selve, me lo fa crede-
re il nome di Lugo, che si doverebbe dir Luco; imperò che in Latino il bosco, et 
selva si dice Lucus, et che così si dee dire il confermano i privilegi della Chiesa di 
Ravenna, che ’l nominano Luco, come a me disse Giovan Pietro Ferretto Raven-
nate Vescovo di Milo, il qual lungo tempo maneggiò detti privilegi, essendo Vi-
cario dell’Arcivescovo di Ravenna. Et anche per confermar questa cosa il nome 
de’ circostanti luoghi, nominati la selva di Lugo in vece di Luco. Della quale a-
vanti ho parlato. Fu lungo tempo questo castello sotto il governo de’ Bolognesi, 
poi sotto la Chiesa, et alfin sotto i Duchi di Ferrara. Essendo venuto al governo 
di Giulio Papa Secondo, et vedendolo tanto grande, e pien d’edifici, et di popolo, 
pensò di farlo città, ma poi essendo detenuto da maggior cose, così lo lasciò. Ha 
buono, et fertile territorio, dal quale se ne cava gran copia di frumento, et d’altre 
biade, di robbia, et di vino, benché assai tenue, et picciolo. Ha illustrato esso ca-
stello F. Vicenzo de’ Larcheri dell’ordine de’ Predicatori huomo letterato, et or-
nato di lettere hebraiche, greche, latine, et buon Teologo, come dalle opere da 
lui lasciate chiaramente conoscer si può. Il qual passò a miglior vita nel 1540. a 
Lugo. Hora dà gran nome a Lugo Lanfranco Gisipo giureconsulto celeberrimo, 
huomo saggio, et prattico nel trattar le cose dello stato, il qual hora tratta le cose 
con somma prudenza, et integrità d’Hercole Duca di Ferrara. Non molto disco-
sto da Lugo, si vede Zagonara nobilitato per la rotta dell’essercito de’ Fiorentini 
datagli da Angelo della Pergola capitano de’ soldati di Filippo Maria Visconte 
Duca di Milano, ove furono molti uccisi, et più fatti prigioni con Carlo Malatesta 
loro capitano, come scrive Biondo nel 22. lib. dell’histo. et il Sabellico nel 1. lib. 
della decima Enneade, con Platina nella vita di Martino [313] Papa V. Quindi a 
due miglia, sopra la riva del Senio appare il luogo, ove già era Cunio tanto no-
minato castello, per le gran prodezze che fece Alberico eccellente Capitano di 
militia, il quale essendo fanciullo fu pigliato da i Brettoni, condotti nell’Italia, ne’ 
tempi di Gregorio XI. Papa, et divenne tanto prode nelle armi, che fu poi creato 
capitano dell’essercito da Bernabò Visconte signor di Milano, contra i detti Bret-
toni. Il quale arditamente combattendo contra loro, sovente ne riportò gloriosa 
vittoria. Vero è, che una volta rivoltandosi la fortuna della battaglia rimase pri-
gion d’essi. Onde Bernabò lo ricoverò con tanto argento, quanto egli pesava alla 
bilanza. Fatto libero (et essendo prigionato Bernabò da Giovan Galeazzo suo ni-
pote) pieno di sdegno, deliberò di mai riposare, insino che non havesse scacciato 
i Barbari fuori d’Italia. Et per tanto ragunò oltre a dodici mila combattenti (sotto 
il nome della compagnia di S. Giorgio) et gli fece giurare di perseguitar detti 
Barbari tutti di compagnia. Et acciò più arditamente seguitassero quest’opera, 
ritrovò il modo d’armar tutto l’huomo di ferro, che prima s’armava parte di fer-
ro, parte di maglia, et etiandio di cuoio cotto. Et fece far corazze, braccialetti, 
scheniere, et altre simil cose, chi di ferro, et chi d’acciaio. Hebbe in questa com-
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pagnia, Braccio da Montone, Sforza, et Lorenzo Attendogli da Cotignuola, et 
Brandolino Forlivese (che condusse i sopranominati ad Alberigo.) Paolo Orsino, 
Mostarda Forlivese, Tartaglia da Lavello, et Tomasino Crivello Milanese. I quali 
poi furono tutti eccellenti capitani di militia, et in cotal guisa con questi prodi 
huomini, et co i soldati Italiani di sopra nominati, li cominciò a perseguitare 
(che erano da 40000. soldati) che al fine gli scacciò fuori d’Italia, et diede tanto 
terrore a gli altri Barbari, che nessuna havea ardire di portare armi, eccetto gli 
Italiani. Et così liberò Italia da i Brettoni, la quale molto tempo era stata in pre-
da loro. Scacciati i Barbari fuori della Italia, da tanto valoroso Capitano, divenne 
a tanto pretio la scienza militare nella Italia, che parea a i Barbari non poter 
guerreggiare, se non haveano gli Italiani in loro compagnia, come si vede chia-
ramente di Carlo Duca di Borgogna, che fece tante guerre havendo in sua com-
pagnia più di 1200. lanze, et 2000. fanti Italiani, sotto la condotta del Conte Co-
la da Campobasso Napolitano, de i Conti di S. Martino Piemontesi, di Pietro da 
Lignana, et d’altri condottieri. Il simile fece Lodovico XI. Re di Franza, chieden-
do aiuto a Francesco Sforza primo Duca di Milano, che gli mandò Galeazzo suo 
figliuolo con buona espeditione. Fu adunque il Conte Alberigo liberatore d’Italia 
da i Barbari, et la pose non solamente in libertà, ma etiandio in gran pretio ap-
presso tutti i popoli di Europa. Et così si conservò in tal riputatione insin che 
vissero quei gloriosi capitani, nodriti sotto la sua disciplina. Vero è, che mancati 
quei veri amatori della Italica libertà (essendo entrato fra i Prencipi d’Italia 
l’avaritia, superbia, ambitione, et invidia) un’altra volta ne’ nostri giorni (che 
non senza gran cordoglio scrivo) ha sentito questa nostra infelice Italia i furiosi 
impeti, saccheggiamenti, et crudeli uccisioni de i Barbari in tal maniera, che non 
è rimaso cantone alcuno di essa (da 50. anni in qua) che non habbia isperimen-
tato la rabbia la crudeltà, et il sanguinolente coltello de i Francesi, Spagnuoli, 
Svizzeri, [313v] Guasconi, Allamani, Albanesi, Corsi, et d’altre generationi Bar-
bare, come chiaramente si può vedere nelle mie Efemeridi Latine. Et talmente è 
rimasa la Italia disfatta, che non solamente non può mandare soccorso ad altri, 
ma anche da se istessa non si può difendere. Conciò fosse cosa che avanti queste 
ruine, era in tanta grandezza, che poteva armare oltra 25000. cavalieri, et 
dall’incerco di cento mila pedoni, ad ogni fattione, per mandarli fuori di essa, 
con le opportune machine. Et acciò che io non para che io scriva favole, lo dimo-
strerò chiaramente a parte a parte. Armò Ferrando primo d’Aragona Re di Na-
poli (sentendo lo apparato grande che facea Carlo ottavo Re di Francia contra di 
lui, 1500. cavalieri di grave armi, 2000. di liggiere armature, et 11000. fanti; 
Giulio secondo Papa, 700. huomini a cavallo d’arme bianche, 340. di leggier 
arme, et cinque mila, et 500. pedoni, nelle guerre contra Francesi per havere 
Ferrara, et riacquistare Bologna: Lodovico Sforza Duca di Milano (come scrive 
Bernardino Corio) ragunò contra Lodovico XII. Re di Francia, 2000. lanze, 
2000. cavalli leggieri, con 1400. pedoni. Condussero i Venetiani contra detto 
Lodovico Re in Ghiara d’Adda (secondo Mario Equicola ne i Commentari delle 
historie Mantovane) 1600. huomini d’armi a cavallo, 2000. cavalli di leve arma-
tura, et 25000. fanti. Altri dicono 2525. Annoverando tutti, sotto i loro capitani, 
avenga che dicono, che ne fossero distribuiti settecente nelle città, et luoghi per 
guardia di quelli, et cinque mila, et seicento cavalli leggieri, et dodici mila, e ot-
tocento fanti in campagna, senza quelli che erano per guardia delle terre, onde 
risultavano al numero di quindici mila cinquanta. I Fiorentini tenevano a soldo 
ne’ bisogni ottocento huomini d’arme, mille cavalli leggieri, et fanti secondo le 
occorrentie. Ma meglio si può conoscer quel che potesse fare Italia ne’ tempi 
della guerra prima di Ferrara, onde si ritrovarono le signorie d’Italia divise in 
due parti, come dimostra Bernardino Corio nell’historie così. Essendo fatto la 
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lega fra Sisto Papa quarto, il Re Ferrando di Napoli, il Duca Giovan Galeazzo 
Sforza di Milano, Fiorentini, Ercole da Este Duca di Ferrara, il Marchese di 
Mantoa, et Bolognesi contra Venetiani, fu fatta la lista de gli huomini d’arme di 
grave armatura a cavallo, a Capitano per Capitano, et Conduttiero per Condut-
tiero, et fu ritrovato, che i Venetiani haveano 2217. huomini d’arme, computan-
dovi dentro i Fregosi, et Rossi. Et furono quei della lega 4471. De i pedoni, non è 
dubbio, che innanzi fosse conturbata, et rovinata Italia, se ne sarebbono armati 
da circa un centinaio di migliaia, per mandar fuori di essa, rimanendovi anche 
buoni presidij per difenderla, sì come io potrei dimostrare facilmente, s’io non 
pensassi esser troppo lungo, et etiandio se non credessi che gli huomini di gran 
discorso, da loro non lo giudicassero. Ritornando (dopo lungo digresso) al Conte 
Alberigo, dico che tutta Italia gli debbe essere obligata, havendola riscossa alla 
libertà, benché poi sia stata ridutta per maggior parte in servitù da gli indegni 
Italiani. Fu poi fatto gran Contestabile del Regno, dal Re Ladislao, et fece molte 
altre prode opere, delle quali ne sono piene le historie di Biondo, Sabellico, Pla-
tina, et di altri scrittori. Fu questo castello soggetto a i Bolognesi, et similmente 
fu da quelli [314] ruinato nel 1257. Dipoi fu ristorato, et molto accresciuto ne’ 
tempi del detto Conte Alberigo. Et dopo lui fu altresì rovinato, e totalmente i-
spianato, (come hora si vede) che a pena si può conoscere ove fosse. Vero è, che 
si veggono alcuni vestigi della fossa, dalla quale era intorniato, et la chiesa, con 
qualche picciolo edificio in qua, et in là nuovamente fabricato. Là onde io pas-
sando quivi, considerava molto curiosamente questo luogo, rimembrandomi 
tanto valoroso Capitano (che quindi nacque) et assai mi doleva della malignità 
de i tempi, vedendo deserto il luogo, ove era nato il liberatore d’Italia; a cui non 
gli essendo stato usato rispetto alcuno, era stato disfatto, et ruinato. Sono usciti 
etiandio da questo castello altri virtuosi huomini, de’ quali hora non havendone 
memoria, li lascierò. Fecero i Fiorentini nel 1396. vicino a Cunio una Bastia, ad-
dimandandola Castello Fiorentino, come io ritrovo nelle croniche di Bologna. 
Quivi vicino ritrovansi i vestigi di Barbiano, già honorevole castello, soggetto a i 
Conti di Cunio, il qual fu disfatto da Giovanni Vigesimoterzo Papa, nel 1410. 
Diede gran nome a questo castello, Giovanni capitano de i soldati di Galeazzo 
Visconte primo Duca di Milano (come scrive il Corio nelle sue historie) et si-
milmente fu capitano de i Bolognesi, secondo il riporto delle croniche di Bolo-
gna. Vi furono similmente il Conte Lando, Manfredi, et Lodovico, tutti huomini 
degni, et esperti nella militia. Sono tutti questi paesi, così intorno del ruinato 
Cunio, come di Barbiano, belli, et fertili da produrre frumento, et altre biade, 
con vino, et Rubbia, et altri frutti. Salendo poi alla via Emilia, ritrovasi il ponte 
di San Proculo sopra il fiume Senio, che fa la continuata via sopra quello, ove 
due volte fu rotto l’esercito de i Bolognesi da i Faentini, essendo con loro i Lam-
bertazzi, scacciati di Bologna co i Forlivesi, nel mille dugento settantacinque. 
Passato il ponte a man destra nel fiume, non molto da quello discosto, nel mezo 
della via vi è Castel Bolognese, molto bello, civile, ricco, et di tutte le cose neces-
sarie per il bisogno de i mortali abondante, edificato dal popolo Bolognese, 
nell’anno di Dio humanato mille trecento ottantotto, secondo che scrive Girola-
mo Albertuccio, o sia de i Borselli, dell’ordine de i Predicatori, nella sua cronica, 
con gli altri Cronichisti di Bologna; et così narrano la sua edificatione. Mandan-
do i Bolognesi Pedruzzo de i Preti, et Bartolomeo Salliceti, eccellenti Dottori, a 
Roma, Ambasciadori a Papa Urbano Sesto, giunti quivi a questo luogo pieno di 
folti boschi, da i ladroni furono spogliati. Il che intendendo i Bolognesi, adirati, 
mandarono l’esercito per vendicare l’ingiuria fatta a i loro Ambasciadori, ad una 
bastia, che era nel Faentino quivi vicina, nel mille trecento ottantasei. Vedendo i 
Faentini essere venuti quivi i Bolognesi, temendo le forze loro, incontanente 
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mandarono Ambasciadori a Bologna, iscusandosi, che essi colpa alcuna non ha-
vevano in questa cosa, per non esser stato fatto maleficio nel loro paese, et pa-
rimente fecero gli Imolesi. Onde i Bolognesi, accettando di amendue i popoli 
l’escusatione, conchiusero di edificare in detto luogo un castello per sicurezza 
del viaggio, concedendogli i Faentini, et gli Imolesi tanto paese da’ loro lati in-
torno alla detta bastia, quanto potesse cacciare la saetta una gran balestra. Il che 
conceduto da amendue le città, vi mandarono maestri, et artefici in [314v] tanto 
numero, che presto vi fecero un castello, nominandolo Castello Bolognese, dal 
nome de’ suoi edificatori. Il quale sempre ha osservato costantissima fede al po-
polo Bolognese suo fabricatore, benché sia stato sovente travagliato da alcuni 
Signori; et massimamente da Cesare figliuolo di Alessandro Papa Sesto, il quale 
fece ogni forza per istinguere la divotione, che teneva questo popolo a Bologna. 
Et cominciò prima a scancellare il nome di quello nominandolo Villa Cesarina, 
havendovi posto pena a chi altrimenti l’addimandasse, et poi le fece ispianare le 
fosse, et gettare a terra le mura, scacciando gli habitatori, et lasciandolo dishabi-
tato, volendo che fosse solamente albergo de’ soldati, i quali passano avanti, et a 
dietro. Vero è, che poco durò questa sua costitutione, perché, mancato Alessan-
dro suo padre, incontinente gli habitatori scacciati, ritornarono, et primiera-
mente ivi cavarono le fosse, et dapoi cominciarono a ristorare le mura in tal ma-
niera, che fra pochi giorni si assicurarono, che poco temevano il passaggio de i 
soldati. Et poi con grande allegrezza ritornarono alla obbedienza de i Bolognesi 
suoi edificatori. Da i quali molto lietamente furono ricevuti. Et così hora pacifi-
camente sotto l’ombra di essi si governano, avenga che non sia mai stato ristora-
ta la forte Rocca, che vi era, a terra per maggior parte gettata del detto Cesare. 
Egli è molto abbondante il paese di esso di frumento, et d’altre biade, et di vino, 
et di guado, et di assai frutti. Et essendo molto privilegiato da i Bolognesi, è sì 
come un mercato, onde vi concorrono i mercatanti tanto di Romagna, quanto di 
Lombardia, et quivi fanno i suoi trafichi. Salendo all’Apennino scorgesi Sosena-
na, che produsse Maghinardo, il quale si insignorì di Faenza, di Cesena, et 
d’Imola, facendosi però nominar Capitano d’esse, che giace sepolto nella chiesa 
di San Domenico d’Imola. Et nell’Apennino è Palazzuolo già soggetto a gli Ubal-
dini. Scendendo da Padusa palude, si vede la bocca del fiume Santerno, da Pli-
nio Vatrenus nominato, che già accresceva la foce, del Po, avanti detta, la bocca 
d’Eridano, et da altri Spinetico dalla città di Spina che vi era vicina (di cui poi 
scriverò.) Secondo che dice Plinio nel capo 15. del terzo libro, hora è detto que-
sto luogo Primaro. Ben è vero, che talmente esso fiume ha pigliato altra via da i 
tempi di Plinio in qua, che detta foce è discosto dal quel primo luogo circa venti 
miglia, et sbocca appresso di Fossa di Zaliuolo mezo miglio nel Po. Nasce esso 
nella Selva di Rovigio, posta nell’Apennino, lunga dieci miglia, et poi scende pel 
territorio d’Imola, et spezza la via Emilia. Vicino a Lugo due miglia, vedesi lungo 
la riva di esso una bella, et larga via, lunga da dieci miglia prima cominciata da 
Nicolò terzo da Este Marchese di Ferrara, et finita dal Marchese Lionello suo fi-
gliuolo. Alla destra dell’antidetta foce, alla ripa del Po appare una sfacciata mu-
raglia Bastia dimandata, fatta dal predetto Marchese Nicolò, molto nominata 
per le rovine, et uccisioni de i soldati, quivi fatte nel MDXI. et XII. Affaticandosi 
Giulio Papa secondo di volere acquistare Ferrara. Et havendo ottenuta detta Ba-
stia per virtù di Pietro Navarra Capitano di Fanterie di Ferdinando Re 
d’Aragona, fu poi ricoverata fra quindici giorni, con uccisione di tutti i presidij di 
essa da Alfonso Duca di Ferrara, [315] essendo lui però ferito, et havendo perso 
molti de i suoi. Et così la ritenne poi, che fu la sua salute. Ritornando alla via 
Emilia, a man destra del fiume antidetto nel mezo della via, si vede la città 
d’Imola, da gli antichi, Forum Cornelij nominata, come dimostra Strabone nel 
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quinto libro, Plinio nel terzo dell’ottava Regione, Procopio nel secondo libro del-
le guerre de i Gotti, essendo riposta da Tolomeo nella Gallia Togata. Di cui ne 
parla etiandio Cicerone nel duodecimo libro dell’epistole famigliari scrivendo a 
Cassio. Erat autem Claternae noster Hircius, ad Forum Cornelium Caesar uter-
que cum firmissimo Exercitu. Le quai parole dichiarando Giodocho Ascensiano, 
dice, Hirtius noster scilicet Consul, erat Claternae, id est, in eo oppidulo, cui 
Imolae nunc nomen esse putant. Caesar id est Octavianus erat ad Forum Corne-
lij. Onde per questa sua dichiaratione dimostra havere poca cognitione di questi 
luoghi, imperò che erano due città distinte queste, cioè il Foro di Cornelio (detta 
poi Imola,) et la Claterna, come chiaramente si vederà; conciosia cosa che Imola 
non fu mai addimandata la Claterna. Ne fa memoria etiandio di questa città del 
foro di Cornelio Antonino nel suo itinerario. Furono alcuni che dissero che fosse 
edificata essa da i Troiani dopo la roina di Troia, ma non dicono però da chi 
hanno istratto questo. Io crederei che la fosse fabricata da’ Romani, et talmente 
nominata da uno de i Cornelij, che fosse quivi mandato dal Senato Romano a far 
ragione. Et perché poi si addimandasse Imola, lo dimostra Biondo nell’ottavo li-
bro dell’historie dicendo. Che Clefi fatto Re, dopo la morte di Alboino Re de i 
Longobardi, edificò Imola appresso il luogo, ove già era il Foro di Cornelio, a-
vanti ruinato da Antioco Capitano de i soldati di Narsete Vicario dell’Imperatore 
di tutta Italia; et così la nominò Imola dalla Rocca di detto Foro di Cornelio, la 
quale era sopra un picciolo colle appresso il fiume, insin ad hoggi talmente no-
minata. Et ciò fece Clefi per haver un luogo, ove potessero soggiornare i soldati, 
per tenere in travaglio i Faentini, Forlivesi, et Ravennati fedeli a Giustiniano 
Imperatore, et alla città di Roma. Secondo alcuni fu altresì nominato Dafrit, ma 
dalla maggior parte è detto Clefi, sì come da Biondo, Pomponio Leto nel 2. lib. 
de i suoi Cesari, quando scrive che morto Alboino, crearono i Longobardi loro 
Re Clefi, o sia Cefen, huomo molto crudele. Dopo tal edificatione altra memoria 
non ritrovo di questa città, eccetto che scacciati i Longobardi fuori d’Italia, ella 
divenne sotto i Bolognesi, come nell’historie di Bologna chiaramente si vede; et 
benché sovente vacillasse, et non stesse costante nella loro fede, pur bisognava 
ritornare per forza a divotione di essi, insino che Pietro Pagano entrò in essa, nel 
MCCLXXII. et scacciò gli avversarij, et di quella se ne insignorì. Ma poco vi stet-
te, conciò fosse cosa che da i Bolognesi l’anno seguente fusse egli quindi scaccia-
to. Et così rimase insino che si scopersero le fattioni de i Lambertazzi, et Gere-
mei in Bologna; benché havessero gli Imolesi dato ubbidienza a Federico secon-
do, et poco fossero durati in detta ubidientia, onde si ribellarono dalla città, pi-
gliando il primato Alidosio, con lo aiuto di Mainardo Pagano nel MCCXCII. co-
me etiandio dimostra il Landino ne’ suoi Comentarij sopra il 15. canto della ter-
za Cantica dichiarando quel verso, Una Cianghella, un Lapo Saltarello. Et così 
[315v] fu poi soggetta al detto, et a i suoi successori, insino che fu pigliato Lodo-
vico, ultimo Signore di detta famiglia Alidosia; avvenga che sovente fossero con-
turbati, et alcuna volta scacciati, pur ancor ritornavano. Furono investiti del Vi-
cariato d’essa, nel 1532. dall’Abate di Marsilia, mandato nell’Italia da Clemente 
VI. Papa, che investì Lippo, et Alidosio, a cui successe Azzone creato Cavaliere 
da Cometio Albornitio a Bologna, essendosi diportato valorosamente nella bat-
taglia del signor Rafael contra l’esercito di Bernabò Visconte, nel 1361. Pigliò poi 
la signoria Lodovico, nel 1399. et quindi fu scacciato poi da Baldassare Cossa 
Cardinale Legato della Chiesa. Al fine s’accordò con lui, et lo restituì nello stato, 
dandogli buona condotta di soldati nel 1405. Perseverò Lodovico nella signoria, 
insino nel 1424. nel quale fu pigliato da Angelo della Pergola, e da Ceco da Mon-
tagnana, conduttiere del Duca Filippo, con Beltrame suo nipote; et per esser co-
sa molto notabile questa, la voglio narrare, come dimostra Biondo nel 21. lib. 
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dell’historie. Essendo entrati in Forlì i detti Capitani del Duca Filippo, et asse-
diando la Rocca, ove Lucretia figliuola di detto Lodovico, già consorte di Georgio 
Ordelafi signor di Forlì, a cui haveva lasciato Tedaldo suo figliuolo fanciullino, il 
quale haveva mandato a Lodovico suo padre, acciò ne havesse cura; et inten-
dendo il detto Angelo esser poca provisione nella rocca d’Imola, talmente fece, 
che hebbe intendimento con un soldato di entrarvi una notte. Là onde essendo 
giacciata l’acqua delle fosse, secretamente passando quivi con alquante bande di 
soldati, vi entrò. Et mandato per Lodovico, lo fece prigione, et lo mandò al Duca 
Filippo, che lo fece mettere nel forno di Monza; onde essendo poi lasciato libero, 
si fece frate di S. Francesco, et morì santamente. Ora la sera precedente (che fu 
poi fatto prigione la notte) fece leggere un certo pronostico a Beltramo Alidosio 
suo nipote, che haveva fatto fare suo padre, ove diceva, come nel tal tempo (nel 
quale allhora si trovava) doveva patire una gran rovina. Il che letto, disse essere 
adempito tal pronostico in Lucretia sua figliuola assediata nella rocca di Forlì. 
Là onde assicurandosi, e non temendo cosa alcuna, la seguente notte fu fatto 
prigione. E così mancò in costui la signoria d’Imola, che era stata molti anni nel-
la famiglia de gli Alidosij, benché alcuna volta fossero stati conturbati, et scac-
ciati, pur poi erano ritornati. Fu poscia soggetta al Duca Filippo, insino a Marti-
no V. Papa, che la consegnò alla Chiesa, come dice Biondo nel 23. libro 
dell’historie. Et nel 1438. essendo Eugenio Papa Quarto, si diede al Duca Filippo 
un’altra volta. Il quale la consegnò l’anno seguente a Guid’Antonio Manfredi si-
gnor di Faenza, secondo gli Annali di Bologna, et lui mancato nel 1446. successe 
in Imola Tadeo suo figliuolo: il quale combattendo con Guidazzo suo figliuolo, vi 
sopragiunse Galeazzo Sforza figliuolo di Francesco Duca di Milano, con 
l’esercito, nel 1472. et vedendo di non poterli contrastare, si accordò con lui, di 
darli Imola, consegnandoli Castel nuovo di Alessandria. E così rimase la città 
nelle mani di Galeazzo, che la diede in dote a Caterina sua figliuola naturale, 
maritandola al Conte Girolamo Riario, nepote di Sisto Papa Quarto. La fece 
molto bella di edificij questo signore, et tanto la ristorò, et fece bella, che era ri-
putata la più bella Città di [316] Romagna. Ucciso crudelmente, et iniquamente 
in Forlì detto signore, pigliò la signoria di essa Ottaviano suo figliuolo. Et così fu 
da lui governata, sotto la cura però di Caterina sua madre, insino che la pigliò 
Cesare Borgia. Et mancato Alessandro Papa VI. ne venne sotto la Chiesa, creato 
Giulio II. Papa. In questo tempo si levarono due fattioni, cioè de’ Sassadelli, et 
de’ Vaini; di questa era capo Guido, et di quella Giovanni; per le quai fattioni es-
sa città ha patito gran travagli, ove ne sono stati uccisi assai persone, saccheg-
giati, et brucciati molti nobili edificij. Questa città è molto ben situata, havendo 
buono, et fruttifero territorio, che produce assai frumento, con molte altre bia-
de, vino, et olio, et altri frutti; conciosia cosa, che ha larga, et bella campagna, et 
etiandio dilettevoli colli. Sono i cittadini d’essa molto nobili, civili, et ricchi, e di 
vivace ingegno, disposto ad ogni cosa virtuosa, o sia alle lettere, o al trattare ar-
mi, o al traficare, et ad altre virtuti. Ha generato molti huomini illustri tanto di 
lettere, quanto di militia. E tra gli altri Benevento dignissimo filosofo, et Poeta, 
il qual chiosò le Comedie di Dante; ove dimostra non meno ingegno, che dottri-
na; Giovanni, detto l’Imola per eccellentia, che lungo tempo salariato da i Bolo-
gnesi, lesse con gran concorso di studenti, et ivi passò all’altra vita, sepolto nel 
chiostro di S. Domenico. Conobbi un suo figliuolo naturale, molto dal padre dis-
simile, Alessandro Tartagno, da i Legisti addimandato Monarca delle leggi. Il 
quale è presso loro in tanta veneratione, che la sentenza d’esso è approvata per 
certa conclusione. Giace nella Chiesa di S. Domenico di Bologna, in una sontuo-
sa sepoltura di marmo. Lungo tempo stipendiato da’ Bolognesi dimorò in Roma 
leggendo Girolamo Chiaruzzo, huomo ornato di lettere humane, et di Poesia: 
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passò in Milano di questa vita, nel gran travaglio, quando furono scacciati i 
Francesi da Prospero Colonna capitano della lega fatta da Leone Papa X. Carlo 
V. Imperadore, et Enrico Re d’Inghilterra contra Lodovico XII. Re di Francia. 
Urbano Grammatico dignissimo humanista, anch’egli questi anni passati passò 
all’altra vita, poi che in più luoghi haveva fatto isperienza della sua dottrina. 
Produsse etiandio questa nobile patria Gio. Antonio Flaminio, huomo molto let-
terato, come chiaramente si può vedere dall’opere da lui composte, che sono 
hormai per tutta Europa sparse. Fu eccellente Oratore, et dignissimo poeta. Era 
la sua oratione pura, elegante, tersa, florida, et redolente della eloquenza Tullia-
na, della quale era imitatore. Passò a miglior diporto in Bologna (ove assai tem-
po haveva insegnato) nel 1536. et fu sepolto nel chiostro di San Domenico, sopra 
la cui sepoltura così è scritto. Ioan. Antonij Flaminij Forocorneliensis, viri di u-
traque lingua B.M. ossa. Lasciò dopo sé M. Antonio suo figliuolo, huomo elo-
quente, et dotto filosofo, et ornato di lettere Greche, come si può vedere 
dall’opere da lui composte. Si può annoverare fra i rari, et curiosi ingegni di no-
stra età. Partorì anche Imola assai valorosi capitani da maneggiar armi, tra’ qua-
li fu Beltramo Alidosio, che fu capitano de i Bolognesi contra Passarino Bonal-
cosso nel 1330. secondo gli annali di Bologna, et scrive Mario Equicola nelle hi-
storie di Mantova. Etiandio trattò l’armi Lippo Alidosio, che tenne alquanto la 
[316v] signoria d’Imola, benché poco. Francesco, et Giovanni Sassatelli condus-
sero soldati, et massimamente Giovanni, che fu Capitano di Cavalieri di Giulio 
II. Papa, de’ Venetiani, et di Francesco Sforza II. Duca di Milano. Tenne costui 
lungamente il primato di questa città, et passò all’altra vita in Imola nel 1534. 
Parimente Guido Vaino condusse pedoni, et cavalieri di Giulio II. Papa, de’ Ve-
netiani, di Carlo V. Imperadore, et d’altri Signori. Et essendo capitano di cavalli 
leggieri di Papa Paolo Terzo, anch’egli havendo altre volte tenuto il primato di 
questa sua città, passò all’altra vita in Roma nel 1544. Dimostrava di riuscire ec-
cellente capitano di militia Domenico suo figliuolo, se gli fosse stato conceduto 
vita; ma molto giovane morì, lasciando di sé desiderio a’ mortali per le sue buo-
ne qualitati. Ha prodotto questa città molti altri nobili, et eccellenti ingegni, de i 
quali, per non haverne certa memoria, gli lascio di descrivere. Ma dico, che se 
fossero gli Imolesi quieti, et pacifichi, ne uscirebbono huomini da illustrare non 
solamente la loro patria, ma tutta Italia. Alla principiata descrittione ritornan-
do: salendo alla sinistra riva del Santerno, sette miglia da Imola discosto, appare 
Tossignano Taussignanum da i letterati nominato. Già fu sotto i Venetiani, et 
poi sotto la Chiesa, et anche sotto Rizzardo Alidosio, datogli da Clemente Setti-
mo, per certa quantità di danari. Onde dopo alquanto tempo, tollendoglielo det-
to Clemente per forza nel 1530. imponendogli alcune cose, lo consignò a Ramac-
ciotto, per dieci mila ducati. Morto Clemente Paolo Terzo cacciò quindi Ramac-
ciotto, et lo pigliò per la Chiesa, et lo consignò a gli Imolesi, nel mille cinquecen-
to trentasei. Sono alcuni (tra i quali vi è Biondo col Razano) che dicono, che na-
scesse in questo Castello Giovanni Decimo Papa, che scacciò fuori d’Italia i Sa-
racini con Alberico Marchese di Toscana; ma in vero s’ingannano grandemente: 
conciofosse cosa, che questo Pontefice fu figliuolo di Sergio Romano, come di-
mostra il Petrarca, Platina, Giovanni Stella, Girolamo Albertuzzo, Giovanni Lu-
cido ne’ suoi Pontefici, col Volaterrano nel vegesimosecondo libro 
dell’Antropologia de i Commentari Urb. Ben è vero, che dicono esser stato Gio. 
XVIII. di famiglia ignobile, non nominando la patria, che forse fu di questo ca-
stello. Visse solamente nel Pontificato 4. mesi, et 20. giorni. Nacque quivi Pietro 
eccellente medico, cognominato da Tossignano. Scorgesi sopra un picciol colle 
Castel di Rio, del qual lungamente n’è stato signore la nobile, et magnifica fami-
glia de gli Alidosi, già signori d’Imola, come è dimostrato. A cui diede gran glo-
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ria Francesco Alidosio Cardinale, e Legato di Bologna; benché havesse infaustis-
simo fine. Anche illustrarono questo castello Obizzo, et Rizzardo suoi fratelli. 
Ora dimostrano i figliuoli di Obizzo, cioè Cesare, Niccola, Ottaviano, et Alessan-
dro con la loro prudenza, et magnificenza esser nati di tant’huomo quant’egli e-
ra. In questi luoghi vicini, da 1500. passa da Tossignano discosto, vi è Coregna-
no bella contrada, da cui trasse origine il beato Giovanni detto da Tossignano, 
miracolosamente fatto Vescovo di Ferrara, essendo dell’ordine de i poveri Gie-
suati, huomo santo, sepolto a Ferrara, nel loro luogo, corruscando di gran pro-
digij per divina virtù contra gli spiriti immondi. Et fu nel tempo di N. Papa. Ve-
densi poi fra questi colli dell’Apennino alquanti [317] castelli, e contrade, tra le 
quali è Fontana, Casula, et Sassatello, di cui è uscita la nobile casa de i Sassatelli 
in Imola. Alla destra del Santerno sopra il monte si vede posto Codironco, et più 
in alto Piancaldulo, ove si traeno quelle belle macigne da fabricare. Più oltra 
presso Firenzuola mezo miglio appareno alcuni buchi larghi circa due piedi per 
diametro, da i quali sempre si vede uscir gran fiamme di fuoco, et tanto maggior 
saliscono, quanto maggiormente scende la pioggia dal cielo. Calando poi alle ra-
dici dell’Apennino vedesi Firenzuola, nuovo castello edificato dal popolo Fioren-
tino, a cui è soggetto. Egli è molto bel castello, et civile. Ritornando di qua 
dall’Apennino, si ritrova Casal Fumeneso del territorio di Bologna, con molti ca-
stelletti, et contrade, delle quali sono pieni questi monti. Scendendo verso la Pa-
dusa palude appare Massa de i Lombardi, Castel fabricato da i Lombardi circa 
l’anno di Christo 1232. talmente adunque fu fatto. Essendo partite (anzi dirò 
meglio fuggite) 150. famiglie di Lombardia, et massimamente del Bresciano, et 
Mantoano per le grandi angarie, et istorsioni che faceva ivi Federico Secondo 
Imperadore, et passate a Bologna, et havendo domandato a i Bolognesi qualche 
luogo per habitarvi, gli furono conceduti alcuni luoghi nel territorio Bolognese 
(come nell’historie di Bologna ho narrato) a molte di quelle famiglie, cioè il Con-
tado di Minerbio, et di Altedi, et a dodici di loro, che erano senza habitatione, gli 
fu dato questo luogo, i quali quivi passarono, et vi fecero alcune habitationi, tut-
te raunate insieme per loro difensione. Et perché erano così raunate insieme 
dette dodici famiglie, che allora si dicevano Massati (come in qualche luogo in-
sino ad hoggi si usa tal vocabolo, quando sono raunate insieme alcune cose, si 
dicono massate,) così Massa de i Lombardi fu nominato da i detti. Fu poi col 
tempo fortificato, et ridutto a forma d’un castello. Il quale hora è sotto il Signor 
Francesco da Este figliuolo già del Duca Alfonso primo. Evvi anche in questi 
luoghi Conselice in vece di Caput Silicis, perché quivi finiva la via Silicata di Sel-
ci, venendo da Imola dodici miglia. Fu talmente silicata questa via da i Romani 
per potervi agiatamente condurre le robbe dalla via Emilia, alla Padusa palude, 
et quindi per le barche al Po, et indi al mare Adriatico, et poi a i luoghi necessari. 
Et parimente dal mare per il Po, et la Padusa palude con le barche quivi a Con-
selice, et poscia con le carra alla via Emilia. Et per esser tutti questi luoghi bassi, 
ove si ragunano l’acque, et stagnavano ogni cosa, fu necessario (se si dovevano 
carreggiare) che si silicassero. Quindi per sette miglia si passa per fossato Zanio-
lo per le paludi al Po con le barche. Ritrovasi poi il fiume Silero, che scende 
dall’Apennino, et mette capo nell’antidetta Palude. Presso a questo fiume, vi è 
castel Guelfo del territorio Bolognese, soggetto alla nobile famiglia de i Malvezzi. 
Poscia sotto casel Guelfo da tre miglia verso la valle, ove è la chiesa di S. Zacca-
ria di Trecento, de’ monachi di Valle Ombrosa, vedensi i vestigi di castello Tre-
cento, il quale era de i Fantuzzi, come etiandio hora ritengono il dominio di que-
sti luoghi, che fu ruinato da i Canedoli, per essere i Fantuzzi della fattione con-
traria. Et quindi salendo alla via Emilia, alla destra del fiume Silero, ove è un 
ponte di pietra che congiunge insieme amendue le rive di quello, vedesi castel S. 
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Pietro, nel 1200. da che Christo patì per noi, [317v] edificato dal popolo Bolo-
gnese. Abonda molto questo castello di frumento, et d’altre biade, di lino, et di 
assai frutti, et cavasi gran denari di guado. Avanti il castello sopra la via, si vede 
una bella contrada di Taverne, et altre habitationi per gli artefici che vi sono. Al-
la sinistra del Silero sopra il colle, che risguarda alla via Emilia vi è Dozza castel-
lo, da cui si cavano buoni vini, et saporiti frutti. Più oltra pur sopra i monti vi è 
Fagnano, Flagnanum, da i latini dimandato. Scendendo alla via Emilia, et cami-
nando per mezo dell’amena, et bella campagna, di vaghi ordini di alberi dalle vi-
ti accompagnata ornata si giunge al fiume Quaderna, sopra il quale si vede un 
ponte di pietra, che congiunge insieme la via sopra di esso. Scende questo fiume 
dall’Apennino, et finisce nella Padusa. Passato detto fiume vedesi il luogo, ove 
già fu la città di Quaderna, Claterna nominata da Strabone, avenga, che il cor-
rotto libro dica Cliterna; perché da Plinio nell’ottava Regione, et da Antonino 
nell’Itinerario ella è così Claterna dimandata, et parimente da Tolomeo, essendo 
ella riposta nella Gallia Togata, et etiandio da Cice. nel 12. lib. dell’Episto. Fami-
liari scrivendo a C. Cassio così. Erat autem Claternae noster Hircius, ad Forum 
Cornelium Caesar, uterque cum firmissimo exercitu. Avanti ho dimostrato 
l’errore di Giodoco Badio Ascensiano ne’ suoi Comment. circa questo nome di 
Claterna, et per tanto non dirò altro. Annoveransi dodici miglia da questo luogo, 
ove era la Claterna al Foro di Cornelio (hora Imola nominata.) Si deve etiandio 
avvertire un grande errore, che è nella pittura delle Tavole di Tolomeo, cioè, che 
nelle dette Tavole è in un modo dipinta questa città, et nella descrittione in un 
altro, in questa è signata al 33. grado, et alquanto più di lunghezza, et di lar-
ghezza, al 44. et più, per poca distantia da Bologna, et da Imola molto discosta. 
Ma nella pittura ella è molto lontana dall’una, et dall’altra città tanto nella lun-
ghezza, quanto nella larghezza de i gradi. Et ciò io credo, che sia occorso con 
molti altri errori, per la ignoranza de gli impressori. Cominciò la ruina di questa 
città ne’ tempi di Gratiano Imperadore, essendo soggiogata da i Bolognesi dopo 
lunghe battaglie, correndo l’anno di nostra Salute 385. come si vede nell’historie 
di Bologna da me descritte. Onde da quel tempo in qua talmente mancò, che ho-
ra appena si vede vestigio alcuno di essa. Pur si scorgono alcune mura in piedi di 
una Chiesa, et appare la via Silicata di essi, et da ogni lato di essa per li campi 
lavorati rottami di pietre cotte, col terreno negro. Partendosi dall’antidetta via 
Emilia, et caminando in giù verso la Padusa, vi è Medicina castello (presso quel-
la) fatto da i Bolognesi nel 1386. È ben vero, che furono finite le nuove mura di 
esso, nel 1523. essendo Podestà quivi Camillo Gogiadini cavaliero Aurato. 
Dall’altro lato vi è Butrio ricco castello. Quivi cavasi grande abbondanza di ca-
nape, il quale è in tanta istimatione a Venetia per fare gli ornamenti delle navi, 
che riputano tenere il primato sopra tutti gli altri canapi (eccetto di Cento, et 
della Pieve) per il buon nervo, et fortezza sua. Fu intorniato di mura per maggior 
parte da i Bolognesi nel 1363. essendo Legato d’Italia per la Chiesa Romana E-
gidio Carila Spagnuolo Cardinale. Diede gran nome a questo castello Antonio 
cognominato da Butrio, eccellente Dottor di leggi, le cui ossa sono riposte nel 
chiostro di [318] S. Michele in bosco, fuori di Bologna. Passando la via Emilia, et 
salendo a i colli dell’Apennino, appare Varignana castello, che risguarda 
all’antidetta via, da cui trasse origine Pietro detto da Varignana dignissimo me-
dico, il qual fiorì negli anni della salute 1413. et morì in Bologna. Ritornando alla 
via antidetta, vedesi spezzare quella il fiume Lidese, Idex da i Latini nominato, 
che nasce nell’Apennino, et talmente scendendo parte la via Emilia, et trascorre 
per la pianura, e poi mette capo nella Padusa presso la Mulinella, palagio fortifi-
cato con una torre dalla nobile famiglia de i Volti Bolognesi. Fu edificata detta 
Torre da i Bolognesi nel 1463. Quindi con le picciole barche, da venti stadij, o 
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siano due miglia, et mezo si passa per la Padusa alla riva del Po. Salendo alla si-
nistra del detto fiume, passato la via Emilia al primo colle dell’Apennino si scor-
ge castel de i Britti, posto sopra un collicello. Io credo che fosse questo luogo la 
fortezza della città di Brinte, la qual era alle radici di detto colle, vicina a Bolo-
gna, di cui scrive Agnello nel libro che fece delle cose di Ravemma (come scrive 
Biondo nel 2. lib. dell’historie,) ch’era rovinata già alquanto tempo avanti lui, ri-
ponendola fra quelle città, ch’erano sotto il suffraganato dell’Arcivescovo di Ra-
venna, riponendola anche quivi. Il che par esser vero, perché in questo luogo si 
veggono alcuni vestigi di antichi edifici, con parte delle vie silicate di sassi, col 
terren negro, da ogni lato in quei campi coltivati pieni di minuti rottami di pie-
tre. Et anche vi è una molto antica Abbatia, assai sontuosamente fabricata, se-
condo però quei tempi. Là onde io diligentemente considerando il tutto, giudicai 
essere stato in questo luogo anticamente qualche città, o castello, et massima-
mente detta città di Brinte, tanto per le rovine, che quivi si veggono de gli edifici 
(com’è detto) quanto per l’autorità di Agnello, et la conformità del nome: con-
ciosia cosa, che hora si nomina castello de i Britti, perché forse era la Rocca di 
detta città, essendo egli posto sopra un colle di Gesso, luogo molto forte per il si-
to. Quivi lungamente si mantennero i Brittoni condotti nell’Italia dal Cardinal di 
Ginevra, i quali fecero tanti mali nell’Italia: che furono poi scacciati dal Conte 
Alberico (secondo ch’io scrissi.) Et per tanto appaiono esser alcuni in errore, di-
cendo, che detto luogo fosse nominato da i Brittoni antidetti, per haversi man-
tenuti ivi. Imperò che avanti, che quelli venissero nell’Italia per molte centinaia 
d’anni, talmente era addimandato questo luogo, come ritroviamo ne gli annali di 
Bologna. Anche era in Bologna un’antica famiglia nomata di Castel de’ Britti, 
che forse era passata a Bologna quindi ad habitare, per esser ruinata detta Città. 
Vedesi poi Vizzano, da cui trasse origine la famiglia de i Vizzani in Bologna. Po-
scia alla destra del Lidesi vi è Caburazzo. Scendendo alla via Emilia, ritrovansi le 
ruine d’un lungo ponte di pietra, che congiungeva detta via sopra Lidese, già fa-
bricato (secondo la volgata fama) dalla molto illustre signora Mattilda. Appare-
no i colli, che sono alla sinistra della via, per cinque miglia insino a Bologna tutti 
vestiti di belle vigne, et di alberi fruttiferi, et tra gli altri di olivi (che producono 
quegli olivotti, tanto istimati confettati, da ogni lato d’Italia, et massimamente a 
Roma) et ornati di sontuosi edifici. Poi sotto i detti colli, risguardando al Setten-
trione, sono i belli campi, insino alla Padusa, et [318v] fertilissimi, quai produ-
cono abbondantemente frumento, orzo, fava, et altre biade, con lino, et canape. 
Et etiandio si veggono artificiosi ordini di alberi, sopra i quali sono le viti, che da 
ogni lato pendeno, onde si trae ogni generatione di vino, cioè bianco, vermiglio, 
dolce, austero, fumoso, et piacevole. Et non meno vi sono fruttiferi alberi di ogni 
maniera di frutti, eccetto aranci, benché ancora di quelli, ne’ vaghi giardini de’ 
cittadini, intorno Bologna, se ne ritrovano, con gran diligentia però conservati. 
In vero sono reputati questi ameni campi, così di qua da Bologna, come di là, et 
verso il Settentrione, de i belli, et fruttiferi campi d’Italia. Seguitando la via Emi-
lia, si giunge al fiume Savena, Sapina latinamente dicendosi; avenga che di que-
sto fiume, et di Lidisse non habbia ritrovato memoria alcuna appresso gli anti-
chi scrittori. Esce questo fiume da tre fontane dell’Apennino nominate le tre Sa-
vonelle, dalle quali ha tratto il detto nome di Savena. Scende adunque 
dall’Apennino, et trascorre giù, et partisce la via Emilia vicino a Bologna ad un 
miglio, la quale congiunge un bello, et lungo ponte di mattoni cotti, et poi tanto 
corre, che mette capo nella Padusa. Avanti che sbocchi in detta palude ritrovasi 
un luogo detto Muzzulara, sopra la riva di esso. Onde fra detto luogo et la Ricar-
dina (qual è una contrada) sopra le rive di quello fu fatta quell’aspra battaglia 
fra l’essercito di Bartolomeo da Bergamo, et l’essercito di Galeazzo Sforza fi-
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gliuolo del Duca Francesco, essendo capitano di questo essercito Federico Duca 
d’Urbino, et dall’altro il prefato Bartolomeo, con Hercole da Este Duca di Ferra-
ra (come narra Bernardino Corio col Sabellico nelle loro historie, et etiandio udì 
raccontare a mio padre, ch’era soldato del prefato Bartolomeo) dell’anno 1467. 
Fu adunque nobilitato questo luogo per detta battaglia, benché si dica la batta-
glia della Ricardina, et della Mullinella, perché sono più volgati i nomi di tali 
luoghi, di quello della Muzzulara. Passati tutti detti luoghi sbocca poi Savena 
nella Padusa, come è detto. Erra il Volaterrano nel 4. libro della Geografia de i 
Comment. Urbani, dicendo hora esser dimandata Savena la Quaderna, conciosia 
cosa, che da tutti gli habitatori del paese è questo fiume Savena nominato. Et se 
alcun altrimenti lo nominasse, non sarebbe inteso. Salendo alla sinistra di detto 
fiume lungo la via, che conduce a Fiorenza da Bologna, vedesi Pianoro contrada 
piena di Taverne, da i Latini Planorium detto. Di cui dice Annio nel 9. lib. de i 
Commentari, sopra le parole di Sempronio della divisione d’Italia: A Parma item 
ad Bononiam Bianora, a duce, nunc Aurelia, che fu addimandato tutto questo 
paese anticamente, Bianora, da Ocno Hetrusco Larte, etiandio da Virgilio nomi-
nato Pianoro. Et per tanto fu così chiamato detto paese Bianora dal vittorioso 
capitano delle Colonie. Là onde dice, che istima che pigliasse il nome Pianoro 
picciolo castello, posto alle radici dell’Apennino nella via di Bologna a Fiorenza, 
hora Pianoro detto. Altri dicono, che fosse così detto dalla pianura, che quivi 
comincia venendo da Fiorenza a Bologna. Era quivi anticamente una forte Roc-
ca, come hoggidì si veggono i vestigi de gli edifici, la quale fu rovinata dal popolo 
Bolognese, con Loiano, Zapolino, et monte Marmi, nel 1377. perché si eran ri-
bellati. Et quivi non fu lasciato altro edificio, eccetto che il pozzo, et una picciola 
habitatione per li forastieri, che [319] passavano avanti, et a dietro. Et parimen-
te fu fatto a Loiano, il quale ritrovasi più oltre ne gli aspri monti. Hora è Loiano 
una picciola contrada per ricever forastieri, già buon castello. Salendo più avan-
ti, pur seguitando la via da Bologna a Fiorenza, si giunge a Scarcalasino, talmen-
te detto per l’asprezza del monte, sì come voglia dire, per la grande asprezza, vo-
lendo quindo passare gli asini, bisogna scaricarli. Fu fatto questo castello (av-
venga che hora sia una picciola contrada di poche habitationi) da i Bolognesi nel 
1246. Diede gran nome ad esso Ramacciotto, huomo molto prode nella militia, 
che lungamente maneggiò le armi, et fu capitano de’ fanti di Ferdinando Secon-
do d’Aragona, Re di Napoli, de’ Fiorentini, de’ Venetiani, et della Chiesa Roma-
na sotto di Giulio Secondo, di Leone X. et di Clemente Settimo. Onde in tutte le 
fattioni sempre valorosamente, et honorevolmente con grande fede si portò, che 
da tutti fu lodato. Passò di questa vita a Pietramala di anni 75. o circa di sua età, 
nel 1539. Non meno sarebbe stato riputato valoroso capitano Pompeo suo fi-
gliuolo, di lui, se fosse lungamente vivuto. Imperò ch’essendo molto giovane, 
honorevolmente, et prodamente condusse armati sotto Prospero Colonna, ove 
ne acquistò gran gloria. Giace questo sepolto a S. Michele in Bosco sopra Bolo-
gna a i primi colli dell’Apennino. Seguitando pur detta via alla sinistra, piu oltre 
sopra uno strabocchevole colle scorgesi Cavreno picciolo castello. Et più avanti 
Pietramala contrada piena di Taverne per li passeggieri. Quindi non molto di-
scosto, vedesi un buco, dal quale continuamente esce gran fiamme di fuoco. 
Scendendo al piano vicino a Bologna ritrovasi una parte del fiume Reno (di cui 
poi si dirà) che per un canale artificiosamente fatto trascorre, dalla Chiusa di 
Casalecchio tre miglia insino a Bologna, la qual in due parti la divide. Nella cui 
uscita doppo poco sotto la città vi entra Avesa picciolo Torrente, da i letterati 
Aposa nominato, il qual similmente passa per Bologna, et quivi finisce. Onde 
per quella fossa artificiosamente fatta gli anni passati (come io mi ricordo) si 
conducevano le barche dalle mura di Bologna, insino a Malalbergo alla Padusa, 
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ma poi udendo il Senato esser maggior la spesa che ’l guadagno, per molti soste-
gni che bisognava mantenere, per la gran scesa dell’acqua trasferirono il luogo, 
ove si fermano le barche, a Corticella, tre miglia dalla città discosto, a un ponte 
posto sopra detto canale, qual congiunge amendue le rive sopra di quello, sopra 
il quale si passa per andar a Ferrara per terra. Seguitando il canale antidetto 
dieci miglia da Bologna lontano, alla sinistra del detto si ritrova Bentivoglio 
molto sontuoso palagio, posto in fortezza con una Torre, già nominato Poledra-
no, ma poi essendo tanto superbamente edificato da Giovanni Bentivoglio Se-
condo, fu talmente addimandato. Era per sì fatto modo tal edificio fatto da lui, 
che agiatamente vi sarebbe alloggiato un Imperadore, tanto per la moltitudine 
delle habitationi, quanto per la magnificentia, et bellezza d’esse. Hora è mezo 
ruinato, non vi essendo chi ne habbia cura. Quindi navigando per il canale so-
pradetto si passa a Malalbergo, aventi detto Maletum, secondo Peregrino Pri-
sciano nel primo libro dell’antichitati di Ferrara. Ma quivi comincia la Padusa 
palude. Ben è vero, che il canale sopradetto, giunto a questo luogo è fatto diver-
tire, et correre alla destra, acciò non otturasse il letto [319v] dell’altro canale, 
che entra nella Padusa, con la terra, che di continuo l’acqua seco conduce. Non-
dimeno quivi si traghettano le barche da questo canale, et si conducono 
nell’altro, et così si naviga per la Padusa al Botifredi, che è una Taverna, et quin-
di alla Torre della fossa, posta sopra la riva del Po, vicino a Ferrara quattro mi-
glia. A man sinistra navigando da Malalbergo alla Torre della Fossa si ritrova 
nella Padusa, per la via per la quale per terra si passa da Bologna a Ferrara per 
la Torre dell’Uccellino edificata da i Bolognesi nel 1242. la quale donò Nicolò V. 
Papa a Galeazzo primo Marascotto gentilhuomo Bolognese per merito dell’opere 
fatte per la Chiesa, come dicono gli Annali di Bologna, et Giovanni Garzone Bo-
lognese nelle sue historie Latine. Et così anche ella è posseduta da detta nobile 
famiglia insino ad hoggi. Era talmente questa palude gli anni passati essiccata, 
che (come io avanti scrissi) era abbandonata questa via dall’Uccellino, et si pas-
sava per una via nuova fatta nel mezo; ove era prima detta Palude, che si addi-
mandava Traversia, per la quale si conducevano etiandio le carrette, et per quel-
la si arrivava al Poggio de i Lambertini, nella corrente via, per passare a Bolo-
gna. Onde da ogni lato di questa via, vedeansi belli, et colti campi, de i quali se 
ne cavava grande abbondanza di frumento. Et ciò interveniva per sboccare il 
Reno nel Po. Ma circa l’anno 1543. parendo a Hercole Secondo Duca di Ferrara, 
che si riempisse il letto del Po per il Reno, tenne modo, et via, che rotto l’argine 
di quello, che lo tenea stretto, sboccò nelli antidetti luoghi, già essiccati, et così 
un’altra volta furono tutti empiuti d’acqua insino all’argine del Po, et annegaro-
no tutta la Samartina, ove fece tante possessioni Hercole primo, et parimente 
furono riempiti tutti quei luoghi, et campi ov’era la Traversia insino al Poggio, et 
a Galera. Pur vedendo poi il Duca le cose sue passar male, per essere tanti campi 
sommersi, doppo alcune altercationi fra lui, et Bolognesi, permesse sboccare nel 
Po detto Reno. Et così sono un’altra volta essiccati detti campi. Vedesi poi al fine 
di quest’acqua Poggio de i Lambertini, nobile famiglia, et antica di Bologna, S. 
Prospero, et poi S. Venantio de’ Piatesi, antichissima stirpe di Bologna, et più ol-
tre Galera, già nobile castello, ma hora contrada. Veggonsi assai pezzi di marmi 
posti nel frontispicio della Chiesa, per li quali si può giudicare, che fosse antico 
luogo. Et fra detti pezzi di marmo n’è uno di piedi tre in lunghezza, e due in lar-
ghezza, ove così è scritto. Lelio Aurelio Commodo Imper. Antonini Aug. Pij. 
P.P.F. Caminando più oltre appare la Pieve, già honorevole castello, et quindi un 
miglio varcato il fiume Reno, si trova Cento molto ricco castello, et pieno di po-
polo da ragguagliare con molte città del Regno. Talmente è narrata la origine di 
questo castello. Dicono, che essendo quivi cento capannuzze de pescatori da 
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gambari, furono intorniate d’un cupo fosso, sì come un castello, et così poi fu 
detto Cento da dette cento capanne primieramente fatte. Et per colorire meglio 
questa cosa soggiungono, che essendo stati primi i Gambarini (honorata fami-
glia hora quivi) che habitavano in questo luogo, furono poi così dalle pescaggio-
ni de i Gamberi nominati. Io non ritrovo memoria alcuna di questo castello ap-
presso gli scrittori, eccetto presso Biondo nel 10. lib. dell’hist. ove narra, qual-
mente i Longobardi (essendo [320] mancata l’auttorità, et possanza de gli Es-
sarchi) pigliarono Bologna con tutti i Castelli suoi, et Persicetto, con le foci, ove 
poi fu edificato Cento. Là onde considerando queste parole, par a me che si pos-
sa dire, che queste foci fossero quelle del fiume Reno; per le quali mettea fine 
nella Padusa palude, la quale stringeva tutti questi luoghi bassi. Et per tanto par 
errare detto Biondo, dicendo nell’Italia illustrata, che terminava la Padusa palu-
de antidetta presso la torre dell’Uccellino, et che sboccava nel Po il Reno, con-
ciosia cosa ch’è stato detto, che detta palude cominciava vicino a Ravenna, et 
trascorreva insino al Bondeno; il che non sarebbe stato se il Reno fosse scaricato 
nel Po, come chiaramente si è veduto questi anni passati, entrando detto fiume 
nel Po sopra Ferrara quattro miglia. Il che conferma etiandio Peregrino Priscia-
no nel libro dell’antichità di Ferrara. Assai ne ho scritto disopra di questa palu-
de. Egli è posto questo castello di Cento alla destra del fiume Reno antidetto, et 
la Pieve alla sinistra, et ha fertile territorio, di cui se ne cava grande abbondanza 
di frumento, vino, et di molte biade con il canapo, il qual è in tanta istimatione a 
Venetia, ch’è di non minor pretio del canape di Butrio. Fu consegnato questo ca-
stello con la Pieve dal popolo di Bologna al Vescovo della città, l’anno 1231. in 
luogo delle decime debite al Vescovo, delle possessioni de i cittadini. Furono poi 
dati detti castelli ad Alfonso da Este figliuolo del Duca Hercole di Ferrara per 
sopra dote di Lucretia sua consorte, da Alessandro Sesto papa, di cui era figliuo-
la, senza alcun risguardo della Chiesa, consegnando esso Alessand. al detto Ve-
scovo alcuni reditti altrove in contracambio. Vero è, che poi Giulio II. successor 
di Alessandro le restituì a’ Bolognesi, et così li ritennero insino alla morte di Le-
one Papa X. avvenga che fossero da Alfonso in quei tempi conturbate, pur morto 
Leone totalmente vennero sotto il prefato Duca Alfonso, et così hora vi sono. Ri-
volgendo poi il viaggio verso Bologna, alla sinistra del Reno nella via ritrovasi 
Arzine picciolo castello fatto dal popolo Bolognese nel 1380. Dipoi passando alla 
via, che conduce da Ferrara a Bologna vicino ad essa dieci miglia appare S. Gre-
gorio castello, edificato etiandio da i Bolognesi, et più oltre caminando si giunge 
a Corticella, la qual è presso Bologna tre miglia, ove si fermano le barche, che si 
conducono da Malalbergo per il canale del Reno cariche di robbe, come avanti 
scrissi. Passate poi tre miglia si arriva all’antica, et nobile città di Bologna. 

 
BOLOGNA. 

Vorrei, et ricercarebbe l’obligatione che tengo alla patria, et anche le cose 
grandi, et magnifiche fatte da i cittadini di essa, che dovessi lungamente dimo-
rare nella descrittione di quella; ma considerando haverne scritto insino ad hora 
circa 74. libri (de i quali parte ne sono stampati, et massimamente circa il prin-
cipio, et origine di quella) par a me di astringermi, et non molto largamente in 
questo luogo parlarne, anzi sotto brevità narrare quelle cose, che pareranno più 
notabili; et farne un trascorso in cotal guisa, che etiandio sia in parte [320v] so-
disfatta la Patria, insieme col Lettore. Et primieramente rammenterò le openio-
ni de gli scrittori, i quali hanno scritto di Bologna, perché gli ho ritrovati varij in 
descrivere il principio di essa. Et prima scrive Girolamo Albertuzzo dell’ordine 
de’ Predicatori ne’ suoi Annali Latini, et Giovanni Garzone nell’historie di Bolo-
gna, per openione d’alcuni, che la fu principiata da Fero, che varcò nell’Italia 
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della Scithia, et si fermò quivi con Aposa sua moglie, et Felsina sua figliuola, et 
con molti altri in compagnia, cessato il Diluvio universale, et che da lui fu nomi-
nato il ponte di Fero, che insino ad hora si vede da S. Cosmo, et Damiano, et il 
Torrente, che trascorre sotto di esso, dalla moglie Aposa, et la contrada allhora 
fatta, Felsina dalla figliuola, come diffusamente ho narrato nel 1. lib. 
dell’historie di Bologna. Altresì narra quasi tal cosa una cronica antichissima, 
cioè, che si partirono dell’Asia maggiore 320000. combattenti con le mogli, et 
figliuoli, et passarono in questo continenti, poi detto Italia, conducendogli dodi-
ci capitani, cioè Brit, Tritonio, Secot, Lamisio, Mesapo, Ferat, Limas, Ramut, 
Gareno, Astorre, Arsedon, et Brimon, guidandoli un’Aquila bianca; et che da 
Gareno fu principiata una città appresso il fiume Gareno (hora Reno detto) se-
condo alcuni, ove al presente si dice castello del Vescovo; et secondo altri più in 
su sopra Panico, nel luogo detto Piano di Misano, ove continuamente si ritrova-
no rottami di edifici, et che dal suo nome la nominò Garena; et che poi col tem-
po la fu trasportata al luogo ove hora si vede, addimandata Bologna. Così dicono 
costoro. Altrimenti scrive Catone nell’origine, cioè che fu già nominata la Gallia 
di qua dall’Alpi, Bianora (della quale ne scriverò nel principio della seguente 
Regione) da Ocno valoroso capitano, traendo il nome di Felsina insino a Raven-
na, essendo ella nominata ne’ suoi giorni Gallia Aurelia, et Emilia da i nomi de i 
capitani Romani, tenendo il primato d’essa Felsina, talmente chiamata dal Re 
Toscano suo edificatore, et poi Bononia da Buono Toscano, il qual a lui successe. 
Il che conferma Menetone historico nel supplemento di Beroso Caldeo. Così Re-
gnò sopra i Toscani, Tosco Giuniore, che seguitò Piseo, anni 39. et dopo lui An-
no, anni 25. poscia Felsino anni 33. et al fine Bono, 25. anni. Etiandio il simile 
dimostra Sempronio nella divisione della Italia piana, quando dice. Comincia la 
Emilia a Bologna, et trascorre insino al fiume Rubicone, la quale era prima no-
minata Felsina dal Prencipe d’Etruria, havendovi mandato i Lamoni ad habita-
re. Et però niuno si ha da maravigliare, leggendo i detti scrittori, ritrovando, che 
fosse questa città edificata da i Toscani, et talmente nominata, imperò che si 
legge ne gli antichi scrittori, che altresì habitassero di qua dall’Apennino i To-
scani in dodici città da loro fabricate, delle quali era loro principal capo Bologna, 
come scrive Polibio nel 3. lib. secondo Leonardo Aretino, quando dice. Già habi-
tarono in questa Regione i Toscani, havendovi fatte dodici città. Et che Bologna 
fosse capo di dette città chiaramente lo dice Plinio nel 3. libro nell’ottava Regio-
ne, così (havendo anoverato i luoghi lungo la marina.) È Bologna ne’ Mediterra-
nei, avanti Felsina nominata, essendo capo delle città Hetrusce di qua da i mon-
ti. Ove fossero quelle dodici città, più avanti lo dmostrerò. Là onde a me pare, 
che per ogni modo si debba tenere che Bologna fosse fabricata da i Toscani, et 
dal loro [321] Re nominata Felsina, et poi dal successore di quello addimandata 
Bologna; avenga che siano alcuni che dicono, che pigliasse il nome di Bologna 
da i Galli Boij, quali scacciati i Toscani quindi, la nominassero Boiona; et che poi 
per maggiore consonanza fosse detta Bononia; et di questa opinione si dimostra 
esser Rafael Volaterrano nel 4. lib. de i Commentari Urbani, et Pietro Marso so-
pra l’ottavo libro di Silio Italico, quando dice: Parvique Bononia Reni. Ma in ve-
ro pare a me più tosto doversi credere a quegli antichi scrittori, che a questi, non 
inducendo altro testimonio, et massimamente affermando quegli, che habitasse-
ro in questo luogo i Toscani, et fosse nominata questa città Felsina da Felsino, 
poi Bononia da Bono Capitano, et Re. Non è verun dubbio, a quelli, che hanno 
cognitione dell’historie di Polibio, di Livio, et di Plinio, che i Toscani non signo-
reggiassero di qua dall’Apennino, tenendo quasi tutto il paese, che si ritrova 
dall’una parte, et l’altra del Po (come più avanti dimostrerò) di molti anni inanzi 
che scendessero i Galli Boij di qua dall’Alpi. Vero è, che scacciati i Toscani da i 
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Galli di detti luoghi (come dimostra Polibio nel 2. et Livio nel 37. lib.) quivi si 
fermarono detti Galli. Et quando dice Plinio nella sesta Regione, che fossero 
scacciati gli Umbri, quali habitavano di qua dall’Apennino insino ad Ancona da i 
Galli, non è però contrario a quel che dicono quegli altri scrittori: imperoché gli 
Umbri novi erano riputati fra Toscani, secondo che ho dimostrato nel Ducato di 
Spoleto. Furono poi soggiogati questi Galli da i Romani, come scrive Polibio nel 
2. libro et Livio in più luoghi, et fra gli altri nel 33. libro quando dice, che passò 
L. Furio Purpurione uno de’ Consoli, con l’esercito contra de’ detti Galli, il tutto 
saccheggiando insino a Felsina città de i Boij. Poscia soggiogati essi Galli da’ 
Romani, furono da quelli condotti molti habitatori in questi luoghi, sì come a 
Modena, a Piacenza, a Cremona, et etiandio a Bologna secondo Livio nel 37. lib. 
Eodem anno, ante diem III. Cal. Ianuarias Bononiam latinam Coloniam Senatus 
Consulto Lucius Valerius Flaccus, M. Attilius Seranus, L. Valerius Tappo Trium-
viri deduxerunt, Tria millia hominum sunt deducta. Equitibus septuaginta iuge-
ra, caeteris Colonis quinquaginta sunt data, Ager captus de Boij fuerat. Galli 
Thuscos expulerant. Così dice in volgare. Nel medesimo anno a’ 30. di Decem-
bre, furono condotti nuovi habitatori a Bologna, Colonia latina, dal maestrato di 
tre huomini, cioè da L. Valerio Flacco, M. Attilio Serano, et L. Valerio Tappone 
per comandamento del Senato, et furono condotti 3000. huomini, a’ quali fu 
talmente consignato, et partito il territorio di essa. A ciascun cavaliero 70. iugeri 
di terra, et a ciascuno de gli altri 50. Era stato pigliato questo paese da i Galli, 
che l’havevano tolto a i Toscani, quindi havendogli scacciati. Là onde per detti 
scrittori, chiaramente si può conoscere, che Bologna è stata fatta da i Toscani, et 
poi habitata da i Galli, et al fine dedutta Colonia, overo condottovi nuovi habita-
tori da’ Romani, che fu, secondo Enrico Glateano nelle sue calculationi, 
nell’anno quarto della 147. Olimpiade, in quell’anno, che trionfò L. Cornelio Sci-
pione Asiatico Console, havendo soggiogato l’Asia al popolo Romano, et 
dell’edificatione di Roma, fatta da Romolo l’anno 564. essendo Consoli di Roma 
l’antedetto L. Cornelio Scipione, et C. Lelio Africano, [321v] avanti che Dio pi-
gliasse carne humana anni 188. dalla creatione del Mondo 3773. avvenga che vi 
siano altre openioni circa il calculo de gli anni sopradetti, che di un anno meno, 
o di poco più, com’ho dimostrato nel 1. libro delle historie di Bologna. Ne fa 
memoria di questa città Strabone nel 5. libro della Geografia, Catone 
nell’Origini, Sempronio nella divisione della Italia piana, Pomponio Mela nel se-
condo libro, Antonino in più luoghi dell’Itinerario, Tolomeo riponendola nella 
Gallia Togata, Plinio nel 3. annoverandola fra le città, et luoghi dell’ottava Re-
gione, Silio Italico nell’ottavo libro, ove descrive la seconda guerra de i Cartagi-
nesi co’ Romani, Livio in più luoghi, et fra gli altri (oltre a quello c’ho scritto) nel 
39. libro, ove narra che trascorsero i Liguri Apuani per il territorio di Pisa, et di 
Bologna il tutto saccheggiando, et bruciando per cotal maniera, che non si puoté 
coltivare, né seminare la terra quell’anno. Et che havendo poi Flaminio Console 
soggiogato detti Liguri, et fatto pace co i vicini popoli, acciò non fossero in otio i 
soldati, gli fece rassettare la via da Bologna ad Arimini, come avanti è narrato. 
Et Cornelio Tacito anch’egli ricorda Bologna nel duodecimo libro delle sue 
Diurnali attioni, dimostrando, che essendo ella bruciata, la fosse ristorata da 
Claudio Cesare, havendogli speso ducento mila scudi. Et nel 17. scrive, che fosse 
fatto il giuoco de i Gladiatori in essa, da Fabio Valente. Et Svetonio nella vita di 
Ottaviano, et di Claudio Nerone, ne parla etiandio di essa. Et Trebellio Pollione 
ne’ trenta Tiranni descrivendo l’opere di Censorio, dice. Erat eius sepulchrum 
grandibus litteris circa Bononiam. Incisi sunt eius honores. Ultimo tamen a-
dscriptum est, felix ad omnia. Infoelicissimus Imperator. Et Cicerone nelle Epi-
stole Familiari scrivendo a Cassio nel 12. libro, parlando di C. Bruto. Qui si ut 
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sperabamus, erupisset Mutina, nihil belli reliqui fore videbatur. Parvis omnino 
iam copijs obsidebatur, quod magno praesidio Bononiam tenebat Antonius. An-
che Dione Greco nel 46. lib. rammenta Bologna, parlando di detto assedio, del 
qual parla Cicerone, et Procopio nel 3. libro delle guerre de i Gotti raccorda que-
sta città, et parimente Appiano Alessandrino nel terzo libro delle guerre civili. Et 
Paolo Diacono nel 6. libro, ove dimostra, che fosse soggetta a i Longobardi. As-
sai altri nobili scrittori ne fanno memoria di questa città, che sarei molto lungo 
in rammentarli tutti. Per hora pare assai sofficientemente haver dimostrato 
questi. È posta detta città alle radici dell’Apennino nel mezo della via Emilia, ri-
posta da Tolomeo nel 6. clima al grado 33. et mezo di lunghezza, et di larghezza 
circa il 44. havendo detto Apennino nel mezo giorno dall’Oriente il fiume Save-
na, dal Settentrione l’amena, et fertile Campagna, et dall’Occidente il fiume Re-
no, passando per il mezo di essa il Torrente Avesa. Primieramente fu fatta pic-
ciola, secondo il consueto modo de gli antichi (come scrive Dionisio Alicarnaseo 
nel 1. libro delle historie,) conciò fosse cosa, che solamente vi fossero due porte. 
Una delle quali mirava all’Oriente, per la quale si passava verso Ravenna (porta 
Ravennale detta) l’altra risguardava l’Occidente verso Modena, nominata porta 
Stiera. Et per esser picciola eran bastevoli dette porte ad essa. Poscia ne’ tempi 
di Gratiano Imperadore vi furono aggiunte due altre porte, cioè una ove hora è 
la Croce Stracastilione, et l’altra, ov’è la [322] Croce de i Santi. Nella ristoratione 
che fece S. Petronio (dopo la ruina fatta da Teodosio) vi furono fatte nove, et se-
condo altri dodici porte, ove hora si veggono alcune basse Torri, detti Turrosotti. 
Al fine allargata, sì come hora si vede, furono ridotte le dette porte a dodici. Et 
fu tanto accresciuta, che questi anni passati essendo misurata dentro dalle mura 
fu ritrovato esser d’ambito cinque miglia, et di lunghezza due meno un quarto, 
et di larghezza, oltre ad uno, cominciando dalla porta di San Mamolo, et trascor-
rendo alla porta di Galiera. Si vede esser quella formata a simiglianza d’una na-
ve oneraria, cioè più lunga che larga, dimostrando da un lato la figura della pro-
da, e dell’altro della poppa, et havendo nel mezo l’altissima Torre de gli Asinelli, 
rappresentando l’albero, et la Torre Garisenda piegata la scala, et tante altre 
Torri, le sarte, che risguardano ad essa. Ella è ornata di superbi, et vaghi edifici, 
tanto dedicati al culto divino, quanto per il bisogno de’ cittadini. Et tanti begli 
edifici in essa si veggono, che ho ardimento di dire trovarsi poche città in tutta 
Europa d’agguagliare a quegli. Il che si vidde nel tempo della coronatione di 
Carlo V. Imperatore Romano, ove furono alloggiati agiatamente tanti Signori 
con la corte di Papa Clemente Settimo, che ognuno rimase meraviglioso. Quanto 
a i principali edifici. Si vede primieramente la Chiesa di S. Pietro seggio del Ve-
scovo, ove giacciono molti Cardinali, Vescovi, et letterati huomini, tra i quali vi è 
il corpo di Bassiano Archidiacono. Poscia sopra la piazza vi è il gran Tempio de-
dicato al padrone della città San Petronio. La cui fabrica si finirà (com’io posso 
giudicare) con la fine del Mondo. Seguita la chiesa di San Domenico, ove giace 
esso Santo in una sepoltura di candido marmo molto arteficiosamente lavorata, 
et in uno ricchissimo tabernacolo si vede il suo sacro capo. Poscia una delle pre-
tiosissime spine della pungente corona del Salvatore, con la Bibia scritta dal 
profeta Esdra in bianco cuoio. In questo Tempio si riposano l’ossa di Giovanni 
Lignani, Giovanni di Andrea, Giovanni Calderini, Bartolomeo Saliceti, Alessan-
dro Tartagno, Pietro d’Ancarano, Giovanni Grotto di Monferrato. Et nel chiostro 
è sepolto Floriano da San Pietro, Dino di Mugello, Cino da Pistoia, Giovanni da 
Imola, Ippolito Marsilij, Girolamo Zanetini, tutti Dottori Eccellenti di leggi. Gio-
vanni Garzoni, Giovanni Antonio Flaminio, Giovanni Andrea Garisendi tutti di-
gnissimi oratori, et ornati di lettere greche, et latine. Sonovi anche le ceneri di 
Iacomo Pietra Melara medico, et ottimo astrologo, d’Alfonso da Luca nobile sta-
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tuario, et di molti altri eccellenti huomini, che sarei lungo in descriverli. Nel 
magnifico monasterio (nel quale habitano da 120. religiosi) oltre a gli altri nobili 
edifici, vi è quella eccellente libraria, a cui credo non ritrovarsi alcuna superiore, 
né forse uguale. Vedesi poi fuori della Chiesa la sepoltura di Rolando Passaggie-
ro, et quella di Egidio Foscarari dignissimi giureconsulti. Poscia si scorge, il no-
bil tempio di S. Francesco fatto con grande artificio, ove giaciono molti letterati 
huomini, et fra gli altri Rolando di Romancij, Ottofredi, et Accursio letterati 
huomini. Nel Convento dimorano oltra cento frati. Seguita la Chiesa de i Servi, 
nella quale son sepolti Giovanni di Anania, et Ludovico Gozadini famosi dottori. 
Nella Chiesa di S. Martino de’ Carmelitani riposano l’ossa del Magno [322v] A-
lessandro Achilino, nobil filosofo, et di Gio. suo fratello huomo d’elegantissimo, 
et curiosissimo ingegno, come facilmente dall’opere da lui lasciate si può giudi-
care. Nell’ornata chiesa de i frati Eremitani, vi è quella bella capella fatta da 
Giovanni II. Bentivoglio opera certamente da Re. In questa Chiesa sono sepolti 
due Nicolò della Fava egregij filosofi. Poscia appare il magnifico monasterio di 
San Salvatore da annoverare fra i vaghi edifici d’Italia. Nel cui chiostro giace An-
tonio da Rubiera, cognominato Codro. Sono anchora molte altre bellissime 
Chiese, et sontuosissimi monasteri, sì come quello di Santo Stefano Protomarti-
re, dove si mostrano tante Sacrosante reliquie, quivi portate da San Petronio, 
che è cosa meravigliosa, le qual per brevità io le lascio, insieme con la bella 
Chiesa di San Giovanni in Monte in ufficiata da i Canonici Regolari, ov’è sepolto 
Carlo Ruino notabile Dottor di leggi. Chi più curiosamente vuol vedere i sacrati 
edifici di questa città, legga il primo libro dell’historie di Bologna da me scrtte, 
et si ritroverà sodisfatto. Quanto a gli altri nobili edifici della città. Non è dubio, 
che il palagio della signoria meritevolmente si può annoverare fra i primi palagi 
d’Europa tanto nella bellezza, quanto nella grandezza, ma non nella pretiosità, 
perché è composto tutto di mattoni cotti. Vi sono molti altri nobili palagi di gen-
tilhuomini fatti molto sontuosamente de’ quali ne parlo nell’historie di Bologna, 
che sarei molto lungo a descriverli. Veggonsi in essa molte torri, et fra l’altre, 
quella de gli Asinelli, da annoverar fra le più alte di Europa. Giace adunque que-
sta città (com’ho detto) alle radici dell’Apennino (il qual ha dal Mezo giorno) 
tutto pieno di viti, olivi, fichi, pome, pere, et altri fruttiferi alberi. Poscia da gli 
altri tre lati, si veggono belli, et larghi campi producevoli di frumento, orzo, fava, 
et d’altre biade. Etiandio se ne cava lino, canape, gualdo, gualda, et scordo, con 
altre cose per il bisogno de gli huomini. In questi fertili campi sono belli, et va-
ghi ordini di alberi dalle viti accompagnati, da i quali se ne cavano vini d’ogni 
maniera, con quei de’ colli, cioè, moscatelli, tribiani, dolci, austeri, fumosi, me-
zani, bruschi, bianchi, et vermigli. Vi sono altresì alberi moroni da nodrigare i 
vermicelli, che filano la seta. Quivi anche si veggono larghi prati, et folti boschi, 
tanto per trarne legne, quanto per la caccia. Quivi appaiono fontane d’acque 
fredde, et calde, molto medicinevoli al ristoro della sanità de gli huomini. Fra i 
quali è l’acqua della porretta, tanto nominata. Si cava etiandio da questo paese 
l’alume, et il ferro, con altre simili cose. Là onde per queste cose si può conosce-
re la opulentia di essa, la qual meritevolmente è dimandata Bologna grassa. 
Produce anche nobili, et alti ingegni, non solamente disposti alle lettere, ma al-
tresì all’armi, come nel fine di questa, in parte dimostrerò, benché nel primo li-
bro dell’historie, gran parte ne habbia descritto. Quanto alla signoria, et gover-
no, che habbia havuto, brievemente lo narrerò. Dapoi che la fu dedutta colonia 
da i Romani (avvenga che sempre servò costantissima fede a quelli) non si ritro-
va cosa particolare fatta da i Bolognesi insino a i tempi di Gratiano Imperadore, 
eccetto che favorirono Marco Antonio. Poi ne i tempi di Gratiano, soggiogarono 
la Quaderna, et drizzandosi in libertà (ben però sotto l’Imperio) furono da A-



 553 

sclepio capitano dell’Imperadore, costretti a sottomettersi [323] al detto, che vi 
fece un castello (per mantenere la città soggetta) ove ora sono le case de i castel-
li. Dopo 13. anni fu ruinata la città, et uccisi i cittadini da Teodosio Imperatore, 
come ho dimostrato nel 4. libro dell’historie, et fu poi ristorata da Teodosio 
Giuniore a suasione di S. Petronio nell’anno del Signore 433. ne i tempi di Cele-
stino primo Papa. Et questa ristoratione, più tosto si può dire ampliatione che 
ristoratione, perché la fu molto aggrandita (come ho detto.) Vi consegnò anche 
Teodosio lo studio generale di ogni grado di scienza. Poscia sempre riconobbe 
per suo signore l’Imperio, insino a i tempi di Leone terzo Imperatore. Nel qual 
tempo havendo i Ravennati ucciso Paolo Essarco, fu forza, che i Bolognesi, 
anch’eglino sottomettessero il collo sotto il duro giogo de i Longobardi insieme 
con l’altre città della Emilia, et dell’altre Regioni. Onde rimase soggetta Bologna 
a gli antidetti barbari, insino alla venuta di Pipino Re di Franza, che costrinse 
Aistolfo Re di quelli a resignare non solamente Bologna, ma l’Essarco al Pontefi-
ce Romano. Il che fatto ritornò in Franza. Ma essendo morto Aistolfo, et fatto Re 
de’ Longobardi Desiderio, non volse consegnar detto Essarcato al Pontefice, on-
de adirato Carlo Magno, scese contra lui, et lo fece prigione a Pavia, che fu 
nell’anno di Christo 800. Rimase poi Bologna riconoscendo l’Imperio. Mancan-
do le forze dell’Imperio, drizzarono il capo le città d’Italia, ciascuna creando i 
Consoli di tempo in tempo, governandosi in libertà, però sotto l’Imperio, et an-
che creando uno Pretore, o sia Podestà forestieri, dandogli per un anno, o più 
(secondo che a loro aggradiva) auttorità sopra la città tanto nel civile quanto nel 
criminale, anco creandolo capitano ne’ tempi della guerra, havendo fabricato un 
carro (nominandolo Caroccio) sopra il quale drizzavano lo stendardo maestro 
dell’essercito, conducendolo alla battaglia. In questo tempo di libertà, divennero 
i Bolognesi tanto arditi per le ricchezze, c’haveano raunato, che non temeano al-
cuno. Là onde dimostrando d’istimare poco Ludovico figliuolo di Lotieri Impe-
radore, (però per sua arroganza) che assaltandolo con gran vergogna il fecero 
fuggire. Del che adirato Lotieri, scese in Italia con grand’essercito, et tanto tenne 
assediata la città, che per mancamento di vettovaglie se gli dierono, et fu molto 
mal trattata da lui. Dopo alquanto tempo fu governata Bologna dalla Contessa 
Matilda. Et quella mancata, essendo molto accresciuto il popolo in divitia, co-
minciò a disporsi a maggior cosa, fabricando etiandio grandissime Torri, secon-
do che facea molte città d’Italia. In questo tempo uscendo fuori del suo territorio 
s’insignorirono di molti luoghi vicini (come nell’historie nostre si vede) di mano 
in mano. Et così passarono con gran felicità insino a i tempi di Federico Barba-
rossa, che alquanto li travagliò; poscia crearono sette Consoli, i quali col Podestà 
trattavano le cose occorrenti della città. Onde soggiogarono Imola, Faenza, For-
lì, et Cervia, con molti altri luoghi, tanto di Romagna, quanto del Modonese. Ri-
dussero poi i Consoli a quattro, et dopo alquanto tempo, gli accrescerono al nu-
mero di otto, et etiandio ne fecero poi dodici, così richiedendo i tempi. Partirono 
altresì la città in quattro parti, nominandole Quartieri, cioè in porta Nuova, por-
ta Stieri, porta di S. Proculo, et porta Ravignana. Et vi furono consignati a Capi-
tani di Questi Quartieri, quattro [323v] Confaloni, acciò conducessero i Cittadini 
secondo il bisogno. In questi tempi un’altra volta s’insignorirono di tutta la Ro-
magna, che si era ribellata, anzi era stata soggiogata da Federico 2. Imperatore, 
cioè Imola, Faenza, Ravenna, Cervia, Forlì, Forlimpopolo, Cesena, et S. Arcan-
gelo: etiandio costrinsero i Modenesi (havendo fatto prigione prima Encio Re di 
Sardegna, figliuolo di Federico 2.) a dargli obedienza, et s’insignorirono di tutti i 
castelli del Modenese. Guerreggiarono anche co i Venetiani tre anni, havendo 
nell’esercito loro da 40000. armati, de i quali sovente ne riportarono vittoria. Et 
essendo la città in tanta felicità, si levarono le maladette fattioni de i Lambertaz-
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zi, et de’ Geremei, et tanto accrescerono, che al fine la condussero a gran mise-
ria, infelicità, et servitù, che fu l’anno del 1274. certamente infelicissimo anno 
per essa. Onde (dopo sanguinolenti battaglie civili) furono scacciati i Lamber-
tazzi, che furono da 15000. capi, fra grandi, piccoli, et donne, oltre alla moltitu-
dine dei servi. Et questa fu una grandissima rovina della città. Et quindi comin-
ciò la inclinatione della signoria de i Bolognesi, i quali per 156. anni con gran fe-
licità haveano tenuto la signoria della Romagna, et d’altri luoghi, cominciando 
dalla Contessa Matilda insino a quest’anno. Onde per questi travagli i Geremei 
vedendo non potersi difendere da i Lambertazzi, che si eran ridutti nelle città di 
Romagna, et continoamente trascorreano per territorio Bolognese, si racco-
mandarono al Pontefice Romano, et si dierono con tal patto, che fossero salve le 
giurisdittioni c’havea il Senato, e popolo Bolognese nella Romagna. Ruinati poi i 
Lambertazzi per maggior parte in Faenza da i Geremei che ivi erano entrati a 
tradimento, al meglio che poteano i Bolognesi, si sforzavano di mantenerla in 
riputatione, avenga che gran parte di Romagna si fosse ribellata, et data al Pon-
tefice Romano, passarono talmente i Bolognesi governandosi pur in libertà insi-
no all’anno 1324. nel quale entrò in Bologna Beltrando Cardinale mandato Lega-
to della Italia dal Pontefice. Il qual mutò il nome del podestà in Rettore, et volse 
che si creassero 12. Antiani, cioè tre per ciascun Quartiero, estinguendo il mae-
strato del Confaloniero di Giustitia, et fece fare una fortissima Rocca appresso la 
porta di Galliera, dipoi ch’era entrato nella città due anni, per tenere il morso in 
bocca a i Bolognesi. Et il tutto disponea sì come fosse stato signore della città 
senza verun rispetto. Poscia cominciò a metter le mani ne’ cittadini mandando-
gli in esilio, et uccidendogli, in tal maniera, che ognuno era in spavento, et nes-
suno havea ardir di parlare. Vero è che tanta tirannia non durò molto tempo. 
Conciò fosse cosa che nel 334. (quando pensava esser più stabilito, et fermo) fu 
scacciato dal popolo con tanto furore, che appena puoté scampare la vita. Allora 
creò il popolo un Maestrato di 16. huomini gravi, et nobili, et fu ruinata insino a 
i fondamenti la forte Rocca da lui fatta. L’anno seguente fu gridato signore Ta-
deo Pepoli dottore, et cavaliero, huomo saggio, et humano, et poscia fu confer-
mato dal Pontefice Romano. Volse Tadeo che fossero creati gli Antiani col Pro-
console dalla città, secondo l’usanza. Questo magnifico, et prudente signore per 
12. anni, che gloriosamente visse nella signoria, mantenne Bologna in gran ripu-
tatione, et gloria. A cui successero nella signoria Gio. et Giacomo suoi figliuoli, 
ma non nella felicità. [324] Imperoché disperandosi di potersi conservar in essa, 
nel 350. dierono la città a Giovanni Visconte Arcivescovo di Milano per una 
somma di danari. Il quale vi fece edificare una cittadella alla porta del Pradello, 
et vi mandò per governatore Giovanni Olegio crudelissimo huomo. Costui, sì 
come era crudele (havendo desiderio d’insignorirsi della città, dopo la morte 
dell’Arcivescovo) uccise tanti cittadini, e tant’altri ne sbandì, ch’ella è cosa hor-
renda da leggere ne gli annali della città. Al fine vedendo non potersi mantenere 
nella tirannia, la consignò ad Egidio Carilla Cardinale Legato di tutta Italia nel 
1360. In questo tempo fu in gran travaglio Bologna, dentro per il malvagio Ole-
gio, et fuori per il continuo armeggiare, che facea Bernabò Visconte, dicendo a 
lui appartener la signoria della città. Perseverò poi sotto Egidio Carilla in pace 
quella, benché il territorio fosse mal trattato da i soldati di Bernabò, de i quali 
ne furono riportate gloriose vittorie; et massimamente quella nel giorno di S. 
Rafaello, ove fu sbarattato tutto il suo esercito, e fatto prigione il capitano con 
tutti i condottieri. Poscia nel 376. essendo stato rivocato dalla Legatione il Car-
dinale Egidio, et in suo luogo mandato il Cardinale di S. Angelo, et vedendo i cit-
tadini, che smembrava la signoria della città, consignando questo, et quel castel-
lo a questo, et a quello, scacciarono detto Cardinale, et si drizzarono in libertà, 
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creando 16. Antiani con Confaloniero di Giustitia, tutti huomini nobili, et pru-
denti. Anco fecero 16. Tribuni della plebe, consignandogli i suoi Confaloni, po-
scia ridussero il numero de gli Antiani ad otto, volendo, che tenessero detto Ma-
estrato due mesi; conciò fosse cosa, che avanti solamente duravano un mese. 
Nel detto tempo s’attendeva alla fabrica delle nuove mura, già cominciate. Per-
severò la città in questo stato, insino all’anno del 1378. nel quale si accordarono 
col Pontefice, et fecero lega co’ Fiorentini, Perugini, et con molti altri popoli con-
tra la compagnia di S. Giorgio, havendo stipendiato mille lanze. L’anno che se-
guitò, con licenza d’Urbano Papa, si governò in libertà. In questi giorni fecero i 
cittadini Arzele, Medicina, Castel Bolognese fra Imola et Faenza, Castel di Sa-
mogia con molti altri luoghi, et acquistarono molti castelli, e massimamente nel 
Fregnano. Nel 1332. mandarono a Bonifacio IX. Papa un bello e possente cavallo 
guarnito molto preciosamente, di prezzo di 500. fiorini d’oro. Poscia nel 1400. 
s’insignorì della città Giovanni figliuolo di Toniolo de i Bentivogli, huomo ma-
gnifico, et ardito. Et così perseverò da due anni, e poi fu ucciso, e pigliò la signo-
ria della città Gio. Galeazzo Visconte primo Duca di Milano, il qual vi fece rino-
var la cittadella alla porta del Pradello. Et lui mancato, rimase sotto il governo di 
Gio. Maria suo figliuolo. Nel 405. scacciati i presidij del detto Gio. Maria, si ri-
dussero i cittadini sotto l’ombra del Papa. Il quale vi mandò Baldassar Cossa 
Cardinale di S. Eustachio Legato. Et furono eletti 12. Antiani, con i quali haveva 
parlamento, et consiglio sopra il governo della Republica. Costui fece rifare il 
castello di Galliera, avanti fatto da Beltrando Cardinale, et fece ruinare la citta-
della di Pradello. In questo tempo venne a Bologna Alessandro Papa V. ove pas-
sò a miglior diporto, et in suo luogo fu fatto Papa Baldassare Legato da 17. Car-
dinali, et nominato Giovanni 23. Poscia nel 411. drizzando il capo [324v] al-
quanti vili artefici, et gridando libertà, scacciarono il Legato, et s’insignorirono 
della città creando otto Antiani col Confaloniero di giustitia, insieme co i Tribuni 
della plebe. Fu nominata questa Signoria la signoria de i Zumpi, et de gli Arlotti, 
per essere la maggior parte di quei vilissimi huomini di poca riputatione, et ne-
mici della nobiltà. Costoro ruinarono il castello di Galliera, et fecero molti mali, 
perseguitando i nobili. Perseverarono in Signoria da i 12. di Maggio insino a i 
26. d’Agosto del seguente anno. Nel qual ragunandosi la nobiltà, scacciarono 
questi vilissimi, et temerarij huomini del palagio, et fecero nuovi Antiani col 
Confaloniero di giustitia, e i Tribuni della plebe parte nobili, et parte popolari, 
huomini però prudenti, saggi, et gravi, et di grande auttorità. Poscia rivocarono 
il Legato del Papa honorandolo sì come si conveniva. Ritornò poi a Bologna nel 
14. Giovanni Papa, con 13. Cardinali, et fece Cardinale Giacomo Isolani dottore, 
et cavaliero, huomo di singolar prudenza, et di grande autorità nella città. 
L’anno che seguitò, ritornò da Lodi detto Pontefice, et fece rifare il castel di Gal-
liera con gli Argeni di terra 15. piedi grossi. Nel 15. levando l’armi Antonio Gale-
azzo, figliuolo di Giovanni Bentivogli, Guido Pepoli, et Matteo Canedoli, scaccia-
rono il Governadore posto dal Papa, et rivocarono i confinati, ch’erano la mag-
gior parte nobili cittadini, al numero di 113. et preposero al governo della città 6. 
savij cittadini, poscia ruinarono gli argeni fatti al castel di Galliera con le mura. 
Nel 20. si accordarono i cittadini con Papa Martino V. con tal conditione che 
fosse in libertà della città di eleggere gli Antiani, et altri Maestrati, secondo il 
consueto, et parimente si estraessero tutti gli uffici della città, et che egli non po-
tesse far fortezza alcuna in Bologna. Onde fu mandato dal Papa Legato Alfonso 
cardinale di S. Eustachio. Entrato in Bologna Alfonso, il seguente anno confinò 
fuori della città Antonio Galeazzo Bentivogli con 120. cittadini. Nel 27. passò a 
Bologna Papa Martino, et nel 28. Pepoli, Canedoli, Lambertazzi, Gozadini, con 
molti altri nobili cittadini, pigliando l’armi, gridarono libertà, et fu menato il 
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Cardinale di S. Cicilia Legato, a casa de i Canedoli, et furono creati gli Antiani 
con Confaloniero di Giustitia, et eletti 16. huomini della nobiltà, savij, prudenti, 
et di grande autorità nella città, che havessero a riformare lo stato, et governare 
il popolo per un anno. Il seguente anno si pacificò la città col Papa, che vi man-
dò Legato Lucio de i Conti Cardinale. Il qual fece 16. reformatori della città per 
un anno, sì come avanti erano stati fatti. Havendo detto Legato per un anno ve-
duto il governo della città, et avvertendo che ’l tutto era fatto secondo che volea 
Battista Canedoli sì come fosse signore di Bologna, et parendo a lui haver poca 
auttorità, si partì da Bologna. Et così rimase la città nelle mani di Battista, et si 
sottrasse dall’ubbidienza di Papa Martino. Mancato detto Papa, et creato Euge-
nio, si ridussero i cittadini al governo di papa Eugenio nel 31. che vi mandò Le-
gato Marco Condemero Vescovo di Tarantasia suo cugino nel 33. Et nel 34. si 
sottrasse la città da l’ubbidienza del Pontefice, et fecero prigione il Legato, et e-
lessero i cittadini 10. huomini della Balia, certamente huomini di grande inge-
gno, et di grande esperienza, disposti a governare un Imperio. Et ciò fecero i cit-
tadini, perché il [325] Legato occultamente trattava d’introdurre Gattamelata 
con l’essercito della Chiesa. Il seguente anno ritornarono a divotion della Chie-
sa, onde Eugenio vi mandò Governadore Daniel Vescovo di Concordia, et pode-
stà Baldassare di Ofida Marchiano, huomo iniquo, et perverso, et Gasparo da 
Todi sceleratissimo Ladrone ufficiale alle bolette. Per il consiglio de i quali fece 
gran male, et usò gran crudeltà il Governatore. Et tra l’altre cose fece troncar il 
capo a i piedi delle scale, et che allhora si ritrovavano nel cortile del palagio, ad 
Antonio Galeazzo Bentivogli, poscia del 37. giunse a Bologna Eugenio Papa. Et 
quivi soggiornando, fu pigliato lo scelerato Baldassar di Offida da Francesco 
Sforza, et da lui crudelmente fu fatto morire, come i suoi demeriti ricercavano. 
Si partì poi Papa Eugenio della città nel 37. per Ferrara a celebrare il Concilio. 
Et in questo tempo si finì la fabrica del castel di Gallera, et la scarpa intorno al 
palagio della Signoria, dal Mezo giorno. Dimorando Eugenio in Ferrara, et di 
giorno in giorno sentendosi maggiormente aggravati i cittadini di Bologna da 
gl’insolenti ufficiali del Papa, pigliando l’armi, gli scacciarono dalla città, et crea-
rono i dieci della Balia. Et pigliando il castel di Galliera, introdussero nella città 
Niccolò Piccinino. Nel quaranta Niccolò Piccinino, sì come signor d’essa (di con-
sentimento però del Conseglio Generale) deponendo i dieci della Balia, fece un 
senato di sedici reformatori, tutti huomini nobili, et prudenti. Partito lui, et 
Francesco suo figliuolo tiranneggiando la città, et havendo incarcerato, senza 
ragione, alquanti cittadini, et nel quaranta istratto di carcere Annibale Bentivo-
glio, già figliuol naturale d’Antonio Galeazzo, da Galeazzo Marescotto, et 
d’alcuni altri prodi cittadini, ch’era nella Rocca di Varrano di Marchese, et con-
dotto a Bologna, fu fatto prigione detto Francesco, et roinato il castel di Galliera. 
Scacciato il Piccinino divenne tanto grande nella città Annibale, che quasi ogni 
cosa si disponeva, come a lui piaceva, et furono deposti 16. et creati 110. della 
Balia, con piena autorità dal popolo. Nel 45. fu ucciso Annibale Bentivoglio da i 
Canedoli, et eglino parte uccisi, et parte scacciati, et le loro case ruinate. L’anno 
seguente fu condotto a Bologna della nobiltà Santo già figliuolo (come si dicea 
d’Ercole Bentivoglio fratello d’Antonino Galeazzo) naturale, quale dimorava a 
Fiorenza guadagnandosi il vivere lavorando la lana, et fu fatto tutore di Giovan-
ni 2. già figliuolo d’Annibale Bentivoglio, ch’era d’anni due. Costui con 
tant’ingegno si diportò, che ’l tutto disponea nella città, come signore. Dopo 16. 
anni, che fu nel 62. morì, et rimase il governo della città nelle mani di Giovanni 
antidetto. Il quale di mano in mano crescendo in favore, et autorità appresso la 
nobiltà, et appresso il popolo, divenne in tanta grandezza, che ne parea leggiti-
mo Signore, avvenga che paresse la città esser soggetta al Papa, altresì appre-
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sentandosi i Cardinali Legati, et honoratamente essendo ricevuti, et riveriti 
nondimeno il tutto era disposto a voti d’esso Giovanni. In questo tempo fu ordi-
nato un Senato perpetuo di 21. cittadini in luogo de’ 16. et 16. della Balia con vo-
lontà di Paolo 2. Papa, i quali dovessero governare la città insieme co i Legati, 
Vicelegati, et Governadori, consegnando il primo luogo di tal Senato a Giovanni 
[325v] antidetto, et concedendoli, che sempre nel detto Senato potesse sedere, 
imperoché sedeano parte di quelli sei mesi, et gli altri sei mesi stavano in piedi. 
Là onde fu governata Bologna sotto l’auttorità di Giovanni, essendo Pontefici, 
Paolo II. Sisto Quarto, Innocentio Ottavo, Alessandro Sesto, et Pio Terzo. Finì 
Giovanni in questo tempo il magnifico palagio cominciato da Santo, et vi fece 
una fortissima torre, e fabricò molti bei palagi nel territorio Bolognese. Furno 
Legati di Bologna disegnati per li Pontefici in questi tempi, il Cardinal Bessario-
ne Greco, il Cardinal di Mantoa primo, il Cardinale Ascanio Maria Sforza, il 
Cardinale Orsino, et il Cardinal Borgia. Perseverò nella felicità Giovanni insino 
all’anno 1506. essendo Papa Giulio Secondo. Il quale con l’aiuto di Lodovico XII. 
Re di Francia, lo scacciò di Bologna con tutta la sua famiglia. Et essendo passato 
a Milano, ivi mancò d’anni 66. Uscito di Bologna Giovanni, depose il popolo il 
Senato de’ 21. e ne creò un altro, pur di tanto numero, ma popolare, avvenga che 
vi annoverassero anche alcuni nobili, ma popolari. Poscia entrato nella città 
Giulio Papa, che fu il giorno di S. Martino nel 1506. ordinò un Senato di 40. cit-
tadini, volendo che si dimandassero i Consiglieri. Et che insieme col Legato ha-
vessero a governare la città. Et havendo conceduto molte gratie, et essentioni al-
la città, et a i contadini, e dato principio alla fabrica del castello di Galliera, ri-
tornò a Roma. Poscia l’anno seguente si partì, lasciando Legato Antoniotto Sa-
vonese Cardinale di S. Vitale, da cui cinque mesi fu governata la città, ma non 
con quella sincerità, che bisognava. E per tanto fu chiamato a Roma da Giulio, 
rimanendo governatore di Bologna Lorenzo da Fiesco, Vescovo di Monte Rega-
le, homo prudente, et saggio. Mandò poi il Papa Francesco Alidosio da castel di 
Rio Cardinal di Pavia Legato. Nel 1510. passò un’altra volta Papa Giulio a Bolo-
gna, et di Maggio del seguente anno si partì per Roma. Il quale, partito, la fat-
tione Bentivolesca, (essendo il Legato nel palagio della Signoria) introdusse nel-
la città Annibale, con Ermesse Bentivogli, (a pena potendo fuggire il Legato.) Et 
fu gettato a terra dal popolo il castello fatto alla porta di Galliera. Et fu fatto il 
Senato di 31. cittadini, a voglia de i Bentivogli, et deposto il Senato di 40. fatto 
da Papa Giulio. Rimasero i Bentivogli nella città insino all’anno seguente, che si 
partirono, essendo partiti i Francesi di Italia. E così ritornò incontanente Bolo-
gna a divotione della Chiesa. A cui mandò il Cardinal di Mantova Vicelegato, che 
era ad Imola, Ennio Filonardo Vescovo di Verulo, et governatore, et castellano 
d’Imola a Bologna, qual fu molto honoratamente dalla città ricevuto, et condotto 
nel palagio della Signoria. D’indi a pochi giorni fece l’entrata Giovanni de’ Medi-
ci Cardinale et Legato, qual era fuggito delle mani de’ Francesi, ch’era stato pi-
gliato nella giornata fatta a Ravenna fra l’esercito della Lega, et Francesi. Poscia 
mancato Giulio Papa, fu creato il detto Giovanni de’ Medici Papa, et nominato 
Leone X. Restituì questo Pontefice il Senato de’ 40. cittadini a Bologna, avvenga 
che ne riservasse uno nel suo petto. Et nel 1515. venne a Bologna detto Pontefice 
con 18. Cardinali, essendo Legato Giulio de’ Medici Cardinale suo cugino, et do-
po poco venne Francesco Re di Francia con gran baroni, et signori, havendo 
racquistato il Ducato di Milano. [326] Et essendo alquanti giorni dimorato, et 
havendo parlato col Pontefice, amendue si partirono concordi. Nel tempo della 
legatione del Cardinal de’ Medici sopranominato, governò Bologna Bernardo de’ 
Rossi da Parma Vescovo di Trevigio, et poi Altobello Averoldo Bresciano Vesco-
vo di Pola. Nel 1522. essendo mancato Leone Papa, fu creato Adriano Sesto 
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Fiandrese; et morto detto Adriano, pigliò il seggio di Pietro Giulio de’ Medici 
Legato di Bologna, et si fece nominare Clemente Settimo. Patì assai male Bolo-
gna sotto questo Pontefice, dall’esercito di Carlo Duca di Borbone, il qual passa-
va a Roma contra il Papa. E non solamente patì per lui, ma per la gran carestia, 
et pestilenza, ch’era per tutta Italia. Nel qual tempo morirono fra la città, et il 
territorio di essa da 20. mila persone, essendo governatore Goro da Pistoia Ve-
scovo di Fano, huomo prudente, et prattico. Nell’anno 1529. venne a Bologna 
Clemente Papa con 15. Cardinali, et dopo poco arrivò Carlo V. Imperadore con 
gran baronia, et armati, per pigliare la corona dell’Imperio, ove convennero i Si-
gnori, et gli Ambasciadori quasi di tutta la religion christiana. Alloggiarono a-
mendui i Prencipi nel palagio della signoria. Allhora fu esperimentata la gran-
dezza della città, tanto in alloggiare tanti Cardinali, Signori, baroni, soldati, et 
altre genti, con facilità, et commodità (che in poche città d’Europa, et forse in 
nessuna talmente sarebbono stati alloggiati) quanto nell’abbondanza delle cose 
necessarie per il vivere. Nell’anno poi del 30. che seguitò, nel sacrato giorno di 
S. Mattia Apostolo fu coronato della corona dell’Imperio Carlo V. antedetto, da 
Clemente Papa Settimo, sopranominato, nella chiesa di S. Petronio, con gran 
trionfo, et allegrezza. Credo di non mai più vedere un simil trionfo. Il che fatto, 
amendui i Principi, sotto un baldacchino di panno d’oro sopra due cavalli bian-
chi, con le preciose corone in capo, et co i piviali bianchi di gran prezzo, con 
grandissimo ordine cavalcarono per la città; et poscia havendo pigliato licenza lo 
Imperadore dal Papa, nella Chiesa di S. Domenico, fu fatto Canonico di S. Gio. 
Laterano. Et quivi fece oltra 200. cavalieri aurati. Fu poi fatta la pace fra detto 
Imperadore, Venetiani, e Francesco Forza II. Duca di Milano, et fu compromes-
so nell’Imperadore da Clemente Papa, et da Alfonso da Este Duca di Ferrara, 
della signoria, che teneva di Ferrara, Modena, Reggio, Lugo, Bagnacavallo, et 
Cotignola. Ritornò poi il Pontefice a Roma, et l’Imperadore si drizzò a Mantova. 
Rimase Legato di Bologna Innocentio Cibo Diacono Cardinale, et per Vicelegato 
Uberto da Gambara Bresciano Vescovo di Tortona, huomo dotto, saggio, et prat-
tico, et de i letterati ottimo Mecenate, qual fu poi fatto Cardinale per le sue buo-
ne qualità da Paolo Terzo Papa. Nel 32. mandò Clemente Papa per governatore 
Francesco Guicciardini Fiorentino, huomo prudente, letterato, et molto esperto 
ne’ governi: imperoché lungo tempo governò Modena, et Reggio, essendo sotto 
la Chiesa; et etiandio tutta la Romagna. Poscia del mese di Settembre arrivò a 
Bologna Clemente Papa con 14. Cardinali, et parimente vi venne Carlo Impera-
dore, con Francesco Sforza II. Duca di Milano, Federico Gonzaga I. Duca di 
Mantova, Alessandro de’ Medici Duca della città di Penna, et governatore di Fio-
renza, Alfonso d’Avalos Marchese del Guasto, il Duca d’Alva Spagnuolo, [326v] 
Gio. Francesco Pico, Conte della Mirandola, con molti altri signori, et baroni. Et 
alloggiò l’Imperatore col Papa nel palagio della città, et furono insieme a trattare 
i negotij per pace, et quiete d’Italia insino al Marzo del seguente anno. Et fecero 
gridare la lega fatta fra loro, Duca di Milano, Duca di Ferrara, di Mantoa, Geno-
vesi, Fiorentini, et Lucchesi. Si partirono poi amendue, et rimase governatore di 
Bologna Francesco Guicciardini, il quale trattando ogni cosa della città, tanto 
del criminale, quanto del civile, del mese di Giugno del seguente anno non entrò 
alcuno per Podestà, secondo ch’era stato osservato dal principio, che furono 
creati i podestà insino a questo tempo, avvenga che alcuna volta fosse stato mu-
tato il nome di podestà in Rettore, o in altro nome, pur era rimaso il maestrato. 
In questo anno del 1534. alli 25. di Settembre morì Papa Clemente, et alli 13. 
d’Ottobre fu creato Papa, Alessandro Farnese Cardinale, et Vescovo d’Ostia, e 
nominato Paolo Terzo, qual mandò per governatore a Bologna Gio. Maria di 
Monte, Arcivescovo Sipontino, huomo letterato, et nel maneggiar le cose delle 
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Republiche molto destro. Di consiglio del quale (per beneficio della città) fu or-
dinato un consiglio di cinque huomini letterati forestieri per udire le cause civili, 
e giudicarle, per cinque anni, con publico stipendio di 400. ducati d’oro per cia-
scuno. De i quali, per un anno, dovesse esser un di loro podestà, essendogli am-
pliato lo stipendio. Et fu nominato questo Consiglio la Rota, simiglianza della 
Rota di Roma. Poi del 35. disegnò il Papa Legato di Bologna Guido Ascanio 
Sforza Cardinale Diacono suo nipote, d’anni 15. di sua età, giovane d’elegante 
ingegno. L’anno seguente, essendo ritornato a Roma il Legato mandò il papa 
governatore Mario Vescovo di Riete, il qual governò la città alquanti mesi, et poi 
ritornò il Legato. Sotto cui venne Gregorio Magalotto Romano Vescovo di Chiu-
so, huomo di gran giustitia, parco nel parlare, et copioso nell’operare, che fu nel 
1537. et nel mese di Settembre di detto anno, con gran dispiacere di tutta la cit-
tà, passò all’altra vita. Nel mese di Febraro dell’anno seguente fu drizzato alla 
città per governatore dal Papa, Fabio Arcello Vescovo di Bisignano, et costui ri-
vocato a Roma, fra poco tempo fu mandato Marco Vigerio da Savona, Vescovo 
di Senigaglia. Poscia l’anno seguente, che fu del 1540. alli 10. di Gennaio, entrò 
in Bologna il Vescovo di Vercelli, nipote del Cardinal d’Ivrea (disegnato Legato) 
per governatore. Dopo la cui entrata, venne per la porta di S. Felice Bonifacio 
Ferreri d’Ivrea Cardinale Legato. Et del 41. fu mandato per Vicelegato Fabio Mi-
gnanello, del mese di Aprile, essendo chiamato dal Papa a Roma il nipote del 
Legato. In quest’anno, alli 25. di Settembre, entrò in Bologna Paolo Terzo Papa, 
con 16. Cardinali, et con Ercole II. Duca di Ferrara, e con molti altri signori, e 
molto honoratamente fu ricevuto. Egli venia da Luca, ov’era stato a ragionamen-
to con Carlo V. Imp. Et nel 42. (mutato prima il Legato) fu disegnato Legato in 
suo luogo il Cardinal Contarino, huomo ben letterato, et d’integerrima vita. Il 
qual passò a miglior diporto nel medesimo anno, et fu sepolto a S. Proculo, et 
rimase in suo luogo governatore Benedetto Conversino Pistorese Vescovo di 
Chiese, huomo di buona integrità, havendo per suo Auditore Pietro Filippo Mar-
torelli da Osmo, huomo prudente, et destro. Poscia [327] alli 17. di Marzo del 
43. ritornò a Bologna Papa Paolo con 11. Cardinali, et 22. Vescovi. Onde fu di-
gnissimamente ricevuto con tutta la corte, et si partì per passare a Piacenza con 
tre Cardinali, del mese d’Aprile. In questo tempo arrivò a Bologna frate Bene-
detto dell’ordine de’ Predicatori con tre compagni Arcivescovo di Armenia (es-
sendo prima confirmato dal Papa a Roma) per ottenere alcune gratie, dicendo 
non ritrovarsi altri Chierici nella detta provincia, eccetto che i Frati Predicatori. 
Dipoi ritornò il Papa da Piacenza per Ferrara a Bologna. Et del mese di Giugno, 
un’altra volta partendosi, passò a Parma, et poi a Busseto, ove era venuto Carlo 
Imperatore, et havuti stretti ragionamenti insieme, ritornò a Bologna. Et del 
mese di Luglio pigliò il viaggio verso Roma, Benedetto Conversino governatore 
fu mandato dal Pontefice per presidente di Romagna, et in suo luogo posto Ber-
nardino Barba Vescovo di Casale, huomo molto pratico nel trattare i negotij. Nel 
1544. rivocato il Barba a Roma dal Pontefice, fu disegnato Legato Giovanni Mo-
rono Milanese Cardinale di san Vitale, et venne a Bologna a i cinque di Maggio. 
Et volse havere per suo Vicelegato Camillo Mentuato Piacentino Vescovo di Sa-
tria huomo dotto, et giusto. Nel 1546. passò Giovanni Morono Legato a Roma, 
lasciando il governo della città nelle mani del Mentuato Vicelegato, del mese di 
Gennaro; et in questo tempo fu cominciato il Concilio in Trento, ove erano con-
venuti Gio. Maria Cardinale Sipontino, et il Cardinale di santa Croce Legati 
mandati dal Pontefice con molti prelati. Poscia del mese di Marzo 1547. fu tra-
sferito il Concilio da Trento a Bologna, et alli 20. del detto arrivarono a Bologna 
il Cardinal di Monte, et il Cardinal di santa Croce Legati del Concilio con molti 
Prelati. Et quivi cominciarono a proseguitare detto Concilio nella Chiesa di san 
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Petronio, essendo convenuti da 60. Vescovi, con altri prelati, et con gli amba-
sciadori del Re di Francia. A’ sei di Luglio di questo anno, rivocato dal governo 
di Bologna Camillo Mentuato, arrivò alla città Giovann’Angelo de’ Medici Mila-
nese Arcivescovo di Ragusa per Vicelegato, huomo di lettere e d’ingegno ben 
qualificato, qual fu poi creato Cardinale da Paolo Terzo Papa, per le sue buone 
qualità, come altrove dimostrerò. E così si partì il Mentuato per Roma. Poi a’ 9. 
di Settembre entrò in Bologna Giovanni Morono Cardinale Legato che venia da 
Roma. Nel 1548. del mese di Luglio, essendo rivocato il Legato a Roma dal papa, 
fu istituito Legato il Cardinal di Monte Legato del Concilio a i sedici del detto 
mese. Il quale fu ricevuto con tanta allegrezza dalla città, quanto mai a nostra 
età fosse ricevuto huomo alcuno, o fossero Legati, o Pontefici Massimi, come 
chiaramente dimostro nell’historie di Bologna, et così hora da tant’huomo è go-
vernata Bologna. L’anno seguente arrivò alla città per Vicelegato Annibale Borio 
Napoletano, Protonotario Apostolico. Havendo brevemente trascorso il governo, 
che ha havuto la nostra città di Bologna insino al presente, lasciando la descrit-
tione di molte cose, che si potrebbono rammentare, attinenti tanto all’ornato di 
essa, quanto alla grandezza delle ricchezze, et quanto a gli ingegni de gli huomi-
ni adagiati, non solamente alle lettere ne’ tempi della pace, ma anche a trattar 
l’armi ne’ tempi della guerra, et etiandio della loro gran [327v] liberalità verso i 
forestieri, et della magnificenza, et grandezza de’ suoi animi in tutte le cose, en-
trerò alla narratione de gli huomini illustri, i quali hanno illustrato non tanto es-
sa città, ma tutta Europa con le loro singolar virtù. Et prima descriverò quei san-
ti, c’hanno meritato d’essere approvati dalla Chiesa essere in Cielo, et poi gli al-
tri di mano in mano, con ogni brevità possibile, per non esser fastidioso al deli-
cato Lettore. Furono martirizati, et uccisi per confessare la fede del nostro Ser-
vator Giesu Christo, 
S. Ageo, et S. Gaio ne’ tempi di Diocletiano, et Massimiano Imperadori, 

nell’anno di Cristo 280. 
S. Vitale, et Agricola similmente riportarono la palma del martirio ne’ detti tem-

pi, cioè nel 288. 
S. Ermete trionfò de i tiranni antedetti nel 289. 
S. Proculo valoroso cavalieri, imperando Giustino, laureato del martirio, salì al 

cielo nel 519. 
S. Giuliana vedova molto lodata da S. Ambrogio fiorì nel 433. 
S. Bononio Abbate felicemente dopo molta astinenza in Vercelli passò a vita 

beata nel 1026. 
S. Guarino Vescovo Prenestino, et Cardinale della Chiesa Roma. creato da Lucio 

Secondo Papa, havendo passato 110. anni di sua vita santissimamente, pas-
sò miglior diporto in Preneste nell’anno 1144. 

Fra i beati furono annoverati gli infrascritti, et prima, il 
B. Stefano, ristoratore della Religione di S. Salvatore di Scopetto, che salì al Cie-

lo nel monasterio di S. Donato di Scopetto appresso Fiorenza nel 1444. 
B. Corradino de gli Ariosti, dell’ordine de’ Predicatori, nel 1468. 
B. Antonio della Croce di detto ordine. 
B. Diana di Andalo, dell’habito de’ F. Predicatori in S. Agnese, nel 1221. 
B. Catarina de’ Negri, dell’ordine di S. Chiara, nel corpo di Christo 1463. 
Pontefici Romani. 
Onorio Secondo di Fagnano nel 1129. 
Lucio Secondo de i Caccianemici 1144. 
Gregorio Decimoterzo de’ Buoncompagni 1585. 

Cardinali della Chiesa Romana. 
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Bartolomeo Mezavaca creato da Urbano VI. nel 1378. 
Giacomo Isolani da Giovanni XXIII. 1413. 
Nicolò Albergati dell’ordine de’ Certosini da Martino V. 1428. 
Achille de’ Grassi da Giulio II. 1511. essendo esso Papa in Ravenna. 
Lorenzo Campeggi da Lione X. 1517. essendo lui in Austria Noncio Apostolico 

appresso Massimiliano Imperadore. 
Arcivescovi. 
Bartolomeo Arcivescovo d’Armenia dell’ordine de’ Predicatori, che piantò la fe-

de di Christo in quei luoghi, ov’è venerato come santo. 
Egidio de’ Galuzzi Arcivescovo di Candia, dell’ordine de’ Predicatori. [328] 
Francesco de’ Pizzolpasi, Arcivescovo di Milano. 
Felice Trofino Arcivescovo della città di Chieti. 
Vescovi di Bologna. 
Bernardo, Vettore, Enrico della Fratta, Grasso, Gerardo Scanabecchi, Gerardo 

Ariosti, Ottaviano di Musello, Giovanni Boncambio dell’ordine de’ Predica-
tori, Ottaviano, et Schiatta de gli Ubaldini, Rainaldo Acarisi, Bartolomeo de’ 
Ramondi, Giovanni, Nicolò Albergati dell’ordine Certosino, Giovanni dal 
Poggio, Achille Grassi, Lorenzo Campeggi poi Cardinali amendue, Alessan-
dro figliuolo del Cardinal Campeggio, che hora vive. 

Vescovi d’altri luoghi. 
Ramberto Primadizzi Vescovo di Venetia, dell’ordine de’ Predicatori, Francesco 
Vescovo di Comacchio, Francesco da San Giorgio Vescovo Salubriese, Bartolo-
meo Vescovo di Segna, et poi di Comacchio, tutti dell’ordine de’ Predicatori, 
Delfino Gozadino Vescovo della città di Penne, Antonio della Volta Vescovo 
d’Imola, Giovanni de’ Garsi Vescovo di Rimini, Gasparo di S. Giovanni Vescovo 
d’Imola, dell’ordine de’ Predicatori, gran Teologo, et Filosofo, Antoino de’ Grassi 
Vescovo di Tivoli, Achille Marascotto Vescovo di Cervia, Battista de’ Canonici 
Vescovo di Faenza, Martino Lignani dell’ordine de’ Predicatori Vescovo di 
Mont’Alto, Galeazzo Buttrigari Vescovo di Gaeta, Parise de’ Grassi Vescovo di 
Pesaro, Girolamo Campeggi Vescovo di Parenza, Baldassare, de’ Catanei Vesco-
vo di Pesaro, Lodovico de’ Garsi Vescovo di Rimini, Vincenzo Bocca di ferro Ve-
scovo di Marsico dell’ordine di Monte Oliveto, Baldassare de’ Grasi Vescovo del-
la città di Castello, Ottaviano di Castello Vescovo di Monte Lione, Lorenzo Spa-
da, dell’ordine de’ Frati Minori Vescovo di Calvi. Altri assai Vescovi, et Prelati ha 
partorito questa patria (che sono mancati) che sarei molto lungo in descriverli. 
Tadeo Pepoli Vescovo di Carinula dell’ordine di Monte Oliveto, Agostino Zanetti 
Vescovo di Sebasti. 

Vescovi hora viventi. 
Tomaso Campeggi Vescovo di Feltro, Marc’Antonio suo fratello Vescovo di 

Grosseto, Giovambattista Campeggi Vescovo di Maiorica, Gio. Campeggi Vesco-
vo di Parenza, Giovanni del Poggio Vescovo di Tropia, Pietro Bovio, Vescovo di 
Ostuno, Pellegrino della Fava Auditor di Rota, et Vescovo Vestese, Pompeo 
Zambeccare Vescovo di Sulmona, Lodovico Beccadello Vescovo di Rovello. Sono 
stati molti altri ornati di diverse dignità, chi Protonotarij Apostolici, chi Auditori 
di Rota, et chi Avocati Concistoriali, che volendoli descrivere, sarei molesto for-
se a i Lettori; ma chi li vorrà vedere, lega il primo libro dell’historie di Bologna. 
Passerò hora brevemente a rimembrare gli huomini scientiati, che sono usciti di 
Bologna, i quali con la loro dottrina hanno dato gran lume a’ mortali. Et prima 
in Teologia. 

Teologi. 
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Angelo, Alessandro, Bombolognino, Bartolomeo Comatio, Eustachio Piatese, 
tutti dell’ordine de i Predicatori; de i quali, insino ad hoggi, si veggono le dotte 
[328v] opere, et massimamente sopra i Commentari sopra i quattro libri delle 
sentenze. Gerardo, et Michele de i Sireni, dell’ordine de i Carmelitani. Paolo da 
Matuiano, e Tomaso Trentaquattri, dell’ordine de i Predicatori, amendue che 
scrissero molte opere. 

Filosofi. 
Alessandro Achillino, quale scrisse assai opere in filosofia, et massimamente 

sopra la Fisica d’Aristotele. Bartolomeo Manzolo dell’ordine de i Predicatori, che 
lasciò dopo sé le formalitati al senso di San Tomaso, con molte questioni logica-
li. Girolamo Gazzo, dell’ordine de’ Frati Minori, dimostra nelle opere da lui la-
sciate, di quanto ingegno fosse; et parimente Lorenzo Spata, già General Mini-
stro de’ Minori, lasciò alcune opere molto ingeniose. Tiberio Bazzelero ne’ nostri 
giorni diede gran nome a sé, et alla patria, dottamente leggendo, et disputando 
nelli Studij di Pavia, et di Padova. Non men gloria de gli altri acquistò Lodovico 
Bocca di ferro in Roma, et in Bologna, continovamente leggendo, et disputando, 
che con gran lagrime de gli studenti abbandonò la mortal vita, l’anno 1545. Flo-
riano Ceriolo, già Canonico di San Petronio, ottimo Filosofo, lasciò gran nome di 
scienza dopo sé. 

Dottori di Leggi Canoniche, et Civili. 
Agamennone Marscotti, che fu Senatore di Roma, Alberto Ramponi, Ales-

sandro Paltroni, Andalo de gli Andali, Andrea de’ Buoi, Andrea Manzolini, An-
tonio di Butrio, Bartolomeo Saliceto, Bartolomeo de’ Preti, Bartolomeo Bologni-
ni, Bartolomeo Panzachij, Bartolomeo Arculani, Bastiano, Bernardino Zambec-
cari, Bernardo dal Pino, Bonifacio Fantuzzi, Bonsignor de’ Bonsignori, Bornio di 
Sala, Bulgaro de’ Bulgari, Christoforo dal Poggio primo, Egidio Foscherari, Flo-
riano da San Pietro, Floriano Dolfi, Francesco Ramponi, Francesco Malvezzi, 
Gasparo Calderini, Gasparo Ranghieri primo, Girolamo Zanetini, Girolamo 
Grassi, Giacomazzo, et Giacomo, amendue de’ Buttrigari, Giacomo Balduini, 
Giacomo Fasanino, Giacomo Belviso, Giacomo Bovio, Giovanni d’Andrea da S. 
Girolamo, Giovanni Calderini, Giovanni Sulimani, Giovanni della Piazza, Gio-
vanni de’ Buonsignori, Giovanni Barberi, Giovanni de gli Alberi, Giovanni Fan-
tuzzo, Giovanni da San Giorgio, Giovanni da Sala, Giovanni Campeggi, Gio. An-
tonio Bottono, Guido Baisio, Ippolito de’ Marsilij, Lambertino Rampone, Loren-
zo dal Pino primo, Lodovico Bolognini, Lodovico de’ Mozzoli, Lodovico Gozadi-
ni, Lodovico de’ Lodovici, Macagnano de gli Azoguidi, Martino Solimani, Mateo 
Matesselano, Melchior Moglio, Odofredo de gli Odofredi, Paolo Liazzari, Paolo 
della Volta primo, Pietro Canedoli, Pietro di Anzola, Pietro di Bompietro, Rafael 
Primadizzi primo, Riccardo Saliceto, Riccardo Malombra, Rolandino Passaggie-
ro, Rolandino de i Romanci, Tommaso Formaino, Troilo Malvezzi, Ugolino de’ 
Preti, Vicenzo Paleotto, Vicenzo Salviolo. 

Furono altri dignissimi Giurisconsulti, che s’io gli volessi descrivere, non mi 
bastarebbe molto tempo. Ma solamente ho descritto i sopranominati, i quali so-
no conosciuti per l’opere da loro lasciate, che sono nelle mani de gli huomini 
studiosi. 
[329] 

Dottori in Medicina. 
Christoforo de gli Honesti, che altresì molto si dilettò d’altre scienze, come si 

conosce dalle sue scritture, Domenico da Varignana, Estorre da Tussignano, Ga-
sparo da Varignana, Girolamo de’ Ranuzzi, Giovanni Bianchini, Giovanni Gar-
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zoni, Giacomo di Monte Calvo, Lodovico Leone, Mundino del Luzzo, Nestorre 
Morandi, due Nicolai della Fava, Pietro Zanetti da Varignana. 

In Astrologia. 
Giacomo Benazzo, Giulio Macchiavelli, Marco Scribanari. 

In Oratoria, et Poesia. 
Andrea Magnani, Angelo Cospi, Bartolomeo Bianchino, Benedetto Morandi, 

C. Rusticello, Camillo Paleotti, Giacomo della Croce, Giovambattista Pio de gli 
Andali, Gio. Andrea Garisendi, Lucio Pomponio, Lorenzo Roscio, Pietro da Mo-
glio, Filippo, et Filippino Beroaldi, Filippo Fagianino, Pompeo Foscarari, Ruffo, 
di cui parlane Martiale. 

Historici. 
Benedetto Morando, che scrisse dell’origine di Bologna elegantemente, Gio. 

Garzono fece assai libri dell’historie della città, con molte altre historie in nobile 
stilo, che sarei lungo in ramentarli, Girolamo Albertusso de i Borselli, 
dell’ordine de’ predicatori, eloquente predicatore, compose brevemente le histo-
rie de i pontefici Romani, da S. Pietro, insino ad Alessandro VI. et anche fece un 
libro di molte città d’Italia, con la Cronica dell’ordine de’ Predicatori, et un’altra 
di Bologna, insino all’anno 1497. 

Scrittori volgari. 
N. Fabruzzo, Guido Ghisilieri, Guido Guinicelli, N. Honesto, Pietro Crescen-

tio, Semprebene, Tomaso Castellano, qual compose alcune opere in volgare. 
Donne di lettere ornate. 

Giovanna figliuola di Matteo Bianchetti, consorte di Buonsignore de’ Buonsi-
gnori, ornatamente parlava latino, et etiandio era pratica nel favellare Alaman-
no, et Boemo, Novella figliuola di Giovanni d’Andrea, et consorte di Gio. di Li-
gnano, occupato il padre, degnamente tenea la catedra, proseguitando la lettio-
ne. 

Chiromantici. 
Bartolomeo Cocle, che scrisse un gran volume di Chiromantia, et Fisionomia. 

Antiquari. 
Alessandro Calcina, Bartolomeo Massimi, Gasparo Fantuzzi, Giovanni Filoteo 
Achillini, il qual passò all’altra vita l’anno del 1538. d’anni 72. lasciando a’ mor-
tali gran desiderio di se stesso. In lui ritrovavasi tal ingegno, che ad ogni atto 
virtuoso era adagiato, conciò fosse cosa, che parimente in esso combattea la co-
gnitione delle lettere greche, et latine, et non meno l’eloquenza, con la poesia, 
tanto volgare, quanto letterale. Etiandio non gli mancava la cognition della mu-
sica, così nel cantare, come nel sonare diverse generationi di stromenti. Poscia 
tanto si dilettava d’antichità, c’havea ragunato gran quantità di statue di marmo 
antiche, et altresì di medaglie d’oro, argento, et di bronzo, nelle quali si vedeano 
le vere effigie [329v] de gl’Imperadori, Consoli, et Capitani Romani, et d’altri 
huomini famosi antichi, che forse in pochi luoghi d’Europa in tanto numero, et 
in tanta eccellenza si ritrovavano. Et fra l’altre singolari statue si vedea un capo 
di Tulliola figliuola di Cicerone di marmo, con tanto magistero formata, insieme 
col capo di Seneca, che penso poche simili al mondo ritrovarsi da paragonare a 
quelle. Lasciò tant’huomo dopo sé alquante curiose opere, et fra l’altre, le anno-
tationi della volgar lingua, et il Fedele in versi volgari, opera dotta, et curiosa. 
Assai altre cose havrei a narrare di tant’huomo, per le quali si conoscerebbe la 
candidezza della sua vita, ma per esser breve, le riserbarò all’historie di Bologna. 
Vi è rimaso fra gli altri figliuoli Clitarco, certamente in tutte le cose industriose 
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imitatore delle virtù paterne. Vi fu anche Tommaso dal Gambaro, Canonico di 
San Petronio, che non solamente fu singolare amatore delle antichità, et di me-
daglie, ma anche hebbe cognitione di divinare secondo le linee della mano, et e-
tiandio della faccia. Fu parimente sottilissimo scoltore di cose pretiose. Si dilet-
tarono anche d’antichità Paolo Volta secondo, et Ercole Scadinari, quale haveva 
ingegno accommodato a molte l’opere virtuose; conciò fosse cosa, ch’era di gran 
giudicio circa l’architettura, pittura, e scoltura. Etiandio molto gli aggradivano le 
cose antiche; et a Girolamo del Lino, che assai si era affaticato in ritrovar cose 
antiche, che morì nel 1545. Ora vive Giacomo Renieri. Il qual essendo calegaro, 
ha ragunato tante medaglie d’oro, d’argento, et di metallo, ch’ella è gran mara-
viglia a considerare, come un calegaro habbia fatto tanta spesa in ragunar tante 
nobil medaglie, et oltra di ciò si sia affaticato di far effiggiare tanti segnalati 
huomini, che bastarebbe ad ogni gran Signore. Certamente (come io son con-
sueto di dire) è stata molto liberale la natura in dargli tanto ingegno, ma molto 
avara, non dandoli maggior facultà di roba. 

Dipintori. 
Vi fu Ercole, le cui opere veggonsi nella capella di Carganelli nella chiesa di San 
Pietro, Francesco Francia, il qual era di tanta eccellenza nella pittura, e nel fa-
bricar vasi d’oro; et d’argento, che nell’opere da lui fatte in pittura si scriveva o-
refice, et nell’opere di metallo, pittore. Fu anche degno pittore Gio. Maria Chio-
daruolo, et M. Antonio Ramondo eccellente disegnatore. Vive Amico de gli A-
sperti, non men degno scoltore, che dipintore, et Biagio Pupini egregio pittore. 

Scoltori. 
Domenico d’Aimo, cognominato il Varignana, le cui opere di marmo si veggono 
parte in Roma in Campidoglio, cioè la effigie di Leone X. Papa, et nel nobil tem-
pio di S. Maria di Laureto, et parimente in Bologna in più luoghi. Hoggi vive Gi-
rolamo de’ Cortelini degno scoltore. 

Aritmetici. 
Scipion del Ferro, et hora si ritrova Gio. Maria di Cambij. 

Architettori. 
Aristotile de gli Alberti, Giovanni Beroaldi, Giovanni de gli Accursi, Giacomo di 
Ranuzzi, che morì nel 1549. 
[330] 

Capitani di Militia. 
Agamenone di Zanese, Alberto Galluzzi, Alberto Piatese, Annibale Bentivoglio il 
1. et 2. Antonio Maria Cignano, Bartolomeo Manzino, che tante volte combatté 
in isteccato, e sempre ne riportò gloriosa vittoria, Battistono Pelacano, Camillo 
Gozadino, Enea Bianchino, Gaspar Malvezzi condottiero de’ cavalli Venetiani, 
Giacomo Pepoli Capitano della militia di Galeazzo Visconte, Gio. da Ignano, ca-
pitano dell’esercito de’ Romani nel 1306. Giovanni Pepoli capitano de’ soldati 
de’ Visconti, Giovanni de’ Lodovici, capitano de’ soldati della Reina Giovanna, 
Giuliano Malvezzi, Gualengo 1. de’ Ghisilieri, Ettor da Panico, capitano di Gale-
azzo Visconte, due Ercoli Bentivogli, capitani de’ Fiorentini, Ercole Malvezzi de’ 
Venetiani, Ermese Bentivoglio conduttiero de’ cavalli de’ Venetiani, et parimen-
te Lodovico Malvezzi, Lucio similmente Malvezzi governò l’esercito di Giovan 
Galeazzo, et di Lodovico Sforzeschi Duchi di Milano, poi de’ Pisani, essendosi 
ridotti a libertà, et al fine, de’ Venetiani. I quali mai non abbandonò, benché fos-
se stato rotto l’esercito loro da Lodovico XII. Re di Francia in Ghiara d’Ada; anzi 
havendo quelli perduta quasi tutta la signoria di terra ferma, fu cagione del rac-
quisto di Padova, et della conservatione delle reliquie del loro esercito. Fece an-
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che prigione Francesco Gonzaga Marchese di Mantova, et lo condusse a Venetia. 
Al fine, dopo molte fatiche, et dopo molte degne opere da lui fatte per la Signo-
ria di Venetia, passò di questa vita in Padova, ove sepolto giace. Pompeo figliuol 
di Ramaciotto se non moriva tanto presto, havea dato tal principio nella militia, 
che dimostrava voler uscire valoroso capitano, et parimente Romeo Pepoli 3. 
che condusse cavalli sotto papa Giulio, et fu ucciso nella giornata di Ravenna, 
animosamente combattendo, con Cornelio suo fratello, Ramaciotto da Scarcala-
sino, condusse fanti, et cavalieri sotto Giulio II. Leone X, Adriano VI. et Clemen. 
VII. onde sempre gloriosamente si diportò. Spinazio, o sia Alessandro de’ Chiari, 
hebbe parecchie condute di fanti da’ Bolognesi, et da’ Venetiani. Tomaso Ram-
pono fu strenuo capitano. Ugo Pepoli fu capitano de’ cavalli Genovesi, di Fran-
cesco I. Re, et al fine de’ Fiorentini. Nelle quali condutte talmente si diportò con 
prudenza, con animo, et fortezza, che se vivea, era speranza c’havesse fatto cele-
brare il suo nome per tutta Europa. Assai altri valorosi huomini sono usciti di 
Bologna, che per hora li lascio: ma chi li vorrà vedere, legga le nostre historie di 
Bologna, ove sono descritti, con altre assai cose notabili. 

Ritornando alla cominciata descrittione, dico, uscendo fuori di Bologna, e ri-
volgendosi a man manca al monte Apennino, e seguitando le radici di quello, 
havendo a man destra il fiume Reno, e salendo al Merigio tre miglia, incontrasi 
nel ponte di Casalecchio, il qual congiunge insieme amendue le rive del detto 
fiume, talmente di Casalecchio nominato, imperoché già era quivi di qua dal 
detto, Casalecchio castello, ove anco si veggono alcuni vestigi d’esso, ma hora v’è 
una contrada, fatta più tosto per alleggrare i viandanti, che per altro. Del fiume 
Reno poca memoria ritrovo appresso gli antichi scrittori. Vero è, che pur ne fa 
mentione Plin. nel 19. c. del 3. lib. scrivendo de’ fiumi quali sboccano nel Po, e 
nel 37. c. del 16. lib. narrando de’ [330v] calami ben forti, e ben disposti a farne 
saette, dicendo esser quelli di questo fiume migliori de gli altri, essendogli nel 
mezo assai medolla, et per ciò essendo gravi, fanno maggior resistenza a i venti, 
et all’aria. Parimente ne fa memoria Silio Italico nel 8. lib. quando dice. Parvi-
que Bononia Reni. Esce questo fiume oltra i bagni della Porretta dell’Apennino 
sotto Pistoia, et scende vicino a i detti bagni, et ingrossato dall’acque di quelli, 
poscia strabocchevolmente scendendo fra i monti passa vicino a Bologna due 
miglia, et allargandosi per la Campagna guasta assai paese, et massimamente 
nel tempo dell’Autunno, quando continuano le pioggie, et al fine mette capo nel 
Po 4. mig. sopra Ferrara. È l’acqua di questo fiume molto sana a beverla per 
l’acque de i bagni, i quali v’entrano. Seguitando pur il viaggio alle radici 
dell’Apennino, a man sinistra del Reno, poco discosto dal sopranominato ponte 
vedesi la Chiusa, che è una grossa muraglia traversata nel Reno, congiungendo 
amendue le rive per ritardar l’acque, anzi per Sforzarle a passar per un cupo ca-
nale (artificiosamente cavato) a Bologna per rivolger diverse machine, et stro-
menti, tanto per macinare il grano, quanto per far vasi di rame, arme da batta-
glia, tritare le specie, et la galla, filare la seta, brunire armi, et dare il taglio a di-
versi stromenti, segare le asse, fare il papiro, con altri ufficij, et al fine portar le 
navi a Malalbergo, ove per la Padusa palude co’ remi si conducono al Po, et 
d’indi a Ferrara. Più avanti caminando si scopre Olive, et il luogo ove era Bati-
dizzo castello alla costa del colle, et più oltre la foce del fiume Setta, che scende 
dall’Apennino, et straboccando fra i monti quivi sbocca nel Reno. Altra cosa da 
questo lato sinistro del Reno, che sia degna di nominar non si ritrova, insino a i 
bagni della Porretta, quai sono dall’altra riva del Reno, come dimostrerò. Ritor-
nando a dietro alla via Emilia, si vede un lungo ponte sopra il Reno, da Bologna 
due miglia discosto, col quale si continua la via Emilia; et passato quello salendo 
a man destra del detto fiume, ritrovasi primieramente la contrada Casalecchio, 
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ove anco si vede un altro ponte sopra il Reno che congiunge le rive di quello in-
sieme, et poi avanti si entra nella valle di Reno, talmente nominata per esser po-
sta lungo la riva destra del detto fiume. La qual è molto bella, vaga, fertile, et 
producevole di frumento, et d’altre biade, et di finissimi vini, et fra gli altri di ot-
timi moscatelli, et di buone vernazze, et parimente produce buoni frutti d’ogni 
maniera. Seguitando il viaggio per questa nobil Valle, appare il magnifico pala-
gio de i Rossi, certamente palagio da poter alloggiare un Imperatore, principiato 
da Bartolomeo Rossi, et accresciuto da Mino suo figliuolo, homini di grande a-
nimo, et di non minore ingegno. Et in tal guisa l’edificarono che da ogni lato vi si 
conducono le chiare acque, non solamente per il bisogno, ma etiandio per il tra-
stullo, et piacer de gli huomini. Sono intorno a quello vaghi giardini, ornati di 
belle topie, havendo le pareti fatte di gelsomini, rose, rosette, et ramerini, sen-
tendosi da ogni parte il mormorio, et sussurratione dell’acque, le quali scendono 
per li consueti ruscelletti. Evvi poi una bella peschiera, ove si veggon nuotare i 
pesci con gran piacer di chi li risguarda. Scopronsi anche intorno a questo pala-
gio alcuni boschetti di ginepri molto agiati da uccellare secondo le stagioni. Et in 
poche parole dico esser questo dilettevole luogo per ogni gran Prencipe, tanto è 
egli accommodato [331] d’ogni cosa per lo trastullo dell’huomo. Essendo stato in 
parte ruinato per la malignità de i tempestosi tempi delle guerre, l’ha ridotto al 
pristino stato Lodovico figliuol di Mino, huomo di grand’ingegno, et di buone 
lettere ornato. Più avanti caminando, incontrasi nel Castel del Vescovo, già ca-
stello, ma hora contrada, ove si traeno da quegli ameni colli i soavi moscatelli, e 
buone vernazze, et altri delicati vini, et frutti saporiti. Passando avanti, si dimo-
stra il sasso di Glosina contrada. Ma avanti che si scenda alla contrada, passasi 
sotto un’altissima rupe col ferro sfaldata, accioché si potesse continuar la via so-
pra la riva del Reno, che è cosa molto spaventosa da passarli sopra, vedendo a 
man sinistra una grandissima profondità, per la quale corre l’acqua del Reno di 
riscontro alla foce del fiume Setta. Egli è così dimandato questo luogo Sasso, per 
l’alta rupe del sasso, qual è quivi, sopra detto stretto, et artificioso passo (ch’è 
armato di legno da gli habitatori della contrada sopra nominata, dal lato del Re-
no, per sicurezza de i viandanti, acciò non cascassero nel fiume) onde è una ca-
pelletta tutta cavata nella rupe col ferro, ove si celebra messa. Era ne’ tempi an-
tichi di rincontro a questa stretta foce un castello nel colle per guardia 
dell’antedetta stretta via, il quale fu ruinato da’ Bolognesi. Si scende dalla stretta 
via alla contrada, ove è un bel palagio, fatto già da Niccolò Sanudo, Senatore Bo-
lognese, nel quale si vede una fontana abbondantissimamente gettar l’acque, 
con gran dilettatione di chi la vede. Poscia si arriva ad una stretta foce, creata 
dall’alto monte dalla destra, et da un picciolo colle dalla sinistra, sopra il quale 
già era una fortezza dimandata Panico, di cui etiandio apparono i vestigij con 
parte della chiesa. Fu ruinata questa fortezza da i Bolognesi, per esser ribelli di 
Bologna i Signori di questo luogo, detti Conti di Panigo, cittadini Bolognesi. De’ 
quali ne riuscirono molti valorosi Capitani, come chiaramente si può vedere 
nell’historie di Bologna. Passato la detta bocca, vedesi alquante case già della 
contrada nominata Panico; e quivi vedesi un ponte, che congiunge detto colle 
col monte, che si ritrova di là dal Reno, per il quale si passa sopra detto fiume. 
Passata poi l’antedetta contrada, e seguitando il viaggio a man destra del Reno 
per la valle sopranominata, arrivasi ad una bella pianura (ma non però molto 
grande) ove si scorgono alcuni vestigi di edifici, di cui dicono gli habitatori del 
paese, che fosse già quivi una città chiamata Misano, imperoché anco si nomina 
questo luogo il piano di Misano, ove si ritrovano belli pavimenti alla mosaica, 
con medaglie, et altre antichitati. Etiandio alquanti dicono, che fosse edificato 
questo luogo da i nepoti di Noè. Vero è, ch’io non ritrovo alcuna memoria di 
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questo luogo, e per tanto lascierò in libertà il lettore di creder quel che vorrà di 
questa cosa. Seguitando il camino per la valle, s’arriva al Vergato, contrada, seg-
gio del Capitano, che ha da fare giustitia a gli habitatori de’ luoghi contorni. Più 
ad alto salendo, veggonsi i bagni della Porretta, bella terra, ove escono l’acque 
calde molto medicinevoli in gran copia dal sasso. La virtù delle quali è manifesta 
ad ognuno. Conciosia cosa, che per la bocca del volgo si dica. Chi beve l’acqua 
della Porretta. O che lo spazza, o che lo netta. Il che di continuo si verifica da gli 
effetti, che si veggono. Fu trovata questa medicinevol acqua nel 1375. in tal mo-
do. Havea un contadino un bue infermo [331v] molto magro, e vedendo per 
niun modo poterlo far guarire, l’abbandonò, lasciandolo in libertà, non curan-
dosi di quello, come cosa abbandonata. Ora il bue in qua, et in là passando, al 
meglio che potea pascolando, havendo ritrovato un ruscello d’acqua, ne bevé, e 
tanto li piacque, che sovente vi passava a bere. Onde cominciò a sanarsi et ad 
ingrassare. Il che vedendo il patrone, e molto maravigliandosi di tal cosa, deli-
berò di trovar la cagione di questo, et un giorno di lunge seguitando il bue, lo vi-
de passare a quel ruscello d’acqua, ch’usciva del sasso, e bere molto soavemente. 
Et osservando questa cosa più giorni, tuttavia vedendolo farsi più grasso, e ga-
gliardo, conobbe che per virtù di dett’acqua havea racquistato la sanità. E gu-
stando d’essa acqua, li parve havere il sapor salso. Onde riferita la cosa a Bolo-
gna, e ben considerata da’ Medici, e fatta l’esperienza ne gli infermi, fu ritrovata 
molto giovevole ad alcune infermità. E per questo vi cominciarono gli infermi a 
passare, così consigliati da’ Medici, per ricoverar la sanità. Et acciò potessero al-
loggiare, fu decretato dal Senato Bolognese, che ’l commun di Capognano, e di 
Garnagliono dovessero far quivi due habitationi. Cominciarono poi ad esser tan-
to frequentati, che fu necessario di fabricarli altre assai case; et tante ne furono 
fate, c’hora hanno forma d’una buona terra, di continuo etiandio fabricandosi 
dell’altre, ove sono civili habitatori. Escono quest’acque calde in 
grand’abondanza, di sapor salso, da un alto sasso di minera di zolfo. Sopra il 
gran sasso antedetto, veggonsi in qua, et in là uscire alcune fiammette di fuoco, 
e più dirò, che percossa piacevolmente la pietra, sfavilla fuoco, ivi accendendosi 
la terra; e spento il fuoco, vedesi germinar essa terra, e produr l’herbe. Mette 
capo nel Reno quest’acqua. Onde non è maraviglia, se l’acqua del Reno è tanto 
sana a beverla. Più alto vi sono i bagni della Scarpetta, i quali hanno gran virtù. 
Imperoché pigliando di detta acqua, e mescolandola con la terra, e fattone luto, 
et quel posto sopra il luogo de gli intrinseci dolori delle persone, si sanano. In 
questi contorni, circa la Porretta, si vede Guarnaglione, Caprone, Capugnano, 
Casula, Casio, da cui trassero origine gli antenati di Girolamo Casio cavaliere 
aurato, e laureato poeta, che passò a miglior vita in Roma gli anni passati. Ritro-
vasi etiandio il fiume Limentina, poscia Bargi, e Castiglione, belle ville de’ Pepo-
li, con Mont’Aguto, e Baragazza. Anche vi è Bombiano. Sopra questi monti si ri-
trova alcune picciole pietre, che paiono pretiosi diamanti, e berili. Là onde fa-
cilmente saranno ingannati quelli, c’haranno poca pratica di pietre pretiose. Ri-
tornando al ponte del Reno, che congiunge insieme la via Emilia, (com’è detto) 
la qual via Emilia cominciava a Rimini, e trascorrea a Piacenza, et anche più a-
vanti, come dimostrerò, e seguitando essa via, ritrovasi borgo Panigale, già ho-
norevole contrada; et a man sinistra, et alle radici dell’Apennino, alquanto di-
scosto da detta via, Crespellano castello, 10. miglia da Bologna discosto, e più in 
alto 4. miglia sopra un picciol colle, Bazzano castello, fatto dalla Contessa Matil-
da, come raccontano gli Annali di Bologna, qual fu poi ruinato dal popol Bolo-
gnese nel 1247, essendo ribellato da’ Bolognesi, et accostato a’ Modonesi suoi 
nemici. Poi fu ristorato, come hora si vede. Quivi edificò una bella fortezza Gio. 
Bentivogli secondo. Diede nome, e fama a questo castello ne’ nostri giorni Nico-
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lò, cognominato di Bazzano, [332] huomo molto perito nel maneggiar dell’armi, 
il qual sovente combatté con molti prodi et arditi huomini, sempre riportandone 
gloriosa vittoria. Poscia più ad alto, sopra il giogo del Monte (da Bazzano due 
miglia lontano) dimostrasi monte Vellio, Mons Vellius da’ letterati nomato. So-
no alcuni, i quali dicono, che fosse fabricato questo castello da’ Veienti popoli di 
Toscana, che tanto tempo combatterono co’ Romani. Io non so qual sia il lor 
fondamento di questa cosa. Non ho mai ritrovato, che i Veienti uscissero de i vi-
cini luoghi a Roma. Per aventura vogliono dire, che per la simiglianza del nome 
così si può tenere. In vero par a me questi tali molto leggiermente moversi, im-
peroché questo luogo non è stato mai nominato monte Veiente, ma monte Vel-
lio, et in Latino da Biondo nell’historie, et altrove, et da altri scrittori, mons Vel-
lius, avvenga che dal volgo corrottamente si dica monte Veio, in vece di monte 
Vellio. Vuole Girolamo Bursello ne gli annali di Bologna, che fosse edificato dal-
la Contessa Matilda; ma pare a me ingannarsi, imperoché ritrovo nel 10. libro 
dell’historie del Biondo, che havendo drizzato il capo Roma, et non volendo es-
ser più soggetta a Leone III. Imperadore di Costantinopoli, et havendo ucciso 
Marino Spatario Capitano, mandato da quello con Adriano suo figliuolo Capita-
no di Campagna, et parimente essendosi ribellato dal detto tutti gli altri popoli 
d’Italia, havendo creato i loro Capitani, et Duchi, per non esser soggetti a gli Es-
sarchi, insieme co i Ravennati, quali havevano ucciso Paolo Essarco, pigliando 
l’arme i Longobardi in questi tumulti, avvertendo esser detti popoli senza capi, 
et senza aiuto de gli Imperadori, soggiogarono nella Emilia, Bologna, le foci di 
Perseceto (ove fu poi fatto Cento,) et Monte Vellio. Et perciò pare, che questo 
castello fosse edificato avanti la Contessa Matilda, et così s’inganna il Bursello, 
intendendo del principio d’esso, ma s’intende della ristoratione, et ampliatione; 
overo della edificatione del Monastero, forse può dire il vero, avvenga che io non 
ho ritrovato cosa alcuna della sua rovina, né anche della ristoratione insino a’ 
tempi di detta Contessa. Più ad alto vedesi Saguignano. Erano altresì circa que-
sti luoghi vicini alcuni castelletti, anticamente, tanto ne’ colli, quanto nella valle 
di Samogia, et di Lanino. I quali da’ Bolognesi sono stati in diversi tempi ruinati 
sì come Monte Maggiore, Monte San Giovanni, et Monte San Pietro, Capra 
Mozza, Bonazzare, e Zapolino, et altri simili luoghi. Più avanti trovasi il fiume 
Scultenna, di cui poi scriverò. Scendendo verso la via Emilia, a quella un miglio 
vicino, nella vaga campagna appare Piumazzo castello, avanti detto castello Co-
lombano (però secondo alcuni,) ma (secondo altri) S. Colombano, edificato dal 
popolo Bolognese nel 1247. come scrive il Borsello. Poscia nel mezo di detta via 
Emilia, cinque miglia da Piumazzo discosto, si dimostra Castel Franco, appresso 
il luogo, ove già era Forum Gallorum, così nominato da gli antichi scrittori, ma 
da Appiano Alessand. nel 3. libro, Celtarum forum, seu Villa. Sono alcuni, che 
dicono fosse detto castello, ove al presente si vede, oltre al detto Castel Franco di 
poco spatio, la forma d’una Bastia, con una fontana, la qual getta abbondante 
acqua. In vero questi tali assai di lunga s’ingannano, imperoché quivi era Castel 
Lione, già cominciato da’ Modonesi, come si dimostrerà. Altri vogliono, che fos-
se più ad alto, perché più in alto [332v] passava la via Emilia, come facilmente si 
può conoscere da’ vestigi dell’antica Modena, quale era posta sopra l’antidetta 
via, in luogo più alto, che non è hora, come io dimostrerò, parlando di detta cit-
tà. Onde essendo poi in su detta via, et essendoli posto sopra Forum Gallorum, 
cioè il foro de’ Galli, seguita che fosse anche egli più ad alto. Vero è, che fu prin-
cipiato questo più a basso per la rovina di quello, essendo stata trasferita 
l’antedetta via più a basso. Et fu poi di mura intorniato dal popolo Bolognese nel 
1224. com’ho dimostrato nell’historie di Bologna. Appresso l’antico castello, del 
Foro de’ Galli, hebbe gloriosa vittoria Irtio, et Pansa Consoli Romani, combat-
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tendo con M. Antonio. Della qual battaglia così dice Livio nel 119. lib. Havendo 
combattuto molto sinistramente Pansa, et essendo perditore, vi sopragiunse M. 
Irtio Console col suo esercito, e ristorando la battaglia, scacciò l’esercito di M. 
Antonio. Vero è, che la fortuna fece uguale l’una, et l’altra parte; imperoché An-
tonio, superato da Irtio, e Cesare, fuggì nella Gallia; et Irtio, per la mortal ferita 
ricevuta nella battaglia, dopo tanta vittoria, nel medesimo luogo morì, ove erano 
stati rotti gli nemici, e parimente L. Pansa per un’altra ferita abbandonò la vita. 
Et furono amendue portati a Roma, et in campo Martio sepelliti. Poscia fuori di 
Castel Franco per poco spatio, nel mezo della via (com’è detto) vedesi i vestigi 
d’un’antica bastia, ove anticamente da i Modonesi fu cominciato un castello in 
dispregio de i Bolognesi, nominandolo Castel Lione. Il quale, non essendo ancor 
finito, da i Bolognesi fu ruinato nel 1337. Et poi nel 1377. vi fu fatto una Bastia 
dal popolo Bolognese contra i Brittoni, come dicono le croniche di Bologna, i cui 
vestigi hoggidì si veggono. Dipoi caminando da tre miglia lungo la via Emilia, 
arrivasi al fiume Panaro, da gli antichi Scultenna nominato. Egli è questo fiume 
termine di questa Regione di Romagna. Ritornando al ponte del Reno vicini a 
Bologna due miglia (avanti nominato) descriverò i luoghi a man dritta sotto 
l’antedetta via Emilia. Di qua dal prefato ponte alquanto, scopresi una taverna, 
alla cui destra evvi una via molto dritta, che trascorre otto miglia insino a Castel 
San Giovanni in Persiceto. Ora lasciando la via Emilia, et seguitando quest’altra, 
dalla detta Taverna tre miglia, che sono da cinque da Bologna, vedesi il fiume, 
Lavino, quale scende dall’Apennino, e spacca la via Emilia, et quest’altra (aven-
ga che vi siano però i ponti di pietra, che vi congiungono le rive d’amendue i 
luoghi insieme) et in giù corre sotto questa via un miglio, et quivi v’entra un ri-
volo d’acqua, nominato Ghironda (per il quale si scaricano alcuni luoghi paludo-
si, che sono in questi contorni; onde ne risulta, che sempre questo rivo è pieno 
di fango, et è pericoloso ad entrarvi dentro) et congiunti amendue, cioè la Ghi-
ronda, et il Lavino dopo poco corso mettono capo nel fiume Samoggia. La quale 
porta tutte queste acque nel Reno, più in giù scende detta Samoggia anche ella 
dall’Apennino, et parte la via Emilia, et quest’altra, benché vi siano i ponti, che 
congiungono le due rive insieme, et parimente dette vie. Fra il detto fiume Lavi-
no, et la Gironda, ove insieme si congiungono, et creano una penisola, a simi-
glianza di triangolo hora nominato Forcelli (dalla via da un miglio discosto) ove 
Ottaviano, M. Antonio, e M. Lepido si partirono la monarchia de’ Rom. fra loro. 
Et avenga [333] c’hora sia questo luogo Penisola, nondimeno par più ch’altre 
volte fosse Isola, o dalla natura prodotta, o dall’arte fatta, havendo a man destra 
l’alta riva del Lavino, et a man sinistra la Ghironda profondissima fonge, et alta 
di fango. I quali nella punta di esso triangolo sì come si ragunano, così al gettare 
d’una pietra entrano nella Samoggia, et poi doppo quattro miglia mette fine nel 
Reno, come è detto. Adunque nella confluentia, overo congiuntione di dette ac-
que, si ragunarono i detti capitani Romani, et partirono fra loro la signoria del 
Senato, et popolo Ro. come dimostra Appiano Alessandr. nel 4. lib. delle guerre 
civili. Et per tanto par errare Biondo nella sua Italia, scrivendo del luogo ove 
detti capitani si partirono la Monarchia de i Romani, dicendo, che fosse fatta 
questa cosa non molto discosto da Faenza, da Bagnacavallo, da Cotignola, et da 
Lugo, ove il fiume Lenone, Senio, et Varreno, et il Po entra nel mare con una 
bocca, così; Trahi videmus a multis Octavium Augustum, M. Lepidum, et M An-
tonium de Scelestissimo Triumvirato suo apud confluentia prope Bononiam 
convenisse. Abesse autem non potest, quin aut Faventia, aut proxime ad Bagna-
cavallum, Cotignolam, et Lugum, ubi Flumina Anemo, Sennius, et Vatrenus ac 
Padus in mare unis hostijs confluunt, ea fuerint confluentia: conciosia cosa, che 
dica L. Florio nel Triumvirato, fosse conclusa la pace fra Antonio Lepido, et Ot-



 570 

taviano appresso i Fluentini, cioè appresso il luogo, ove si congiungono insieme 
i fiumi. Il che fatto, incontinente si ragunarono insieme detti capitani con gli es-
serciti fra Modena, e Bologna. Et Plutarco nella vita d’Antonio, parimente dice, 
che si ragunassero insieme M. Antonio, M. Lepido, et Ottaviano in un’Isola in-
torniata dal fiume, ove dimorarono tre giorni. Et similmente dice Dione Greco 
nel 46. lib. cioè, che si abboccarono insieme detti Capitani in una picciola Isola 
fatta dal fiume, appresso Bologna, talché nessun altro se gli accostava vicino. Ma 
più chiaramente dimostra il proprio luogo Appiano Alessandr. nel 4. libro scri-
vendo, che convenissero detti tre capitani Romani insieme appresso Modena, in 
una picciola Isola del fiume Labino. Ma gli altri dicono vicino a Bologna, et ciò 
dicono, per esser detto luogo più propinquo a Bologna ch’a Modena. Imperò che 
egli è discosto da Modena da tredici miglia, et solamente da Bologna da sei, on-
de par gran differenza questa. Così io risponderei, che ne i tempi antichi, non 
passava il territorio di Bologna il fiume Reno. Onde dal detto fiume in là, appar-
tenea a Modena. Et per tanto volendo Appiano isprimere di cui fosse detto pae-
se, scrisse, che ’l fosse conchiuso detto Triumvirato appresso Modena, essendo 
di là dal Reno, qual era territorio di Modena. Gli altri non havendo rispetto al 
territorio di chi fosse, ma solamente risguardando al luogo più vicino, però dis-
sero, che ’l fosse fatto appresso Bologna. Là onde fermamente si dee tenere, che 
quivi a i Forcelli fosse conchiusa detta cosa da i prefati capitani, come dicono 
detti scrittori. Et etiandio perché non pare verisimile, che tali eccellenti capitani, 
havessero lasciato tanto di lunge i loro esserciti per passare a i luoghi descritti 
da Biondo, per ogni caso, che forse li sarebbe potuto occorrere. Imperò che era-
no i loro esserciti fra Bologna, il Foro de’ Galli, et Modena. Onde se fossero pas-
sati colà, sarebbono stati discosti da’ detti suoi esserciti, per maggior parte, oltre 
a [333v] 30. miglia. Così par a me, che per ogni modo si debba credere. N’è fatto 
memoria di questo malvaggio conseglio da Livio nel 120. lib. ove narra l’iniqua 
prescrittione, et bandi fatti di molti signalati Romani, et tra gli altri del gran 
numero de’ cavalieri, et di 130. Senatori, tra i quali, vi fu L. Paolo fratello, con-
ceduto a M. Lepido, Cicerone, ad Antonio, et L. Cesare ad Ottaviano. Quali poi 
tutti crudelmente furono uccisi. Poscia poco discosto da i Forcelli appare una 
larga prataria, nominata i prati da Sala. Nel cui mezo evvi una bastia con 
un’antica Torre. Di cui è volgata fama, che anticamente quivi fosse Sale castello, 
che corrottamente hoggidì si dicono i prati di Sala, in vece di Sale. Ritornando 
alla via, che dicessimo passare a San Giovanni. Passato il Martignone, così no-
minato il luogo sopra detta via, ove è il palagio de i Zambeccari nobili cittadini 
Bolognesi, et passato il Lavino per il ponte, ritrovasi il fiume Samoggia. La quale 
passata per beneficio del ponte, che congiunge insieme le rive di quella, camina-
si per la via molto fangosa ne’ tempi delle pioggie, per esser di questi luoghi pa-
ludosi, avenga però che siano stati assai essiccati, pur non vi mancano acque, 
quali di continuo scendono dalla via Emilia, che scaturiscano in quei luoghi, et 
per alcuni canali raccolte, quivi sì come a luogo basso scendono. Lungo questa 
via, a man sinistra si scorgono alcune Isolette, delle quali è fama, che fossero 
fatte ne’ tempi della Contessa Matilda, per suo riposo più sicuro, facendo il viag-
gio, per dimostrare la sua grandezza. Si arriva poi al castello San Giovanni in 
Persicetto, già molto di edifici grande, et ben ricco. Et era tanto grande e ricco, 
che poteasi paragonare a molte città d’Italia. Ma essendo stato più volte ribello 
a’ Bolognesi suoi padroni, egli è stato da loro a tal termine ridotto, come si vede, 
secondo le croniche di Bologna, et io narro nell’historie. Havea questo castello 
larghi, et lunghi Borghi, che sarebbono stati sofficienti borghi di qualunque città 
d’Italia, secondo che dimostrano i loro vestigi. Et era molto pieno di popolo, ma 
hora è a mal partito condotto, et mezo dishabitato, secondo dissi. Diede alla luce 
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questo castello Gasparo dell’ordine de’ Predicatori Vescovo d’Imola huomo reli-
gioso, et litterato, quale passò ne’ tempi nostri all’altra vita in Ferrara, et giace 
sepolto nella Chiesa de gli Angeli. Parimente produsse Andrea de’ Bernardi 
scrittore delle cose occorrenti, avvenga che rozzamente, ma pur le scrisse con 
gran sollecitudine. Giace quest’huomo nella Chiesa maggiore di Forlì. Di cui due 
gran volumi scritti si veggono. Mancò nel 1522. d’anni 72. di sua età. L’amore 
ch’ei portava a me, et la fatica sua m’ha costretto a farne memoria. Seguitando 
più oltre da due miglia a man sinistra, si dimostra S. Agata, castello edificato nel 
1100. ne’ tempi di Federico Barbarossa, come si vede scritto in una tavola di 
marmo, posta in una porta di detto castello. Salendo verso la via Emilia appare 
Manzolino, picciolo castello, assai vicino a detta via. Ritornando alla via di S. 
Giovanni, et caminando tre miglia oltre a quello, scopresi la Crocetta picciola 
contrada. Nel cui fine evvi una croce. Alla cui sinistra si dimostra la via, che tra-
scorre a buon Porto per passare il fiume Scultenna. A man destra di detta croce, 
seguitando la via, ritrovasi Crevalcore castello, avanti nominato Allegracuore, 
come ho ritrovato in alcuni instromenti di detto castello, ove così è scritto 1328. 
Indittione undecima, [334] die ultimo Decembris. Universitas, commune, et 
homines Terrae Alegralcoris (cui dicitur Crevalcore) comitatus Bononiae. Fu ri-
storato questo castello, essendo stato roinato da Federico II. nel 1219. de i Bolo-
gnesi nel 1231. Quivi due volte fu rotto l’essercito di Bernabò Visconte signor di 
Milano da i Bolognesi, et lui ferito, mancando poco che ’l non fosse fatto prigio-
ne, come dimostro nell’historie Bolognesi. Erano i luoghi, quali risguardano al 
Settentrione, ne’ tempi antichi, quasi tutti paludosi così fatti dalla moltitudine 
dell’acque de’ fiumi correnti, et sorgivi che quivi scendono a questi luoghi bassi. 
Vero è, che tanta è stata l’industria, et solecitudine de i Bolognesi, facendole de-
rivare altrove per canali, che quasi tutti sono issiccati. Ha dato gran fama a que-
sto castello ne’ giorni nostri Antonio eccellente pittore, qual tanto egregiamente 
disegnava, et coloriva ogni spetie d’animali, uccelli, et de i frutti, che pareano 
dalla natura esser prodotti. De i quali assai in Bologna si vedono, con gran dili-
genza conservati. Passate due miglia di là da Crevalcore verso l’Occidente, appa-
reno alcuni argini, fra i quali già passava il fiume Panaro (come dicono gli habi-
tatori del paese) quali hora sono discosti quindi due miglia. Ritrovandomi quivi, 
et dimandando la cagione di detti argini, così mi fu risposto da gli habitatori, 
come passando per questo letto il Panaro, et guastando il paese (secondo la con-
suetudine de i fiumi) et sovente avicinandosi al castello, ogni cosa ruinando, an-
darono a Bologna gli habitatori del paese a chieder consiglio, et aiuto al Senato 
Bolognese di tal cosa. A i quali rispose il primo del Senato. Non havete voi zap-
pe, vanghe, badili, et altri simili rusticali stromenti? Et altrove rivoltandosi, più 
altro non rispose. Là onde si partirono costoro molto mal sodisfatti, non inten-
dendo la sostanza della risposta del saggio Senatore. Non passarono molti gior-
ni, che crescendo il fiume, cominciò a guastare il paese, et ragunandosi insieme i 
contadini per pigliare partito a questa cosa, doppo molte parole cominciò a ride-
re uno de i più antichi, et interrogata la cagione delle risa, essendo tutti gli altri 
di mala voglia, rispose. Habbiamo con noi la provisione, se la vogliamo usare, 
cioè zappe, et altri istromenti, come saggiamente rispose il Senatore Bolognese. 
Il che inteso, pigliando l’armi rusticali, et tagliando il letto del fiume, lo fecero 
passare al canale, per il quale hora passa. Salendo verso Meriggio fra la via quale 
conduce a Crevalcore, et la via Emilia, vedesi Nonantula, ov’era ne’ tempi anti-
chi un nobile, et sontuoso monastero. Del quale etiandio parte si vede con la di-
vota Chiesa. Di cui ne parla Luitprando Levita Pavese nel 2. lib. dell’hist. Fu edi-
ficato tanto monastero da Anselmo cognato di Astolfo Re de’ Longobardi, qual 
era stato dignissimo capitano di militia. Onde abbandonando il mondo, si fece 
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capitano di 1107. monachi, havendo però fabricato molti monasteri, de quali fu 
questo, et quello di S. Giustina di Padoa, dotandoli di molti beni, et possessioni, 
circa l’anno di nostra Salute settecento ottanta. Et per tanto appare esser corrot-
to il libro de’ Pontefici del Petrarca, dicendo che ’l detto facesse questi monaste-
rij nel 1244. imperò che fu avanti Astolfo da 300. anni. Talmente ho ritrovato 
(come ho detto) a Nonantula nel detto monasterio in un antichissimo libro, ov’è 
scritta la vita di Adriano primo Papa. Et però sono favole quelle che dicono al-
cuni, che ’l [334v] fosse edificato questo monasterio dalla Contessa Matilda, et 
che là vi portasse il corpo di S. Silvestro Papa. Ben potrebbe essere che detta 
Contessa lo ristorasse, o l’aggrandisse, o che gli facesse altre cose. Ma detto An-
selmo vi portò dette sacrate reliquie, come dice il prefato antichissimo libro. 
Quivi veggonsi alquanti antichissimi libri, tra i quali ve n’è uno, ove sono molte 
epistole d’Adriano primo Papa, drizzate a g’Imperadori di Costantinopoli circa 
la veneratione, o riverenza dell’imagini di Christo, della sua gloriosa Madre, et 
parimente de gli altri Santi. Imperò che alquanti di quelli mancando della verità 
della Catolica Chiesa Romana, haveano fatto diporre, et scancellare, et altresì 
abbrucciare dette imagini. Giacciono nella divota Chiesa di detto monasterio 
l’ossa di S. Silvestro Papa, similmente di Adriano primo. Vedesi anche il pretio-
so Breviario della Contessa Matilda, con altri pretiosi libri, con gran riverenza 
conservati come si dee. Già fu questo castello soggetto a i Bolognesi (come si ve-
de nell’historie nostre Bolognesi) ma hora egli è sotto la signoria de i signori di 
Ferrara, et il monasterio è in Comenda. Nel cui servitio sono i monachi di Cistel-
lo. Salendo al mezo giorno, arrivasi alla via Emilia, la quale seguitando conduce 
i viandanti al fiume Panaro. Così nominato da gli habitadori del paese 
dall’antidetta via in giù, ma da quelli c’habitano di sopra, Scultenna, come il di-
manda Strabone, Livio, Plinio, et altri antichi scrittori, secondo che dimostrerò 
nella seguente Regione. Questo fiume è il termine della presente Regione di 
Romagna da questo lato (come propose) et principio della Lombardia di qua dal 
Po. Hora ci rimane di descrivere la Romagna Traspadana, o sia di là dal Po, sì 
come parte di questa Regione. Et per tanto bisognerà ritornare a dietro. 

 
ROMAGNA DI LÀ DAL PO. 

Finita la Romagna Cispadana, o di qua dal Po, entrerò alla descrittione di 
quella, ch’è di là. Et benché nel principio della Romagna vi consignasse i termi-
ni, non sarà però disconvenevol cosa, etiandio di raccordargli, quanto però ap-
partengono a questa parte. Saranno adunque i detti termini, dall’Oriente il mare 
Adriatico, cominciando da Primaro, et trascorrendo alle Fornaci. Et quindi se-
guitando le paludi de’ Padoani, Vicentini, et Veronesi, dal Settentrione, et parte 
delle dette paludi insino al Po, dall’Occidente, et dal mezo giorno esso Po. La-
scierò hora di scrivere la cagione perché fu addimandato tutto questo paese, po-
sto fra detti termini, Romagna di là dal Po, per haverne parlato assai nel princi-
pio di essa Regione. Vero è, che di mano in mano narrerò la cagione, perché so-
no addimandati i popoli, che habitarono in questi luoghi, Boij, Senoni, Egoni, 
Trigaboli, Assaggi, o Saggi (secondo Annio.) Comincierò adunque la particolar 
descrittione di questa Romagna Traspadana a Primaro, ch’è la prima bocca del 
Po, per la quale si scarica nel mare Adriatico. Quivi vedesi un luogo nominato 
Dorso, ov’era l’antica città di Spina (talmente nominata da Strabone, et da Pli-
nio) benché dica il corrotto libro, Spireticum da Spira, ma vuol dire Spineticum 
da Spina (come ha notato il [335] dotto Barbaro nelle correttioni Pliniane.) Fu 
nominata così Spina dal fiume Spino, che quindi passava, secondo che dice Ste-
fano scrivendo delle città. In qual modo fosse edificata questa città, così lo narra 
Dionisio Alicarnaseo nel 1. dell’historie. Essendosi partiti i Pelasgi di Grecia, et 
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dell’Asia per comandamento dell’Oracolo, drizzarono il loro viaggio verso Italia 
(in quei tempi addimandata Saturnia) et continuandolo, et havendo varcato il 
Golfo Gionio arrivarono a Spineto, una delle bocche del Po. Et quivi scenderono 
a terra, lasciando però le loro navi sotto buona guarda, acciò che non li riuscen-
do il loro pensiero, potessero altrove passare. Quindi partiti quelli ch’erano ri-
masi alla guardia (volendosi assicurare) intorniarono questo luogo di mura, tan-
to per esser eglino sicuri quanto per le robbe, et etiandio per conservarli le cose 
necessarie per loro vivere. Succedendo poi le cose prosperamente, fecero questa 
città, addimandandola Spina, dalla bocca del fiume Spino, presso al quale 
l’haveano edificata. Passando adunque le loro cose di bene in meglio, tanto ac-
crebbero i cittadini di essa, che superarono tutti gli altri habitatori del Golfo 
Gionio. Et divennero in tanta grandezza, et ricchezza, per li trafichi che faceano 
per il mare, che molto tempo mandarono le pretiosissime decime de i suoi gua-
dagni al Tempio di Delfo. Onde crescendo l’invidia de i vicini Barbari contra es-
si, ragunati insieme vi passarono contra per ruinarli. Il che vedendo quelli, di-
sperandosi di poterli resistere, abbandonando la città, fuggirono. Et così entra-
rono i Barbari in quella (i quali furono poi quindi da i Romani scacciati.) Et però 
tanto a poco a poco (mancando gli habitatori) ruinò tanta città. La quale ne’ 
tempi di Strabone (come egli dice nel 5. lib.) era una piccola contrada. A tal mi-
seria era venuta così nobile città de’ Greci, di cui ancor (come dice Strab.) vede-
ansi i pretiosi tesori nel tempio di Delfo, mandati da gli Spinesi con le scritture, 
ove narravasi le grandi opere fatte da quelli, et tra l’altre, del grande Imperio che 
tenevano nel mare. Era (nel principio della sua edificatione) questa città dal ma-
re bagnata, ma poi ne’ tempi di Strabone, era da quel discosta 90. stadij, overo 
11. miglia, et più. Pli. vuole nel 15. ca. del 3. lib. che la fosse edificata da Diomede 
quando dice. Proximum inde ostium magnitudinem portus habet (qui Vatrem 
dicitur) quo Claudius Caesar e Britannia triumphans, praegrandi illa domo, ve-
riusquam nave intravit Adriam. Hoc ante Eridanum ostium est, ab alijs Spineti-
cum, ab urbe Spina, quae fuit iuxta, praevalens, et Delphicis creditum est The-
sauris, condita a Diomede, Auget ibi Padum Vatrenus annis ex Forocorneliensi 
agro. Così dice in volgare. Egli è la bocca del Vatreno vicina quella fossa, per la 
quale si passa a Ravenna, di grandezza d’un porto. Ove entrò in Adria Claudio 
Cesare trionfando della Bretagna, con quella smisurata nave, che più tosto si po-
teva addimandare una casa che nave, fu primieramente nominato questo luogo 
la foce dell’Eridano, et da gli altri Spinetico, dalla città di Spina, che ella era qui 
vicina, già molto felice, come chiaramente si potea conoscere da i Tesori conser-
vati nel Tempio di Delfo. Fu questa città fabricata da Diomede. Quivi egli è ac-
cresciuto il Po dal fiume Vatreno, che scende dal territorio del Foro di Cornelio. 
Onde par per le parole di Plin. non fosse edificata da i Pelasgi (come dice Dioni-
sio) ma da Diomede, [335v] Catone li concorda insieme nel 13. cap. de i fram-
menti così. Spinetum Fasti ostium ac Pelasgis conditoribus Spina dicta a Dio-
mede instauratum. Egli è Spineto una delle bocche del Po, et nominata Spina da 
i Pelasgi d’essa edificatori, et poi da Diomede ristorato, com’io dissi. Di essa cit-
tà pochi vestigi hora si veggono, et è chiamato il luogo, ove ella era, valle, et par-
te di essa, il Dorso di Spina. Ritrovasi al presente la bocca del fiume Vatreno, o 
Santerno, da questo luogo, ove mette detto fiume nel Po (detto Primaro) da ven-
ti miglia discosto, per la instabilità del fiume, come dimostrai nella Romagna Ci-
spadana. Presso al foce del Po (per la quale mette fine nel mare hora Primaro 
nominato, sì come la prima bocca del Po) edificarono i Bolognesi una fortezza 
nel 1271. contra i Venetiani. Salendo poi alla destra riva del Po, ritrovasi S. Al-
berto contrada, avanti castello edificato dal Marchese Nicolò nel 1400. come di-
ce una cronica di Ferrara, ove già i Venetiani fecero il castello di Marcamano 
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(secondo Petrarca ne’ suoi Pontefici, scrivendo di Alessandro Quarto Papa) in 
quei tempi che combattevano i Bolognesi, acciò si potessero mantenere, i quali 
più in giù haveano edificato sopra l’altra riva del Po, vicino al mare cinque mi-
glia, quel forte castello di legno avanti nominato, qual fu poi ruinato da Lamber-
to di Polenta, signore di Ravenna, et da i Ferraresi nel 1309. come scrive Pere-
grino Prisciano nel 1. libro dell’antichitati di Ferrara. Nell’altra riva di riscontro 
a S. Alberico si vede la Fossa Messanicia da Plinio così nominata, per la quale 
dodici miglia si navica dal Po a Ravenna, che hora ella è molto stretta, et magra 
di acqua, ove era la Padusa palude, la quale essendo per maggior parte essiccata, 
anche ella è rimasa con poca acqua. Ritornando alla destra riva del Po, veggonsi 
da S. Alberto in su per venti miglia lungo questa riva, molte ville, et contrade 
ch’in qua, et ch’in là, che in vero ella è cosa molto bella a risguardarle. Fra l’altre 
evvi Humana, Fossa Putula, et Longastrino Filo, così nominato dalla drittura del 
Po continuata sei miglia, donando gran dilettatione a chi ben lo considera. Evvi 
più oltre la Rotta, et S. Biagio di riscontro a fossato Zaliolo, et alla Bastia, nella 
Romagna Cispadana descritti. Quindi a quattro miglia, appare il castello di Ar-
zenta, quale prima era di là dal Po, in quel luogo dove è una chiesa antichissima, 
detta la Pieve di S. Georgio, hora ne i boschi, qual fu edificato da Essuperantio 
XX. Arcivescovo Ravennate, huomo di grandissima santità. Vogliono alcuni, che 
acquistasse tal nome dall’argento, ch’erano ubligati gli habitatori di questo luo-
go a presentare ciascun anno all’Arcivescovo di Ravenna. Il che confermano per 
decime, che insino al giorno d’hoggi pagano alla Chiesa di Ravenna; essendo 
detto luogo feudo di quella. Fu primieramente di mura intorniato da Smaragdo 
Essarco (come scrive Biondo nell’historie) et poi soggiogato da’ Ferraresi ne’ 
tempi di Alessandro terzo Papa. Et nel 1200. fu abbruciato da i Bolognesi, et po-
scia ripigliato da Renaldo da Este Marchese di Ferrara, et da Obizzo suo succes-
sore restituito alla Chiesa di Ravenna nel 1332. Del quale ne fu poi investito da 
Nicolò Vescovo di castello di Venetia, et da Ramondo Abbate di San Nicolò del 
lito, Legati di Benedetto XII. Papa, così dice Biondo nel 20. libro dell’historie, 
Platina nella vita di detto Benedetto Papa, et il Sabellico nell’ottavo libro della 
nona [336] Enneade. Onde da quel tempo in qua sempre è stato soggetto a detta 
illustrissima famiglia. Quindi a Ferrara annoveransi diciotto miglia, ove si veg-
gono molti sontuosi edifici con belle ville. Tra le quali (lungo la riva del Po) dop-
po due miglia da Arzenta, evvi Boccalione, superbo pallagio de i signori di Fer-
rara, da alcuni detto Deucalione, affermando questo con alcune sue imaginatio-
ni, volendo dimostrare che ’l sia antichissimo, conciosia ch’egli è nuovo edificio 
fatto da i Marchesi di Ferrara. Doppo tre miglia appare l’ornatissimo palagio di 
Cossandolo, pur fatto da’ detti signori, evvi etiandio la villa. Avanti che più oltra 
passi, voglio dimostrare l’antico letto del Po, qual scendeva qui a Cossandolo, sì 
come anche hoggidì si veggono i vestigi. Scendeva il Po (secondo Polibio) dal 
principio della sua origine per un solo letto insino a i Trigaboli. Et quivi si parti-
va in due rami, l’uno havea la bocca alla Padusa, et l’altra ad Olana, per le quali 
si scaricava nel mare Adriatico. Così dice Polibio, secondo la traduttione di Pe-
regrino Prisciano, di parola in parola. Navigatur autem padus ex mare Ostium 
vocatum Olana, fere ad duo milia stadiorum proximum ex fontibus habet flu-
xum simplicem. Dividitur autem in duas partes apud vocatos Trigabolos. Ho-
rum autem quidam alterum os vocatus Padusa, alterum autem Olana. Onde ap-
pare, che la traduttione del Perotto sia manca, perché egli non nomina i Triga-
boli, et etiandio perché dice Padoa in vece di Padusa. Assai ne parlerò di questa 
cosa nella seguente Regione di Lombardia, scrivendo di detto Po. Habbiamo da 
vedere ove si divideva il Po, come scrive Polibio. Correva adunque detto Po tutto 
intieramente, ne’ tempi antichi, sotto Ferrara, ove si vede il ponte di S. Giorgio 
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insino a Coderea, già detto Caput Eridani, et caput Rhedis (secondo Peregrino 
Prisciano nel 1. lib. dell’antichitati di Ferrara,) et quindi partendosi correva giù 
molto tortuosamente, come al presente si può conoscere da i vestigi dell’antico 
letto, et giunto a i termini della contrada Quatisano, con un picciolo ramo (da gli 
antichi detto fiume Vergente) entrava nelle salse paludi di Comacchio, da quel 
lato, et quest’altro, tutto correva a Vigoventia, et poi sboccava nella padusa pa-
lude. Ma entrando nel luogo, et Contrada Cosandola (così nominata come Capo 
di Sandolo) ne riportava seco tal nome. Adunque era nominato da gli antichi 
questo ramo del Po, Sandolo. Et per tanto è necessario di concludere, che in 
questo paese habitassero i Trigaboli sopranominati, cominciando dal luogo, ove 
hora è la Chiesa di S. Giorgio, sotto il ponte di Ferrara (ove è il divortio del Po, 
overo onde si parte il Ramo, che corre verso la Torre della Fossa dal primo letto 
di esso) et trascorrendo insino a Coderea. Onde seguitava, che tutto questo pae-
se era nella parte Cispadana di questa Regione. Conciofosse cosa che non era al-
lora questo ramo, della Torre della Fossa nominato, perché fu fatto nell’anno 
709. della natività del Salvatore, ne’ tempi di Giustiniano secondo Imperadore 
figliuolo di Costantino V. essendo Papa Costantino primo. E fu fatto, perché non 
potendo detto Pontefice sopportar l’arrogantia di Felice Arcivescovo di Ravenna, 
addimandò aiuto al detto Imperadore, il qual vi mandò Teodoro suo capitano 
con un giusto essercito, per abbassare detto Felice. Il che intendendo quello, fe-
ce tagliare quivi il Po, ove è hora Ferrara, et vi fece questo letto, per il quale cor-
re [336v] dalla Torre della Fossa, acciò che intrando maggior abbondanza 
d’acqua nella Padusa palude, maggiormente impissero i circostanti campi, et 
luoghi vicini intorno di Ravenna, et così non potesse passare a Ravenna Teodo-
ro, come scrive Biondo nel 10. lib. dell’historie, con autorità di Agnello scrittore. 
Ritornando dunque alla cominciata descrittione, habitavano i Trigaboli in questi 
luoghi, che erano Toscani, i quali poi furono scacciati quindi da i Galli Boij, et 
Egonij, sì come gli altri popoli Toscani, che habitavano di qua dall’Apennino, 
come chiaramente dimostra Polibio nel secondo libro. Et per tanto nominerò 
questi luoghi de i Trigaboli, di Egoni, et de i Boij. Primieramente secondo Poli-
bio, quivi habitarono questi Trigaboli, poscia ne vennero gli Egoni (benché il Pe-
rotto dica nella sua traduttione Egani) et scacciati i Trigaboli, si fermarono quivi 
detti Egoni, et habitarono nelle ville, et contrade, come narra esso Polibio così. 
Qui autem ultra Padum circa Apenninum, primi quidem Ananes, post autem 
hos, Boij habitaverunt: post hos autem secuti ad Adriam Egones, ultra mare Se-
nones. Così scrive, et havendo narrato come furono scacciati fuori di queste par-
ti di qua dall’Apennino i Toscani, et così di là dal Po, come di qua, da i Galli, 
soggiunge. Quei Galli ch’erano di là dal Po, habitarono circa l’Apennino, furono i 
primi gli Anani, et dopo costoro i Boij, et poi seguitarono gli Egoni, fermandosi 
ad Adria, et etiandio i Senoni, di là dal mare passando. Et habitavano questi tali 
nelle ville senza mura, et senza altro apparato, dormendo sopra il fieno, man-
giando della carne. Era il loro essercitio la guerra: et che dimorassero in questi 
luoghi gli Egoni, lo dimostra il nome di Vicovenza contrada, che vuol dire Vicus 
Egonum, cioè contrada de gli Egoni. Poscia quindi scacciati i Galli Boij, et Egoni 
con gli altri Galli da i Romani, di questi luoghi, fu fabricato presso la contrada 
Aventino, talmente allhora nominato Vicus Egonum, et hora Vicovenza (come è 
detto) un castello addimandato Forum Alieni presso a quel ramo di Po, nomina-
to poi Sandolo, coma facilmente si può conoscere da Corne. Tacito nel 19. lib. 
dell’histor. ove descrive le cose fatte da Vitellio, et da Vespasiano, dopo la morte 
di Ottone, nell’anno che Christo nostro Servatore nacque al mondo 71. Così a-
dunque dice. Sed Primus ac Varrus occupantes Aquileiae proxima quaeque, et 
Opitergij, et Alieni laetis animis accipiuntur. Relictum Altini praesidium, adver-
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sus Classem Ravennatem (nondum defectione eius audita) inde Patavium, et 
Ateste partibus adiunxere. Illis cognitis, tres Vitellianas cohortes, et alam cui 
scribonianae nomen ad Forum Alieni ponte iuncto consedisse. Più chiaramente 
lo dimostra Giovanni Boccaccio nel libro de i fiumi, scrivendo del Po a tal guisa. 
Padus turbulentus accedens, bipartitur, et duo de se facit grandia flumina. Quo-
rum quidem a sinistris labitur Invento, a dextris insigni Oppido, quod olim fo-
rum Alieni vocaverunt veteres, hodierni vero vocaverunt Ferrariam. Corre giù il 
Po molto torbido, et si divide in due parti, onde fa due gran fiumi. De i quali, 
quel ch’è alla sinistra corre vicino ad Invento, et quel dalla destra vicino al ca-
stello nobile già detto Foro di Alieno da gli antichi, et da moderni Ferrara. Par a 
me, che sia corrotto il libro del Boccaccio, dicendo, che Invento fosse alla sini-
stra del Po, et alla destra il Foro di Alieno, eccetto se ’l [337] Boccaccio, inten-
desse della divisione del Po fatta a Ficarolo, et non di quella di Coderea, dove 
era ne’ tempi antichi; (come è dimostrato.) Onde molto s’inganna, che fosse 
quello spartimento in quei tempi, quando vi era questo Foro di Alieno, (come 
più in giù scriverò.) Se anche intende di quell’altra divisione di Coderea, quivi 
era detto Foro di Alieno, ma non ove hora si vede Ferrara, conciò fosse cosa, 
ch’era ivi il castello da lui nominato Invento alla sinistra riva del detto Po, come 
si dimostrerà parlando di Ferrara. Et che fosse il detto Foro di Alieno alla destra 
del Po, scendendo però in questo luogo, lo conferma l’antichissima pittura 
d’Italia, la quale si vedea nel Vescovato di Padoa ne’ tempi di Giacomo Zeno Ve-
netiano Vescovo di detta città, che fu donata a gli oratori de i signori Venetiani 
nel conciliabulo di Basilea, come scrive Peregrino nel 1. lib. dell’antichitati di 
Ferrara, il qual dice haverla veduta tanto antica, che per l’antichità non si poteva 
leggere in più luoghi, ove si vedeva il fiume Po correre, et creare i suoi rami, et 
alla destra di quel ramo, che corre a Primaro esservi Ostilia, et più in giù, alla 
destra, il Foro di Alieno, da Ostilia discosto cinquantaquattro miglia, et pur se-
guitando detto corso, ritrovasi Ravenna doppo altrettanto spatio. Basti per hora 
questo, altrove più ne parlerò, scrivendo di Ferrara. Ritornando a Cosandolo, et 
salendo a man destra del detto ramo del Po, nominato della Torre della Fossa, 
presso la riva del prefato ritrovasi Hospedaletto, Monasteriolo, S. Nicolò con al-
tre contrade. Et ne’ Mediterranei di questa Isola fatta di questi due rami del Po 
(hora Polesino di San Giorgio addimandato) discosto tre miglia da Cosandolo, 
vedesi il sontuoso palagio de i Calcagnini detto Benvegnanti. Oltre di questo as-
sai altri nobili edifici si veggono in qua, et in là per questo Polesino, che è cosa 
molto vaga a vederli. Al fine appare il Borgo di S. Giorgio, così detto dalla Chiesa 
di S. Giorgio, che nel fine del prefato Polesino è edificata, onde ha tratto il nome 
questo Polesino. Quivi fu primieramente traportata l’habitatione del Foro Alie-
no, overo da Vicovenza, Et per tanto essendo già molto habitato questo luogo, fu 
nominato Ferrariola, avanti che mai fosse fatto il ramo della Torre della Fossa. 
Onde trasse questo luogo talmente habitato il nome antidetto di Ferrariola, dal-
la Fossa Ferrariola, ch’era quivi, et scendeva verso Cosandolo, et entrava nella 
Padusa palude. Et nel paese che si ritrovava nel mezo fra questa fossa, e l’antico 
letto del Po, che passava a Coderea, overo capo d’Eridano, habitavano sicura-
mente i Trigaboli, essendo assicurati dall’antidetta fossa, et dal Po. Et parimente 
(scacciati i detti Trigaboli Toscani) vi habitarono gli Egoni Galli; et similmente 
scacciati questi da i Romani, vi furono posti altri habitatori. Questa è quella Fer-
rariola, della quale n’è fatto memoria ne gli Archivi de gl’Illustrissimi Marchesi 
da Este, così. Anno ad incarnatione Christi IIII.XXV. Theodosius secundus mi-
nor Arcadij filius, et nepos Theodosij Imperavit annis 26. Hic Theodosius stu-
dium Bononiae dedit, et Ferrariolam ultra Padum transferri mandavit. Simil-
mente n’è fatta mentione nel privilegio dello studio di Bologna dato dal detto 
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Teodosio. Nel qual concede, che se Ferrariola vorrà passare di là dal Po, fra due 
anni le sia lecito. Passato il sontuoso monasterio di S. Giorgio, incontrasi in un 
bel ponte di legno, che congiunge amendue le rive del Po [337v] alla porta di 
Ferrara. Ritornando a dietro presso il mare, pur però fra questi due rami del Po 
ritrovasi uno stagno, o sia lago, che gira intorno dodici miglia, ov’è posto la città 
di Comachio da i latini Comaclum addimandato, ma Cimaclum anticamente 
detto da i Cimati, cioè onde marine, così da i Greci dimandate, per esser posto 
fra l’onde. Et dice Giovan Pietro Ferretto Ravennate, Vescovo di Milo, magno 
Antiquario, et historico nella nostra età nelle sue historie, overo decade, haver 
ritrovato talmente egli esser nomato ne gli antichi privilegi della Chiesa di Ra-
venna. La qual città fu profondata ne’ tempi che Adria sommerse. Dell’origine 
della quale, io non ho ritrovato cosa alcuna, né anche memoria presso gli anti-
chi. La fu già molto ricca, in tal guisa, che armava una sofficiente quantità di le-
gni navighevoli ne’ tempi de i Gotti, et de i Longobardi. Vero è, che la fu ruinata 
da i Venetiani nel 932. per haver dato aiuto ad Alberto figliuolo di Berengario Re 
d’Italia, contra loro come scrive Biondo nell’historie. Et per tanto non hanno 
mai più dall’hora in qua potuto drizzare il capo, anzi ella è ridotta come una di-
shabitata contrada. Dipoi ne venne sotto i signori da Este Marchesi di Ferrara, 
et così si sta. Da questo lato si cava grand’abbondanza di pesce, et massimamen-
te di Cefali, et d’anguille. Onde de i detti cefali, et anguille se ne salano tante 
(che ho ardimento di dire) che sodisfanno quasi a tutta la Romagna, Lombardia, 
et a molte altre Regioni d’Italia. Quivi interviene nella pescaggione dell’anguille 
(come scrive Plinio intervenire nel lago di Garda, et del fiume Menzo) che nel 
mese d’Ottob. si veggono l’anguille in tanto numero insieme inviluppate scende-
re, che si ritroveranno per viluppo oltra mille, et cascare ne’ trabucchi ordinati 
da i pescatori, che par cosa incredibile. Cavano i signori di Ferrara gran guada-
gno di detti pesci, tanto per quelli, quanto per li datij. Etiandio quivi si confetta 
il Sale. Sbocca questo stagno nel mare a Magna Vacca, Capresia da Pli. nel 15. 
cap. del 3. lib. addimandato, come dice anche Biondo nel settimo libro 
dell’historie. Seguitando più oltre, al lito del mare ritrovasi la foce del Po, che 
scende da Coderea, et entra nel mare quivi a Volana, del qual dice Plinio, che 
prima fosse detto Alane. Vero è, che il Barbaro nelle correttioni Pliniane vuole, 
che si dica Olana, come dicono gli antichi libri, et lo dimostra Polibio, nominan-
dolo Olana, come già scrissi. Egli è questa bocca dall’altra (detta Primaro) disco-
sto circa quindeci miglia. Et (come ho dimostrato) habitarono primieramente in 
questi luoghi (che hora sono fra questi dui rami del Po) i Trigaboli Toscani, poi 
nominati Tesagli. Et quindi, detti scacciati da i Galli, successero a loro i detti 
luoghi, i Boij, cioè circa il lito del mare, secondo Tolomeo, e più oltra, gli Egoni 
(come innanzi è detto.) In questo Polesino, o sia Isola fatta da questi due rami 
del Po, et dal mare Adriatico, et dalla palude Caprasia, o sia di Magnavacca si 
veggono belle ville, et molto ben habitate, ove sono campi ben coltivati, et lavo-
rati. Tra le ville, et contrade, vi è la Massa, Fossa de gli alberi, Migliane, Miglia-
rino, et Medelana. Poscia di sopra ritrovasi porto, et bel riguardo con molti altri 
nobili edifici posti nella contrada di Vicoveria. Poi questo ramo del Po di Volana 
(discosto dal mare circa venti miglia,) salendo alla destra, si divide in un altro 
ramo, il quale scendendo mette capo nel mare a Goro. Veggonsi nell’Isola [338] 
fatta da questi due rami alcune ville, et contrade molto piene di habitatori. De i 
quali vi è Ariano, Codigoro, sì come caput Gauri, cioè capo di Gauro, o di una 
Fossa, già addimandata Cauro, come scrive Prisciano nel 1. lib. Etiandio vi è 
Massenza, et il molto nobile monastero della Pomposa, Pomposia da gli antichi 
detta, ove già solea habitare gran numero di monachi per il servitio di Dio, dove 
habitò S. Guido Abbate Ravennate in vita solitaria, della famiglia de gli Stram-
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biati, ove si vede in quei boschi l’habitatione sua, ma hora è in comenda. Ancora 
in questi luoghi scacciatone i Toscani, vi habitarono i Boij. Seguita poi il quarto 
ramo del Po, che è il primo a partirsi dal principale corso del detto fiume sotto 
Ficarolo, luogo già ristorato da Opizzo da Este Marchese di Ferrara, nel 1349. et 
poi fortificato da Nicolò Terzo, et scendendo mette capo nel mare alle Fornaci 
da Plinio Carbonaria detto, secondo M. Antonio Sabellico nel 4. lib. della 6. En-
neade, et nel 3. lib. del sito della città di Venetia. Talmente ne riportò il nome 
questa bocca di Fornaci, dalla Taverna quivi posta, così dice Biondo. Questa è 
l’ultima foce del Po. Vero è, che dice Prisciano nel 1. lib. esser nuova questa boc-
ca del Po, conciosia cosa, che questo ramo è nuovo, et non si ritrova dipinto, né 
disegnato nella carta da navigare, et che l’acqua del Po, che passava quivi da gli 
altri rami, forse metteva fine a Loredo, contrada posta nelle paludi (già fabricata 
da Vitale Falerio Duce di Venetia) discosto cinque miglia da questa bocca delle 
Fornaci. Et per tanto questa non sarebbe quella foce da Plinio detta Carbonara, 
secondo il Sabellico. In vero pare a me ragionevolmente scrivere Prisciano, im-
peroché dimostrerò quando fu fatto questo ramo, per il quale correno l’acque 
del Po per questi luoghi, che fu fatto doppo Plinio molte centinara d’anni: pur si 
potrebbe dire, che il terzo ramo del detto Po, in quei tempi per la grande abbon-
danza di acqua producesse un altro ramo, il qual finisse nel mare quivi, ove hora 
si dice le Fornaci. Et così si verificarebbe quel che dice Sabellico, et che poi so-
pragiungendo questa parte tagliata a Ficarolo, conducendo seco tante acque 
mancasse quell’altro ramo. Mi rimetto però a più giudicioso di me questa cosa. 
Quando, et come havesse origine detto ramo di Ficarolo, lo narra Prisciano nel 
1. lib. dell’antichità di Ferrara, secondo che dice haver ritrovato in una molto an-
tica cronica di Ferrara. La qual anch’io ho veduto nel 1536. in Ferrara, per mer-
cede dell’humano, et nobile messer Battista Papazzone dalla Mirandola, huomo 
letterato, et saggio. Così adunque narra detta cronica. Correndo l’anno 
dell’humana salute 1150. e poco meno, crescendo il popolo della già honorata 
contrada Ruina, non solamente in moltitudine, ma etiandio in ricchezze per il 
coltivare de i campi, et essendo invidiati da i vicini, fu tagliato il Po sopra loro. Il 
quale sopragiungendo pieno d’acque, et non li potendo resistere quegli huomini, 
furono sommersi tutti i loro campi. La qual cosa vedendo i Ferraresi, et conside-
rando il gran danno, che ne patirebbono di questa cosa, lasciandola così, fecero 
ogni sforzo, non perdonando a fatiche, né a spesa, due anni continui, per pigliar 
detta Rotta, ma niente le giovò. Là onde fastidiati (vedendo non potergli contra-
dire) arginarono tutto detto ramo intorno, perché non sommergesse il vicino 
paese, benché fosse grande spesa, et fatica. Col tempo poi [338v] essendo quivi 
edificato Ficaruolo, fu nominata la Rotta di Ficaruolo, come appare per alcuni 
stromenti fatti nel 1159. et 75. ove si nomina la Rotta di Figaruolo per confini. 
Par che Biondo voglia nella sua Italia, che fosse fatto questo ramo da 100. anni 
avanti i suoi tempi, allegando la pittura di Roberto Re di Sicilia, et di Francesco 
Petrarca, ove non vi si vede questo ramo disegnato, etiandio inducendo alcuni 
stromenti ritrovati nella Chiesa di S. Salvadore, per il tenore de i quali pareva, 
che in questi luoghi fossero campi, dinotando i confini d’essi. Io così risponderei 
a Biondo, che forse Roberto non fece mentione di esso ramo, o per non haverne 
conoscenza, o per non istimarlo, sì come si vede sovente esser stato fatto 
d’alcuni Geografi, che hanno lasciato qualche notabil fiume, o altro luogo, 
com’ha fatto Tolomeo, non facendo memoria del Reno di Bologna, né del Tesi-
no, né di molti altri fiumi, che scendono etiandio dall’Apennino. Quanto a gli 
stromenti risponde Prisciano, et dice non havere il Biondo ben considerato tali 
stromenti di San Salvadore nell’anno che furono fatti. Scendendo verso il mare 
questo ramo, escono alcuni canali d’acque di esso, secondo detto Prisciano, i 
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quali poi ritornano a quello, sì come Bovello, Tassarolo, Baizzagano, et alcuni al-
tri. Ritornano adunque in esso vicino alla Villa Litizza, i quali erano avanti detta 
rotta. Habitavano in questi luoghi, cominciando dal fiume Menzo, et da Ladice, 
insino al principal letto del Po, che correa da Coderea a Cosandolo insino al ma-
re (hora Primario detto,) et poi quindi lungo il lito del mare, insino alla bocca 
del Ladice antidetto, gli Assaggi Toscani, sì come si può conoscer da Plinio nel 
quintodecimo capo del terzo libro, dicendo, che fossero i primi gli Assaggi To-
scani, che fecero le fosse, et i fiumi per il traverso di questi luoghi, insino alle pa-
ludi de gli Adriatici, quali erano nomate Sette Mari nel nobile porto de Toscani 
della città d’Adria (dalla quale era stato nomato il mare Adriatico) havendo mi-
tigato l’impeto, e furore del fiume Po detti Assaggi, con l’antidette fosse, et fiumi 
per i traversi. Vuole Annio ne’ Commentari sopra Catone, che si debba dire Sag-
gi, et non Assaggi, et Atria, et Atriano Mare, et che Plinio è stato corrotto, et che 
senza quella A, si devono scrivere, perché furono nominati i Toscani così Saggi. 
Poscia quindi scacciati gli Assaggi da i Galli, vi habitarono i Boij circa il lito del 
Mare (come disegna Tolomeo) et in questi Mediterranei insino al fiume Ladice i 
Cenomani, secondo esso Tolomeo, che annovera Butrio ne’ detti Cenomani; il 
quale era di riscontro di Ravenna. Poi anche vi habitarono i Senoni, come dimo-
stra Livio nel 5. lib. dicendo. Senones recentissimi advenarum ab Ufente flumi-
ne, usque ad Athesim fines habuere: cioè i Senoni novissimi di tutti quei Galli, 
che vennero nell’Italia tennero tutti quei luoghi, i quali son dal fiume Ufente in-
sino a Ladice. Al fine furono tutti quei Galli, o soggiogati, o scacciati da i Roma-
ni, secondo che dimostra Polibio. In questa Isola fatta dal ramo del Po di Figaro-
lo, et dal principal ramo del detto, insino a Coderea, et poi a Co di Goro, al pre-
sente Polesino di Ferrara, nominato da detta città in quello posta, ritrovasi essa 
città di Ferrara. Diverse son l’opinioni circa la edificatone di quella; et prima 
Gabriel Venetiano nel capo 37. de gli annali di Venetia, dice, che la fu edificata 
insieme con Cremona, Modena, Atesto, Vicenza, [339] Piacenza, Verona, Aqui-
leia, Concordia, Mantoa, et con molte altre città d’Italia da’ Troiani, conferman-
do questa cosa con autorità di Sicardo Cremonese Vescovo di Carino, et di To-
lomeo Vescovo di Torsello. Vero è, ch’io non vedendo altro autore che questo di-
ca, et etiandio perché altramente si ritrovano l’origine di quelle sopranominate 
città scritte da buoni autori, come io dimostrerò a i suoi luoghi, lascierò dar sen-
tenza al giuditioso lettore di questa cosa. Altri vogliono che quivi ov’è Ferrara, 
fossero avanti il passaggio d’Attila nell’Italia, campi incolti, pieni di virgulti, et di 
pruni, o siano macchioni, come noi diciamo, dette fratte da alcuni, assicurati 
dalle paludi, et fiumi che si ritrovano quivi fatti da gli Assaggi, secondo Plin. et 
ch’essendo passato nell’Italia Attila, et roinata Aquileia, a questi luoghi, per loro 
sicurtà passando i vicini popoli, dicevano di passare alle fratte. Onde facendovi 
roze habitationi, sperando in breve di ritornare a i loro luoghi, et poi aggraden-
dogli il luogho, fabricassero altri edifici, et per la volgata voce delle fratte fossero 
addimandate queste habitationi talmente insieme raunate, Fratta, et poi per 
maggior dolcezza Ferrara. Sono altri i quali dicono, ch’essendo quivi tra queste 
habitationi un Ferraro che fabbricava arme, sentendo i circonstanti habitatori 
del paese, haver usato tanta crudeltà Attila nel Frioli, et che più avanti venia, vo-
lendosi difendere bisognando, venivano al detto Ferraro, et interrogati ove an-
dassero dicevano al Ferraro. Et da questa voce fosse poi nominato questo luogo 
Ferrara. Così disse a me Celio Calcagnino litterato huomo, havendolo interroga-
to del principio di questa città, che talmente havea inteso, ma non però affer-
mando cosa alcuna: né altro potei da lui havere dell’origine di essa sua patria. 
Peregrino Prisciano nel 1. lib. dell’antichitati di questa sua patria altrimenti scri-
ve, et dice che in questo luogo, ove ella è, vi era primieramente la città di Trento 
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da Tolo. annoverata ne i Cenomani, et che per sincopa fu detta Nuentum sfor-
zandosi di provare questa sua opinione per il luogo ove giace. Ma mi par di lun-
go s’inganni. Conciosia cosa, che Trento si ritrova al presente ne i Cenomani nel 
medesimo sito da Tolo. disegnato, cioè in lunghezza 33. gradi, et poco più, et in 
larghezza 45. Il che non potrebbe corrispondere se fosse stato qui, avenga che in 
alcuni Tolomei lo ritrovo posto ne’ Veneti. Et tanto maggiormente sarebbe di-
scosto da quel, che dice esso Prisciano; perché Ferrara è nel luogo presso, ove 
habitavano i Cenomani, come è dimostrato. Sono apparuti alcuni, i quali voglio-
no che fosse Ferrara fabricata da Ferat nepote di Noè uno de’ dodici Capitani, 
venuti nell’Italia dopo il Diluvio universale. Il qual quivi scese, et fabricò essa 
città, et poi essendo stata ruinata vi fosse fatta Ferrariola. Qual cosa io non la 
voglio approvare, né anche riprovare. Ma ben dirò, che ogni uno si sforza di vo-
lere provare essere state fabricate le loro città da i nepoti di Noè. Sia come si vo-
glia. Io sarei d’opinione, che fosse stato quivi quel castello dal Boccaccio, par-
lando de i fiumi nominato Inventum, posto alla sinistra riva del principal corso 
nel Po, cioè circa questo luogo, come etiandio lo disegna il Prisciano, onde tal-
mente meglio si può dire per la sottratione della prima sillaba, che fosse nomi-
nato Nuentum, più tosto che Tridentum. Come fosse poi addimandato questo 
luogo Ferrara, si dimostrerà. Furon alcuni i quali dissero che acquistasse tal 
nome [339v] dal ferro, che presentavano alla Chiesa di Ravenna ciascun anno, 
alla quale erano soggetti gli habitatori di questo luogo, sì come Argenta era così 
dimandata dall’argento, et Oriolo (del territorio di Forlì) dall’oro: ma il vero è, 
che gli fu imposto questo nome da gli habitatori di Ferrariola ch’era di là dal Po, 
ove hora è la Chiesa di S. Giorgio (come innanzi dissi) che passarono ad habitare 
di qua dal Po in questo luogo, secondo il decreto di Teodosio Giuniore, come 
scrissi ritrovarsi ne gli antichi Archivi de gl’Illustrissimi Signori di Ferrara, se-
condo ch’io vidi, che così dicono. Anno ab Incarnatione Christi 425. Theodosius 
secundus minor, Arcadij filius, et nepos Theodosij Imperavit annis 27. Hic The-
odosius studium Bononiae dedit, et Ferrariolam ultra Padum transferri manda-
vit. Adunque (com’è detto) passando di qua dal Po detti habitatori di Ferrariola 
a questo luogo, l’addimandarono Ferrara: conciò fosse cosa, che avanti non ha-
vea tal nome, secondo che si può chiaramente conoscere dall’historie, et massi-
mamente del Biondo, et del Sabellico nel nono libro della settima Enneade, on-
de narrano, che sentendo Stilicone Console, et Capitano dell’essercito d’Arcadio 
Imperatore, come Alarico Re de’ Gotti era venuto nella Italia, et fermato a Can-
diano fra Ravenna, et Classe Castello, mandò primieramente da Costantinopoli 
buone bande di soldati a i Ravennati, et doppo poco anch’egli venne in Italia con 
tutto l’essercito, c’havea tenuto in Tracia, et in Costantinopoli d’Onorio, et Arca-
dio Imperadori. Et prima arrivò in Aquileia, et passando poi per Altino, et per i 
Padoani giunse alla riva del Po, e passò per quei luoghi, ove hora è Ferrara, qual 
era allora una contrada senza mura. Et ciò intervenne circa l’anno di nostra sa-
lute 408. poscia (come dissi) nel 433. fu decreto da Teodosio II. che fra due anni 
gli habitatori di Ferrariola potessero passare oltre il Po. Et così passarono, et poi 
circa l’anno 595. essendo mandato Smaragdo Essarco nell’Italia da Mauritio 
Imperadore furono queste habitationi da quello intorniate di mura, le quali qui-
vi si ritrovano, come scrive Biondo, et Rafael Volaterrano nella Geografia. Et nel 
658. (secondo alcune croniche) fu molto allargato questo luogo, et fatta Città da 
Vitaliano Papa ne’ tempi di Costante II. figliuolo di Eraclio Imperadore, et esso 
Imperadore Costante concedendo, et trasferendo il Vescovato da Vogenza di-
strutta, detta prima Vicohabentia, nella detta nuova città, suffraganea della Me-
tropolitana sedia Ravennate, sì come prima era essa Vicohabentia, come appare 
per li monumenti della detta magna Chiesa di Ravenna, a me mostrati da Gio-
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vampietro Ferretto diligentissimo scrittore, et investigatore de gli Annali antichi 
della sua patria; et concedendo a gli habitatori di questi luoghi paludosi, che po-
tessero fare una Republica di dodici Masse, ch’erano ne’ luoghi vicini, conse-
gnandoli Marino Romano huomo saggio, et buono per Vescovo, nel 656. et altri 
dicono 658. (com’è detto) et le pose per Diocesi, et in spirituale sotto detto Ma-
rino Vescovo. Le quai Masse, erano contrade, così Masse nominate, per 
l’habitationi massate insieme, cioè ragunate. Furono adunque queste, Villa A-
ventina presso al fiume Sandalo (hora Vicovenza detta), Massa di Polarono, 
Quatisana di Donore, Formignano, Vico Variano (del qual n’è fatto mentione da 
Antonino nell’Itinerario) Curiolo, Coparo, Rompiola, [340] Petroio, Scramie, 
Trente, et Senetica, con le loro giurisdittioni, et attinentie; et gli diede molti pri-
vilegij, come si ritrova scritto in dette croniche. Adunque consegnato il Vescovo 
a Ferrara, et posto sotto di essa i popoli di quelle ville, et Masse: costituì Marino 
il suo seggio a Vicoventia nel luogo nominato la Pieve, ove poi fu egli sepolto nel 
670. secondo il Petrarca ne’ suoi Pontefici. Fu poi trasportato il seggio Episcopa-
le, nel capo dell’Isola di S. Giorgio, et ultimamente in detta Città: il che confer-
ma Prisciano nel 1. lib. dell’antichità di Ferrara. Ella è questa città posta sopra la 
riva del Po, che la bagna dall’Oriente, et dal mezo giorno, bella d’edificij tanto 
dedicati a Iddio, quanto per habitatione de i signori, et gentilhuomini, di grossa 
aria per esser posta in questi luoghi paludosi, abbondante delle cose per il vivere 
de gli huomini. Imperò che si trae del suo territorio gran copia di frumento, vino 
(ma però picciolo) orzo, spelta, et altre biade, et frutti d’ogni maniera. In essa 
sono molto nobil famiglie, et ricche. Evvi lo studio generale posto da Federico 
secondo, in dispregio de’ Bolognesi. Ella è molto accresciuta sotto la nobile, et 
illustre famiglia de i Marchesi da Este, et massimamente sotto Nicolò Terzo, et 
Ercole primo, tanto in edifici quanto in ricchezze. Imperò che oltra gli antichi 
edificii, che vi erano, cioè il nobil domo, vi fecero altri nobili tempij, et signorili 
habitationi, come di mano in mano descrivendo i signori di detta famiglia dimo-
strerò. Et tanto è ella accresciuta, et ornata, che fra le prime città d’Italia al pre-
sente si può annoverare. Di questa città così dice Faccio de gli Uberti nel 2. can-
to del 3. libro Dittamondo. 

Ferrara lungo tempo il Po l’affronta, 
La gente volentier, la sua famiglia, 
Per il buon porto, che quivi si conta. 

Fu fedele detta città all’Imperio, poscia che la fu fabricata, et a i Romani Ponte-
fici, et a gli Essarchi, che erano mandati in Italia da gl’Imperadori. Onde sovente 
diede l’aiuto a gli Essarchi contra i Longobardi. Et per tanto ella è annoverata 
nelle città della Romagna per esser sempre stata fedele a gl’Imperatori Romani, 
et havendo combattuto per quelli, et per il Pontefice Romano, com’è detto. Su-
perato poi Desiderio Re de’ Longobardi da Carlo Magno, et presentato 
l’Essarcato di Ravenna alla Chiesa Ro. ubbidì ad essa Chiesa insino, che 
gl’Imperatori Germani riconobbero con riverenza i Pontefici Rom. Ne’ quai 
tempi alcuna volta anch’ella si sottrasse alla divotion di quegli, et altre volte da 
gl’Imperadori, et etiandio alcuna volta non diede ubbidienza né all’uno, né 
all’altro. Essendo poi soggiogata da Enrico III. Imperadore nemico della Chiesa 
Romana, nel 1100. con aiuto de’ Venetiani, Bolognesi, et Ravennati, la conquistò 
l’Illustrissima Contessa Matilda, et la diede alla Chiesa (secondo Platina) nella 
vita di Pascale II. Papa. La qual rimase sotto quella insino, che pigliò il primato 
di essa l’eccellente famiglia de i Marchesi da Este, che fu nel 1195. Et fu il primo 
Albertazzo figliuolo di Azzo, secondo che ho ritrovato nelle croniche di detti si-
gnori Marchesi in Ferrara. Et per più piena cognitione di questa cosa, voglio de-
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scriver l’Origine de i Marchesi da Este, come scrive lo Equicola, et poi secondo 
una cronica antica. Così scrive Mario Equicola [340v] d’Alveto nell’historie 
Mantoane. Correndo l’anno di nostra Salute 903. Regnando Berengario primo 
nella Italia sotto titolo di Re, et Imperatore (perciò che si faceva chiamare con 
l’uno, et l’altro nome) tiraneggiando essa Italia, Sigisberto huomo animoso, Si-
gnor di Lucca si fece signor di Parma, et di Reggio. Costui discese della nation 
Longobarda, et fu Signore della città predetta. Che fosse Longobardo di sua 
prima origine non è dubbio, leggendosi Azzo da Este esser stato in quarto grado 
parente a Gottifredi marito di Matilda, che fu Duca di Spoleto, di natione Lon-
gobardo. Hebbe Sigisberto tre figliuoli, Sigisberto secondo, Atto, et Gerardo. 
Morti li due, rimase solo Atto. Il quale, come accade, con mutationi di lettere, fu 
nominato Azzo. Questo fortificò Canossa nel Reggiano, et vi habitò, et fecela suo 
primo domicilio, come sedia dello stato, donde i descendenti da lui, da Canossa 
si chiamavano. Questo Azzo patì, et tollerò lungo assedio da Berengario. Fu soc-
corso da Ottone primo di Sassonia. Hebbe Azzo due figliuoli, Tedaldo primoge-
nito, et un altro che il nome del padre, et dell’avo, cioè di Sigisberto, et Azzo ri-
portò, addimandandosi Sigisbertazzo, et Albertazzo si nominava. Mandato que-
sto dal padre Azzo nella Magna, con Ottone antidetto, fu a lui accettissimo. Et al 
ritorno che in Italia fece esso Imperatore, hebbe Albertazzo in dono, et premio 
della servitù, Calme, Monselice, Montagnana, Arquà, et Este col Titolo del Mar-
chese. Hebbe moglie in la Magna Alda figliuola naturale dell’Imperatore, con 
Fausbruc in dote. Di questo matrimonio nacquero due figliuoli, Ugo, et Folco. 
Folco restò in Germania con la madre, Ugo venne in Italia col padre, et successe 
alle sopradette terre di Padoana, et Marchesato da Este. Da questo Ugo sono di-
scesi gli Illustri Signori di Casa da Este, che hora regnano in Ferrara. Tedaldo 
come primogenito del padre ottenne Ferrara da Giovanni XII. Papa (come scrive 
Pollistoro, et Ricobaldo, avvenga che Platina creda questi tempi esser confusi) et 
havuta Ferrara, edificò sopra il Po castello Tedaldo, dal suo nome, oggi anche 
castel Tedaldo detto, et morì nel 1007. Successeli Bonifacio suo figliuolo primo-
genito. Hebbe due altri figliuoli, Tedaldo Vescovo di Reggio, et Corrado. Da que-
sto Corrado, sono discesi quelli, che oggidì si chiamano da Canossa; Bonifacio 
pigliò per moglie Madonna Beatrice Sorella di Enrico di Sassonia. Hebbero due 
figliuoli maschi, et Matilda femina, la quale hebbe il nome da Matilda, madre di 
Ottone. Morirono i due maschi, et a Matilda sola tante ricchezze si servarono. 
Morì Bonifacio, come Martino, et Sigisberto scrivono, nel mille cinquanta due, 
lasciando Matilda d’anni cinque. Sopravisse al marito Beatrice, anni venti. La 
saggia madre maritò l’unica figliuola a Gottifredi Duca di Spoleto. Pandolfo di 
San Paolo, Martino Polono, et il Biondo con gli altri affermano Gottifredi esser 
andato a Roma con Matilda in defensione di Papa Alessandro secondo. Morto 
Gottifredi, prese per consorte Azzo da Este, figliuolo di Aldobrandino. Il qual 
matrimonio fu dissolto per Gregorio settimo, perché si ritrovarono essere nel 
quarto grado della consanguinità. Et mai non volse Gregorio dispensare con es-
si, anzi gli comandò per una sua epistola, come scrive Biondo nel terzodecimo 
Libro dell’Historie, con Platina nella vita di detto Gregorio, che si [341] dovesse-
ro separare, il che fecero. Et quindi si può conoscere quanto erano difficili quelli 
prudenti Pontefici a dispensare ne gradi prohibiti per li santi Padri, et Concilij 
della Chiesa, et parimente quanto erano divoti, et ubbidienti i Signori alle Con-
stitutioni, et determinationi de i Santi Padri, et Concilij. Veggonsi i Brievi di tal 
cosa nel Registro di detto Papa Gregorio, nel 2. libro, uno drizzato a Matilda, et 
l’altro a Beatrice. Pare a Rafael Volaterrano, che questo non fosse vero, com’egli 
scrive nel 4. libro de i suoi Comentari Urbani, per una sua supputatione de i 
tempi che fa. Ma a me pare che lui s’inganni, perché io ritrovo essere stati più 
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Azzoni, o siano Atij di questa illustrissima stirpe de i Marchesi da Este, ben però 
in diversi tempi. Computando adunque drittamente i tempi, io ritrovo secondo 
lui, che dovesse essere il secondo Azzo quello, ma la Contessa si maritò nel pri-
mo, benché poi il lasciasse, come è detto. Morì poi questa signora nel 1115. o po-
co più, et di età di 69. anni, essendo Papa Pascale 2. et Imperatore Enrico 4. co-
me dinota Platina, et Mario Equicola; ma secondo il Volaterrano nel 23. lib. de i 
suoi Comentari, nel 1076. et poi altrimenti dice nel 5. lib. cioè nel 1116. Io sono 
dell’opinione di Platina, et dell’Equicola; conciò fosse cosa che morì il padre di 
Matilda nel 1052. essendo ella d’anni 5. in età, et poi morì ella d’anni 69. com’è 
detto, onde computando detti tempi, chiaramente si conosce che nel 1115. o 16. 
come etiandio dice un’antica Cronica di Bologna, qual io ho veduto in Ferrara, 
indittione Nona, ella passò a miglior diporto. Rimase poi Ferrara sotto il gover-
no della Romana Chiesa molti anni. Nel qual tempo divennero potentissimi i 
Marchesi da Este in questa città. De i quali fu il primo, che pigliò il primato in 
essa, secondo le croniche de i detti signori da Este, Albertazzo figliuolo di Azzo. 
A cui successe Azzo 2. figliuolo di Ugo, et Azzone, Aldobrandino creato signore 
d’Ancona da Innocentio 3. Papa, nel 1220. Dopo costui pigliò il primato Azzo 3. 
nel 1213. Nel qual tempo essendosi poi fatto tiranno di Ferrara Salinguerra de 
Goramonti con favor di Azzolino da Romano a suggestione di Federico 2. nemi-
co della chiesa Romana, et essendo poi soggiugata Ferrara da Gregorio Monte 
Longo, Legato di Innocentio 3. Papa, con l’aiuto de’ Venetiani, Bolognesi, et 
Mantoani, nel 1213. overo 40. secondo un’antichissima cronica, et essendo poi 
successo nel Papato Gregorio 9. Fu investito poi detto Azzo 3. del Vicariato di 
Ferrara, dal detto Legato in nome del sommo Pontefice Romano, come scrive 
Biondo nel 17. lib. dell’Histo. et il Volaterrano nel lib. 4. de i Comentari Urbani. 
A costui successe Obizzo figliuol di Rinaldo, et tenne la signoria d’Ancona, di 
Modena, et di Reggio. Passò all’altra vita nel 1293. a cui seguitò Azzo 4. suo fi-
gliuolo, che fu posto in prigione da Frisco suo figliuol naturale, perché havea pi-
gliato un’altra moglie, morta la prima, ove morì. Così narra Biondo nel 19. 
dell’Historie, Sabellico nel 7. libro della nona Enneade, et Prisciano ne’ libri di 
Ferrara. Prigionato adunque il padre nel 1307. fece ciò che puoté per insignorir-
si di Ferrara, altresì chiedendo aiuto a’ Venetiani, i quali per questa cosa furono 
iscommunicati da Pelagura Cardinale Legato della Chiesa Romana per Italia. Et 
congregando un essercito de’ Crocesignati, con [341v] aiuto de’ Bolognesi rac-
quistò Ferrara nel 1309. Onde volendo fuggire Frisco, fu ucciso dal popolo. Et il 
Legato del Papa ritenne la signoria di Ferrara per la Chiesa, et nel 12. fu ucciso il 
Marchese Francesco da Dalmasio, ch’era per guardia di Ferrara. Nel 1317. entrò 
in signoria Opizzo con Rainaldo, et ottenne Argenta, con aiuto di Passarino si-
gnor di Mantova, et Signor Felice del territorio di Modena, et fece altre assai de-
gne opere. Et mandò a Bologna Opizzo suo figliuolo, nel 1332. con una dignis-
sima compagnia dal Legato della Chiesa, et dopo lunghi ragionamenti, restituì 
Argenta all’Arcivescovo di Ravenna. Così dice Corio nell’historie. Fu investito di 
Ferrara, Modena, et Argenta da Niccolò Vescovo di Castello di Venetia, et da 
Ramondo Abbate di S. Nicolò del Lito, Legato di Benedetto XII. Papa, con obli-
gatione di pagar ciascun anno alla Romana Chiesa per feudo 10000. fiorini 
d’oro. Benché dica Corio, che furono i Legati antedetti mandati da Clemente VI. 
ma io crederei più tosto fossero di Benedetto sopranominato, come narra Bion-
do nel 20. lib. dell’hist. Platina nella vita di Benedetto sopradetto, et il Sabellico 
nell’ottavo libro della 9. Enneade. Confirmato Vicario Opizzo di Ferrara da gli 
antedetti, s’insignorì di Parma, essendo ella data a lui da Azzo da Correggio. La 
qual poi diede, di consiglio di Gilberto da S. Vitale Parmigiano, a Luchino Vi-
sconte Signor di Milano. Abbandonando poi la vita questo signore nel 1353. ri-
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masero tre figliuoli, che furono Aldobrandino, Niccolò, et Alberto. Ad Aldobra-
dino, che morì nel 1361. successe nella signoria Niccolò detto Zoppo, gran difen-
sore della Chiesa Romana, huomo molto perito nelle cose della guerra. Nella 
quale sovente ne riportò gloriosa vittoria, et massimamente dello esercito di 
Bernabò Visconte presso Monte chiaro del Bresciano. Comperò Faenza, et Ba-
gnacavallo da Giovanni Aguto capitano de gli Anglesi per 20000 fiorini d’oro, 
ma quella città non puoté però havere. Magnificò molto Ferrara con sontuosi e-
difici; et al fine passando all’altra vita senza figliuoli, circa l’anno 1388 lasciò he-
rede dello stato Alberto suo fratello. Al quale, anch’egli mancando senza figliuoli 
legitimi, successe Niccolò suo fratel naturale, nel 1290. et secondo altri, nel 94. 
Fu molto travagliato questo signore da Azzone da Este, essendo fanciullo, qual 
diceva a lui di ragione appartenere la signoria, per esser nato di legitimo matri-
monio. Fu mantenuto nello stato da’ Venetiani, Fiorentini, et Bolognesi, prigio-
nando altresì Azzone, et confinandolo in Candia. Egli è corrotto il libro di Corio, 
ove dice che Alberto lasciò la signoria ad Azzo suo genito, nodrito sotto governo 
di Filippo de’ Roberti Reggiano; conciosia cosa, che voglia dire Niccolò. Onde 
poi soggiunge, che fu infestato da Azzo, de i veri Marchesi Estensi procreato. Ho 
ritrovato insino a qui molto varij gli scrittori in descriver l’ordine de i Signori da 
Este, quali hanno tenuto la signoria di questa città, et non meno circa la suppu-
tatione de i tempi, come in parte si è potuto vedere. Nondimeno mi sono sforza-
to, come ho potuto, ma non come havrei voluto, di scrivere quello che m’è paru-
to più convenevole, et più scrittori insieme concordarsi. Ritornando a Niccolò, 
già divenuto huomo, fece uccidere Ottobon 3. Tiranno di Parma, et di Reggio di 
Lepido, da Sforza Attendolo, et s’insignorì di Reggio. [342] Ristorò la Rocca di 
Figaruolo, et molto la fece forte, per poter tirare una catena di ferro sopra il Po 
da quella, alla Stellata, qual è nell’altra riva del detto. Fece begli edifici a Belri-
guardo. Cominciò in Ferrara il Concilio, sotto di lui, Eugenio Quarto Papa, ma 
non lo puoté finire, benché vi fosse venuto Giovanni Paleologo Imperadore di 
Costantinopoli col Patriarca, et con altri prelati, et signori, per la pestilenza. Il 
quale poi fu finito a Fiorenza. Fu Niccolò huomo saggio, prudente, magnanimo, 
et di grand’ingegno. A cui altra cosa non parea mancare, eccetto le lettere. Heb-
be tre mogli successivamente. Delle prime due, che fu la prima, figliuola del si-
gnor di Padova, et l’altra de i Malatesti, non trasse figliuoli, ma della terza de i 
Marchesi di Saluzzo ne riportò Ercole, et Sigismondo. Vero è, che hebbe molti 
figliuoli naturali, cioè Lionello, Meliadusse, Borso, et Alberto, de’ quali Lionello, 
et Borso gli furono successori nello stato, uno dopo l’altro. Morì in Milano, nel 
1440, havendo tenuto la signoria con gran gloria anni 47. A cui fu posto una sta-
tua di metallo, cioè un cavallo con un sessore a sua simiglianza, avanti la porta 
del palagio della piazza, la quale insino ad hoggi si vede. Successe a lui Lionello 
nato di Stella, nella signoria. Nella quale visse nove anni. Fu questo prencipe 
huomo humanissimo, piacevole, ornato di lettere, prudente, e di grand’ingegno. 
Temendo d’esser conturbato da Ercole, et Sigismondo fratelli legitimi, essendo 
lui naturale, ancora fanciulli, li mandò a Napoli ad Alfonso d’Aragona primo Re 
di Napoli, sotto colore di volere che diventassero pratici nelle cose della Corte. 
Circondò Ferrara di nuove mura dalla parte del Po. Rinovò le contrade, et molto 
le allargò, et le silicò di mattoni cotti, et fece assai nobili edifici. Edificò il bel 
monasterio de gli Angeli, et vi messe i Frati Predicatori di osservanza. Onde poi 
fu nominata quella lunga, larga, et vaga Via de gli Angeli, dal detto monasterio. 
Et volse esser sepolto in detta Chiesa. Disse poi vale a’ mortali nel 1450. al pri-
mo d’Ottobre, del qual rimase Niccolò ancor fanciullino, il quale hebbe di Gio-
vanna Gonzaga sua consorte, raccomandato da lui a Borso suo fratello, pregan-
dolo che lo mettesse nello stato, quando fosse disposto al governo di esso. Morto 
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Lionello, pigliò la signoria Borso figliuolo di Niccolò nato d’una Sanese, et 21. 
anno con gran felicità tenne la signoria di Ferrara. Imperoché era piacevole, 
magnifico, liberale, virtuoso, et di grand’animo. Onde per le virtù, che in esso ri-
splendevano sempre fu in gran riputatione presso tutti i signori d’Italia. Incon-
tinente che fu intrato nella signoria, rivocò Ercole, et Sigismondo da Napoli, ac-
cioché amorevolmente fossero nodriti insieme con Niccolò, figliuolo di Lionello. 
E tanto dolcemente li trattava, come fossero suoi figliuoli. Fu fatto Duca Borso, 
di Modena, di Reggio di Lepido, da Federico III. Imperadore, et poi di Ferrara 
da Paolo II. Papa, essendo andato a visitare i sacrati tempij di Roma. Molto si 
dilettò d’huomini letterati. E per tanto honoratamente li tenea presso di sé. Tra’ 
quali fu Tito Strozza Fiorentino, elegante Poeta, Giovanni Aurispa, Buono poeta 
Lirico, et Ugo eccellente medico. Etiandio pigliava gran piacere d’huomini face-
ti, et piacevoli, sì come di Gonella, huomo sopra tutti gli altri di sua età faceto. 
Delle cui facetie, essend’io fanciullino, da ogni contorno d’Italia se ne parlava 
con gran [342v] piacere. Pigliava etiandio gran piacere delle cose, che fortemen-
te faceva Bertoldo frate di S. Domenico conventuale, ch’era di tanta fortezza di 
corpo, che non si ritrovava huomo in quei tempi, che lo potesse muover di luogo 
a luogo, essendo fermato sopra i piedi, senza suo volere. Era però huomo virtuo-
so, et religioso. Fece Borso il monasterio della certosa nel Barco, in vero superbo 
edificio, ove volse essere sepellito. Abbandonò la presente vita tanto Prencipe, 
con lagrime di tutta la città nel 1471. A cui successe nel Ducato di Ferrara, Mo-
dena, Reggio, et d’altri luoghi, Ercole suo fratello legitimo avanti nominato. Fu 
travagliato alquanto da Nicolò figliuolo di Lionello. Vero è, che al fine pigliato 
Nicolò, senza saputa (anzi contra volontà del detto) gli fu tagliato il capo. Era 
Nicolò molto bello di corpo, gratioso, letterato, animoso, et liberale. Et acciò che 
ad ognuno dimostrasse Ercole, che contra suo volere era stato ucciso, scacciò di 
Ferrara quelli, che senza sua saputa l’haveano fatto uccidere, et mai non volse 
che più ritornassero. Et poi fece honorevolissimamente sepellire il corpo di esso, 
dimostrandone gran dispiacere della cosa fatta. Patì gran travagli da i Venetiani, 
et da Papa Sisto Quarto. Vero è, che con aiuto de gli altri Prencipi d’Italia, si di-
fese. Fu Ercole prencipe prudente, savio, accorto, et esperto nella militia, et mol-
to divoto della Religione Christiana. Aggrandì Ferrara, stringendovi dentro gran 
parte del Barco, hora Ferrara nuova nominata; et la fece intorniare di fortissime 
mura con l’opportune Torri: et vi fece fare a i cittadini in questo ambito sontuosi 
edifici. Fece il monasterio di S. Caterina da Siena, introducendovi Monache de’ 
Frati predicatori. Cominciò una magnifica Chiesa a S. Maria de gli Angeli, la 
qual se fosse finita si potrebbe annoverare fra le prime Chiese d’Italia, ma hora a 
poco a poco ruina, per non essergli fatta alcuna provisione. Passò tant’huomo 
all’altro secol nel 1505. et fu sepolto alla Chiesa di S. Maria de gli Angeli de’ frati 
Predicatori col suo padre Niccolò, lasciando quattro figliuoli maschi, et due fe-
mine di Lionora figliuola di Ferrando Re di Napoli, i quali furono, Alfonso, Fer-
rando, Ippolito, poi Cardinale, et Sigismondo, Beatrice, et Isabella, la prima ma-
ritata a Lodovico Sforza Duca di Milano, l’altra a Franc. Gonzaga, Marchese di 
Mantoa. Lasciò etiandio Giulio naturale. Dopo la morte di Ercole pigliò la signo-
ria Alfonso huomo di grand’ingegno, non solamente in trattar le cose dello stato, 
ma ancor ad altre opere, et massimamente a fare artigliarie, et altre simil cose, 
et etiandio nella musica. Col suo singolare ingegno passò gran travagli di fortu-
na, et tra gli altri la congiuratione fatta contra lui da alcuni de i suoi, nel princi-
pio del suo governo, la ruina a lui da’ Venetiani apparecchiata, et parimente da 
Giulio II. Papa, dal qual gli fu tolto Modena, Reggio, Rubera, Lugo, Bagnacaval-
lo con altri luoghi di là dal Po. Fece ogni sua forza Giulio per scacciarlo della si-
gnoria, ma non puoté. Il simile fece (ma non tanto apertamente) Lione X. suc-
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cessor di quello. Et tanto si adoperò col suo grande ingegno, che si mantenne 
nella signoria di Ferrara insin al passaggio d’Adriano 6. Papa nell’Italia, col qua-
le si concordò. Mancato Adriano antidetto, ricoverò Reggio, Rubiera, con tutto 
quello che gli era stato tolto da Papa Giulio, eccetto Modena. Non meno li biso-
gnò adoperare l’ingegno sotto di Clemente settimo, [343] che sotto di Lione de-
cimo, come io dimostro nell’Efemeridi nostre latine. Dipoi essendo Clemente 
antidetto assediato nel castel di S. Angelo di Roma da i soldati di Carlo V. Impe-
radore, ricoverò altresì Modena. Poscia essendo in Bologna Carlo antidetto per 
pigliare la Corona dell’Imperio, nel 1530. venuto a Bologna Alfonso fu fatto 
compromesso da Clemente sopranominato, et da Alfonso in esso Carlo di tutto 
lo stato che teneva, cioè di Ferrara, Modena, Reggio, Rubiera, Lugo, Bagnacaval-
lo, et Cotignola. Et fu data nelle mani di Cesare per sicurezza Modena, insino 
che fosse finito il giuditio. Onde l’anno seguente del mese d’Aprile, così senten-
tiò Carlo nella città di Guanto in Fiandra, che Alfonso dovesse pagar al Papa 
114000 ducati d’oro in tal modo, 57000. alla festa di S. Pietro prossimo da veni-
re, et gli altri all’altra festa di San Pietro del seguente anno, et in perpetuo, cia-
scuno anno 7. mila ducati per il feudo, pregando Cesare il Pontefice che volesse 
confermarlo nel feudo di Ferrara, rimettendogli ogni passata ingiuria. Poscia di 
Modena, et Reggio, Rubiera, et Cotignuola rimanessero ne i termini ch’erano. 
Ma Clemente non volse accettare questa sentenza, benché fossero depositati i 
danari in Roma, da Alfonso. Fu poi accettato detto giuditio da Paolo terzo suc-
cessore di Clemente, et pagati i danari, essendo Duca di Ferrara Ercole secondo, 
figliuolo di Alfonso, il quale ornò, et fortificò Ferrara in tal guisa, che quasi pare 
impossibile di poterla espugnare, pur che vi siano buoni difensori con le oppor-
tune cose. Fece sopra una picciola Isola del Po (presso la città) un molto bello 
palagio, et intorniò di mura tutta detta Isoletta (Belvedere detto) che può essere 
lunga da mezo miglio, et larga al tratto d’una saetta, ponendovi dentro diverse 
specie di augelli, et d’animali non più veduti nell’Italia. Hebbe tre mogli, cioè 
Anna figliuola di Galeazzo Sforza Duca di Milano, et Lucretia figliuola 
d’Alessandro Papa VI. che si partorì quattro figliuoli maschi, cioè Ercole II. Ip-
polito (poi Cardinale) Francesco, et Alessandro. Quest’ultimo passò all’altra vita 
nel 1519. Essendo morta Lucretia antidetta, pigliò per moglie Laura Ferrarese di 
basso lignaggio, ma d’alto ingegno, et donna di gran prudenza, della quale ne 
trasse due Alfonsi. Udendo poi esser morto Clemente Papa VII. (già mal dispo-
sto del corpo) fra pochi giorni, cioè nella viglia di tutti i Santi l’anno medesimo 
che morì detto Clemente, che fu del 1534. abbandonò questa vita, lasciando tut-
to lo stato intiero ad Ercole II. suo figliuolo con Carpi, c’havea acquistato, et fu 
sepolto con gran pompa nella Chiesa delle Monache del corpo di Christo. Pigliò 
Ercole II. la bacchetta della signoria con le solite cerimonie, et cominciò a go-
vernare, havendo per sua moglie Raniera, già figliuola di Lodovico 12. Re di 
Francia, della quale, insino ad hoggi ne ha havuto Alfonso II. et Luigi. Hebbe in 
dote di detta Raniera il Ducato di Chiertere, ponte Arzier con altri luoghi in 
Francia. Così ho scritto la Genealogia di questi Illustrissimi Prencipi da Este, 
come parte scrive Mario Equicola, et parte ho ritrovato nelle croniche. Ora la 
voglio brievemente trascorrere come la narra uno scrittore, che scrisse assai ele-
gantemente la vita della Contessa Matilda, ove dice haverla ritrovata ne gli anti-
chi Archivi de gli antidetti signori. Et dice che i figliuoli di Gaino Conte di Pon-
tiero Francese, doppo la [343v] morte del padre, vergognandosi di habitare in 
Francia, quindi partendosi con quelle robbe, che poterono portar seco, secreta-
mente ne vennero in Italia, et tanto caminarono che arrivarono nel territorio di 
Padoa, presso Montagnana non molto discosto da Scorsia. Et quivi si fermaro-
no, piacendogli il luogo. Et di mano in mano comperando possessioni, passava-
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no i suoi giorni honorevolmente. Occorse (doppo alquanto tempo) a passar per 
questi luoghi Carlo Grosso Imperatore. Il qual honoratamente fu da quelli rice-
vuto, et riconosciuti da lui, furono creati Marchesi di Scorsia et di Este nel 881. 
Onde da questi Marchesi (secondo costui) sono derivati i signori di Ferrara, i 
quali così d’uno in uno annovera. Et prima vi mette Azzo, Alberto, a cui nacque-
ro Folco, et Ugo. Ad Ugo Obizzo, et poi Alberto 2. Azzo 2. di questo rimase Al-
dobrandino, et Azzo 3. che fu poi creato Marchese d’Ancona, da Innocentio 3. 
per havere scacciato i Conti di Celano nemici della Chiesa. Di questo Azzo rima-
se Rainaldo, che fu ostaggio di Federico 2. Imperatore, il qual morì in Puglia, la-
sciando Gulielmo nato a lui in prigione d’una femina, che fece legitimare a Gre-
gorio Monte Longo, nominandolo Azzo, overo Obizzo (secondo alcuni) et Obbiz-
zo 2. legitimo, il quale successe nella signoria del padre d’anni 17. Di Obizzo ri-
mase Azzo 4. Francesco, et Aldobrandino 2. Ad Azzo, Francesco, et Frisco natu-
rale. Seguitò Francesco, Azzo 5. Tadeo, et Bertoldo. Ma questi non hebbero si-
gnoria, imperò che scacciato Frisco (che l’havea usurpata) seguitò Aldobrandi-
no, che lasciò Obizzo 3. Hebbe tre figliuoli Obizzo, che furono Aldobrandino 3. 
Nicolò Zoppo, et Alberto 2. Ad Alberto, successe Nicolò, et al detto Lionello, et 
Borso naturali, qual lasciò etiandio Ercole, et Sigismondo legitimi, lasciò Lionel-
lo Nicolò suo figliuolo legitimo. Morto Borso pigliò la signoria Ercole figliuolo di 
Nicolò sopranominato (benché lasciasse lo stato Lionello a Borso con conditione 
che lo desse a Nicolò suo figliuolo.) Di Ercole rimase Alfonso, Ferrando, Ippoli-
to, con Giulio naturale. Di Sigismondo nacquero Ercole, et Gurone naturali. 
Doppo Ercole entrò nella signoria Alfonso, et doppo Alfonso Ercole 2. suo fi-
gliuolo. Lasciò anche Alfonso (oltre di Ercole Ippolito, et Francesco di Lucretia 
Borgia) di Laura, due Alfonsi. Rimase di Ercole 2. figliuolo di Sigismondo, un al-
tro Sigismondo leggitimo. Così ho ritrovato nel detto libro, et parimente ne gli 
altri Autori etiandio nel libro di Lodovico Ariosto, detto Orlando Furioso, av-
venga che fra detti Autori gran diversità si ritrova, pure ho voluto descriver que-
sto. Ritornando alla città, ritrovo quella haver partoriti molti nobili huomini, 
che l’hanno molto illustrata, et massimamente ne’ nostri giorni, tra i quali è sta-
to Antonio Beccaro Vescovo di Scutari dell’ordine de i Predicatori, huomo molto 
dotto, sì come dall’opere da lui lasciate si può conoscer, come io ho scritto ne’ li-
bri de gli huomini illustri dell’ordine de i Predicatori in latino. Passò tanto huo-
mo a miglior diporto in Ancona nel 1543. Felino Sandeo Vescovo, et auditor del-
le cause del sacro Palagio di Roma, fece molte dignissime opere dichiarando le 
leggi Canonice. Gieronimo Savonarola dell’ordine de’ Predicatori, fu huomo di 
singolare dottrina, ornato di non minore santità, et integrità di vita, come chia-
ramente dimostrano le opere da lui lasciate. Vero è, che gli intervenne quel, che 
sovente leggiamo esser intervenuto a molti [344] eccellenti huomini, et beneme-
riti di qualche Republica, et massimamente a molti Capitani de’ Greci, et de’ 
Romani, cioè, che il guiderdone delle loro gloriose opere, sono stati pagati con 
l’ingratitudine, madre di tutti i mali. Fiorì tant’huomo nel 1497. Francesco de i 
Silvestri Generale maestro dell’ordine de’ Predicatori antidetto, molto illustrò 
questa patria. Nella procreatione del quale (come ho scritto nel 4. libro de gli 
huomini illustri de i Predicatori) pare a me che facesse ogni sua forza la Natura 
per fare un huomo ornato di tutte le doti, che le potea dare, tanto del corpo, 
quanto dell’animo, conciò fosse cosa ch’era di bellissimo aspetto, prudente, sag-
gio, affabile, humano, et d’ingegno disposto ad ogni grado di scienza, et etiandio 
alla cognitione non solamente delle lettere latine, ma anche greche, come chia-
ramente dimostrano l’opere da lui lasciate. Passò alla vera vita con gran danno 
di tutto l’ordine de i Predicatori, nella città di Renes in Bertagna visitando 
l’antidetto ordine, nel 1528. a i 19. di Settembre, di sua età 54. Giovan Maria 
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Riminaldo eccellente dottor di leggi (oltre la cognition di dette leggi) fu huomo 
molto humano, et prudente. Del quale Antonio Beccaro sopranominato, molte 
volte honoratamente ne parlava, per la dottrina, che si ritrovava in lui. Peregri-
no Prisciano anch’egli famoso dottore, dimostrò gran diligenza in descrivere 
l’historie, et antichitati della patria in nove gran volumi da me veduti in Ferrara, 
de i quali alquante cose io n’ho tratto, come a luogo per luogo dimostro, non vo-
lendo fraudare alcuno delle sue lodi, che merita, fu etiandio esso ben istrutto 
nella lingua greca, et sincero interprete di quella. Passò all’altra vita ne’ tempi di 
Ercole I. Duca. Fu molto diligente circa le cose dalla patria. Lodovico Ariosto ha 
dimostrato grand’ingegno nel suo Orlando Furioso, accomodando l’inventioni di 
molti eccellenti Poeti, et fra gli altri, di Vergilio, al suo proposito, tanto ingenio-
samente, et chiaramente, che paiono non favole, ma vere historie. Passò di que-
sto secolo gli anni passati, Celio Calcagnino Canonico della Chiesa di questa sua 
patria, che ha dato gran nome ad essa, con la candidezza del suo ingegno, il qual 
oltre alla gran cognitione, che havea delle lettere latine, era perito nella lingua 
Greca, fu dignissimo Oratore, et elegantissimo Poeta, sì come dall’opere da lui 
scritte, si può dar sentenza. Abbandonò i mortali nel 1540. et fu sepolto nel capo 
della libraria di S. Domenico, da Ferrara, ove lasciò tutti i suoi libri, tanto latini, 
quanto greci. Dà nome a Ferrara Lilio Gregorio Giraldi di continuo scrivendo 
cose, overo traducendole di greco in latino, per le quali dimostra di quanto inge-
gno sia. Credo che pochi huomini hora, senza adulatione io dico, si ritrovino da 
uguagliare a lui nella cognitione, tanto di lettere grece, come latine. Oltra di ciò 
è di tanta tenacità di memoria, che penso che quello haverà letto una volta, 
sempre gli sia presente. Orna Ferrara con suoi versi latini Lodovico Bigo; et A-
lessandro Guarino secretario fedele di Ercole Duca, di continuo fa intendere a i 
candidi ingegni di quanta letteratura si sia, scrivendo eleganti orationi. Pari-
mente di continuo si fa conoscer Gasparo Sardo eccellente historico, quanto vale 
il scriver l’hist. de i signori da Este, che tanto tempo hanno governato Ferrara 
con altre città, et luoghi, et quanto sia elegante nell’altre sue scritture. Ha anche 
partorito questa inclita città capitani di militia, che gli hanno dato gran nome. 
[344v] Tra i quali fu Tadeo, et Bertoldo da Este. Il primo fiorì nel 1447. et l’altro 
nel 1463. i quali furono amendue Capitani de i soldati Venetiani, come scrive 
Biondo, Sabellico, et Corio nelle loro historie. Fu ucciso il secondo nella Morea 
da i Turchi, ove animosamente combatteva. Sono usciti etiandio di essa altri di-
gnissimi ingegni nell’arti mecanice, sì come Galasso eccellente pittore, qual pin-
se a Bologna molte artificiose cose, delle quali fu quella artificiosa Ascensione 
della gloriosa Reina de i cieli di S. Maria del monte sopra Bologna, ove si vede la 
vera effigie del Cardinal Bessarione Greco, et quella del Perotto. Parimente si 
vede nella capella di S. Stefano della Chiesa di S. Domenico belle, et artificiose 
prospettive da lui fatte. Lorenzo Costa fu anch’egli nobile pittore, come 
dall’opere da lui fatte quivi a Ferrara a gli Angeli, et in Bologna in più luoghi 
giudicare si può. Altri assai huomini ha havuto questa magnifica città, che gli 
hanno dato gran nome, che sarebbe cosa lunga in rammentarli. Lasciando Fer-
rara, et scendendo alla bocca del Po di Ficaruolo, ove mette fine nel mare, et 
lungo la sinistra riva salendo, ritrovansi alcune picciole ville, et contrade, et poi 
si giunge a Francolino, già buona fortezza, fatta da i Marchesi da Este, come 
scrive il Volaterrano nel 4. lib. de i Comentari Urbani per guardia de i suoi con-
fini. Ora è questo luogo una picciola Contrada più tosto per alloggiamento de’ 
forastieri che vogliono passare a Vinegia, che per fortezza. Vero è, che vi si vede 
un assai antico palagio. Era patrone di questo luogo, gli anni passati Giovan Ma-
ria dalla Sala nobil cavaliero Ferrarese, essendogli stato donato da Alfonso da 
Este Duca di Ferrara per suoi meriti, essendosi sempre dimostrato fedel servito-
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re della famiglia d’Este. Salendo più oltre lungo la detta riva veggonsi altresì 
molte villette, et contradelle insino alla punta, ov’esce del primo corso il Po. Ri-
tornando pur alla bocca, ov’entra nel mare, salendo lungo la destra di esso, vi 
sono etiandio molte contrade, et tra l’altre Corbula, Crispino, et più oltre Fossa 
Pelossella, la quale fu artificiosamente fatta, come dice Prisciano, per scaricar 
l’acque delle palludi, et stagni grandi che sono in questi luoghi, con parte 
dell’acqua del Ladice. Fu molto nobilitato questo luogo per la Vittoria ottenuta 
da Ippolito da Este Cardinale, dell’armata de i Venetiani nel 1509. havendo in 
aiuto il signore Alegra Capitano di Ludovico XII. Re di Francia, Galeazzo Sforza 
da Pesaro, Lodovico Pico dalla Mirandola Capitani de’ Cavalieri di Giulio Papa 
II. et Romacciotto da Scarcalasino Capitano de’ fanti del detto Papa. Onde rotta 
detta armata di molti Navilij, condusse a Ferrara per il Po 11. Galee, cinque fu-
ste, due marani, havendo lasciato sommerse nel Po cinque altre Galee con tre 
grippi, et con le monitioni. Et rimanendovi uccisi de i soldati Venetiani 4000. et 
scacciato Angelo Trivisano Capitano dell’armata. Condusse etiandio 70. bandie-
re pigliate de i nemici, et le suspese nella Chiesa Maggiore della città con le ro-
stre, et becchi delle Galee con molte altre cose. Vero è, che passato alquanto 
tempo, restituì a’ Venetiani l’antidette Galee, con quell’altre, che avanti erano 
state istratte dell’acqua. Dentro la Polisella, vi è una bella villa addimandata Or-
cano. Come avanti ho detto, sboccano quell’acque nel Po, per la fossa della Poli-
sella, le quali quivi corrono di diversi luoghi, et massimamente dalle paludi 
[345] accresciute, et per maggior parte dal Ladice, dal Tartaro, et dal Menaco 
fiume. Là onde alcuna fiata diventano tanto grosse l’acque di queste paludi, per 
detti fiumi, che vi entrano, che paiono un largo, et cupo golfo di mare, trascor-
rendovi altresì le procellose onde, a guisa di quelle del mare. Quivi in questi luo-
ghi vicini, veggonsi assai castelli, et contrade, delle quali per maggior parte se ne 
farà mentione nella descrittion della fossa Filistina. Caminando pur ad alto, 
lungo la riva del Po appare la contrada Ponte di Lago Scuro, ov’è il porto del 
passare il Po, et più avanti Occhio Bello, con alcune altre ville. Al fine ritrovasi 
sopra l’intero Po, ove si parte questo ramo Ficarolo, da gli antichi (come scrive 
Prisciano nel 1. lib. dell’antichitati di Ferrara,) Vicus Aricoli addimandato. Il 
quale essendo ruinato lo rifece Opizzo da Este Marchese di Ferrara nel 1349. del 
mese di Giugno, e poi molto lo fortificò Nicolò secondo. Ora giace quasi total-
mente ruinato. Essendo adunque giunto di là dal Po a Ficarolo, ci rimane da de-
scrivere tutto il paese, che si ritrova fra questo ramo, il Po, il fiume Menzo, Ladi-
ce, et il mare Adriatico. Habitarono primieramente in questo paese (come avanti 
è detto) gli Assaggi, poi i Galli, cioè Cenomani, Senoni, et etiandio i Boij, come 
habitarono nell’altra parte di questa Romagna Traspadana (hora così detta.) 
Onde gli Assaggi (secondo Plinio) vi fecero la fossa Filistina, talmente da Pere-
grino Prisciano nell’antidetto libr. descritta. Cominciava ella sotto la Rocca di 
castel Nuovo da mille passa, di riscontro a Sermito. La qual conduceva l’acque 
del Po per i luoghi infrascritti (hora così nominati) cioè della Massa Serina, hog-
gidì Seriane addimandato, da Tresenta, Giagnolo, castel Gulielmo, Maneggio, 
conciofosse cosa, che in quei tempi, non era fra Maneggio, et castel Gulielmo 
quel canale, né quei nuovi rami del Tartaro, et del Ladice. Poscia quindi trascor-
reva dalla Chiesa di San Bellino, da Castellino primo da Salinguerra, dalla villa 
di Comedato (hora la Fratta detta) da Gavignano, dalla villa Martiana, 
d’Arquade, Cornoti, Gragnano, Borseda, S. Apollinare (da gli antichi, la Massa 
de’ Campilij chiamata) da Romagnano, Balcarno, Grumulo, et Cerognano con-
trade. Poscia sboccava nel fiume Tartaro, et quivi passava da Caselaro, Cartagi-
ne, Pognano, Pezzole, Mizzane, et Cicese picciole contrade. Poi più oltre corren-
do, entrava nella valle d’Adria, talmente passando al mare faceva il porto di Fili-
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stina, così nominato dalla detta fossa, da alcuni addimandato il Tartaro, dal pre-
fato fiume Tartaro, come dimostra Pli. imperò ch’era questa bocca tanto 
dell’uno, quanto dell’altro, cioè di detta fossa Filistina, come del Tartaro. La qual 
cosa forse da pochi scrittori è stata intesa. Ho adunque descritto l’antidetta fossa 
Filistina (talmente da Plinio nominata) fatta da gli Assaggi Toscani antichi habi-
tatori di questi luoghi, con le contrade, et ville, che al presente sono ne’ luoghi 
vicini. Ritrovasi etiandio nel mezo di quella la grande raunanza d’acqua nella 
valle sopradetta, una contrada nominata la Maggiore, ove si pesca tanta molti-
tudine di pesce, che è cosa maravigliosa, poscia più in giù si veggono i fonda-
menti, et vestigi dell’antica città d’Adria, riposta fra i Veneti da Tolom. et nomi-
nata Atria, e da Trogo Adria, et parimente da Corne. Tacito nel 19. libro 
dell’historie: et da Strabone, da Livio, et da Polibio nel 4. lib. et da molti altri 
scrittori. Vuole [345v] Trogo nel 20. lib. che la sia stata fatta da i Greci, et Cato-
ne da gli Etrusci, quando dice nel 13. capo dell’origini. Interijt Saga oppidum 
Hetruscorum uti, et Atria, a qua mare Atriaticum, quod nunc Adriaticum. È 
mancata Saga castel de gli Hetrusci, sì come Atria, dalla quale è stato nominato 
il mare Atriatico, che hora si dice Adriatico. Et Polibio nel 4. li. Adriaticum mare 
ab Adria Thuscorum colonia (quae inter ostia Padi condita fuit) nominatum est. 
Fu addimandato il mar Adriatico da Adria colonia de’ Toscani, che fu fabricata 
tra le bocche del Po. Diede adunque secondo detti scrittori Adria il nome a que-
sto golfo del mare, nomato Adriatico da quella, come anche conferma Plinio. Et 
Livio, et Strabo. scrivono insieme con Trogo, che la fosse dignissima città, es-
sendo nominato il mare Adriatico da essa; così dice Trogo; Adria Illyrico mari 
proxima, quae et Adriatico mari nomen dedit. Et Stefano nel lib. che fa delle cit-
tà. Atria Hetruscorum a Diomede condita, et Aetria primo nominata. Et Eusta-
thio vuole similmente, che traesse detto mare il nome da questa città. Et pare 
(secondo il dotto Barbaro) nelle correttioni Pliniane, che sia meglio a dire Atria, 
che Adria, et mare Atriatico, che Adriatico, perché così ne’ corretti, et antichi li-
bri di Plinio si ritrova, et etiandio perché la maggior parte de gli scrittori sopra-
nominati talmente la nominano. Et perché ho dimostrato qualmente alcuni de 
gli detti scrittori dicono, che la fosse edificata da i Greci, et altresì da Diomede, 
et parte de i Toscani, se ben consideraremo le parole de i detti scrittori, ritrove-
remo loro esser concordi in tal modo, che la fu primieramente edificata da i 
Greci, o da Diomede loro capitano, et poi dedutta colonia, o fossero nuovi habi-
tatori ivi condotti da i Toscani, come chiaramente dimostra Polibio, nominando-
la Colonia de i Toscani. Insurge maggior dubitatione del mare Adriatico, se tra-
esse tal nome da questa Adria, o da quell’altra, annoverata ne i Marrucini (come 
ivi scrissi) per le parole di Sesto Aurelio ne i suoi Cesari, quando dice. Aelius A-
drianus stirpis Italiae, Aelio Adriano Traiani principis consobrino, Adriae orto, 
genitus. Quia id oppidum agri Piceni, etiam mari Adriatico nomen dedit. Fu ge-
nerato Elio Adriano di stirpe Italiana da Elio Adriano consobrino di Traiano 
prencipe nato d’Adria. Imperò che detta città del territorio Piceno, altresì diede 
il nome al mar Adriatico. Dunque vuole Sesto Aurelio, che fosse nominato que-
sto golfo mar Adriatico da quell’altra Adria dell’Abruzzo, riposta ne’ Marrucini, 
contra la sentenza di tutti quegli altri scrittori. Così risponderei, più tosto voler 
seguitare l’openione di tanti, et tai scrittori, quanti, et quali sono quelli, che d’un 
solo. Là onde credo senza dubitatione alcuna, che fosse così nominato questo 
mar supero, o sia golfo di Venetia (hora Adriatico) da questa Adria già colonia 
de’ Toscani. Et perché alquanto dimorai in quell’altra Adria, scrivendo di questa 
cosa, più oltre non ne parlerò. Come ho detto, è riposta questa città da Tolom. 
ne’ Veneti; però non dee parere a i lettori cosa strana, overo disconvenevole s’io 
la descrivo quivi ne gli Assaggi Toscani, per esser ella stata colonia d’essi, com’è 
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dimostrato. Etiandio havendo determinato di finire questa Regione di Romagna 
Traspadana al fiume Ladice, secondo che dinota Liv. nel 5. dicendo, che i Senoni 
Galli, havendo pigliato tutto il paese, ch’è fra il fiume Ufente, e Ladice, ivi [346] 
habitavano; parimente io ho pensato di fare, stringendo Adria in questa Regio-
ne, avvenga che Tholomeo la riponga ne’ Veneti, per la vicinità di quella co’ Ve-
neti. Ritornando ad Adria, dico che hora pochi vestigi di quella si veggono. Et 
non è maraviglia, perché anche ne’ tempi di Strabone, et di Catone, vi erano po-
chi edifici di essa. Sono d’opinione, che in questi vicini luoghi fosse Saga castel-
lo, da Catone descritto. Il qual era ruinato ne’ suoi giorni. Onde crederei, che da 
questa città fossero addimandati gli Assaggi in vece di Saggi, Toscani. De i quali 
ne parla Plinio, secondo che più volte ho detto. Habitarono quegli in questi paesi 
insino, che furono scacciati da i Galli, Boij, Cenomani, et Senoni, che furono gli 
ultimi a passare in questi luoghi. Vero è, che circa il lito del mare, insino alle 
Fornaci, così hora nominata quell’ultima bocca del Po, habitarono i Boij, sì come 
dissi. Et perché innanzi ho parlato di quella tanto grande ragunanza d’acqua, 
che si vede in questa palude intorno Adria, per rispetto del fiume Tartaro, et del 
Menaco, che quivi entrano, in tal guisa, che alcuna volta vi par esser un cupo, et 
largo golfo di mare, come scrissi; voglio brevemente descriver l’origine di detti 
fiumi. Esce il Menaco fiume appresso Magnano, contrada del territorio Verone-
se. Et quindi scendendo corre dalle contrade de’ Ceretani, et di Pretello. Il Tar-
taro anch’egli nasce nel detto territor vicino a Ciano (già Greciano detto) et tra-
scorrendo tiene alla sinistra Nogarolo, et l’Isola Procaria, alla destra Gazzo, belle 
contrade. Et talmente scendendo fra alcune valli, et paludi, alla Torre delle Zin-
zale, al Bastiono, et quindi a 1500. passa, si partisce in due rami, de i quali il si-
nistro corre a Ponte Molino, et l’altro alla Torre di Mezo. Poscia più oltra tre mi-
glia, con un ramo entra nel Po per la fossa d’Ostia, come scrive Prisciano. Entra 
altresì in questa palude un ramo del Ladice, cioè quel, che si parte da Castagna-
no sotto Lignago, et la villa Bartolomea, come altrove dimostrerò. Ora havendo 
descritto il corso di questi tre fiumi, i quali corrono per la Region di Venetia 
(hoggidì Marca Trivigiana nominata) vicina a questa Romagna Traspadana, del-
la quale ho scritto al presente, et volendo dar fine a detta Romagna, ho da scri-
ver del Polesino di Rovigo, con la diocesi d’Adria, parte d’essa Regione, secondo 
Sabellico nel 1. lib. della 4. Deca delle cose de’ Venetiani, addimandato Polineso, 
cioè grand’Isola, per esser questo paese molto lungo; et dicendosi Polesino, è 
traportata una sillaba. È nominata dunque quest’Isola di Rovigo, dal nobil castel 
di Rovigo, ch’è quivi, Rodigium in latino detto et è molto abbondante, et ricco; il 
quale fu edificato di consentimento del Papa, secondo Prisciano. Diede gran fa-
ma al detto, Bartolomeo Roverella Arcivescovo di Ravenna, huomo prudente, 
saggio, dotto, et eloquente; et Ludovico Celio huomo famoso, molto ornato di 
lettere grece, et latine, come dall’opere da lui lasciate chiaramente conoscer si 
può. Abbandonò egli questa vita gli anni passati. Si vede in questo Polesino ca-
stel Venetio, il qual conserva ancor tal nome. Più oltre si vede Lendenara, et 
l’Abbadia, molto habitati castelli di popoli. Egli è soggetto tutto questo paese a i 
signori Venetiani, benché altre volte fosse della signoria di Ferrara. Vero è, che 
facendo pace Ercole I. da Este con detti signori Venetiani, rimase a i detti signo-
ri con certe conditioni, essendo stato pigliato prima da quelli. [346v] Poscia nel 
1509. essendo rotto l’essercito de i prefati Signori Venetiani in Ghiara d’Adda da 
Ludovico XII. Re di Franza, lo ripigliò Alfonso Duca di Ferrara, et dopo alquan-
to tempo fu ricoverato da’ Venetiani. Et così hora sotto la lor ombra si riposa. 
Salendo poi all’intiero Po lungo la riva destra, vedesi Seravalle, castel Nuovo, 
Massa, Brigantino, da Francesco Petr. Bigantinum addimandato. Fu edificato 
da’ Ferraresi circa l’anno 1203. com’egli dice nella vita d’Innocentio III. Papa, et 



 592 

secondo una cronica antica nel 1208. Vi è anche Mellara. Sono tutti questi ca-
stelli, et contrade, non solamente piene di popoli, ma etiandio abbondanti, et 
piene di ricchezze. Più oltre seguitando ritrovasi Terra ferma, et lungo la riva del 
Po i confini di Lombardia, et poi della Marca Trivigiana, nelle vicine paludi del 
territorio di Mellara, et di Brigantino. 
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LOMBARDIA 
QUINTADECIMA REGIONE DELL’ITALIA 

di F. Leandro Alberti Bolognese. 
Seguitando l’ordine da me osservato nelle precedenti Regioni, primieramen-

te descriverò i nomi, co i quali è stata nominata questa Regione, e poi vi costitui-
rò i termini, et al fine dimostrerò i luoghi particolari d’uno in uno. Ha havuta es-
sa Regione diversi nomi secondo la diversità de i tempi. Onde fu la prima nomi-
nata Bianora, poi Felsina, Doria, Boij, Gallia Togata, Gallia Cisapennina, Cispa-
dana, Aurelia, Emilia, Longobardia, et hora Lombardia; essendogli estratta la 
lettera g. Trasse adunque primieramente il nome di Bianora, da Ocno Bianoro, 
valoroso capitano de’ Toscani, il qual passando di qua dall’Apennino, s’insignorì 
di questo paese, secondo Catone nell’origini, ove dice; Gallia Cispadana, olim 
Bianora, a victore Ocno. Fu poi detta Felsina parte di essa insino a Ravenna: 
com’egli soggiunge. Postea Felsina dicta, usque Ravennam; et etiandio ne’ tempi 
di esso era nominata Gallia Aurelia, et Emilia da’ Capitani Rom. Onde seguita. 
Nunc Gallia Aurelia, et Aemilia a Romanis ducibus nomen habet. Il che confer-
ma Sempronio nella divisione d’Italia, aggiungendoli però, che anche si diceva 
Doria in tal modo. Cisapenninam Italiam, flumina dividunt et itidem Transa-
penninam. Padus amnis Galliam Cisalpinam primo discrevit, Cispadanam om-
nem, omissis colonijs, tenuere Thusci. Doria Thuscorum prima familia incolit, a 
principio, ab Asta Colonia, usque Parmam, a qua, et fluvis Doria, et Regio, prius 
Doria, nunc Aemilia, a Parma item ad Bononiam Bianora, a duce, nunc Aurelia 
etc. Talmente dice in volgare. Partono la Gallia di qua dal monte Apennino i 
fiumi, e parimente la Gallia di là dall’Apennino. Ben è vero, che partisce il Po la 
Gallia Cisalpina, overo di qua dall’Alpi. Già tenevano la signoria di tutta la Gallia 
di qua dal Po i Toscani, havendovi mandati nuovi habitatori. Vero è, che primie-
ramente habitò la Doria loro prima famiglia, da Asta Colonia insino a Parma. Da 
cui pigliò il nome Doria il fiume col paese, il quale è hora dimandato Emilia, et 
da Parma a Bologna (già addimandata Bianora dal capitano) Gallia Aurelia, et 
[347] Emilia (come si dice oggidì) da i Capitani Romani, i quali rassettarono le 
vie, cioè la Emilia da Piacenza a Rimini, ove cominciava la via Flaminia, com’è 
dimostrato nel principio di Romagna, et Flaminia da Rimini a Roma. Onde per 
questo chiaramente si veggono i nomi, che ha havuto questo paese. Non è stato 
però tutto detto paese con tai nomi addimandato, ma qualche parte d’esso, ben-
ché d’alcuni ne fosse detta tutta la Regione, sì come Gallia Cispadana, Emilia, et 
Lombardia, com’è scritto, et etiandio più ampiamente dirò. Fu nominata così 
Gallia Cispadana, o sia Cisapennina (secondo Sempronio) da i Galli, che scaccia-
rono quindi i Toscani, come scrive Livio nel 5. libro, et Polibio nel 2. et non so-
lamente nominarono talmente questa Regione di qua dal Po, ma altresì di là, 
nominandola Gallia Transpadana. Al fine furono dette queste due Regioni Lon-
gobardia da i Longobardi, che lungo tempo tennero la signoria di esse, hora 
Lombardia senza la lettera g. per maggior dolcezza nel pronunciare. Par a me 
per gli ingegni curiosi di dir due parole de i Longobardi. Si dee sapere qualmen-
te (secondo che scrivono alcuni) passarono nell’Italia questi popoli di Germania 
dall’Isola di Scandia, posta nel mare Germanico. Vero è, che considerando le ta-
vole di Tolomeo, pare che habitassero in due parte di Germania, alcuni di loro 
vicino al fiume Reno, et gli altri presso il fiume Albi. Et questi furono quelli (se-
condo alcuni) che passarono nell’Italia. Ma Paolo Diacono nell’historie de i Lon-
gobardi, vuole che fossero quei dell’Isola di Scandia (che è posta nel mar Ger-
manico di riscontro la foce del fiume Vistula) che venissero nell’Italia. Conside-
rando io questa cosa, così direi, ch’è vero quel che ciascun di questi dicono, cioè, 
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che habitassero i Longobardi vicini al Reno, et all’Albi, et che passassero in Ita-
lia dall’Isola di Scandia questi popoli addimandati Longobardi, dalle lunghe 
barbe che portavano, sì come Longobarbi, secondo Paolo Diacono, et altri scrit-
tori, et che non fossero quei popoli descritti da Tolomeo, né anche talmente no-
minati da detti popoli, conciosia cosa che non si ritrova presso Tolomeo, che ha-
bitasse alcun popolo nell’Isola di Scandia, dimandato Longobardo. Così io direi, 
et a me pare, che con tal risposta si possono salvare l’antidette opinioni. Etian-
dio si dee sapere, come due fiate passarono i Longobardi nell’Italia. Prima con-
dotti da Narsete Capitano di Giustiniano Imperatore contra di Totila Re de gli 
Ostrogotti, et poi altresì (pur da lui addimandati) essendo adirato contra Giusti-
niano Imperadore. Vero è, che non vennero insino che lui visse, ma lui mancato, 
correndo l’anno della salute nostra 578. scesero in Italia, et la tennero soggioga-
ta insino nel 8oo secondo Volaterrano, ma secondo il Candido nel 3. lib. 
dell’histo. d’Aquileia, insino al 774. et secondo Platina 776. quando fu fatto pri-
gione Desiderio loro Re da Carlo Magno. Onde tiranneggiarono Italia 232. Ma 
Elia Capriolo nel 5. lib. dell’histo. Bresciane, dice che vi stettero solamente 204. 
et Platina nella vita di Adriano I. Papa, similmente scrive, soggetti però a 21 Re, 
o a 22. secondo il Candido nel 1. lib. Adunque da questi Longobardi fu addi-
mandato questo paese (del quale hora voglio scrivere) con quell’altro di là dal 
Po, Longobardia oggidì detto Lombardia per maggior dolcezza, com’è detto. 
Talmente furono nominate queste due Regioni, perché havendo lungo tempo i 
Longobardi [347v] soggiogato Italia, più domesticamente, et lungamente dimo-
rarono in questi luoghi, che altrove. Et fu imposto tal nome ad amendue queste 
Regioni, da poi che fu coronato Imperadore Carlo Magno da Leone Terzo Papa; 
così dinota Biondo nel 11. lib. dell’historie, et il Platina nella vita di detto Papa; il 
qual nome insino al presente è perseverato. Comprenderassi però in questo pae-
se parte de i Boij, parte della Gallia Togata (secondo ch’è detto nel principio di 
Romagna, seguitando la descrittion di Tolomeo, et secondo Catone, et Sempro-
nio) Bianora, Aurelia, Doria, Emilia co i Liguri Cisapennini, et Taurini (secondo 
Tolomeo) benché non saranno però questi Taurini quei popoli dal detto Tolo-
meo descritti; perché in quel luogo è corrotto, sì come al luogo suo dimostrerò, 
conciosia cosa, che in quel luogo, ove disegna i Taurini, sono i Liguri Cisapenni-
ni, hoggidì nominati Monferratini. Sono i termini di questa Lombardia di qua 
del Po (secondo Giorgio Merula nel settimo lib. dell’hist. de i Visconti) le Alpi, 
l’Apennino, il fiume Ladice, col Reno di Bologna, Biondo vi costituisce i termini, 
dall’Oriente Scultenna, o Panaro fiume, dal Settentrione il Po, dal Mezogiorno 
l’Apennino, et dall’Occidente l’Alpi. I quali termini io seguiterò, cioè consegnan-
dovi la Romagna dall’Oriente, col fiume Panaro termine di detta Romagna, dal 
Mezogiorno l’Apennino con parte di Toscana, et di Liguria di là dall’Apennino, 
dal Settentrione il fiume Po, et dall’Occidente parte del Po con l’Alpi, che parto-
no la Gallia, qual è di là da i monti da questa, ch’è di qua. In vero sarà questa 
molto dilettevole descrittione, per esser la Regione di tanta eccellenza, ch’ella è 
da riporre, senza alcuna controversia, fra le prime Regioni di tutta Italia, non 
tanto per l’amenità, et agevolezza da produr le cose, non solamente necessarie 
per il bisogno de i mortali, ma etiandio per le delitie, et piaceri di quelli, quanto 
per la grandezza de gl’ingegni de gli huomini, che in essa si ritrovano. Quivi si 
veggono ameni colli, vestiti di viti, fichi, olivi, et d’altri fruttiferi alberi, da i quali 
se ne cavano ottimi vini, et frutti saporiti di ogni maniera. Vi sono etiandio lar-
ghi campi, che producono abbondantemente frumento, orzo, fava, spelta, et al-
tre biade. Veggonsi huomini di tanto ingegno, che sono disposti non meno alle 
lettere, et a i trafichi, quanto all’armi. Vi sono belle, et forti città, castelli, ville, et 
contrade piene di popoli, come a parte a parte dimostrerò. Lungamente potrei 
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parlar di questa nobilissima Regione, dandogli convenevol lode, ma per passare 
alla particolar descrittione di essa, ove si publicaranno dette lodi, per hora più 
non scriverò. Comincierò adunque dal fiume Panaro, ove lasciai la Romagna. 
Egli è detto questo fiume Scultenna da Strabone nel 5. li. et da Pli. nel 15. capo 
del 3. lib. ch’esce dall’Apennino, et scende alla pianura, spaccando la via Emilia, 
et poi trascorre al Po, et quivi finisce. Nella via Emilia vi era altre volte un ponte 
sopra di esso, che congiungeva amendue le rive di quello, nominato il ponte di 
Sant’Ambrogio, ove fu fatta la battaglia fra il popolo Bolognese, et Modenese, 
nella quale fu rotto l’esercito de i Modenesi, et fatto prigione Enzo Re di Sarde-
gna, figliuol di Federico II. nel 1249. come narrano le croniche di Bologna. Fu 
pigliato questo ponte da i Bolognesi nel 1405. et ruinata la torre della Chiesa, 
che qui era, et incominciato da quelli castel Novello. Et ne’ nostri giorni [348] vi 
fu gran rissa, fra’ Bolognesi, et Ercole I. Duca di Ferrara, per i confini di questo 
fiume. Onde i Bolognesi fecero una Torre sopra la riva del detto, la quale tanto 
vi rimase, quanto dal fiume non fu toccata, ma poi essendo discalzata da quello, 
ruinò. Ne fa memoria di questo fiume Livio nel 41. libro, narrando, che Claudio 
Console condusse l’essercito contra i Liguri, i quali erano presso Scultenna, ove 
si azzuffò co i nemici ne i campi, et fece prigione di quelli da quindici milla set-
tecento, essendo rotto il loro esercito, et havendo etiandio pigliato cinquanta 
bandiere. Fu altresì combattuto quivi da Rotari Re de i Longobardi, con Teodoro 
Essarco Capitano de i Romani,ove rimase ruinato l’essercito Romano, essendo-
ne stati uccisi sette mila, nel settecento ottanta, come narra Paolo Diacono nel 
quarto libro dell’historie de i Longobardi, Sigirberto, et Biondo nel nono libro 
dell’historie: dice Strabone nel quinto, che se ne cavano assai lane di maggior 
eccellenza dell’altre, ne i luoghi vicini a Modena, et a questo fiume. Molto mi 
maraviglio di Tolomeo, che non facci mentione di esso fiume, né ancor di quelli 
altri, che si ritrovano dal Rubicone insino a Piacenza, conciosia cosa,che ve ne 
sono pure alquanti notabili, et da molti altri scrittori nominati. Nomina questo 
fiume Bernardino Corio nella prima parte delle sue volgari historie Emilio, co-
gnominandolo Scultenna, narrando la giornata fatta fra Rotari, et Teodoro Es-
sarco, come è detto: ma io credo ch’egli dica questo con auttorità di Paolo Dia-
cono. Il qual non dice che fosse detto Emilio, ma Scultenna, fiume di Emilia. Ri-
tiene esso fiume l’antico nome, cioè Scultena, di sopra della via Emilia, ma di 
sotto è nominato Panaro. Alla bocca del detto, ove entra nel Po, vi è Bondeno, 
castello soggetto a i Signori di Ferrara. Vuole Biondo, che questo sia il luogo, ove 
era Bondicomago: di cui ne fa memoria Plinio nel 15. capo del 3. lib. dicendo, 
che in lingua Ligustica, Bondico è addimandato, sì come senza fondo. Il che ap-
prova il castello vicino ad Industria anticamente chiamato Bondicomago, ove 
comincia la maggior altezza, et profondità dell’acqua. Pare a me ingannarsi 
Biondo (come anche dice Merula nel 6. libr. dell’historie de i Visconti) conciosia 
cosa, che quivi non comincia la profondità del Po, anzi manca qui vicino, al-
quanto però più alto sotto la Stellata, ove si fende in due rami, de i quali uno ne 
scende a Francolino, et l’altro a Ferrara. Potrebbe però dire alcuno, che ne’ tem-
pi di Plinio non era il ramo di Francolino, come ho dimostrato nella Romagna 
Transpadana; adunque poteva quivi cominciare la detta altezza dell’acqua. E-
tiandio questo non conchiude per Biondo, perché se ben non vi era detto ramo, 
non cominciava però quivi detta altezza d’acqua, anzi più tosto havrebbe havuto 
principio sotto Ferrara perché scendeva tutto il Po, insino al luogo, che hora è 
detta città, come ho dimostrato. Non intende altresì Plinio, che cominciasse det-
ta profondità d’acqua salendo lungo il Po, ma scendendo in giù, come dimostre-
rò, descrivendo ove fosse detto luogo di Bondicomago da Plinio descritto. Egli è 
questo castello assai civile, che fu già pigliato da i soldati di Leone Papa Decimo, 
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et poi ricoverato da Alfonso da Este Duca di Ferrara nel 1521. Quivi si vede la 
bocca della fossa Fistorena, per la quale si scaricano l’acque raunate di sopra nel 
Panaro. Salendo lungo la destra riva di Panaro ritrovasi il nobile [348v] castello 
del Finale, già fabricato da i Modonesi del mese di Maggio, nel mille ducento 
tredici, secondo gli Annali di Modena. Diede gran nome a questo castello con le 
sue lettere, ne’ nostri giorni Nicolò dell’ordine de i Predicatori, che fece un libro 
di tutte le generationi diverse, che si possono ritrovare. Fu molto in precio pres-
so Ercole primo Duca di Ferrara. Vive hora Scipione Balbo elegante scrittore di 
versi, come dalle opere da lui fatte si può conoscere, et massimamente dalla sua 
Fortuna descritta in versi esametri: Belvedere Isola amenissima del Duca Alfon-
so, in verso heroico; l’Encomio di Bologna; Epitalamio di Ercole secondo da E-
ste, et di Reneria sua consorte, Itinerario di Loreto in verso Elego, et i suoi 
grandi Amori, con molti Epigrammi, et Epistole in prosa, le quali dinotano la 
sua dottrina. Seguitando pure il viaggio lungo la riva del fiume Panaro, incon-
trasi in Bon porto, ove si congiunge il canale di Modena con Panaro (da cui è i-
stratto sopra Modena) et per questo si conducono le barche da Modena a questo 
luogo, et poi per il fiume al Po. Quivi è il varco per passare alla Mirandola da Bo-
logna. Salendo poscia lungo la riva dell’antidetto canale, trovasi la città di Mo-
dena fabricata sopra la via Emilia, la quale anticamente era più in alto verso il 
monte, come ancor si veggono i vestigi de gli antichi edificij di quella. Ella è no-
minata Mutina da gli scrittori, come nota Strabone nel quinto libro, Plinio nel 
terzo nell’ottava Regione, Pomponio Mela nel secondo, Cornelio Tacito nel de-
cimo settimo libro dell’historie, Appiano Alessandrino nel terzo libro delle guer-
re civili, et nel quinto, Silio Italico nell’ottavo, quando dice; Certavit Mutinae, 
Dione Greco nel quadragesimosesto libro, narrando l’assedio fatto, et molti altri 
scrittori, come più a basso noterò. La disegna Tolomeo nella Gallia Togata, et 
Livio nel trentesimonono libro scrive, che fusse dedutta Colonia con Pesaro, et 
Parma da i Romani. Da chi la fosse fabricata per certo non ritrovo. Vero è, che 
sono alcuni, che dicono, che havesse principio da i Toscani, i quali non contenti 
del paese, che teneano di là dall’Apennino, scendendo di qua, fecero alquante 
città tanto di qua dal Po, quanto di là (come dice Livio nel 5. libro) et che fu que-
sta città una di quelle, fondandosi sopra le parole di Catone, quando dice, che 
pigliarono il paese di qua dall’Apennino i Toscani, et di questa Regione parte fu 
dimandata Bianora da Ocno Bianoro loro Re (come già dissi nel principio di 
questo paese) et che poi scendendo i Galli nell’Italia, s’insignorirono di essa con 
molti altri luoghi di questa Regione, et così fosse descritta ne’ Boij da i detti Galli 
Boij. Poscia quindi scacciati detti Galli, fosse fatta Colonia da i Romani, cioè 
condottovi novi habitatori, come dimostra Livio, secondo ch’è detto. Dalla quale 
opinione io non sarei molto discosto, considerando le parole di Catone, di Livio 
nel quinto, et parimente di Polibio, et di Plin. nel terzo, ove dimostrano, che ha-
vessero i Toscani, et doppo loro i Galli, la Signoria quasi di tutta Italia, cioè di 
qua dall’Apennino, tanto di qua dal Po, quanto di là, eccetto di quel cantone di 
Venetia, come ho altrove dimostrato. Da chi, et per qual cagione la fosse Mutina 
nominata, dice un assai rozo poeta, con un suo verso, che ottenesse tal nome da 
moveo moves, perché la fu sommersa per un gran Diluvio d’acqua, così dicendo. 
[349] 

Mutina subversa fuit, olim gurgitis unda. 
Ne piglierà quella credenza il giudicioso Lettore, che li parerà di tal cosa. Livio 
in più luoghi fa memoria di questa città, tra i quali nel 21. lib. et 37. affermando, 
che fusse essere opinione stato ucciso il padre di Servilio da i Galli Boij appresso 
Modena. Et nel 41. scrive, come fosse pigliata da i Galli, et poscia ricoverata da i 
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Romani. Et nel 118. dimostra, che fosse quivi assediato D. Bruto da M. Antonio, 
et che essendovi mandati gli Ambasciatori dal popolo Rom. a comporre la pace 
fra egli, et non li riuscendo, pigliò la veste militare il popolo Rom. Et nel 119. 
soggiunge, che havendo C. Ottavio liberato D. Bruto dall’assedio d’Antonio, or-
dinò il Senato il trionfo a Bruto, poco istimando i soldati di Ottavio. Il che fu ca-
gione di molti mali. Imperò che adirato Cesare si riconciliò, et pacificò con An-
tonio, et Lepido, et passò con l’essercito a Roma, et fu fatto Consolo d’anni 19. di 
sua età. Etiandio ne parla di questa città L. Florio, descrivendo la guerra di 
Spartaco, ove dice, che passò contra Lentulo, et havendolo superato 
nell’Apennino, ruppe poi l’essercito di Gaio Crasso presso Modena. Et nella 
guerra di Modena dimostra l’assedio fatto da Antonio, ov’era Bruto, et come fu 
liberato da C. Ottavio Cesare, et come ne riportò il detto la vittoria contra Anto-
nio. Ne fa similmente memoria di Modena Cicerone nell’Epist. Fam. scrivendo a 
C. Cassio. Et Rutilio Gallo nel 1. lib. del suo Itinerario dice così. 

Ille tamen Lepidus peior civilibus armis 
Qui gessit, socijs impia bella tribus, 

Qui libertatem Mutinensi Marte receptam 
Obruit auxilijs urbe favente nobis. 

Et Faccio degli Uberti nel 5. canto del 3. libro Dittamondo. 
E quella, a cui la Secchia bagna l’anca, 
E ’l Panaro dove alcun quel corpo crede, 
Che col suo stil cacciò l’anima franca. 

Assai altri scrittori ne fanno mentione, che sarei lungo in rammentarli. Da chi la 
fosse ruinata, et in qual tempo, et la cagione, perché diverse sono l’openioni; fra 
gli altri dicono alcuni, che la fu mal trattata, essendosi concordati insieme C. Ot-
tavio, M. Antonio, et M. Lepido a partirsi la Monarchia de i Romani, et che poi 
la fosse in qualche parte ristorata, talché vi poteano habitare pochi habitatori: sì 
come in una terra poco forte. Altri dicono, che la fu ruinata da i Gotti, overo da i 
Longobardi. Ma io non havendo diligentemente cercato se potea ritrovare me-
moria di essa dal tempo del Triumvirato, insino al passaggio di Carlo Magno 
nell’Italia, et parlando con Giovan Pietro Feretto da Ravenna, Vescovo di Milo, 
huomo letteratissimo, et curioso, mi avvertì, che dovesse vedere l’ottava Episto-
la di Santo Ambrogio scritta a Faustino, et ivi ritroverei la memoria di molti luo-
ghi mezi ruinati ne’ suoi tempi, lungo la via Emilia. Onde così ritrovai scritto. 
Nempe de Bononiensi veniens urbe, a tergo Claternam, ipsam Bononiam, Muti-
nam, Regium, derelinquebas in dextera Brixillum, a fronte occurrebat Placentia, 
Veterem nobilitatem ipso adhuc nomine sonans, ad levam Apennini [349v] in-
culta miseratus, et florentissimorum quondam populorum castello considerans, 
atque affectu relegebas dolenti. Tot igitur semirutarum Urbium cadavera, terra-
rumque sub eodem conspectu exposita funera. Il che letto conobbi essere vero, 
che ella era stata desolata avanti S. Ambrogio, et che così mezo roinata allora e-
ra, ma non totalmente disfatta, come egli dice, non solamente di essa, ma che di 
Bologna, della Quaderna, di Reggio, di Piacenza, et di Brescello. Et che così fos-
se, leggo nelle croniche di Bologna la confederatione fatta fra’ Bolognesi, Mode-
nesi, et Reggiani contra la Quaderna, che se non vi fossero stati habitatori in 
dette città, o che totalmente fossero state roinate, non havrebbono potuto have-
re soccorso da quelle i Bolognesi. Sono alcuni che dicono, et fra gli altri Biondo, 
che fu roinata Modena, dal tempo del Triumvirato sforzandosi di provare questa 
sua opinione con dire, che non si ritrova memoria di essa da quel tempo insino 
alla presentatione dell’Essarcato di Ravenna al Pontefice Romano da Carlo Ma-
gno, et anche non fa mentione di essa, ma solo del territorio Modonese. A cui ri-
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spondo, che per le parole di S. Ambrogio si vede chiaramente la memoria di 
quella, che egli non havea veduto. Altri dicono che la fu roinata da i Gotti, o da i 
Longobardi, co i quali io mi accordo, in questo modo però, che essendo pure in 
qualche essere l’antica città ne’ tempi de i Gotti, la fosse da loro totalmente di-
sfatta, et abbrucciata, come io narrerò. Dopo la morte di S. Ambrogio, che fu nel 
393. nell’anno 407. entrò nell’Italia Radagasso con gran moltitudine di Gotti per 
passare a Roma, et arrivato che fu fra i monti di Fiesuli, gli venne contra 
l’essercito de i Romani, et lo fecero prigione, et l’uccisero, et roinarono tutta 
quella moltitudine. Dopo lui venne Alarico con gran numero, però di Gotti, et gli 
fu disegnato la Gallia da Onorio Imperadore per loro habitatione, et giunti a Po-
lentia sopra Aste, fu assaltato, nel giorno di Pasqua da Saule Giudeo mandato da 
Stillicone Capitano di Onorio. Onde adirati i Gotti lo roinarono, et poi con tanto 
isdegno si rivoltarono verso Roma, che ciò che ritrovarono nel viaggio, tutto a 
ferro, et fuoco mandavano. Et così passarono per questi paesi, roinando assai 
luoghi, et fra gli altri Reggio, et Modena. Et questa fu la total roina di questi luo-
ghi. Et così rimasero disfatti insino che furono scacciati i Gotti, et poi i Longo-
bardi fuori d’Italia. Et però non è maraviglia se non si trova memoria di questa 
città, né di Reggio, insino a Carlo Magno, per esser totalmente abbandonata, an-
zi dirò roinata. Ma come, et quando, et da chi la fosse ristorata, anzi dirò meglio, 
di novo edificata questa città, che hora in piedi si vede, alquanto discosto 
dall’antica, la quale era nella via Emilia, lo narrerò secondo il reporto delle cro-
niche di essa, che così narrano. Scacciati i Longobardi d’Italia per Carlo Magno, 
et fatto lui Imperadore, et havendo assicurato Italia da gli assalti de i Barbari, 
havendo constituito Re d’Italia Pipino suo figliuolo, raunandosi insieme quei fi-
gliuoli de i cittadini di Modena, ch’erano fuggiti a luoghi sicuri, essendo roinata 
la città, come è detto, fecero consiglio, se doveano ristorare la roinata patria, o 
farne un’altra maggiore, et altrove. Et ciò fecero nella Chiesa di S. Geminiano, 
posta nella via Claudia; et havendo lungamente parlato, ciascuno dicendo il suo 
parere, al fine pareva che quasi tutti facessero la cosa tanto difficile, che erano 
per partirsi senza conclusione; [350] allora si drizzò in piedi Antellano de’ Ma-
gnoni, huomo prudente, et di grand’animo, et molto amatore della patria, et dis-
se, che se veramente amassero la patria, come pareano dimostrare, non gli ag-
grevarebbe a spendere ciò che havessero, ancor la propria vita, per quella. Et per 
tanto gli parea che per ogni modo si dovesse dar principio alla edificatione di 
quella: Conciosia cosa che non sarebbe cosa tanto difficile quanto pensavano, se 
volessero far secondo il suo consiglio, che sarebbe tale, che ogni nobile, et vero 
cittadino pigliasse pensiero di fare una porta della città a sue spesse, et de i suoi 
amici. Et acciò che più presto si fabricasse, pareali che allora si dovesse fare un 
pallificato intorno il luogo, nel qual si disegnerebbe la nuova città da fare, et in-
torno a quella far cavare una fossa da i contadini, et della terra che se istrarebbe 
in quella, farne un argine lungo il pallificato, del che ne risultarebbe la sicurezza 
del luogo, insino che fossero fabricate le mura dall’una porta all’altra. Fu udito 
molto volentieri Antellano, et con gran favore pigliato il suo consiglio da tutti i 
cittadini, et così talmente dierono principio alla fabrica della nuova città. I primi 
che cominciarono l’edificio furono i nobili Boschetti con gli amici, et fecero por-
ta Salicetti, tirandoli il palancato quindi insino alla porta di S. Pietro, la quale 
fabricarono i Fredi con gli amici, piantandogli il palificato insino a porta Sara-
gozza, che la fecero i Gassoni con gli amici, parimente palificando lo spatio che 
si ritrova da quella insin alla porta di Redecocca. Drizzarono quella porta i Gor-
zani, con gli amici, et fecer lo palificato insin alla porta Bazzovaria, la qual edifi-
carono i Sassoli con gli amici insieme col palificato, che giungeva alla porta della 
città nuova. Fecero questa porta i Scuignani con gli aderenti, tirando da essa alla 
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porta di Ganacetto il palificato. Gli nobili di Casale di Misser Guidone, cioè 
Manfredi, Pedocchi, et Pandelle edificarono l’antidetta porta di Ganacetto, col 
palificato, conducendolo alla porta di Albaretto. Da i nobili di Casale di Messser 
Pizzo, che furono Pici, Pij, et Papazzoni, fu fatta detta porta, et il palificato tirato 
alla porta di S. Giovanni Battista. Drizzarono detta porta i nobili di Rodea, con 
gli amici, facendo il palancato insino alla porta Salicetto. In tal modo fu dato 
principio alla fabrica di questa nuova città, alquanto dall’antica discosto. A cui di 
mano in mano con favorevole successo furono fatte le mura intorno, che fra po-
co tempo vi poterono sicuramente i cittadini habitare. Et dentro, sì come accre-
sceva il popolo, similmente accrescevano gli edificij. Essendo già divenuto il po-
polo di essa in riputatione presso gli altri popoli d’Italia, si cominciò anch’ella a 
governarsi in libertà, però sotto l’Imperio. Et sovente combatté co i vicini popoli, 
et massimamente co i Bolognesi, per li confini, alcuna volta riportandone vitto-
ria, et altre volte (sì com’è usanza dell’instabil fortuna, come si dice) essendo 
vinti, secondo che dicono le croniche di Bologna, et minutamente si vede nelle 
nostre historie. Et che i Modenesi si governassero in tal libertà sotto l’Imperio, 
lo dimostrano le croniche, ove si ritrova, che sovente gl’Imperadori gli manda-
rono aiuto contra i loro nemici, et massimamente Federico secondo mandando-
gli Enzo Re di Corsica suo figliuolo, contra i Bolognesi, il qual fu fatto da quei 
prigione, secondo che ritroviamo ne gli Annali di Bologna, et etiandio in molti 
scrittori. Fu il primo che havesse [350v] signoria di questa città, come io ritrovo 
nelle croniche di Bologna, Opizzo da Este figliuolo di Rinaldo Marchese di Fer-
rara. A cui fu data la città nel 1288. a i 16. di Gennaro, da Guido de’ Guidoni Ve-
scovo di Modena, et da Lanfranco Rangoni, et molti altri cittadini. Ritrovo poi 
che nel 1312. fu fatto Vicario dall’Imperadore Enrico VII. in questa città France-
sco Pico della Mirandola, riservandosi però detto Imperadore la total signoria di 
essa. Tenne talmente il dominio della città Francesco insino al 1319. nel quale si 
insignorì di essa Passarino, et Butrione Bonacolsi signori di Mantoa, con aiuto 
de’ Guelfi (così dicono le croniche di Modena). Nella cui signoria perseverarono 
insino nel 27. onde furono scacciati per la loro insopportabile tirannia. Fu poi 
nel 31. confermato Vicario di essa Manfredi de’ Pij, con Guido suo cugino, da 
Giovanni Re di Boemia, facendosi prima nominare Capitano, et poi al fine Si-
gnore. Partito il Re, dierono costoro la signoria della città, ad Opizzo secondo da 
Este Marchese di Ferrara nel 36. riservandosi Carpi, et S. Felice, con altri capi-
toli, secondo Bernardino Corio nella terza parte dell’historie. Fu poi investito 
Opizzo di Vicariato di essa città dal Legato di Benedetto decimo secondo Papa in 
nome della Chiesa, nel 39. come scrive Biondo, Platina nella vita di detto Bene-
detto, M. Antonio Sabellico nell’ottavo lib. della nona Enneade, con Rafael Vola-
terrano nel quinto libro della Geografia de i Comentari Urbani. Onde perseverò 
poi sempre sotto il governo de i Signori Estensi, insino all'anno 1510. Nel qual la 
pigliò Giulio secondo Papa, et la consegnò a Massimiliano secondo Imperadore, 
il qual la diede in pegno a Lione X. Papa successore di Giulio, nel 1514. per qua-
ranta mila ducati d’oro. Poi nel 1527. essendo assediato Clemente settimo Papa 
nel castel di S. Angelo di Roma dall’essercito di Carlo V. Imperadore, ripigliò es-
sa città Alfonso da Este III. Duca di Ferrara, dal quale l’havea tolto Giulio Papa. 
Et così insino ad oggi ella è perseverata sotto detto Alfonso, et poi sotto Ercole 
secondo suo figliuolo. È questa città posta sopra la via Emilia non molto 
dall’Apennino discosta, assai honorevole d’edifici, et ben fortificata da Ercole II. 
Duca di Ferrara. È anco piena di popolo, et vi sono molti nobili cittadini, tra i 
quali sono gl’Illustri Rangoni, con assai altri. Sono usciti di essa città assai nobili 
ingegni, che hanno dato gran fama, non solamente ad essa, ma anche a tutta Ita-
lia, fra i quali è stato Ercole Rangoni, fatto Cardinale da Lione X. per le sue vir-
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tudi, et Giacomo Sadoletto huomo di singolar dottrina ornato, et di molte altre 
virtù, per le quali fu fatto Cardinale della Romana Chiesa di Paolo 3. Papa nel 
1537. Parimente furono fatti Cardinali dall’antidetto Papa, per le sue egregie vir-
tù, Gregorio Cortese dell’ordine di San Benedetto, et Tommaso Badia dell’ordine 
de i Predicatori già maestro del sacro palagio. Tutti tre questi Reverendissimi 
Cardinali, solamente per le sue eccellenti virtù furono assonti a tanto grado, de i 
quali il Sadoletto, et Badia l’anno 1547. passarono a miglior diporto, rimanendo-
vi il terzo, che anch’egli l’anno seguente li seguitò, mancando in Roma. Ha par-
torito etiandio Ugo Rangone, già Vescovo di Reggio di Lepido, huomo dotto, et 
pratico nel trattare le cose della corte. Passò egli di questa vita nel 1540. Ha dato 
gran fama a Modena Francesco Maria Molza col suo maraviglioso ingegno ad 
ogni [351] grado di dottrina disposto, che mancò di questa vita gli anni passati 
con mestitia di tutti i virtuosi. Ora dimostra di quanto ingegno sia nelle lettere, 
Giovan Francesco Forno, mandando alla luce l’opere da lui molto ben castigate. 
Nel maneggiar l’armi diede gran nome a questa città Nicolò Rangoni con Ghi-
rardo, amendue Capitani d’armati, Annibale, et Guido figliuoli di Nicolò, et 
massimamente Guido, che fu Capitano de’ soldati di Lione X. Papa, di Clemente 
Settimo, di Francesco primo Re di Francia, et de i Venetiani. Fu questo valoroso 
Capitano non isperto solamente nell’armi, ma etiandio letterato, eloquente, libe-
rale, et de i virtuosi ottimo padrone. Passò della presente vita in Venetia, nel 
mille cinquecento trenta uno. Ancor Claudio, et Lodovico pur di detta famiglia, 
fecero nominare questa città conducendo squadre di soldati, con gran lode. So-
no stati, et etiandio vi sono, altri nobili ingegni, che sarei assai lungo in ram-
mentarli, che hanno dato gran fama, et danno ad essa città, che per hora li lascio 
passare. Etiandio dimostra col suo ingegno nella pittura Francesco Maria de’ 
Gastaldi, giovane elegante, di volere dare gran fama a questa sua patria, se li sa-
rà conceduto lunga vita, come dall’opere da lui fatte in Bologna dimostra, il ter-
ritorio della quale è molto producevole di frumento, fava, et d’altre biade, et di 
buoni vini, et massimamente di soavi Tribiani. Lasciandola via Emilia co i luo-
ghi, che sono sopra quella, verso l’Apennino (de i quali poi scriverò,) et ritor-
nando al Po, et seguitando la riva di quello a man sinistra; partendosi dal Bon-
deno, et caminando cinque miglia ritrovasi la Stellata già bella contrada, ove era 
una fortezza fatta da Nicolò terzo da Este Marchese di Ferrara, accioché da quel-
la si potesse tirare una catena di ferro sopra il Po alla fortezza di Ficarolo, edifi-
cata nell’altra riva per sicurezza di Ferrara. La quale fortezza fu per maggior par-
te ruinata nel 1511. da i soldati di Giulio secondo Papa, et de i Venetiani, facendo 
guerra al Duca Alfonso. Passando più oltre appare il bel luogo ove era Valle Cir-
cola così da gli antichi nominata. Era alla riva del Po, Ulmus Formosa, cioè Ol-
mo Formoso, piantato termine di Romagna, et di Lombardia, secondo però Per-
regrino Ferrarese nel primo lib. dell’antichità di Ferrara. Del qual ne fa memoria 
Vitaliano primo, et Adriano Papi, come ho scritto nel principio della Romagna, 
ove dissi la mia opinione circa di detto termine, avenga che si ritrova scritto in 
uno instrumento fatto da Lione Vescovo di Ferrara di tal tenore. Ab uno latere 
fossato, quod est finis inter Longobardiam, et Romaniam prope Ulmum, quae 
vocatur formosa. Ora non si vede vestigio alcuno, né anche si ritrova memoria di 
detto Olmo formoso. Più oltre vi è Semito castello, di cui dice Biondo, che è que-
sto quel luogo descritto da Antonino nell’Itinerario, dimostrando il passaggio da 
Aquileia a Bologna detto Semino. Così dice, da Aquileia a Bologna. CCXVI. Mi-
glia, così da Aquileia alla Concordia XXXI. et quindi ad Altino XXXI. et quindi a 
Padoa XXXII. Da Padoa da Este XV. et XX. insino ad Anciano, et dicisette alla 
contrada Variano. Et quindi al Vico Semito venti, et ventitré a Modena, et diciot-
to a Bologna. Seguitando la riva del Po, vedesi Revero, castello di nuovo nome, 
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edificato di riscontro ad Ostia, molto civile, et ornato di belli edifici. Più oltre vi 
è la bocca [351v] del fiume Secchia, da Plinio Gabellus nominato nel quintode-
cimo capo del terzo libro. Scende detto fiume dall’Apennino, et parte la via Emi-
lia, et scorrendo al basso, quivi si scarica nel Po. Nel spatio che è fra Panaro, 
Secchia, il Po, et la via Emilia, ritrovansi gl’infrascritti luoghi. Et prima non mol-
to lontana dal Finale S. Felice molto forte castello. Il quale essendo stato molti 
anni soggetto ad Obizzo da Este Marchese di Ferrara, fu pigliato da Lionardo 
Pio, et poi ricovrato da i Mirandolesi con detto Obizzo, et a lui consegnato, nel 
mille trecento quarantasei. Così scrive il Corio. Ora è soggetto da Ercole secondo 
Duca di Ferrara, benché gli anni passati fosse sotto la Chiesa, tenendo ella Mo-
dena, et fosse donato ad Alberto Pio Conte di Carpi da Clemente settimo Papa. 
Evvi etiandio uno luogo detto Bocca della città, ove dicono fosse la Città ANSA 
LA REGINA del territorio del Bondeno, ove si veggono altresì i vestigi di gran-
dissimi edificij, con molte ruine di mura, come dice Prisciano, soggiungendo ha-
ver lui veduto uno strumento fatto nel mille ducento ventidue, nella decima in-
ditione, a i quindici, uscendo il mese di Luglio, ove così era scritto. Eodem die 
illi homines de Finali addiderunt terrae Bononiensium propter Curtem Tresen-
tulam, a robore S. Henrigi, quae vadit ad Palazolum, a Palazolo vadit ad civita-
tem Ansa la Regina, a Civitate praedicta vadit ad Florianum, et postea, vadit ad 
Palatam. Questo è quanto ho ritrovato di questa città, et mai non ho veduto al-
cuno che ne parli, eccetto l’antidetto Prisciano. Vero è, che ritrovo nel quinto li-
bro delle croniche Bresciane d’Elia Capriolo mentione d’Ansa Regina consorte di 
Desiderio Re de i Longobardi, donna cristianissima, la quale edificò una dignis-
sima Chiesa col nome di Santa Giulia martire con un superbo Monastero di mo-
nache (consignandovi per Abbatessa Anselperga sua figliuola) alle radici del col-
le di Chinea, ornandolo di molte sante reliquie di santi, et massimamente ripo-
nendovi il corpo di detta santa Giulia. Et poi vi fece la sua sepoltura, lasciandovi 
grassi redditi, tanto per le Monache, quanto per dispensare a i poveri. Altro non 
ritrovo di questa Regina, cioè che fosse fatta città, o altro edificio a suo nome. 
Poi dal Finale caminando in su ritrovansi assai luoghi paludosi, et la valle di 
Montirono molto grande, che ha alla destra un lungo, ma stretto gibbo, che co-
mincia presso la via Emilia, et scendendo continuamente trascorre quasi al Po, 
dimandato Dorso, che è molto producevole di frumento. È questa Valle serrata 
dall’Occidente da questo Dorso, dalla Mirandola cinque miglia discosto. La qua-
le è posta più ad alto tra il Mezo giorno, et l’Occidente. Io son d’opinione che 
questa larga et lunga pianura, nominata la Valle, (come è detto) siano i campi 
Nacri da Strabone nel quinto libro descritti, ove ciascun anno si ragunavano i 
mercatanti a fare i suoi trafichi, oggidì addimandato la fiera. Descrive egli essere 
detti campi, insieme con alcune picciole castelle, et Acara, et Reggio di Lepido, 
nel mezo fra Parma, Modena, et Bologna vicini a Ravenna. Per li quali luoghi si 
passava da Piacenza, et Cremona, a Roma, come detto Strabone soggiunge: ben-
ché voglia, et dica Volaterrano nel quarto lib. della sua Geografia, che siano que-
sti campi, ove è edificato Carpi. In vero havendo io considerato molto minuta-
mente questa pianura, et attendendo alle parole di Strabone, et havendo [352] 
quivi veduto grandi vestigi d’antichitati, et di pretiosi edificij fatti alla Mosaica, 
(come si dice) ne i quali continoamente si ritrovano medaglie di molte maniere, 
pavimenti tessalati, antichi vasi, pezzi d’antiche sepolture, et belle corniole, tra 
le quali ne fu ritrovata una, ove era scolpito Mercurio, et presentata al di felice 
memoria signor Giovan Francesco Pico Signore della Mirandola, et Conte della 
Concordia, il quale per la pretiosità, et bellezza sua, legata in oro la portava nella 
mano, (come io più volte ho veduto) giudicherei esser quei campi Nacri, secon-
do ho detto. Et etiandio era l’antidetto Illustrissimo, et litteratissimo Signor 
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Giovan Francesco di tal opinione. È questa pianura molto spatiosa, senz’alberi, 
et producevole della Porcellana, qual è un'herba di colore rosso, con le foglie 
grosse, di sapore salso, molto giovevole alle pecorelle, etiandio se ne trae sale es-
sendo al fuoco cotta, però con grande artificio. Sono molto delicati pascoli quivi 
per le pecorelle, dalle quali se ne cavano fine lane, et in gran copia, credo siano 
queste lane quelle, delle quali ne fa mentione Strabone quando dice, che si ca-
vano lane fine circa Panaro, et circa Modena. Ne fa memoria di questi campi 
Nacri Livio nel 41. libro narrando la ribellione de i Liguri, et del bottino pigliato 
a Modena, et della ruina grande, et dell’uccisione de i prigioni, et de gli altri mali 
assai fatti, et come scrisse Q. Petilio Console a Claudio Proconsole, che dovesse 
passar con l’essercito da lui nella Gallia, ove l’aspettava ne’ campi Nacri, et che 
ricevute le lettere Claudio, incontinente si partì da i Liguri, et venne dal Consolo 
a i campi Nacri con l'essercito. Dice il testo di Livio, campi Macri, ma vuol dire 
Nacri, conciosia cosa che per il discorso fatto, chiaramente si vede che fossero 
questi campi non molto discosti da Modena, sì come non sono, secondo ancor la 
descrittione di Strabone. Poi oltra il Dorso sopranominato, etiandio si veggono 
larghi campi. Salendo sopra detta larga Campagna, cinque miglia, fra mezo 
giorno, et l’Occidente, ritrovasi il civile, et honorevole castello della Mirandola 
edificato ne’ tempi di Costanzo Imperadore figliuolo del Magno Constantino, 
come narra il Signor Giovan Francesco Pico, nella vita di Giovanni Pico. Hebbe 
Constantino tre figliuoli maschi, cioè Constantino II. Costantio, et Costante. A i 
quali consegnò l’Imperio dando a ciascun d’essi una parte. Diede a Constantino, 
la Gallia, con le parti oltre de i monti, a Costantio l’Italia, et la Persia, a Costante 
l'Irrico con l’Africa. Dimorava nella corte di Costantino Manfredi savio, et bello 
di corpo. Il qual era molto amato da Euride figliuola di Costanzo, et tanto era 
amato, che ella si riputava (potendolo haver per suo consorte) esser felice. Pa-
rimente ella era amata da Manfredi. Onde doppo parole, et consegli fatti fra essi, 
dando ordine, se ne fuggirono con molte cose pretiose, et passarono nella Italia, 
et prima scesero in terra a Napoli, et quindi vennero a Ravenna, et poi nel terri-
torio di Modena (ove hora è la Mirandola) che erano tutti luoghi selvaggi, et 
pieni di boschi, acciò non fossero trovati, et quivi dimorarono molto tempo con-
versando con pastori, de i quali assai ce ne erano per pascere i loro armenti, et 
greggi d’animali. Habitando in questi selvaggi luoghi con due secreti, et fedeli 
serventi, et di mano in mano, vendendo dette robbe pretiose, che seco haveano 
portate, comperarono assai possessioni; onde divenne Manfredi in gran [352v] 
reputatione presso a i vicini habitatori per cotal maniera che l’honoravano sì 
come fosse loro signore. Così passando i suoi giorni contenti, partorì Euride in 
un parto tre belli figliuolini. Il primo nominò Pico, l’altro Pio, e il terzo Papazzo-
ne. Poi partorendone de gli altri maschi con due femine, talmente li nominò, 
Pandello, Manfredi, Pedocca, Fantulo, et Siculo, le femine, Euride, et Costanza, 
poscia essendo venuto in Italia Costanzo, et giunto in Aquileia con grande esser-
cito, furono mandati a lui da i popoli Italiani molti honorati huomini per farli ri-
verenza. Onde da i vicini popoli (havendosi veduta la gentilezza, et civiltà di 
Manfredi) vi fu mandato honoratamente a quello. Il quale si dimostrò in tutte le 
sue cose tanto savio, prodo, et gentile, che l’Imperadore lo fece cavaliero. Doppo 
molte lodevoli opere fatte da lui, et vedendosi in tanta gratia dell’Imperadore, se 
gli diede a conoscere ch’egli fosse, et narrogli tutto l’ordine della cosa, chieden-
dogli però perdonanza di quanto havea ardito di fare. Onde humanamente fu 
udito, et poi benignamente gli fu perdonato. Et fece venire a sé Euride co i fi-
gliuoli, i quali molto dolcemente li baciò, et creò Manfredi Conte, et Marchese di 
tutto il paese, che si ritrovava fra Po, Panaro, et Secchia fiumi, donandogli oltre 
20000. biolche di terra del detto paese, et dandogli libertà di poter far Rocche, 
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Ville, et Castelli, che solamente a lui fossero soggette, et a gl’Imperadori, ornan-
dolo ancor di molt’altri privilegi. Dettegli altresì l’Aquila negra, che portasse nel-
la sua insegna. Et volse che 'l luogo ove havea partoriti tanti figliuoli, fosse no-
minato Miranda, dalla miranda, o sia maravigliosa figliuolanza, che havea fatto 
quella. Vero è, che poi dal volgo fu accresciuto il detto nome, et detto Mirandola. 
Essendo mancato Costanzo, Manfredi con la dolce, et amata Euride, et i figliuoli 
ritornarono a questo luogo, et cominciò edificare fortezze, et alcune ville, et 
prima il luogo, ov'egli voleva habitare, addimandandolo Miranda, secondo la vo-
lontà di Costanzo. Mancando Manfredi successero a lui nella signoria i figliuoli, 
i quali tanto accrescerono, et moltiplicarono, che fra poco tempo ne uscirono 40. 
nobili uomini, che tutti habitarono in questi luoghi, cioè, Prendiparte, Lanfran-
co, Paganello, Manfredi 3. Pontio, Guido, Costante, Azzolino, Dossio, Aldrovan-
dino, Arnero, Giovanni, Marcello, Costanzo, Corrado, Bonifacio, Matteo, Oderio, 
Egidio, Nevo, Opizzone, Roberto, Gualfredi, Capino, Azzone, Costantino, Paolo, 
Berardo, Artuso, Panaro, Lanzono, et Manfredi 4. I quali per la loro prodezza, 
erano addimandati da i vicini soldati, et la loro patria, Corte di Quaranta, ma poi 
fu detta dal volgo di Quarantula (come hora si dice) da’ detti 40. Illustri huomini 
fra’ figliuoli, et nipoti usciti di Manfredi. Perseverarono in gran riputatione que-
sti uomini, e i suoi figliuoli molto tempo presso i vicini popoli. Ma poi secondo 
ch’è natura delle cose inferiori di non mai fermarsi, anzi di continuo intorno gi-
rare; et alcuna volta essere alzate, et honorate, et altre volte abbassate, et vitupe-
rate, essendo abbassata questa nobil progenie per molti anni, pur al fine corren-
do l’anno da che Christo nacque al mondo 1102. furono alquanti di essa molto 
honorati per loro virtù, dalla Contessa Matilda, dandogli ufficij in diverse città, 
et luoghi (de i quali ella havea la Signoria.) Sì come in Ferrara, Modena, Reggio, 
Parma, et Faenza. Onde poi quelli (doppo il [353] felice transito di essa) rimase-
ro in detti luoghi, de i successori de i quali, insino ad hoggi se ne ritrovano in 
quella, sì come da i Papazzoni, Pij, et d’altri discesi da’ detti figliuoli di Manfre-
di. I quali pigliarono il nome de’ figliuoli di Manfredi, cioè i Pici da Pico, i Pij da 
Pio, i Manfredi da Manfredo, i Pedocchi, da Pedocca, da Papazzone i Papazzoni, 
da i quali sono derivati Battista, et Stefano Maria, huomini di singolar virtù or-
nati, da Padello i Padelli, ma dal volgo Padelli addimandati, la qual famiglia 
mancò in Gerardo già cento anni et più. Da Fantullo scesero quei del Fanto. Non 
ritrovo, che scendesse alcun da Siculo. Et che veramente derivasse queste nobil 
famiglie dall’antidetto Manfredi, chiaramente si può conoscere da molti stro-
menti antichi, i quali ho veduto, ove sono i partimenti delle ville, corti, posses-
sioni, et altre tenute, et giuriditioni fatte fra dette famiglie, nominate da i fi-
gliuoli di Manfredi dalla corte di Quarantula. Nelle quali sono comprese etian-
dio i castelli, ville, contrade, et paesi, cominciando dal Po insino a Secchia, et dal 
territorio di Mantova, insino al paese che tiene il Duca di Ferrara di qua dal Po. 
In uno de i quali parimente così si legge della divisione della corte di Quarantula 
fatta fra i figliuoli di Manfredi nel 1242. et in un altro fatto nel 1348. per la divi-
sione della villa della Fossa, nel qual si fa mentione de gli Azzolini, discesi da 
Azzolino nipote di Manfredi. Assai altre cose potrei scrivere di dette illustri fa-
miglie per dimostrare la loro antichità, et nobiltà, sì come ho ritrovato molti 
stromenti antichi, ma sarei troppo lungo. Fu primieramente la Mirandola fabri-
cato picciolo castello, anzi sì come una picciola contrada; intorniata però di mu-
ra, et di una fossa, come etiandio conoscere si può da quel luogo, hoggidì Citta-
della addimandato. Fu poi allargata insino al Borgo nuovo, et al fine cinto detto 
Borgo di mura, et congiunto col resto, et a terra gettato le mura, et ispianate le 
fosse, che partivano il Borgo da quella parte della Cittadella, questi anni passati. 
Et così fu fatto tutto un colpo, come hora si vede, che risulta alla forma, et gran-
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dezza di un honorevole castello, da annoverare fra i primi di questa Reggione. 
Giace egli in luogo molto ameno, et producevole di gran copia di frumento, di 
vino, et di altri frutti. Egli è il popolo di esso castello molto civile, humano, pia-
cevole, et liberale, et nel maneggiar l’arme prodo, et ardito. Ha la Rocca fortis-
sima di tal maniera, che si può riporre fra le prime d’Italia. Il castello altresì è di 
una cupa, et larga fossa cinto con due muraglie intorno, (come si può vedere). È 
stato governato esso castello (eccetto che poche volte) dall’illustre famiglia de i 
Pici, benché non ritrovo alcuna memoria di questa cosa, forse per la malignità 
de’ tempi, né anche de i successori di Manfredi, oltre di quel c’ho scritto, eccetto, 
che furono fatte due porte di Modena da Manfredi, Pici, Pij, Papazzoni, et Padel-
le, come ho detto in Modena. Dopo quella memoria, altro non ho letto di essi, 
insino all’anno 1118. nel quale Manfredi de’ Pici Podestà di Modena fece allargar 
detta città, et assediò Rubera co i Ferraresi. Più oltre, leggo nell’historie del Me-
rula, di Mario Equicola, et nelle croniche di Modena, come fu fatto Vicario di es-
sa città Francesco Pico dall’Imperad. nel 1312. che diede la signoria d’essa a Pas-
sarino Bonalcossi, il qual fece ispianar la Mirandola, et uccise detto Francesco, 
et [353v] Prendiparte, et Tomasino suoi figliuoli. Ritrovo anche nomato Barto-
lomeo detto Capitano de’ Pici, signore di essa, il quale assediato dal detto Passa-
rino, non sperando aiuto da alcuno, li diede il castello, che lo rovinò (come è 
detto) nel 1321. Fu poi ristorato nel trenta del mese d’Agosto con aiuto di Luigi 
Gonzaga Signore di Mantova. Il quale a compiacenza de i Pici, vi mandò un Vi-
cario. A cui ubbidirono molto volentieri i nobili della corte di Quarantola. Ritro-
vo altresì, che Nicolò figliuolo di Francesco sopranominato, fu capitano de’ Reg-
giani; il quale hebbe tre figliuoli, cioè Giovanni, Franceschino, et Prendiparte. 
Essendo questo ultimo capitano de i Modenesi, fu pigliato da i Bolognesi nella 
battaglia (come dicono gli Annali di Bologna) nel 1390. Lasciò costui Paolo suo 
figliuolo, huomo di grand’ingegno. A cui successero Francesco, Prendiparte, 
Spinetta, et Tomasino suoi figliuoli, nobili cavallieri. Di Tomasino rimase Gia-
ches, et Giovanni. Fu Giaches huomo molto prode nell’armi. Onde fu capitano 
de’ Fiorentini, de’ Sanesi, et di Filippo Maria Duca di Milano. Rimasero di Fran-
cesco sopranominato, Giovanni, et Francesco. Furono questi i primi Conti fatti 
della Concordia da Sigismondo Imperadore, et confermati da Federico 3. Suc-
cessero a Francesco, Giovan Francesco, et Tomasino. Costui volendo quieta-
mente passare i suoi giorni, rinunciò la parte della signoria, et tutto quel c’havea 
al suo fratello. Rimasero di Giovan Francesco, Nicolò, et Bravuso naturale. Suc-
cesse a Nicolò Giovanni, et a lui Giovan Francesco, che fece le mura intono la 
Cittadella, ove si vede così scritto in una pietra, sotto 'l ponte di detta Cittadella, 
Io. Franciscus Picus, Ioannis filius, ut caeteris virtutibus, ita hac animi magni-
tudine facile suos maiores superavit, quod Arcem hanc a nullo antea septam, 
maxima impensa sua, cocto latere cingendam curvavit, anno a Christi natali 
MCCCCLX. Cal. sextilibus. Ne fa memoria di questo eccellente signore, Corio 
nella sesta parte dell’hist. scrivendo, che nel 1462. essendo capitano de cavallieri 
sotto Sigismondo Malatesta, et essendo assaltato detto Sigismondo presso Se-
nogallia da Federico Conte di Urbino capitano di Pio Papa secondo, fu fatto pri-
gione, havendo valorosamente combattuto. Lasciò doppo sé questo signore, Ga-
leotto, Antonio Maria, et Giovanni suoi figliuoli. Furono i due primi degnissimi 
capitani di armati, et di grande auttorità appresso i signori d’Italia, et Giovanni 
fu stupore d’ingegno a tutto il mondo, come dall’opere da lui lasciate, chiara-
mente si può conoscere. Hebbe cognitione di ogni generatione di scienza, con la 
peritia delle lettere Greche, Hebree, Arabe, et Caldee. Mancò della presente vita 
in Fiorenza d’anni 33. di sua età, et da che Christo apparve al mondo 1494. et fu 
sepolto con l’habito de’ frati Predicatori, il qual pigliò per mani di frate Giero-
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nimo da Ferrara nel cimiterio di S. Marco, con gran dolore di tutti i letterati. Ne 
fa ampla memoria di tanto huomo Giovan Francesco Pico suo nepote descriven-
do la sua vita, Marsilio Ficino, Angelo Politiano, Giacomo Antiquario, Battista 
Carmelita, Filippo Beroaldo, Antonio cittadino, con molti altri nobili scrittori di 
nostra età, al qual (essendo anche in questa vita) gli scriveano molte epistole. 
Mancato Galeotto (perché di quegli altri due non rimasero figliuoli) successe 
nello stato Gio. Francesco suo figliuolo, essendo Ludovico, et Federico, di lui 
minore. Fu lunga guerra fra Ludovico, [354] et Giovan Francesco. Onde Lodovi-
co con aiuto di Ercole I. Duca di Ferrara, tenne la signoria, havendone scacciato 
Giovan Francesco. Morto Lodovico ritornò nello stato detto Giovan Francesco 
con aiuto di Giulio secondo Papa, nel 1510. scacciandone Francesca figliuola na-
turale di Giovan Giacomo Trivulcio, già moglie di Lodovico, et madre di Galeot-
to secondo, nato di Lodovico antidetto, che era fanciullo. L’anno poi del 1512. 
fatta la giornata a Ravenna fra l’essercito della lega, ove erano i soldati di Papa 
Giulio, et di Ferdinando Re d’Aragona, et di Napoli, et l’essercito di Lodovico 
duodecimo Re di Franza, rimesse nella signoria Giovan Giacomo Trivulcio 
Francesca sua figliuola. Poi scacciati d’Italia fra poco tempo i Francesi da gli 
Helvetij, et da’ Venetiani per opera di Papa Giulio, ritornò nella Mirandola Gio. 
Francesco, con autorità del Cardinale Gurgense Legato di Massimiliano Impera-
tore, et tenne la Signoria insino all’anno del 1533. nel quale del mese di Ottobre, 
una notte, entrando nella Cittadella occultamente Galeotto sopranominato con 
quaranta armati, crudelmente fu ucciso, inginocchiato davanti l’imagine del 
Crocefisso, sempre chiedendo in suo aiuto Giesu. Fu anche allora ucciso Alberto 
suo figliuolo, et incarcerata Madonna Giovanna Carasa sua consorte, con Paolo 
suo figliuolo, et Madonna Carlotta Orsina moglie di Gio. Tomaso, figliuoli de’ 
detti signori, con tutti i figliuoli. Certamente fu gran danno la perdita di tanto 
huomo a i letterati, conciofosse cosa ch’era peritissimo in ogni grado di dottrina, 
et in Greco, Hebreo, Caldeo, et Arabico, in humanità, poesia, logica, filosofia, et 
Teologia, come chiaramente dalle opere da lui scritte, vero giudicio dar si può. 
Fu questo signore di lunga statura, bianco di colore, et di faccia lunga, et naso 
Aquilino, et di occhi vivaci, eloquente, dritto nel giudicio, integerrimo di vita, 
fedele nelle promesse, catolico, et vero Christiano, conformando la sua volontà 
col voler del signore Iddio, non mai lamentandosi dell’aversità, avvenga che 
molte ne isperimentasse, onde lodava, et ringratiava Iddio nelle tribulationi. As-
sai dire potrei di tanto huomo, ma più oltra per hora non posso, essendo astret-
to a ritornare alla descrittione de i luoghi, che ci restano. Trasse di Madonna 
Giovanna tre figliuoli maschi, et quattro femine. I maschi furono Gio. Tomaso, 
Alberto, et Paolo; le femine Madonna Cecilia monacha di S. Chiara, Anna già 
consorte di Antoniotto Adorno Duce di Genova, Giulia maritata a Sigismondo 
Malatesta, già Signore di Rimini, et Beatrice data a Paolo Torello Conte di Mon-
te Chiarugolo. Fortificò Giovan Francesco molto la Rocca, la Cittadella con tutta 
la Mirandola, et fece una Isoletta vicino alla Rocca, nella quale piantò gran nu-
mero di diverse specie di alberi fruttiferi. Rimase doppo la crudele uccisione di 
tanto huomo, Giovan Tomaso, et Paolo, ma fuori dello stato. Di giovan Tomaso, 
et Carlotta Orsina sua consorte, sono usciti Virginio, et Girolamo. Di Lodovico 
fratello di detto Giovan Francesco, rimase Galeotto antidetto. Il quale havendo 
tenuto la Mirandola insino all’Anno 1548. la consegnò ad Enrico Re di Franza, 
havendoli dato alcuni redditi in Franza, et così la lasciò al detto Re (come si di-
ceva) che vi mandò Dominico d’Ariani Ferrarese, huomo di grande ingegno, et 
di non minor giustitia per Commissario. Ritornando alla promessa descrittione, 
dico, che oltra la [354v] Mirandola due miglia sopra la destra riva del fiume Sec-
chia, vedesi la Concordia castello di nuovo nome. Questa non è quella Concordia 
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da Antonino descritta nell’Itinerario, conciosia cosa, che quella era ne i Veneti, 
(hora Marca Trivigiana detta,) et questa quivi in Lombardia lungamente è stato 
governato questo castello da’ Pici signori della Mirandola, et è stato cagione di 
gran discordia, et mali. Perché essendo dentro di quello Galeotto, figliuolo di 
Lodovico, da Giovan Francesco Pico è stato travagliato, dicendo a lui appartene-
re, per esserne investito dall’Imperadore. Al fine essendo ucciso detto Giovan 
Francesco (come è dimostrato,) et essendosi insignorito l’antidetto Galeotto del-
la Mirandola, l’ha fatto ruinare nel 1534. Et hora così giace. Salendo alla via E-
milia, et sopra Modena lungo la destra riva di Panaro, otto miglia caminando, 
vedesi Spilimberto civile castello, anticamente detto Spinum Lamberti, come ho 
ritrovato nella vita di Adriano Papa primo, che quivi santissimamente passò a 
miglior vita ritornando di Franza, secondo un molto antico libro, che è nel Mo-
nasterio di Nonantula. Hanno la signoria di questo castello i nobili, et illustri 
Rangoni da Modena. Più ad alto caminando quattro miglia scorgesi Vignola, 
Neviola detta da Luitprando Levita Pavese nel secondo lib. dell’historie. Quivi 
sovente fu combattuto fra’ Bolognesi, et Modenesi, con grande uccisione 
dell’una, et l’altra parte, come narrano gli Annali di Bologna. Più oltra vi è Ma-
ranello, et passato due miglia, Marano, et nell’Apennino da 12. miglia Pazzano, 
et passato quattro, Logorzano. Quivi vicino vi è la molto stretta, et aspra via da 
passare da questo lato in Toscana, per Pistoia. Fra i monti è posto la Rocca. 
Scendendo verso la Emilia, vicino a quella sei miglia, appare Castel Nuovo, alla 
cui destra 4. miglia discosto, vi è Formigine civile castello, illustrato da Andrea 
cognominato il Formigine dalla patria, dignissimo Architettore, come si può co-
noscere dall’opere fatte da lui in Bologna, dove habita. Più ad alto vedesi Spez-
zano, et Fiorano, et nell’Apennino, Foiano, con la Torre dall’Ocche. Scendendo 
all’antidetta via, ritrovasi nel mezo di essa Marzaia picciolo castello, posto alla 
sinistra riva del fiume Secchia. Salendo lungo la riva del detto fiume, incontrasi 
in Magreda, et più in alto cinque miglia, nella Chiesa dedicata alla gloriosa Rei-
na de i Cieli Vergine Maria, detta la Madonna di Sassuolo, ove dona gran gratie 
a’ mortali Iddio per meriti della sua dolcissima madre. Discosto da questo sacra-
to tempio mezo miglio, vi è Sassuolo molto nobile castello, della illustre famiglia 
de i Pij, già Signori, et Conti di Carpi. De i quali Gilberto consegnando la parte 
della signoria, che havea in Carpi ad Ercole I. Duca di Ferrara, ne hebbe questo 
castello. Giace questo castello alle radici dell’Apennino alla sinistra riva di Sec-
chia. Sopra dell’Apennino appare Monte Zibio, sopra cui scaturisce fuori del 
sasso un liquore, che pare olio con l’acqua, che è cosa molto profittevole alle fe-
rite. Salendo cinque miglia, scorgesi Monte Baaronzono. Vedesi presso la bocca 
del Torrente Salcinio, per la quale entra nella Secchia, Dolo, et vicino al detto 
Torrente sotto l’Apennino, Pellegrino, ove è un molto aspro, et alto monte no-
minato l’Alpi di S. Pellegrino, con cui è congiunto monte Valestra, per il quale vi 
è la via da passar di Lombardia in Lunigiana, et in Toscana molto aspera. [355] 
Da Livio l’Alpi di San Pellegrino sono nominate monte Leto, et monte Valestra, 
Mons Balista, quando dice nel 41. libro. Cuius Claudius Proconsul audita rebel-
lione Ligurum, praeter eas copias, quas secum Parmae habebat, subitarijs col-
lectis militibus, exercitum ad fines Ligurum admovit. Hostes sub adventum C. 
Claudij, (a quo duce, se meminerant nuper ad Scultennam Flumen victos fuga-
tosque) locorum magis praesidio adversus infeliciter expertam vim, quam armis 
se defensuri, duos montes Letum, et Balistam caeperunt, muroque insuper am-
plexi, tardius ex agris demigrantes, oppressi ad M. et D. pervenirent. Et più in 
giù. Profecti Consules inde in diversas regiones, Petilius adversus Balistae, et 
Leti iugum, quod eos montes perpetuo dorso inter se iungit, castra habuit. Poi 
soggiunge, che fossero pigliati questi due Dorsi da i Romani. Per le parole di Li-
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vio chiaramente si può vedere essere questi due monti, quelli da lui descritti. Di 
qua da Secchia si vede poi vicino a Salcinio un altro torrente, presso cui vi è 
Carpinetto, et più in alto Vologno da Castel nuovo un miglio, et mezo discosto. 
Poi sotto Volgono appare Pietra Bisomano molto nominata, qual è un alto giogo 
di monte, a cui per un lato solamente si può salire, ove si ritrova una bella pia-
nura di tanto ambito, quanto potessero arare un par di buoi in un giorno. Egli è 
il paese intorno a questa montagna molto ameno, et fertile, et quindi a Busona 
castello s’annoverano tre miglia. Avenga che siano tutti questi luoghi montuosi, 
nondimeno sono però tutti talmente disposti, che se ne trae frumento, et anche 
altri frutti, et massimamente castagne. Passato altrettanto spatio, arrivasi a Ne-
gono castello, che confina col Parmegiano. Vedesi il circostante paese tutto pie-
no di montagne selvaggie, agiate più tosto a nodrigare animali, che da produrre 
cibi per gli uomini. Avanti caminando si dimostra Val di Senera castello non 
molto lontano da Negono, qual giace sopra un alto colle. Passato un miglio ap-
pare un castelluzzo, Ceré dell’Alpi nominato. Questa è l’ultima villa, qual confina 
con l’Apennino, col Parmigiano, et col territorio di Fivizano. Da questo lato 
dell’Apennino, esce il fiume Rialbero, qual è un de i tre fiumi, che danno princi-
pio al fiume Secchia; quivi si pescano buoni pesci, et massimamente buone 
Trutte. Appare poi Aquario castello, che confina col Modonese ove sono i bagni 
tanto nominati d’Aquario. Rivoltandosi poi al Meriggio, dopo tre miglia si arriva 
a Menatio castello, posto sopra un alto giogo di monte vicino all’Apenino. Egli è 
discosto tre miglia da Piolo castello, di cui hora è signore Bartolomeo Bruciato. 
S’arriva (fatto un miglio però) a Lingonchio, villa posta presso l’Apennino. Da 
due lati di questa villa correno due fiumi, cioè l’Ozola, et Rossendola, ove si ri-
trovano buoni pesci, et maggiormente Trutte, ma non però molto grosse. Questi 
due fiumi insieme con Rialbero, danno principio al fiume Secchia. Escono di 
questi paesi uomini forti, et gagliardi, i quali non temono di combattere co i fe-
rocissimi Orsi, come sovente l’isperientia l’ha dimostrato. L’aria di questo paese 
è molto salubre, et per ciò lungamente vi viveno gli uomini, et molto sanamente. 
Produce ancor questo paese uomini di alto, et nobile ingegno; et fra gli altri che 
ha produtto, della casa Baccia, fu gli anni passati Lodovico dell’ordine de i Mi-
nori facondo predicatore, et huomo di buona religione ornato, sopra la cui se-
poltura, secondo che si narra, nacquero i fiori, segno di sua [355v] religiosa vita. 
Ora dà gran nome ad essa Patria, et a detta casa Baccia Pietro eccellente dottore 
di legge, qual tratta tutte le cose in Roma del Cardinale di Cese. Pur di detta casa 
è Paolo Antonio, et Giovan Antonio dignissimi Causidici, molto pratici nelle cose 
da trattare. Altri assai uomini di grand’ingegno, et di grande isperienza nel ma-
neggiar le cose, ha havuto questo paese, che li lascio ad altri a rammentargli. Po-
scia più avanti ritrovansi gli alti gioghi dell’Apennino, ove scorgonsi montagne 
di tant’altezza, cioè Cusina, Albagnana, et Caval Bianco, che da quelle si scopre 
gran parte d’Italia con amendui i Mari, cioè il Supero, et Infero, o vogliamo dire 
il Tirreno et Adriatico. Scendendo poi giù alla pianura, et passando Secchia, et 
salendo alla destra riva di esso fiume ritrovasi il nobile castello di Carpi. Vuole 
Rafael Volater. nella sua Geografia, che fossero quivi i campi Nacri (come avanti 
dissi,) ma io sono d’altra opinione, cioè, che fossero detti Campi, ove ho dimo-
strato, et che quivi fosse Accera descritta da Strabone in questi luoghi. Lungo 
tempo ha tenuto la Signoria di questo nobile castello, la Illustre famiglia de i Pij, 
de i figliuoli di Manfredi, et di Euride, com’ho dimostrato. De i quali è il primo 
nominato da gli scrittori, che signoreggiasse quivi, Manfredi figliuolo di Federi-
co di detti Pij. Il quale havendo scacciato i Tosabelli (che l’haveano tolto da essi 
Pij,) se n’insignorì nel 1310. nella vigilia de l’Ascensione del Signore, secondo le 
croniche di Modena. Fu questo signore huomo saggio, et prode nell’armi. Et per 



 608 

ciò fu fatto Vicario di Modena con Guido de’ Pij della corte di Quarantola, 
dall’Imperadore nel 1330. et cominciò a governar la città a i 10. di Marzo. A cui 
fu dato il mero, et misto Imperio con ogni podestà, et Balia di Carpo, et d’ogni 
giuriditione co i Pascoli di Gemignola; et a Guido donato per tutto 'l tempo di 
sua vita, il reddito delle Paludi, et del Molino del commune, con la guardia de’ 
soldati di Spilimberto. Dierono costoro, (dopo la partita del Re Boemo) Modena 
ad Opizzone da Este Marchese di Ferrara, reservandosi però Carpi con altri ca-
stelli, nel 1331. overo nel 36. (secondo Corio.) Ne fa memoria etiandio di detti 
Manfredi Biondo nel principio del 10. lib. dell’histo. Seguitò poi Calasso nella si-
gnoria di Carpi nel 1354. huomo molto isperto nell’armi, che fu Capitano de i 
soldati Bolognesi. A cui successe Marsilio suo figliuolo molto nobil cavaliere, 
con Alberto suo fratello. I quali giurarono fedeltà alla Chiesa Romana nelle mani 
del Card. di S. Angelo Legato di Bologna, nel 1375. in Bologna. Pigliò poi la si-
gnoria (mancato quello) huomo molto perito nel maneggiar l’armi. Et per tanto 
fu fatto Capitano di soldati da Giovan Galeazzo Visconte I. Duca di Milano, nel 
1401. Et parimente fu eletto Capitano de’ Milanesi, dopo la morte del Duca Fi-
lippo. Ne’ nostri giorni Gilberto fu fatto Capitano da i Bolognesi. Il quale scac-
ciato da Carpo da i suoi cugini, diede ogni giuridittione, c’havea in Carpi ad Er-
cole I. Duca di Ferrara, et egli li diede Sassuolo con altre cose. Et così Ercole pi-
gliò la tenuta della parte di Carpi, che apparteneva a Gilberto. Lasciò dopo sé al-
quanti figliuoli di Leonora figliuola di Giovanni 2. Bentivoglio, et fra gli altri 
Gieronimo, et Marco. Il quale in Ferrara l’anno 1544. passò di questa vita. Suc-
cesse nell’altra parte della Signoria di Carpi, Alberto 2. huomo dotto, et di gran 
riputatione presso i principi della [356] Christianità. Conciò fosse cosa che fu 
appresso di Giulio II. Papa, et Leone X. lungo tempo oratore di Massimiliano 
Imperadore, et poi di Francesco I. Re di Francia presso Clemente VII. Al fine es-
sendo dato la sua parte ad Alfonso Duca di Ferrara da Carlo V. Imperadore pas-
sò in Francia a Francesco Re, et abbandonò questa vita in Parigi nel 1531. di Ge-
naro. Fu (secondo è detto) huomo molto saggio, et litterato, come dall’opere da 
lui lasciate, conoscere si può. Et così rimase priva la famiglia illustre de i Pij del-
la signoria da Carpi, ove molti anni con gran felicità havea signoreggiato. Rima-
se Lionello fratello d’Alberto, che a lui successe nella Signoria di Medula, et di 
Sarsina, avanti donate ad Alberto, da Lione X. Papa, et nel governo di Bertinore. 
Egli è questo signore huomo di grande ingegno, et pieno d’humanità. Onde lun-
go tempo con gran prudentia ha governato la Romagna, et la città di Ancona. Ha 
havute due mogli, della prima ne trasse Rodolfo, et Traiano. Il primo fu fatto 
Vescovo di Faenza, et poi per le sue eccellenti virtuti, et ottima dottrina nel 1537. 
fu fatto Cardinale della Chiesa Romana da Paolo terzo Papa. Assai lodare potrei 
tanto huomo, come merita, ma perché hora vive, non voglio esser notato di adu-
latione. Traiano essendo alla caccia incontrandosi in una Serpe, che li venne 
contra col capo dritto, et con la bocca aperta vibrando la lingua con 
grand’ardire, senza paura istraendo l’arma, c’havea al fianco, gli andò animosa-
mente contra, et volendola investire et uccidere, fu cominciata una gran zuffa fra 
essi, alfine dopo lunga battaglia pur li tagliò il capo. Il che fatto dopo poco morì. 
Dell’altra donna, insino ad hora, ha havuto Constantino, et Manfredi. Il primo 
passò di questa vita i giorni passati con mestitia non solamente de i parenti, ma 
di tutti i popoli al padre soggetti, per le sue buone qualità, ognuno sperando che 
dovesse riuscire un tal huomo che dovesse mantenere la riputatione della sua 
famiglia. Assai altri illustri huomini sono usciti di questa nobilissima famiglia 
(secondo che a me è stato riportato) ma per non havere certa cognitione li pas-
serò. Ritrovasi poi Nuovi, già fortissima Rocca. Delle cose fatte quivi assai ne ho 
scritto nelle Efemeridi latine, conciò fosse cosa, che essendo pigliata da Alfonso 
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Duca di Ferrara fu ricoverata di poi da Lionello sopranominato; al fine per asse-
dio rihavuta da Ercole 2. Duca di Ferrara, egli la fece roinare insino a i fonda-
menti questi anni passati. Vedesi fra il luogo ov’era detta Rocca, Carpi, et Sec-
chia, la Fossa Papazzina di lunghezza di sei miglia, fatta da i Papazzoni. Poi fra 
Secchia, et Lenza fiumi, si trova Correggio molto civile, et honorevole castello et 
di nuovo nome, come scrive il Volaterrano, avvenga ch’alcuni vogliono che siano 
gli habitatori di esso, quelli da Pli. nominati Reggiati, nell’ottava Regione 
d’Italia. Tiene la Signoria di questo castello l’Illustre famiglia da Correggio, che 
già fu molto grande in Parma come dimostrerò. Io non so se questo luogo hab-
bia tratto il nome da detta famiglia, o detta famiglia da esso. Ne’ nostri giorni 
hanno illustrato tanto questo castello quanto essa famiglia, Borso, et Nicolò 
uomini magnifici, et di molta riputatione appresso i Signori d’Italia, et massi-
mamente appresso Ercole da Este primo Duca di Ferrara. Dà gran nome hora a 
questo castello Rinaldo Corso celeberrimo dottore, et huomo di grand’ingegno, 
qual è ornamento della lingua [356v] volgare, et ben istrutto nelle lettere huma-
ne, et ha comentato molto dottamente alquante opere della signora Vittoria Co-
lonna, con altre opere. Sforzasi Anselmo Giaccarelli di far nominare questa sua 
patria facendo fabricare belli edifici in Bologna (ove dimora,) et havendo drizza-
to la stamparia d’eleganti caratteri di lettere, per la quale ha meritato d’essere 
stipendiato dal Senato Bolognese, et annoverato fra i cittadini. Vedesi etiandio 
in questo tratto, ove entra il torrente Crustulo nella Fossa Tarano, Reggiolo, pic-
ciolo castello. Scende il Crustulo dall’Apennino, et passa da Reggio, et quivi 
sbocca. Passa la detta fossa della contrada da Suzzara, et mette poi fine nel Po 
presso a Belforte. Ritrovasi etiandio in questo paese Gonzaga contrada, ove è un 
superbo Palagio de i signori di Mantoa. Et credo che da loro Gonzaga fosse no-
minata. Vedesi poi il magnifico, et sontuoso monasterio di S. Benedetto di Podo-
lirono fatto da Bonifacio padre della Illustrissima Contessa Matilda (come dice 
Mario Ecquicola,) et fu aggrandito, et riccamente dotato dalla detta Contessa; 
avvenga che dica Biondo, et Platina che fosse edificato dalla detta Contessa; Io 
credo che intendano costoro per la edificatione l’ampliatione, et per la dote tan-
to grossa consignata da lei a quello. Sarebbe qui da correggere un grand’errore 
d’alcuni, i quali dicono che fosse cominciato questo Monastero da Tedaldo pa-
dre dell’antidetta Contessa, et finito dalla figliuola; conciosia cosa che tutti 
gl’historici dicano, che Matilda fosse figliuola di Bonifacio figliuolo di Tedaldo 
Conte di Canossa, et non di detto Tedaldo, et ciò dimostra Platina nella vita di 
Benedetto decimo, Benvenuto da Imola sopra di Dante, Bernardino Corio ne’ 
tempi di Enrico quarto, Mario Ecquicola nel 1. libro de i signori Gonzaghi, et 
molti altri scrittori. Questo è un nobile, bello, grande, et ricco Monastero, ove 
habitano oltre di cento Monachi di S. Benedetto. Nella cui Chiesa giace detta 
Contessa Matilda in un sepolcro di marmo, la quale morì nel 1115. Et sopra detto 
sepolcro vi fu posto questi due versi. 

Stirpe, opibus, forma, gestis, et nomine quondam 
Inclyta Matildis hic iacet, astra tenens. 

Seguitando lungo il Po, et passato la bocca della Fossa Trassinara, nominata 
da Peregrino Prisciano nell’antichitati di Ferrara Fossa Tarano (come ho dimo-
strato di sopra) vedesi la contrada Luzzara, et poi Guastalla sopra la riva del Po, 
da i litterali detto Guard stallum, ove furono fatti due Generali Concilij della 
Chiesa, uno da Urbano secondo, et altro da Pasquale secondo, amendue Ponte-
fici Romani, come dimostra Biondo nel 14. li. dell’histo. et Platina nelle vite di 
detti Pontefici. Et dicono che nel 2. Concilio furono assolti il Vescovo di Piacen-
za, di Parma, di Reggio, di Modena, et di Bologna dalla soggettione 
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dell’Arcivescovo di Ravenna, perché era stata ribella la Chiesa di Ravenna alla 
Chiesa Romana. Il che dapoi non fu osservato, anzi fu rivocato per altri Pontefi-
ci, come appareno nell’histo. Ravennate, et nell’Archivo di essa Chiesa, et per li 
monumenti di Giovan Pietro Feretto Vescovo Milense, descrittore de gli Annali 
della patria sua, et di essa magna Chiesa. Egli è verisimile che per detti due Con-
cilij fatti quivi, devesse esser maggiore, et più honorevole luogo questo allhora, 
che non è al presente. Potrebbe esser [357] che fosse stato ruinato detto luogo, 
et poi edificato questo che hora si vede di minor grandezza dell’altro, come e-
tiandio dice Biondo. È stato molto tempo sotto la Signoria della magnifica fami-
glia de i Torelli. Più oltra caminando lunga la riva del Po ritrovasi Brescello, Bri-
xillum detto da Pli. nell’ottava Regione, et da Cornelio Tacito nel 17. lib. 
dell’hist. et da Tolo. et da Antonino nell’Itinerario Brixellum. Fu già città, come 
attestano i privilegi della Chiesa di Ravenna, et quello di Gregorio I. qual me 
mostrò Giovan Petro Feretto Vescovo sopranominato. N’è fatto molte volte me-
moria di questo luogo nell’hist. de i Longobardi da Paolo Diacono, et massima-
mente nel 3. lib. delle guerre de i Longobardi, et nel 18. de i gesti de 
gl’Imperadori, ove dimostra che fosse ruvinato da Antari Re di detti Longobardi, 
havendolo pigliato per forza, essendovi posto per guardia Orotulfo Duca di quel-
lo ch’era fuggito a Ravenna, lasciando il luogo fornito. Ne fa altresì memoria di 
questa roina Biondo nell’8. lib. Essendo poi alquanto fortificato con argini da i 
Longobardi, nella medesima guerra, fu ricoverato da i soldati dell’essarco di Ra-
venna, et bruciato, et totalmente insino a i fondamenti ruinato. Così scrive 
Biondo nel detto libro. Più oltra vi sono le foci del fiume Lenza, il qual nomina 
Plin. nel 15. c. del 3. lib. Anitia, o sia Nitia, secondo altri libri. Scende questo 
fiume dall’Apennino, et parte la via Emilia in due parti, le quali congiunge un 
ponte di pietra cotta, et correndo giù mette capo nel Po quivi. Salendo lungo la 
sinistra riva di questo fiume appar Tanedo, detto Tanetum da Tolomeo, et da 
Antonino, et da altri scrittori. Et sono annoverati i Tanetani da Plinio nell’ottava 
Regione. Sovente ne fa memoria Livio di questo luogo, et tra gli altri nel 21. li-
bro, ove dice, che fu mandato il maestrato di tre huomini a condurre le colonie. 
Et non parendo esser sicuri dentro di Piacenza; passarono a Modena, e furono 
mal trattati, et ingiuriati i Legati mandati a i Boij. Et fu assediata Modena fin-
gendo di trattare la pace. Onde furono fatti prigioni da i Galli quelli che erano 
stati mandati a trattare la pace. Et Lucio Manlio Capitano de’ Romani, condusse 
a Modena gran compagnia d’armati, et furono uccisi nelle selve ch’erano intorno 
Modena da 800. Boij, da i Romani, fuggendo gli altri a Tanedo. Soggiunge e-
tiandio nel detto libro che fosse Tanedo castel de i Boij, quando dice. Fatta la 
strage de i Boij da i Romani nelle selve di Modena, si ritirarono i Boij a Tanedo 
contrada vicino al Po. Vero è, che par sia nominato Canetum, et non Tanetum 
questo luogo, secondo però la correttione d’Erasmo, che si vede in quel Livio 
nuovamente stampato in Basilea del 1531. Il Volaterrano nel 4. lib. della sua Ge-
ografia, dice che fosse questo Tanedo, ove ora è quel luogo addimandato Cane-
do. Io non intendo il Volaterrano, conciosia cosa che se lui parla di Canedo, ch’è 
nel Cremonese assai s’inganna, perché il luogo del qual parla Livio era quivi di 
qua del Po, et ne’ Boij, ov’è riposto disopra, et quel ch’è nel Cremonese è di là 
dal Po, et ne’ Cenomani. Perché i Boij in quei luoghi non passavano il Po. Ora si 
nomina questo luogo Tanedo, et non Canedo. Vogliono alcuni, et massimamente 
Biondo nell’historie, che fosse ucciso quivi Totila da 10000. Longobardi condot-
ti nell’Italia da Narsete Eunuco Capitano di Giustiniano Imperadore, et pari-
mente Bucellino Francese Capitano del Re di Mezze. [357v] Ma in vero questi 
tali grandemente s’ingannano, imperò che fu ucciso Bucellino presso Capua, se-
condo Agathio nel secondo libro delle guerre de i Gotti, et Totila vicino a Caglio, 
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come scrive Procopio nel 3. libr. delle guerre de i Gotti, et anche sopra ho dimo-
strato. Io non so dove questi tali habbiano ritrovato queste cose, totalmente con-
trarie a quel che dicono quei tanto apprezzati Auttori. Quivi a Tanedo fu ritrova-
to ne’ tempi di Plinio un huomo di 120. anni in età, com’egli scrive. Fu ruinato 
questo castello insino a i fondamenti da Clefi Re de i Longobardi, per essergli di-
subbidienti gli habitatori, assediando Pavia Albonio. Così dice Paolo Diacono 
con Biondo nell’8. lib. dell’hist. Vero è, che poi fu rifatto a simiglianza di contra-
da, come hora si vede. Quivi (anzi dirò meglio) al fiume Lenza terminavano i 
Boij, che cominciavano al fiume Rubicone, secondo che è stato narrato. Salendo 
lungo la sinistra riva di Lenza appare Montecchio, et nel mezo Bagnuolo, Novi-
lara, S. Martino; alla destra di Secchia, Campo Gaiano, et Solera; di riscontro di 
Montecchio, evvi monte Chiarugulo, mons Ceritus, et mons Cheruculus da i la-
tini nominato. Tenea la signoria di questo civil castello Paolo Torello, che passò 
di questa vita nel 1544. qual havea per sua consorte Beatrice figliuola già del let-
teratissimo Sig. Giovan Francesco Pico della Mirandola. Poscia seguitando pur 
la destra riva di Secchia nella via Emilia si scopre Rubiera fortissimo castello da 
i latini Herberia dimandato, di cui dice Sebastiano Corrado Reggiano huomo 
letterato in una sua Epistola, che secondo alcuni fu edificato da i Boiardi, et se-
condo altri da i Rubei, o siano Rossi di Parma, et che fu nominato da alcuni Ru-
biera, come Riviera per esser fabricato alla riva del fiume Secchia, et che non 
mancano altri di dire, che aquistasse tal nome da i Rubi, o siano spini, per es-
serne quivi gran copia, avanti che fosse esso castello edificato. Sarà però in arbi-
trio del Lettore di credere quello parerà a lui più verisimile. Fu consegnato que-
sto castello ad Egidio Carila Cardinale, Legato d’Italia per la Chiesa Romana, da 
Lionardo Boiardo nel 1371. così dice Corio nelle sue historie. Non ritrovo in qual 
modo pervenisse alle mani de’ Signori di Ferrara, i quali lungo tempo l’hanno 
posseduto, insino che Giulio Papa Secondo pigliò Reggio. Et così perseverò sotto 
la chiesa insino all’anno del 1523. che lo ripigliò Alfonso da Este Duca di Ferra-
ra, essendo morto Adriano sesto Papa. Onde talmente detto Duca il fortificò poi, 
che si può annoverare fra i forti castelli d’Italia. Diede gran fama a questo castel-
lo Antonio detto Codro con la peritia di lettere grece, et latine, come ne fanno 
fede le opere da lui lasciate, tanto in versi, quanto in oratione soluta. Disse Vale 
a i mortali nella città di Bologna d’anni 70. di sua età già alquanti anni fa, et fu 
sepolto nel Chiostro di S. Salvatore, nella Sepoltura da lui apparecchiata con tal 
inscrittione. Codrus eram. La cui vita elegantemente scrisse Bartolomeo Bian-
chino. Fra questo castello, et Marzaia (di cui avanti scrissi) partisce la via Emilia 
il fiume Secchia, sopra il quale era già un bel ponte di mattoni cotti, che con-
giungeva amendue le rive insieme. Ma hora è rovinato, avvenga che si veggono 
alquanti piloni, et archi di quello. Ella è volgata fama, che fosse fatto detto pon-
te, con molti altri sopra i fiumi della via Emilia, et altresì della Flaminia, dalla 
Contessa Matilda. De i quali anche [358] hoggidì in più luoghi appaiono i vestigi 
di quelli, che giacciono ruinati, tanto per avaritia de gli habitatori, quanto per 
loro negligenza. Caminando lungo detta via Emilia, et lasciando per hora la de-
stra riva di Secchia, di cui poi io parlerò, ritrovasi la città di Reggio Lepido a 
man sinistra del fiume Crustulo, che scende dall’Apennino, et sbocca nella fossa 
Tarano, com’è detto. Questa città di Reggio è nominata Regium Lepidi da Stra-
bone nel 5. libro, et parimente da Corn. Tacito nel 17. lib. dell’historie, quando 
dice. Die quo Biberiaci certabatur, Avem inusitata specie apud Regium Lepidum 
cerebri vico consedisse, incolae memorant: Nec deinde coetu hominum, aut cir-
cumvolatu alituum territam pulsamve donec Otho seipsum interficeret, tum a-
blatam ex oculis. Similmente la nomina Cicerone nel 12. lib. dell’Epistole Fami-
liari, scrivendo a Cassio così nella quinta epistola. Praeter Bononiam, Regium 
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Lepidi, et Parmam, totam Galliam tenebamus studiosissimam Reipublicae, tuos 
etiam clientes Transpadanos mirifice coniunctos cum causa habebamus. Erat 
firmissimus Senatus, exceptis Consulibus. Ex quibus unus L. Caesar firmus est, 
et rectus, Servij Sulpitij morte, magnum praesidium amisimus. Etiandio Anto-
nino parla di Reggio nell’Itinerario, dicendo esser discosto da Brescello 11. mi-
glia. Vero è, che Tolomeo la nomina Regium Lepidi Colonia. Da chi fosse edifi-
cata questa città, sono diverse openioni. Imperò che alcuni vogliono, et fra gli al-
tri Biondo, et il Perotto, che l’havesse suo edificatore M. Lepido, uno de i tre 
huomini, che partirono fra sé la signoria de i Romani. Altri dicono, che la fu edi-
ficata da Breno Re de i Galli, che scese nell’Italia con gran moltitudine di com-
battenti, come dimostra Livio. Et confermano questa opinione col nome di una 
porta d’esso dal volgo Brena nominata. Non mancano altri di costantemente af-
fermare, che la fosse fatta ne’ tempi antichissimi, avanti M. Lepido sopranomi-
nato, ma che da lui la fu dedutta colonia, come par accennare Tolomeo nomi-
nandola Reggio di Lepido colonia. Altri altrimenti dicono, che sarei lungo in 
narrar le loro fantasie. Sarei io d’opinione, che fosse stato fabricato Reggio pri-
mieramente da i Toscani, quali passando di qua dall’Apennino (come dinota Li-
vio nel 5. secondo che altre fiate ho detto) edificarono tante città, quanto erano i 
capi loro di là, et che poi scendendo i Galli nell'Italia, havendo scacciati quei To-
scani ch'erano di là dal Po, passando di qua ne scacciassero questi altri (secondo 
che dice Livio, et Polibio) et scacciati i Toscani habitassero in quei luoghi, ove 
habitavano detti Toscani, com’haveano fatto di là dal Po. E ciò creder me lo fa 
Pli. che dice nel 3. che fosse Bologna principessa delle città Toscane di qua 
dall’Apennino, in quei tempi dimandata Felsina: et anche perché è posto Reggio 
nella Bianora, talmente dimandata questa Regione da Ocno Bianoro capitano 
de’ Toscani, come avanti ho dimostrato. Poscia scacciati da questi luoghi i Galli 
Boij, ove assai tempo erano dimorati, da i Romani, furono condotti in essi nuovi 
habitatori, sì come in Modena, Parma, Piacenza, et altri luoghi, et parimente in 
Reggio, come si può in parte conoscere da Livio nel 35. lib. Il qual dice, che ha-
vendo condotti nuovi habitatori a Parma, et Modena, M. Emilio Lepido, T. Epu-
tio Caro, et L. Quiritio Crispino, ne posero 2000. nel territorio de’ Boij fra Par-
ma, et Modena. Et facilmente si può [358v] dedurre, che li mettessero in Reggio, 
et che fosse poi nominato Reggio di Lepido dal detto, da cui d’anni 5. avanti, es-
sendo Consolo, havea fatto rassettare la via Emilia, che fu l’anno 567. da che fu 
quadrata Roma da Romolo, nel 2. anno della 40. Olimpiade, avanti 
l’avenimento del nostro Servator Giesu Christo 180. Così crederei. Ma che fosse 
fatto o dedutto colonia da M. Lepido del Triumvirato, non lo posso capire, at-
tendendo alle parole di Cicerone avanti descritte, ch’era in que’ tempi; et pari-
mente considerando quel che scrive Strabone nel 5. libr. dimostrando, che fosse 
ne’ suoi giorni di tal riputatione, che era annoverato fra le prime città della Gal-
lia Cisalpina, così. Hac tempestate eximiae dignitatis trans Padum est Mediola-
num civitas, quodammodo Alpibus finitima, et propinqua: Verona est amplis-
sima, et haec civitas, his inferior et Brixia, et Mantua, et Regium, et Comum. Et 
che parli di questo Reggio, chiaramente lo dimostra, perché scrive delle città 
della Gallia Cisalpina, com’è detto. Onde se la fosse stata fatta, overo condotti ivi 
nuovi habitatori da M. Lepido antidetto, non sarebbe stato possibile, che in così 
poco tempo fosse tanto accresciuta, che la si dovesse annoverar fra le prime città 
di detta Gallia. Imperò che Strabone fiorì sotto Ottavio, che fu uno di quelli tre 
huomini, che si partirono la Monarchia, come dissi. Da chi la fosse poi talmente 
mal trattata, perché poca memoria di quella si ritrova da quella fatta da Cicero-
ne, et da Strab. insino che furono scacciati i Longobardi d’Italia, non ho potuto 
ritrovare, avvenga che ritrovo nell’ottava Epistola di Sant’Ambrogio essere an-
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noverato fra alquanti luoghi mezi ruinati, come ho dimostrato, scrivendo di Mo-
dena, ove dice haver veduto meza disfatta Quaderna, Bologna, Modena, Reggio, 
Brescello, et Piacenza. Ben è vero, che Biondo, con alcuni altri, non havendo ve-
duto la detta Epistola, dice non ritrovarsi memoria di Reggio, né di Modena dal 
tempo del Triumvirato insino alla presentatione dell’Essarcato di Ravenna al 
Pontefice Ro. da Carlo Magno. Pur io ritrovo nelle croniche di Bologna in quei 
tempi, che Sant’Ambrogio era in questa vita, et etiandio doppo lui alquanti anni, 
fossero i Reggiani in lega co i Bolognesi, avvenga che non fossero di gran pos-
sanza, sì come si ritrovavano anche i Bolognesi, et Modenesi, per haver patite di 
molte gran ruine, cioè Bolognesi da Teodosio primo; ma de i Modenesi, et Reg-
giani non lo ritrovo. Dipoi passando i Gotti adirati con Alarico loro Re per anda-
re a Roma, come ho scritto in Modena, tutti i luoghi della via Emilia guastarono, 
per isfogare lo sdegno conceputo per l’oltraggio fattogli da Saule Giudeo a Po-
lenza. Et così giacquero queste città alquanto tempo quasi rovinate, essendo 
fuggiti i cittadini a i luoghi sicuri, insino che furono vinti, et scacciati d’Italia i 
Longobardi da Carlo Magno, che fu circa l’anno 800. dalla natività del Signore. 
Et per tanto non è meraviglia se la sua memoria non si ritrova nelle historie de i 
Gotti, et meno de i Longobardi, essendo abbandonato da i suoi cittadini. Poscia 
scacciati i Longobardi d’Italia da Carlo Magno, ritornando di mano in mano i 
cittadini alla desolata città, et cominciandola a ristorare nell’anno 1314. fu in-
torniata di mura, come scrive Bernardino Corio nelle sue historie. Assai mi sono 
meravigliato leggendo le croniche di questa città non haver ritrovato cosa alcuna 
della sua ruina, né anche della ristoratione. Hora [359] basterà questo quanto 
alla edificatione, et ristoratione d’essa. Dice Biondo nella sua Italia scrivere 
Frontino, che fosse grandemente castigata quella legione di soldati c’havea rui-
nato Reggio Lepido, senza saputa del loro Capitano Romano. Onde ne furono 
d’essi uccisi da 4. mila, essendo ordinato dal Senato Consulto, che non fosse ad 
alcuno lecito di sepelirgli, et meno di piangerli. Mi maraviglio molto di Biondo, 
che narra che questa cosa fosse fatta dal Senato per la ruina di questo Reggio, 
conciò fosse cosa che non fu fatta per esso, ma per la ruina di Reggio Giulio de i 
Brutij, hora Calabria dimandata, come io scrissi ivi con autorità di Livio nel 12. 
lib. et di Polibio nel 1. Nominansi gli habitatori di questa città Regienses a diffe-
renza de gli habitatori di Reggio Giulio detti Rhegini. È questa città molto civile, 
nobile, et piena di popolo, et abbondante delle cose necessarie al vivere 
dell’huomo, et ha buono, et fertile territorio, che abbondantemente produce 
frumento, fava, orzo, et altre biade, con buon vino bianco, et vermiglio. Vi è sana 
aria, et come dirò, Regia. Dalla quale vuole il Perotto che ella traesse il nome di 
Reggio. Di cui dice Faccio nel 4. Canto del 3. lib. Dittamondo. 

E sopra il chiostro passato la Lenza 
Vedemmo la città dove Prospero giace, 
Che fu al mondo gran lume di scienza. 

Ella ha havuto diverse signorie, secondo la diversità de i tempi, secondo il ri-
porto delle Croniche. Imperò che alcuna volta si è da se stessa governata in li-
bertà, secondo il costume dell’altre città d’Italia, et altre volte è stata governata 
da altri. Onde ritrovo, che essendo mancato il loro governo popolare, pigliarono 
il primato di essa i Conti di Canossa nel mille ducento ottantasei, secondo Corio 
nella seconda parte dell’historie. Et poi scacciati detti Conti da alcuni nobili del-
la città, intromettendosi i Bolognesi, furono ritornati al primo grado. Ma dispe-
randosi di potersi mantenere in quello, nel 1289. overo 92. secondo altre Croni-
che, la diedero ad Obizzo da Este Marchese di Ferrara. Et per questo ritornò a 
Reggio Roberto Fogliano, che era stato scacciato da Orlandino di Canossa. Et 
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nel mille trecento ventisei se ne insignorì la Chiesa Romana, essendole data dalli 
cittadini, et due anni gli diede obbedienza. Nel qual tempo furono uccisi dui Go-
vernatori postivi dal Papa l’un doppo l’altro, cioè Angelo da S. Lupidio, di cui gli 
capi delli ucciditori, furono Giovanni Manfredi, et Giovanni Rizzolo da Foiano, 
del mese di Giugno per uno sdegno, l’altro fu ammazzato al primo d’Agosto, da 
Marsilio de i Rossi, da Azzo da Corregio, da Nicolò Manfredi, et da Gilberto da 
Foiano. Poscia nel 1331. la fu sotto il governo di Giovanni Re di Boemia, et nel 
33. essendo partito detto Re entrando i Fogliani nella città, uccisero tanti quanti 
ne poterono ritrovare de i Manfredi, insignorendosi d’essa. Considerando poi 
non potersi mantenere in tal tirannia, la venderono a Mastino della Scala. Egli è 
vero, che innanzi che Mastino pigliasse la possessioe di essa vi venne Lodovico 
Gonzaga, et di quella se ne insignorì. Il quale nel 39. vi fece fare una Rocca pres-
so la porta di San Nazario. Dipoi nel 59. pigliò la signoria Feltrino Gonzaga con i 
figliuoli, contra il voler del fratello. Del che adirato lo scancellò della [359v] fa-
miglia de i Gonzaghi, privandolo di tutti gli honori, et privilegi della casa Gonza-
ga. Poscia morto Feltrino (parendo a Guido suo figliuolo di non potersi mante-
nere nello stato, nel 1370. la vendé a Bernabò Visconte signore di Milano per 
60000. ducati d’oro. Onde ella rimase sotto la signoria de’ Visconti insino alla 
morte di Giovan Galeazzo primo Duca di Milano, che fu nel 1402. nel qual tem-
po, come scrive Biondo, S. Antonino, Platina nella vita di Bonifacio 9. Papa, Co-
rio, Sabellico nel 9. libro della nona Enneade, con molt’altri scrittori, drizzando 
il Capo molti Tiranni pigliaro la signoria di molte città, et luoghi del Ducato di 
Milano, come altrove dimostrerò; et tra gli altri Ottobone 3. qual pigliò Parma, 
havendo ucciso i Rossi, et parimente s’insignorì di Reggio, avvenga che non ri-
trovo il modo, col quale facesse questo: et tenne la signoria di esse insino al 
1409. nel qual fu ucciso da Sforza di Cotignola, a suasione di Nicolò II. da Este 
Marchese di Ferrara secondo Biondo, Platina, Corio, et Sabellico. Ucciso Otto, 
pigliò la signoria di Reggio detto Nicolò, et rimase poi soggetto a gli Estensi in-
sino all’anno 1512. che fu tolto da Giulio II. Papa, et Alfonso Duca di Ferrara. Et 
diede obedientia alla Chiesa insino all’anno del 1523. a Giulio II. Lione X. et A-
driano VI. Pontefici Romani. Nel qual tempo, cioè nel 17. fu ucciso da i Bebij 
Giovanni Gozadini Bolognese Protonotario Apostolico, huomo letterato, et mol-
to pratico ne’ governi, essendo Governadore d’essa, nella Chiesa maggiore nella 
elevatione del sacratissimo corpo del nostro Servatore Giesù Christo, presente il 
popolo. Et avvenga che fosse fatto tanto sacrilegio, rimase però la città sotto la 
Chiesa insino alla morte di Adriano VI. come è detto. Onde essendo lui passato 
di questa vita nel 23. passò Alfonso Duca sopranominato a Reggio con mille fan-
ti, et 200. cavalli leggieri, et con altrettanti di grave armatura, et con 16. canoni 
d’artegliarie, et l’assediò. Il che vedendo i cittadini, et non sperando soccorso da 
alcuno, a lui si dierono. Il quale molto lietamente li ricevé, sì come suoi. Et così 
da quel tempo in qua sotto di lui, et di Ercole secondo suo figliuolo insino ad ho-
ra con gran pace, et quiete hanno passati i suoi giorni, et hora li passano, essen-
do sopite, et mandate in oblio le fattioni, et discordie civili, avanti cominciate, 
havendo cominciato il popolo ad esperimentare le acerbe frutta, che quelle pro-
ducono. Hanno illustrato, et dato fama a questa città molti degni ingegni, fra i 
quali fu S. Massimo Vescovo, huomo letterato, et buono, le cui sante reliquie ri-
posano a Vinegia. Fu Vescovo d’essa S. Prospero d’Aquitania, non meno dotto 
che santo. Diedero gran nome ad essa Guido di Sugara, Filippo Casolo, con Gia-
como Colombo tutti tre eccellenti dottori di legge, con Carlo Rovino. Il quale 
lungo tempo lesse in Bologna col stipendio di 1200. ducati d’oro, ove passò a 
miglior vita nel 1530. lasciando gran desiderio di sé a i mortali. Le opere da lui 
lasciate dimostrano di quanta dottrina fosse egli ornato. A lui rimase Antonio 
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suo figliuolo, giovane d’elegante ingegno, et di buoni costumi ornato, il quale 
malvagiamente fu ucciso, et poi sepolto col suo padre a S. Giovanni in monte in 
Bologna. Anche sono d’annoverare fra gli huomini illustri di questa città Giovan 
Francesco Belio egregio dottore, Antonio Carrafo ben letterato, con Bartolomeo 
Croto dignissimo poeta molto apprezzato da Paolo 3. Papa. Dà gran fama hora a 
questa [360] Città Giulio Scarlatino, huomo saggio, et molto letterato, havendo 
non solamente la peritia delle leggi, ma ancora di molt’altre scienze, il quale fu 
uno de’ primi dottori fra i cinque della Rota, eletto dal Senato Bolognese. Ove 
talmente così nel render ragione, come nella podestaria si diportò, che da tutti 
meritamente fu lodato. Che dirò di Sebastiano Corrado, huomo ben qualificato 
con la peritia delle lettere non solamente latine, ma anche greche? Ora legge con 
gran concorso de gli studenti in Bologna, stipendiato dal Senato, avvenga che 
avanti alquanti anni similmente da i Reggiani fosse stato salariato. Le opere da 
lui scritte, et massimamente i Comentari sopra l’Epistole di Cicerone ad Atti-
cum, dimostrano di quanto ingegno sia ornato. Sono usciti di questa città altri 
nobili ingegni, che per non havere certa cognitione, li lascierò nominare a quelli, 
che ne havranno notitia. Ritornando alla descrittione de i luoghi posti sopra la 
via Emilia, alla destra riva di Secchia, vi è Lora Baisto; et sotto l’Apennino castel 
Nuovo, ne’ colli tre miglia da Secchia discosto, Castellarono; et più avanti Car-
poneto vicino al monte di Volestra sopranominato, et altresì si vede Toano. 
Scendendo alla via Emilia, et caminando da tre miglia da Rubiera discosto per la 
pianura, però vicino a Secchia si scopre Salvaterra. Salendo sopra l’Apennino tre 
miglia di là da Castellarono, vedesi il castel di S. Valentino; et appresso Secchia i 
primi colli dell’Apennino, appar Dinanzano; et più avanti Casal Grande. Segui-
tando lungo il colle, vi è Turricella; et alle radici del detto monte Scandiano civil 
castello, illustrato da Matteo Maria Boiardo nobil Reggiano, delle muse molto 
amico, di cui n’era Signore. Di quanta dottrina fosse ornato questo signore, et di 
quanto ingegno, l’opere da lui scritte chiaramente dimostrano, et non meno ho-
ra illustra questo luogo Giulio figliuol di Giovanni parente di Matteo Maria so-
pradetto col suo degno ingegno, lettere, et liberalità, come si vide gli anni passa-
ti, ricevendo magnificamente Paolo terzo Papa moderno con tutta la corte. Sa-
lendo più alto sopra i monti si vede Caran, Cain. È volgata fama che in questi 
contorni fosse Nocera, di cui ne parla il Volaterr. nel 6. lib. de i Comentari Ur-
bani, imperò che ritrovansi assai medaglie, et altre cose, che dimostrano che 
quivi fosse qualche antichità, et in segno di ciò insin ad oggi si dice Rivo di Luse-
ra, per esservi un rivo. Seguita Levizan, Sarzan, et Castel Nuovo. Scendendo alla 
via Emilia, cominciando in su alla sinistra riva del fiume Lenza, ritrovasi le pa-
ludi, et vicino al detto fiume, vedesi Borzan, S. Paolo, Albinea, Mozzadella; et 
più in alto Gesso da Scandiano un miglio discosto; poi Rondonara, Rossena, et 
più vicino al fiume, Canossa, molto forte castel di sito, ove salvò la Contessa Ma-
tilda Gregorio settimo Papa dall’insidie, et forze d’Enrico quarto Imperad. nemi-
co della Chiesa Ro. Il qual pentito del suo fallo, ne venne quivi co’ piedi ignudi, 
et il capo discoperto nel mezo della fredda vernata, per neve, et ghiaccio davanti 
al detto Pontefice a chieder perdono del suo peccato. Et humanissimamente fu 
ricevuto dal bon Pontefice, et a lui perdonato, come scrive Biondo nel 13. lib. 
dell’histo. et Platina nella vita di detto Gregorio. Scorgonsi in questi luoghi vicini 
sopra quattro colli dell’Apennino, quattro Castelli, fatti dalla detta Contessa, 
come conoscere si può per le lettere intagliate nella pietra. Et prima si vede Bi-
bianello, sopra la cui porta, [360v] così è scritto, Castrum Bibianelli Comitissae 
Matildis opus. Ne fa memoria di questo castello Corio nelle sue historie, quando 
scrive che Enrico quinto coronato della corona dell’Imperio dal Pontefice venne 
alla Contessa Matilda, ove dimorò tre giorni, essendo molto magnificamente ri-
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cevuto dalla detta Contessa, nel 1113. L’altro castello è nominato castel Vetro, da 
cui ha tratto origine la famiglia di castel Vedro in Modena, secondo alcuni. Il 
terzo è detto monte Zano, et il quarto monte Luzzo. Tengono la signoria di que-
sti quattro castelli i Conti di Canossa. Della quale illustre famiglia sono usciti ec-
cellenti, et singolari huomini, et di tanto ingegno, che con gran gloria hanno non 
solamente trattato l’armi, ma ancor con la sua sapienza, et prudenza hanno go-
vernato, non tanto i loro popoli, ma ancor gli altri, come facilmente si può cono-
scer dall’historie, et dalle croniche di molte città, et massimamente di Bologna. 
Nelle quali si ritrova, che fosse eletto il primo podestà da i Bolognesi Guido di 
Canossa, nel 1165. Più ad alto nell’Apennino vedesi la fontana, la quale dà prin-
cipio al fiume Lenza termine de’ Boij, che cominciano al Rubicone, et finiscono a 
questo fiume, o sia Tanedo, vicino ad esso, com’è dimostrato. Onde più non no-
minerò i Boij. 

 
TERMINE DE I BOII. 

Passato la bocca del fiume Lenza, ritornando al Po, et cominciando lungo la 
riva sinistra del detto Po, ritrovasi la foce del fiume Parma, per la quale entra in 
quello. Ha questo fiume il suo principio nell’Apennino sopra Belvedere, et quin-
di scendendo, corre spaccando la via Emilia, et partendo la città di Parma dal 
Borgo, et al fin mette quivi capo nel Po. Assai mi maraviglio, che non si ritrovi 
alcuno scrittore antico, che facci memoria di esso, essendo pur egli antico, et al-
tresì di tal conditione, che merita d’esser nominato. Vero è, che etiandio è fatta 
poca mentione delli due precedenti, cioè di Secchia, et di Lenza; conciosia cosa 
che non ho ritrovato memoria alcuna d’essi presso altro autore, che di Plinio, 
nominando l’uno Gabello, et l’altro Anitia, com’è detto. Passato la bocca del det-
to fiume, si giunge al luogo, ove sbocca il fiume Tarro nel Po, da Pli. nel 15. capo 
del 3. lib. Tarus nominato. Il qual anch’egli ha il suo principio nell’Apennino 
presso di Zarze, et corre discosto da Parma 5. miglia, et si scarica qui nel Po. E-
tiandio non ritrovo mentione di questo fiume in alcun autore antico, eccetto che 
in Plinio. Ho hora da descrivere i luoghi posti fra questi tre fiumi, cioè fra Lenza, 
Parma, et Taro. Vero è, che sotto la via Emilia non si vede luogo alcun degno di 
memoria, eccetto Colurno assai civil castello. Il qual è salendo dal Po alla destra 
del fiume Parma. Secondo alcuni fu così nominato dal torrente Lurno, il quale 
sbocca quivi nella Parma, sì come capo di Lurno. Egli è questo castello 
dell’Illustre famiglia de i Sanseverini. Al presente n’è signor Giovanni Francesco. 
Diede nome ad esso Giovanni detto da Colurno capitano di fanterie de’ Venetia-
ni, ne i tempi che guerreggiavano con Lodovico 12. Re di Franza, anzi dirò, con 
la lega fatta contra loro da i Prencipi Cristiani. Dimostra al presente Felice, 
dell’ordine de’ predicatori, [361] giovane d’elegante ingegno di dar tal principio 
alle lettere, che col tempo sia per riuscire huomo molto scientiato, essendogli 
conceduta la vita. Salendo alla via Emilia, vicino a Parma, era ne’ tempi antichi 
un Anfiteatro, ove sedea il popolo a vedere combattere le bestie, et fare altri 
giuochi, come dimostra Agathio nel primo libro delle guerre de’ Gotti; poi vedesi 
nel mezo di detta via, l’antica città di Parma, così detta da Catone, da Sempronio 
nella division dell’Italia piana, da Livio, da Cicerone nel 12. lib. dell’Epistole 
Familiari, scrivendo a C. Cassio, da Strabone nel 5. da Pli. nell’ottava Regione, 
da Agathio, nel 1. lib. delle guerre de i Gotti, da Antonino nell’Itinerario, da To-
lomeo, et da altri antichi scrittori. La fu dedutta Colonia da i Romani insieme 
con Modena, come scrive Livio nel 39. libro così. Eodem anno Mutina, et Parma 
Coloniae Romanorum Civium sunt deductae bina milia hominum in agrum, quo 
proxime Boiorum, ante Thuscorum fuerat, Octona iugera Parmae, quin a Muti-
nae acceperunt. Deduxerunt Triumviri, Marcus Aemilius Lepidus, T. Ebutius 
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Carus, L. Quintius Crispinus. Da chi ella fosse edificata, diverse sono le openio-
ni. Scrive Sicardo Cremonese, che la fu principiata da Criso Troiano compagno 
di Palante, ne’ tempi de’ Giudici d’Israele, et da lui addimandata Crisopoli, cioè 
città d’oro. Girolamo Albertuzzi dell’ordine de’ predicatori nel libro che fa delle 
città d’Italia, vuole, che detto Criso fosse Piacentino, et soldato de i Galli, che 
scesero nell’Italia nel principio, et che così nominasse Crisopoli questa città, la 
quale fu poi addimandata Giulia da Giulio Cesare dittatore. Et a confermatione 
di questo, dice haver veduto in una pietra avanti la Chiesa di Borgo S. Donnino 
nella via Emilia, nella quale così è scritto. Iulia civitas Chrisopolis distat a corpo-
re Beati Donnini per XV. miliaria. Et dice essere tale scrittura molto antica. Gio-
vanni Annio Viterbese pur del detto ordine de’ predicatori ne’ Comentari sopra 
di Sempronio della divisione della piana Italia, scrive, che fosse fondata Parma 
da Bianoro, come Mantoa, et sì come Mantoa fu addimandata da lui dal nome 
della madre, parimente fu nominata questa città Parma dal vocabolo Hetrusco 
sincopato, cioè da Paraman, che significa in latino Principe, municipio, cioè, che 
questa città era municipio, et principessa delle Colonie Hetrusce, et de i popoli 
della Regione Bianora. Et conclude, che la fu principiata da i Toscani, addiman-
dandola Parma, cioè Metropole, et principessa de i circostanti popoli. Non man-
cano altri di dire, che traesse tal nome dalla figura, che ha somiglianza dello 
Scuto antico, detto Parma; et altri dal fiume Parma, che partisce la città dal Bor-
go. Io sarei d’openione, che fosse stata fatta da i Toscani, più tosto che da altri, 
vedendo tanta varietà fra gli antidetti scrittori: conciosia cosa, che uno dice, che 
Criso fu Troiano, et l’altro Piacentino, et che la fu addimandata Crisopoli, et poi 
Giulia da Giulio Cesare. In vero non ho mai ritrovato presso alcuno antico scrit-
tore, che la fosse chiamata Crisopoli, né etiandio Giulia, ma sì ben Parma, come 
dimostra Livio nel luogo sopra descritto, quando narra, che la fu dedutta Colo-
nia, cioè condotti nuovi habitatori, che fu nell’ano 3. della 149. Olimpiade, dal 
principio di Roma 571. essendo Consoli M. Claudio Marcello la seconda volta, et 
Q. Fabio Labione. Et anche meno ritrovo, che la fosse nominata Giulia, [361v] 
perché Batone, Sempronio, Strabone, et Livio, che furono ne’ tempi di Giulio, et 
Plinio ne’ tempi di Tito, et Tolomeo, et Antonino, l’uno ne’ tempi di Marco An-
tonino, et l’altro di Costantino Magno, mai altrimenti non la nominano, che 
Parma. Onde se la fosse stata nominata altrimenti, ne havrebbono fatto memo-
ria, sì come hanno fatto di molte altre, et massimamente di Bologna, dicendo, 
che altre volte era detta Felsina, sì come scrive Livio, et Plinio. Per tanto io cre-
derei, che la fosse stata principiata da i Toscani (perché lungo tempo habitarono 
in questi luoghi quelli, secondo che dimostra Polibio, Livio, et Plinio, come altre 
volte ho narrato) et fosse talmente nominata Parma in lingua Toscana, cioè 
Principessa de i vicini popoli, secondo che dice Annio. Così direi alla scrittura ri-
trovata a Borgo S. Donnino. Non esser cosa autentica, anzi finta. Et se pur alcun 
volesse dir esser quella vera, risponderei, ella non dimostrar però, che Parma 
fosse detta Giulia, over Crisopoli, ma altro luogo. Lascio però darne il certo giu-
dicio al saggio, et prudente lettore. È posta questa nobile città nella pianura so-
pra la via Emilia 5. miglia dall’Apennino discosto, fra la quale è il borgo (ch’è 
dall’Occidente) passa il fiume Parma, sopra il quale vi è un ponte di pietra cotta, 
che congiunge esse città col borgo. Vi sono molti begli edifici in essa. Egli è il 
popolo di quella, bello, nobile, animoso, et d’ingegno disposto non solamente a 
governare la Rep. ma anche alle lettere, et a maneggiar l’armi. Abbonda assai 
delle cose necessarie per l’humano vivere. Ha buono, ameno, et fruttifero terri-
torio, il qual produce frumento, fava, et altre biade, con saporite frutte, et ogni 
maniera di vino, cioè dolce, brusco, bianco, et vermiglio. Sono altresì in questo 
paese l’acque medicinevoli a molte infermità. Scorgonsi belle, et larghe campa-
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gne, ove sono buoni, et grassi pascoli per gli animali, et fra gli altri per le gran 
mandre di vacche, delle quali se ne cava tanto latte per fare il cascio, ch’è quasi 
da non credere, a quelli che non l’haveranno veduto. Onde è nominato il detto 
cascio, per la sua bontà, per tutta Italia col Piacentino, et Lodigiano. Etiandio 
dalla gran copia delle pecorelle, che si nodriscono in questo paese, se ne cavano 
assai fine lane. Delle quali dice Martiale. 

Tondet, et innumeros Gallica Parma greges. 
Et lodando le lane bianche, mette le Parmigiane nel secondo luogo. 

Velleribus primis Apulia, Parma secundis 
Nobilis, Altinum tertia laudat ovis. 

Ritornando alla città, vi è tanta dolcezza d’aria, che dice Plinio, che vi fossero ri-
trovati due huomini (facendosi il censo ne’ tempi di Vespasiano) che ciascun 
d’essi havea 123. anni. Di questa città così dice Faccio de gli Uberti nel 5. Canto 
del 3. lib. Dittamondo. 

Passato il Taro, ove più grosso sconza 
Similmente istati tra coloro 

Che su la Parma con gran riverenza 
Alcuna volta festeggiano il Toro. 

Quanto alla signoria, a cui ella è stata soggetta; non trovo cosa alcuna di parlar-
ne de i tempi antichi. Vero è, che credo, che sempre ella fosse soggetta al Roma-
no [362] Imperio, sì come l’altre città del paese, insino che fu mantenuta la ma-
està di quello in riputatione, così da gl’Imperadori, come da i suoi commissarij, 
et poi da gli Essarchi. Mancata detta Maestà, si ridusse anch’ella alla libertà, 
come fecero l’altre città d’Italia, hora ubbidendo a gl’Imperadori, et altre volte a 
i Pontefici Ro. havendo drizzato lo stendardo sopra il Carrozzo, secondo l’usanza 
de gli altri, dando aiuto a i suoi amici ne’ bisogni, com’io ritrovo nelle croniche 
di Bologna, che sovente s’aiutarono l’uno, et l’altro, secondo le occorrenze. Qua-
si sempre furno amici i Parmigiani de i Bolognesi. Derono etiandio aiuto alla 
Chiesa Rom. quando fu necessario, et massimamente contra Federico II. Et per 
quello tollerò circa due anni il grand’assedio, postoli intorno dal detto Federico, 
correndo l’anno di Christo 1248. Havea deliberato esso Federico di non partirsi 
di qui, insin che non l’havesse espugnata, et ruinata. Onde fece far quivi vicino 
una città, nominandola Vittoria, ch’era di lunghezza 800. canne, et di larghezza 
600. (Era la canna di nove braccia,) et havea 8. porte con le fosse larghe, et pro-
fonde intorno, con l’acqua dentro, havendola divertita dalla Parma. Et vi fece 
dentro habitationi, corti, piazze, botteghe, e tutte l’altre cose a simiglianza d’una 
città, con una Chiesa sotto il titolo di S. Vittore, come padrone di essa. Et feceli 
battere una moneta nominandola Vittorini, secondo Pandolfo Collenuccio nel 4. 
lib. dell’hist. del Regno. Et ciò fece detto Federico, tenendo certo d’haver vitto-
ria, et di pigliare la città, et rovinarla, com’è detto. Hora essendo intorno a que-
sta città Federico, un giorno uscendo fuori i Parmigiani, Milanesi, Piacentini, 
Modenesi, Reggiani, Bolognesi, Ferraresi, et i soldati del Papa, tutti insieme, es-
sendo Legato della Chiesa Ottaviano Cardinale, con tant’ardire assaltarono 
l’essercito di Federico, che lo ruppero, et lo misero in fuga, a pena potendo fug-
gire egli con pochi cavalli. Et preso tutte le bagaglie, et etiandio i forcieri di esso, 
ov’era la corona dell’Imperio, con altri ornamenti di quello, i quali poi presentò 
ad Enrico VII. Imperadore Gilberto da Correggio in nome di Parmigiani, essen-
do in assedio di Brescia. Così dice Biondo nell’8. lib. dell’hist. Platina nella vita 
d’Innocentio Quarto, Merula nel 4. et il Sabellico, con le croniche di Bologna. 
Dopo tanta gloriosa vittoria, pigliò il primato di questa città Gilberto da Correg-
gio, ma poco vi rimase, perché fu scacciato da Matteo Visconte signor di Milano, 
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con consiglio di Giovanni Quirico da S. Vitale, et di Orlando de’ Rossi, come 
scrive Merula nel 10. libr. avvenga, che fosse stato fatto Vicario di essa città, et 
Sig. di Vastalla, da Enrico Imperadore, per haverli presentato l’antidetta corona, 
secondo che soggiunge detto Merula nel 12. libro. Fu poi soggiogata da Can-
grande della Scala Sig. di Verona. Onde rimase sotto lui insino al 329. nel qual 
morì. Et succedendo a lui Mastino, si diede questa città alla Chiesa, et così rima-
se insino al 34. che drizzando l’armi Guido, Simone, Azzo, et Giovanni da Cor-
reggio, con aiuto di Filippino Gonzaga, et de i Reggiani, scacciarono i Governa-
dori della Chiesa, co i Rossi, et pigliarono essi il governo della città. Doppo Azzo 
scacciando Guido suo fratello, la vendè ad Opizzo da Este Sig. di Ferrara per 
70000. fiorini d’oro, come scrive Corio, nel 1344. Et nel 46. parendo ad Opizzo 
non poterla tenere, la consegnò a Luchino Visconte Sig. di Milano, dandoli quel-
lo 60000. [362v] ducati d’oro. Onde poi rimase sotto i Visconti, insino alla mor-
te di Giovan Galeazzo I. Duca di Milano. Nel qual tempo s’insignorì d’essa Otto-
bon Terzo, havendo scacciato i Rossi, nel 1405. Ucciso costui da Sforza Attendu-
lo da Cotignuola, ne venne sotto il governo di Nicolò II. da Este, Marchese di 
Ferrara, il qual avvertendo non poterla mantenere, la consegnò a Filippo Maria 
Visconte Duca di Milano nel 1420. secondo Corio, et altri historici, et così stette, 
insino che egli visse. Dopo la cui morte fu soggetta a Francesco Sforza, et a gli 
Sforzeschi Duchi di Milano, insino a Ludovico XII. Re di Franza nel 1499. il qua-
le havendo scacciato Ludovico Sforza Duca, del Ducato di Milano, se ne insigno-
rì. Onde poi rimase sotto del detto, insino all’anno del 1512. Nel qual essendo 
scacciati i Francesi fuori d’Italia da gli Helvetij, per opera di Giulio Papa II. et 
de’ Venetiani, et posto nel Ducato di Milano Massimiano figliuolo già di Ludovi-
co Sforza Duca, pigliò questa città con Piacenza l’antidetto Giulio per la Chiesa 
Romana. Et perseverò sotto quella insino al 1515. quando passò nell’Italia con 
grand’essercito Francesco I. Re di Franza. Il quale havendo rotto gli Helvetij 
presso Malignano, aiutato da Bartolomeo Alviano, capitano de’ soldati de i Ve-
netiani, et essendogli consegnato il castel di porta Zobia di Milano dal Duca 
Massimiano sopradetto, et mandatolo in Franza, rihebbe Parma, et Piacenza, 
essendoli date da Lione Papa X. Dipoi nel 21. essendosi collegati insieme Leone 
antidetto, et Carlo V. Imperadore contra i Francesi, et havendo creato loro capi-
tano Prospero Colonna huomo di singolar prudenza, et scienza nel trattare la 
guerra, et quello havendo ottenuto il borgo di Parma per forza, et saccheggiato, 
et poco mancò, che non pigliasse insieme la città, pur non volse, benché vi fosse 
dentro per guardia Federico da Bozolo dignissimo capitano con molti soldati. In 
vero se Prospero havesse voluto era pigliata, ben però con molta uccisione de i 
suoi soldati. Pigliato poi Milano da lui, et scacciati i Francesi fuori d’Italia, in-
continente ritornò Parma, et Piacenza a divotion della Chiesa Romana. Et così 
ella è stata insino all’anno 1545. nel quale fu fatto Duca di essa, et di Piacenza, 
Pietro Luigi Farnese, figliuolo di Paolo Terzo Papa. Et talmente perseverò insino 
all’anno 1547. nel qual fu crudelmente ucciso detto Pietro Luigi a Piacenza da al-
cuni nobili cittadini et rimase Parma sotto Ottavio suo figliuolo. Ha partorito 
questa città grand'huomini tanto in lettere, quanto in altre virtù, et in trattar 
l’armi, tra i quali fu Cassio poeta, et Macrobio dignissimo scrittore, che scrisse 
molto elegantemente il commento sopra il sonno di Scipione, descritto da Cicer. 
e i Saturnali, benché da alcuni è negato, che fosse Parmigiano. Ancor partorì 
Biagio Belacano, eccellente filosofo, et Astrologo, Alberto di Galeotto giurescon-
sulto, che lasciò molte opere doppo sé, et massimamente, Margarita Quaestio-
num, Bernardo Parmegiano già canonico di S. Pietro Maggiore di Bologna (ove 
giace sepolto) che fece l’Apparato sopra le Decretali, Gulielmo Aremondo egre-
gio dottore di leggi, che fiorì nel 1336. (secondo Corio nella terza parte 
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dell’historie,) Giacomo di Arena, che scrisse sopra il Codico, con molte altre de-
gne opere. Diede etiandio questa nobil patria, Giovanni già ministro Generale 
dell’ordine de i Minori, con un altro Giovanni dell’ordine de i [363] predicatori, 
dottissimi Teologi, come testificano l’opere da loro scritte. Uscirono quindi al-
tresì Giorgio de gli Anselmi buon medico, et filosofo, Antonio Camaldulese or-
nato di lettere grece, et latine, sì come fece prova nel Concilio di Costanza, Fran-
cesco Maria Grapaldo, che fece la Grapaldina, Tadeo Uguletto, Nicolò Brucio, 
che illustrò Bologna con una sua opera, Francesco Carpesano, il quale scrisse 
molto elegantemente l’historie de i nostri tempi. Ora si vede Tommaso de i Frati 
dell’ordine de i predicatori, la cui eloquentia, in predicare a tutta Italia hormai è 
manifesta. Vivono altri nobili ingegni, i quali per hora lascierò ad altri farne 
mentione, eccetto che di Bernardo Borgonzo dotto giuresconsulto, che fu de i 
primi dottori eletti della Rota di Bologna, et poi podestà, che talmente si diportò 
in tali ufficij, che fu riputato letterato, et dritto ne suoi giuditij, et hora è Auditor 
delle cause del Legato di Bologna. Hebbero origine da questa città molti prelati 
della chiesa, che dierono fama ad essa per le loro virtù, de i quali fu Gerardo di 
Blanchi Cardinale di Roma, nel 1282. come nota Corio nella seconda parte delle 
sue historie. Et ne i nostri giorni è stato Guid’Antonio Arcimboldo Arcivescovo 
di Milano, et Cardinal della Chiesa Romana fatto per le sue eccellenti virtù, Gi-
rolamo Pallavicino Vescovo di Lodi, huomo d’integerrima vita, et molto religio-
so. Fece questo Reverendo Vescovo un collegio di Canonici con un preposito 
nella chiesa di Monticello, lasciandovi opulenti redditi, acciò divotamente uffi-
ciassero detta chiesa, adornandola altresì di pretiose vesti, et panni. Bernardo 
Rosso Vescovo di Trevigio, huomo pratico, et esperto nel governar, trasse prin-
cipio da questa patria. Produsse anch’ella molti valorosi capitani, tra i quali fu, 
ne’ tempi antichi, Cassio Centurione, et nel 1325. Orlando Rossi, il qual 
s’insignorì di essa città, secondo Corio nella terza parte dell’historie. Essendo 
poi scacciato della patria, fu fatto capitano de i Venetiani contra Mastino della 
Scala, et parimente fu creato capitano contra il detto, da gli antidetti Venetiani 
Pietro Rossi nel 1336. Il qual fu huomo fortissimo, et molto pratico nel maneg-
giar l’arme, benché non passasse anni 36. di sua età. Mancò del numero de i vi-
venti presso monte Selice ferito d’una saetta, come scrive Sabellico, nel 2. lib. 
della 2. Deca dell’historie Venetiane. Successe a costui suo figliuolo Marsilio, 
non men valoroso capitano de’ soldati Venetiani quanto il padre, così dice Corio. 
Fu anche ne’ tempi nostri Pietro Maria di detta Illustre famiglia, huomo pruden-
te, saggio, et ardito, a cui erano soggetti 27. castelli del Parmigiano, che lasciò 
doppo Guido, et Beltrando suoi figliuoli. Scacciato poi Guido della signoria da 
Giovanni Galeazzo Sforza Duca di Milano, ricorse da i Venetiani, i quali cono-
scendo le sue virtù, lo crearono Capitano di tutti i suoi soldati, il quale molto 
prodamente si portò in tutte la fattioni. Dimostrò questo signore non meno sa-
pienza, et prudenza in sopportare le percosse di Fortuna (come si dice) che pa-
tientia. Rimasero di lui Bernardo, et Filippo. Uscirono assai altri degni huomini 
di essa nobilissima famiglia, che hora li lascio. Non meno illustrarono questa 
patria i Pallavicini de i Rossi. De i quali fu Ubertino, che col suo ingegno 
s’insignorì di Cremona, et di Brescia, et di molti altri luoghi, come dimostra 
Biondo, Platina, Merula, Sabellico, et Corio. Fece assai gran cose il suo figliuolo 
[363v] Manfredino, et Nicolò figliuolo di esso. A costui successe Orlando, et a lui 
Pallavicino, di cui rimasero cinque illustri figliuoli, cioè Antonio Maria, Galeaz-
zo, Ottaviano, Christoforo, Girolamo. Gli due primi furono valorosi Capitani di 
militia. Onde erano in tanta estimatione presso i signori d’Italia, che non si face-
va guerra, che non v’intervenissero. Et sempre ne riportavano honore, et gloria. 
Lasciò Antonio Maria, Pallavicino secondo, Galeazzo non hebbe figliuoli, Chri-
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stoforo ne trasse dalla moglie alcuni. Furono etiandio di questa nobile famiglia, 
Orlando II. Signor di Corte Maggiore, Orlandino di Rocca Bianca, et Manfredi, 
animoso giovane, et molto desideroso della libertà Italiana, ma molto infelice, 
conciofosse cosa, che crudelmente fosse da i Francesi lacerato, et spaccato. Altri 
assai illustri huomini ha havuto questa famiglia, che li lascierò ad altri rimem-
brare. Partorì ancora assai virtuosi huomini la famiglia di S. Vitale, et di Correg-
gio, come altre volte intesi, ma per non haverne piena informatione, li riserbo a 
miglior scrittore di me. Senza veruna dubitatione si può credere esser questa cit-
tà antica (come ho dimostrato) et haver partorito sempre nobili, et virtuosi cit-
tadini, sì come etiandio al presente si ritrovano. Passando hora alla nostra de-
scrittione: Salendo sopra la via Emilia, et caminando lungo la sinistra riva di 
Lenza, vedesi Guardasono, et più alto nell’Apennino presso la fontana, ove ha 
principio detto fiume, Belvedere. Scendendo poi alla via Emilia, alla destra riva 
di detto fiume, appare la foce del torrente Baganza, che scende dall’Apennino, et 
quivi sbocca. Il quale in tal maniera sovente accresce il fiume Parma, che ne se-
guitano gran ruine giù alla pianura. Più alto fra questo torrente, et Parma, vi è 
Zizan, et al principio del fiume Parma, Berz. Ritornando giù alla via Emilia, et 
seguitando la sinistra riva del Tarro, appar Carona, et più in alto Fornovo, al 
quale è vicino la foce del torrente Sporcana, che scende dall’Apennino, et quivi 
entra nel Tarro. Più ad alto salendo, et caminando lungo la riva destra di Bagan-
za, vi è Casego, et alla sinistra riva del Tarro più in alto, Pietra Magliana: et più 
in su Belforte: et nel monte Apennino Casale; poi dall’origine del Tarro (come 
dissi) Zize castello. Son giunto al fiume Tarro, termine delle Regioni Bianora, et 
Aurelia, quali finiscono col territorio di Parma; et comincia al detto fiume la Re-
gione Doria. 

 
DORIA. 

Era addimandato tutto quel paese, che si ritrova fra Parma, et l’Alpi de i Li-
guri montanari, ne’ tempi di Sempronio, Doria, et Emilia, come ho detto nel 
principio di questa Regione di Lombardia, et ivi dimostrai la cagione, perché 
fosse così nominata. Erano in questo paese (chiamato Emilia) secondo Giovanni 
Annio, Asta colonia, Tartona, et Piacenza. Ora volendo seguitare la descrittione 
principiata, passato la bocca del Tarro, alla sinistra riva del Po si vede Rocca 
Bianca castello, et più oltre Regazzola, et alla foce del fiume Larda, che scende 
dall’Apennino, (et quivi sbocca nel Po) Polese, et più oltra Caorso, et la bocca del 
fiume Nura, per la qual si scarica nel Po. Scende etiandio questo fiume 
dall’Apennino. [364] Descriverò adunque tutti i luoghi, che sono fra il Tarro, et 
la Nura. Salendo lungo la destra riva del Tarro, ritrovasi S. Secondo castello, 
nuovamente di mura intorniato da i Rossi, ov’è una forte Rocca. Ribellò il popo-
lo di questo castello (ch’è nella Egidiola, con Soragna, Nucero, et altri castelli vi-
cini) da i Milanesi, et si dierono a Parmegiani nel 1266. così dice Corio nella se-
conda parte delle historie. Più ad alto scorgesi Grugno, et Nasedo, et più avanti 
la bocca del torrente Lecchia, qual mette fine nel Tarro, ov’è Pontolo. Et più in 
su è Borbo, Capiano, Monte Arsino; et fra i monti Alpe, et S. Maria. Salendo 
lungo la riva destra del fiume Conio, si vede S. Andrea; et tra esso fiume, et il 
fiume Sestrono, Fontanellato della Illustre famiglia di S. Vitale; poi Rocca Lan-
zon. Passato la via Emilia, poco da quella discosto, appare castel Guelfo, così 
nominato (secondo alcuni) da i Guelfi che lo fecero. Salendo più in alto otto mi-
glia, incontrasi in Sepiono Salso, così nominato dalle scaturigini dell’acque sala-
te, che quivi sono, delle quali se ne confetta il sale. Nell’antidetta via è Borgo S. 
Donnino, molto nobil castello, già de i Pallavicini. Presso il quale già era il son-
tuoso monasterio di S. Colomba, che fu ruinato da Federico II. essendo stato 
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rotto il suo essercito a Parma, come scrive Biondo nel 27. lib. dell’hist. Scenden-
do al Po, vedesi Torricella buon castello. Salendo alla via Emilia, et passando di 
sopra, appar M. Lanzone, et più in alto Varan di Melagri, et anche più alto Viani, 
Apecchio, et fra gli alti monti Landese, et Coparino, ove sbocca il torrente Occa 
nel Conio, et più in su Bardi. Già erano addimandati questi alti monti l’Alpi di 
Bardono, ove Luitprando Re de i Longobardi edificò il monasterio di Berceto; 
secondo Paolo Diacono nel 6 lib. dell’hist. et più in alto vedesi Teio e Tamugola 
alla fontana di cui esce il Conio, Casaleio, et Rovino. Et sotto Rovino si trova Ca-
riscio. Scendendo giù alla pianura sotto la via Emilia, alla destra riva del fiume 
Sestrono, appar Soragna, ornata del Marchesato. È soggetto questo civil castello 
a Gianpaolo Lupo Parmegiano, huomo saggio, virtuoso, et de i virtuosi amatore, 
et un altro Mecenate, con cui dimora Mario Querno Malvezzi da Bagnono, huo-
mo letterato, et di singolari virtudi ornato, come scrissi parlando di Bagnono. 
Salendo all’antidetta via, fra detto fiume, et il torrente Longhena si ritrova castel 
Nuovo, et sotto la predetta via, Gibello, castello già de i Signori Pallavicini. Cre-
derei che fosse talmente nominato, et fatto da i Gibellini, per invidia di castel 
Guelfo di sopra nominato, da i Guelfi fabricato; benché dicono alcuni, che fosse 
così chiamato dall’amenità, et bellezza del luogo, sì come Giobello. Qui fu fatta 
una gran battaglia fra Milanesi, et Cremonesi, essendo per difensione di questo 
luogo i Reggiani, nel 1218. secondo Corio nella seconda parte dell’historie. Sa-
lendo verso la sopranominata via due miglia, incontrasi nel nobil castel di Bus-
setto soggetto a i signori Pallavicini. Il qual nel 1520. fu saccheggiato da i Fran-
cesi, et fatto prigione Christoforo Pallavicino Marchese, et signor di detto castel-
lo, huomo di buona riputatione. A cui (come si diceva) malvagiamente, et ingiu-
stamente, et più tosto per un furore, che per altra cagione, gli fu tagliato il capo 
a Milano. Del qual rimasero alcuni figliuoli, che poi (partiti i Francesi d’Italia) 
successero ne’ beni paterni. Diede gran fama a questo castello nell’anno [364v] 
1543. il parlamento fatto fra Paolo Terzo Papa, et Carlo V. Imperatore del mese 
di Giugno, ove dimorarono da tre giorni. Fece nominare etiandio questo luogo, 
Matteo cognominato da Busseto, huomo non meno d’ingegno, et isperienza in 
maneggiare gli stati, che in dottrina, et scienza delle leggi. Il qual disegnato Ca-
pitano di giustitia del Ducato di Milano da Massimiano Sforza Duca di commis-
sione di Massimiliano Imperadore, usò tanto ingegno, giustitia, et etiandio seve-
rità contra i mali huomini, che essendo detto Ducato divenuto sì come una sen-
tina di ladroni, et di micidiali (per la malignità de i tempi) in tal maniera lo e-
spurgò, che lo ridusse a gran pace, et sicurezza. Et tanto era temuto da i cattivi 
huomini, che sentendolo nominare, più presto che poteano se ne fuggivano. Poi 
si vede Colombano, et più oltre il torrente Gratarolo, et nella via Emilia Firen-
zuola castel nobile, civile, et nominato da Tolomeo Fidentia, et parimente da 
Antonino nell’Itinerario, et Plinio annovera i Fidentini nella ottava Regione, et 
parimente Livio così la memora, scrivendo nell’ottuagesimo ottavo libro, come 
Silla scacciò Carbone fuori d’Italia, havendogli ruinato l’essercito a Chiuso, a Fa-
enza, et a Fidentia. Egli è signor di questo castello l’Illustre Sig. Sforza Pallavici-
no huomo d’ingegno, e di forze da maneggiar le cose della militia. Et hora è ca-
pitano di cavalli di Paolo Papa III. Poscia presso l’Apennino vi è Visolengo. Ca-
minando poi lungo la via, vedesi Larda fiume, avanti nominato. Il quale parte 
quella, ma ella è congiunta con un ponte quivi. Alla sinistra di essa via, scorgesi 
sopra i primi colli dell’Apennino, castello Arquato, molto nominato ne’ circo-
stanti luoghi, per i soavissimi vini, che produce. Possedea gli anni passati questo 
castello la signora Costanza figliuola di Papa Paolo Terzo, donna di 
grand’ingegno, et humanità, già consorte del Sig. Buoso Sforza da S. Fiore. 
Quindi ad un miglio, ritrovasi Lugagnano bella contrada. Scendendo alla sopra-
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nominata via, sotto quella, appar Corte Maggiore castello de’ Pallavicini, et più 
oltra, la Giazza torrente, così detto sopra l’antidetta via, ma sotto di essa Chia-
vena. Egli è accresciuto questo torrente da tre piccioli ruscelli d’acqua, i quali in 
esso si scaricano. Caminando più oltra 10. miglia, vedesi Pontenuro picciol ca-
stello, talmente nominato per esser bagnato dall’Occidente dal fiume Nura, ov’è 
un ponte. Scendendo lungo la riva di detto fiume, si trova Monticelli de i Palla-
vicini, assai civil castello. Salendo pur lungo detto fiume, et passando la via tan-
to nominata, et avicinandosi alle radici dell’Apennino, appar Roncovero, Rove-
gno, et appresso la fontana di detto fiume (dalla quale ha principio) fra i monti 
Nuceto, Torchiara, et Felino. Scendendo al Po, et passando la bocca 
dell’antidetto fiume Nura, ritrovasi l’antica, et nobil città di Piacenza, nominata 
Placentia da tutti gli antichi scrittori, sì come da Strab. nel 5. lib. Pli. nell’ottava 
Regione, Appiano Ales. nel primo et 2. lib. da Corn. Tac. nel 15. 17. et 18. lib. et 
etiandio altrove, da Livio in più luoghi, da Ant. nell’Itinerario, da Plutarco nella 
vita di Scipione, et d’Annibale, et da Tolomeo. Da chi la fosse fabricata in più 
modi si narra, de i qual alcuni ne rammentarò, lasciando però dar sentenza al 
giudicioso lettore, di quel che li parerà più verisimile. Io dirò qui una parola. 
Nella narratione del principio delle città, et de i luoghi, sovente io descrivo alcu-
ne cose, che paiono a me non solamente [365] favole, anzi bugie, et ciò faccio 
per dimostrare haverle vedute, acciò che non sia ripreso o d’ignoranza, o di ne-
gligenza, o di malignità. Perché spesse volte, tanta è la cupidità de’ mortali di vo-
ler esser istimati, et esser divenuti d’antichi, e nobili avoli, credendo alcuni alle 
narrationi delle favole, che tassano gli scrittori, che non fanno memoria di esse, 
sì come ignoranti, o invidiosi, o negligenti. Et per tanto gli spirti gentili, et giudi-
ciosi non mi noteranno in questo, se ben io descrivo tali favole, benché possono 
avvertire s’io li presto fede, o no, quando dico, ch’io le lascio nel giudicio del 
prudente Lettore. Ritornando alla principiata descrittione: Dice Bentio Alessan-
drino, che fu edificata questa città di Piacenza da Piacentulo Troiano ne’ tempi 
che giudicava Israele Delbora. Girolamo Albertuzzo Bolognese nel trattato delle 
città d’Italia, scrive, che fosse il primo edificator d’essa, Peucetio cavalier di Be-
lovese capitano de’ Galli, che scese nell’Italia, et dal suo nome l’addimandò Peu-
centia, il che conferma una cronica di Milano, et di Lodi alle mie mani pervenu-
te, che paiono molto antiche. Vero è, che dicono c’havesse nome detto cavalier 
Peucino; forse è corrotta la scrittura, et vuol dire Peucentio, come scrive 
l’Albertuzzo. Soggiunge detto Albertuzzo, insieme con dette croniche, come la 
fosse poi nominata Augusta da Augusto. Et questo confermano per una fontana 
addimandata Augusta per insino al presente, la qual è in essa città. Dicono poi 
alcuni, che la fu già chiamata Piacenza, ma non danno auttore. Ben è vero, che 
Bentio ancor lui soggiunge, et dice, che primieramente la fosse addimandata da 
Placentulo, che l’edificò, Placentia, et poi Peucentia da Peucentio, che la ristorò. 
Furono altri che dissero, che talmente Placentia fosse detta da Placeo, places, 
per essere edificata in luogo molto piacevole. Altri altrimenti scrivono circa la 
edificatione di essa, et perché a me paiono di poco momento, et da far ridere i 
Lettori tal narrationi, per non esser tedioso a quelli, le lascierò ad altri scrivere. 
Quanto alle openioni descritte, par a me, che siano alcune di quelle, che habbino 
poco colore di verità. Vorrei intendere da gli detti scrittori, come sia possibile, 
che fosse questa degna città primieramente nominata Augusta da Augusto, et 
poscia Placentia, conciosia cosa, ch’io ritrovo in Livio, che la fosse nomata Pla-
centia, nel principio della seconda guerra Punica, o sia de’ Cartaginesi, essendo 
passato Annibale nell’Italia, et azzuffato con P. Cornelio Scipione presso Trebia. 
La qual battaglia fu avanti d’Augusto 200. anni, sì come facilmente si può cono-
scere da Livio. Imperò che fu Console P. Cornelio antidetto nel 4. anno della 
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140. Olimpiade, et nel 536. dal principio di Roma, et C. Caesare Ottaviano Au-
gusto cominciò Imperare nel terzo anno della 184. Olimpiade, nell’anno 711. da 
che fu principiata Roma. Onde chiaramente si vede esser falso, che fosse primie-
ramente nominata Augusta, et poi Placentia. Anzi sempre ritrovasi presso au-
tentici auttori essere addimandata Placentia, secondo ho dimostrato. Etiandio 
non par buona ragione di voler provare, che la fosse detta Augusta per la fonta-
na chiamata Augusta, perché forse la fu così addimandata dalla nobiltà de 
l’acque che getta, o per altra cagione, ch’io non so. Sia come si voglia, habbiamo 
per certo, che tutti gli autentici scrittori la nominano Placentia, et fra gli altri Li-
vio, in più luoghi, et massimamente nel 21. li. narrando la giornata fatta appres-
so [365v] Trebia fra Annibale, e i Romani, et la rotta data a loro. Et più in giù 
dimostra, che essendo soggiugato il paese de i Galli da i Romani furono dedutte 
Colonie, Piacenza, et Cremona, cioè condotti nuovi habitatori. Et nel 27. scrive 
che fossero i Piacentini una di quelle 18. Colonie, che si mossero a dare soccorso 
a i Romani, vedendogli tanto travagliati da Annibale, qual era nell’Italia, hora in 
un modo, et hora in un altro, che non si lasciava respirare. Et più in giù, scrive 
che passò Asdrubale a questa città, et la tenne assediata, parendogli però più to-
sto di doverla havere indugiando, che combattendola. Et nel 28. narra, che es-
sendosi lamentati i Piacentini, et Cremonesi col Senato Romano esser saccheg-
giati i loro paesi, da i Galli loro vicini, fu comandato a Manlio pretore che doves-
se provedere a tai disordini. Dipoi volsero i Romani, che i cittadini Piacentini, et 
Cremonesi fossero mandati alle lor Colonie, et habitationi. Scrive etiandio nel 
31. che gl’Insubri, Cenomani, et Boij, havendo eccitati i Salij, et Ilvati con gli al-
tri Ligustici popoli, essendo Capitano loro Amilcare Cartaginese, che quivi si era 
fermato con parte dell’essercito d’Annibale, intorniarono Piacenza, et la sac-
cheggiarono, et poi per maggior parte la bruciarono, in tal guisa lasciandola di-
sfatta, che appena fra tanta rovina, vi rimasero duo mila huomini. Il che fatto 
Amilcare passò il Po, et andò a Cremona per fare il simile. In più altri luoghi ne 
fa mentione Livio di questa città, che sarei troppo lungo in rammentarli. Ne fa 
altresì memoria di essa città Q. Asconio Pediano nel principio dell’opere sue, 
molto lodandola, et narrando come la fosse dedutta Colonia per comandamento 
del Senato Romano dal Maestrato di tre huomini, cioè da P. Masone Asina, Gn. 
Pompeo Strabone, et da P. Cornelio Scipione, in ordine, la quinquagesima terza, 
et vi furono condotti da sei mila nuovi habitatori, con alquanti cavalieri, acciò 
più francamente potessero resistere a i Galli, i quali teneano questa parte della 
Gallia Cisapennina. Sovente anche Corn. Tacito nelle sue historie memora essa 
città, et tra gli altri luoghi nel 15. lì ove dice, che nacque ne’ tempi di Nerone, un 
vitello nel territorio Piacentino, il quale havea il capo congiunto con una gamba. 
Et nel 17. libro dimostra come Spurina Capitano di Vitellio Imperadore difese 
gagliardamente questa città, da Cecina capitano d’Ottone, il qual la combatteva. 
Et più oltra narra come fosse abbrucciato un sontuoso Anfiteatro, il quale era vi-
cino a questa città. Et Silio Italico nel 8 libro della seconda guerra de i Cartagi-
nesi dice. Quassata Placentia bello. Et Trebellio Polione, ne gesti, et opere 
d’Aureliano scrive, che havendo ragunato Aureliano il suo essercito andò contra 
i Marcomani, et si azzuffò presso a Piacenza con essi, ove rimase con tanta ruina 
del suo essercito, che fu quasi estinta la forza del Romano Imperio. Similmente 
Plinio (oltra di quel, che habbiamo detto) altrove scrive di questa città, che fa-
cendosi il censo nell’Italia (cioè annoverandosi gli huomini d’Italia,) fu ritrovato 
a Piacenza un huomo d’anni 130. di sua età. Et Procopio anch’egli nel 3. libro 
dell’histo. de’ Gotti dipingendo questa città dice, che ne’ tempi suoi era questa la 
più magnifica città di tutte l’altre d’Emilia, et che ella era vicina al Po, et sogget-
ta a i Romani. La quale assediata da i Gotti mandati da Totila, mai non si volse 
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arrendere a i nemici, insino che poterono havere le cose da mangiare, [366] an-
cora la carne humana. Assai altri nobili scrittori, hanno fatto memoria di essa, 
che per brevità lascio di nominarli. Ella è etiandio al presente molto magnifica, 
et nobile di cittadini; tra i quali sono i Landi, Scotti, Anguiscioli, e Fontane, le 
quai famiglie per haver favor dal popolo sovente hanno condotta essa città in 
gran travagli. Ella è posta vicina al Po, in molto dilettevole luogo, havendo ame-
na campagna dal Mezo giorno, con fruttiferi colli. Se ne trae dal territorio d’essa 
tutte le cose per il bisogno humano. Et prima dalla campagna grande abbondan-
za di frumento, et d'altre biade, et da i colli finissimi vini con delicati frutti, et o-
lio. Si veggono nella pianura larghi prati per pascoli de gli animali, quali sono ir-
rigati da ogni lato con acque chiare, condotte per rusceletti fatti artificiosamen-
te, et istratti da i circostanti fiumi, et sorgivi d’acque, acciò possano produrre ne 
i tempi opportuni le verdegianti herbette per nodrigare gli armenti, de i quali 
gran numero se ne ritrova in questo paese per fare il cascio, de i quali se ne con-
duce gran quantità a tanta grandezza, et di tanta bontà che per tutta Europa è in 
grande ammiratione, et istimatione. Onde volendo alcuni lodare il cascio, et far-
lo istimare, et apprezzar, dicon esser Piacentino, over simile a quello. Et per la 
grand’abbondanza del latte, che cavano da gli animali di esso paese, fanno le 
forme di cascio alcuna volta tanto larghe, et grosse, che risultano per diametro 
larghe due piedi, et mezo, et grosse oltre tre onze, di peso di 200. libre commu-
ne. Certamente par cosa maravigliosa da considerare, come sia possibile a trat-
tar nella caldara tanta copia di latte coagulato, et preso a tanta perfettione. Vero 
è, che se ne fa di maggior grandezza nel territorio di Lodi, che quasi par impos-
sibile, et pur è vero, come dimostrerò. Ritrovasi altresì nel territorio Piacentino i 
pozzi d’acqua salsa, della quale col fuoco se ne trae il sale candidissimo. Sono al-
tresì in esso territorio le minere del Ferro, ove si dicono le Ferrere. Veggonsi e-
tiandio ombrose selve per la cacciaggione de gli animali selvaggi. Fu sempre 
questa città fedele a i Romani insino che fu in colmo la maestà d’essi, et etiandio 
insino che hebbero forze gli Essarchi di Ravenna. Poscia anch’ella divenne sotto 
i Gotti, et Longobardi, come fecero l’altre città d’Italia. Scacciati i Longobardi, 
essendo fatto prigione il loro Re Desiderio da Carlo Magno, fu soggetta i Re 
d’Italia creati da Carlo antidetto, et poi sotto altri Re, et Signori, che si faceano 
Tiranni d’Italia, et così perseverò insino che gl’Imperadori, (quai poi pigliarono 
l’Imperio) poterono mantenersi. La quale poi essendo divenuti di poca possan-
za, et forza si drizzò similmente ella in libertà sì come fecero l’altre città d’Italia 
sotto l’Imperio. Vero è, che essendo in libertà sovente la tiranneggiarono i suoi 
proprij cittadini, come chiaramente dimostra il Merula, et Corio nelle loro histo-
rie. Fugli etiandio tolta la libertà alcuna volta da i forestieri. Il primo de i quali 
(secondo che ritrovo) fu Ubertino Palavicino nel 1259. così scrive Biondo nel 18. 
lib. dell’historie, et Corio. Teneva Ubertino sotto il nome di capitano la signoria 
di Cremona, et di questa nobil città. Vedendo poi i Piacentini la favorevole For-
tuna di Filippo Fontanese Ferrarese, Arcivescovo di Ravenna, et della chiesa 
Romana Legato (col quale erano confederati i Padoani, Bresciani, et Pavesi) 
scacciando costui, gridarono libertà; con aiuto del detto Legato. Nella qual si 
[366v] mantennero insino che drizzò il capo Alberto Scotto, che maneggiava il 
tutto, et disponeva, sì come fosse stato vero signore di quella, che fu nel 1297. 
Così scrive Merula nel 6. libro dell’historie del Corio. Dipoi considerando esso di 
non havere tante forze, quante bisognavano, per mantenersi nella grandezza ove 
era, ne fece come signore Guido Turiano signor di Milano, per haverlo in suo fa-
vore, et così si mantenne un anno, et tre mesi. Alzando poi la testa Ubertino da 
Lando, capo della contraria parte del Scotto, et pigliando il primato della città, 
dopo poco ne fu privato da Alberto Scotto, havendolo scacciato, et così ricoverò 
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detto primato. Fu poi fatto signore di essa città Galeazzo figliuolo di Matteo Vi-
sconte da Enrico 4. Imperadore. Così dice Merula nell’ottavo libro dell’historie. 
Et nel 9. scrive, che fosse consignata la perpetua procuraria di quella, di Cremo-
na, et di Crema all’antidetto Galeazzo da Lodovico Bavaro. Ritrovo poi nel Corio, 
che s’insignorì di essa Francesco Scotto, nel 1335. havendo prima discacciato i 
Landesi, et nel 36. ch’egli la vendé ad Azzone Visconte, con molti altri cittadini. 
Rimase poi sotto la Signoria de i Visconti signori di Milano (secondo che ritro-
vo,) insino al principio della signoria del Duca Filippo. Nel qual tempo se ne in-
signorì Filippo di Arcello suo cittadino per un isdegno pigliato contra detto Du-
ca. Fu costui poi scacciato da Francesco Carmagnuola capitano del prefato Du-
ca, et per tanto ritornò la città a divotione di detto Filippo Maria Duca nel 1418. 
come testifica il Corio. Mancato poi di questa vita l’antidetto Duca nel 1447. 
drizzandosi il popolo di Milano in libertà, et ribellando i Piacentini da Milano, si 
dierono a i Venetiani. Onde i Milanesi vi mandarono Francesco Sforza loro capi-
tano con l’essercito talmente la strinse, benché vi fosse dentro per guardia Ta-
deo da Este, huomo molto bellicoso con due mila cavalli, et altretanti fanti man-
dati da i Venetiani, et con tutto ’l popolo, che erano in tutto al numero da venti-
mila armati, che la pigliò per forza, et la saccheggiò, et fu fatto prigione Tadeo 
sopradetto, et Gerardo Dandolo Venetiano Provedidore dell’essercito con molti 
valentissimi conduttieri. Et fu talmente saccheggiata, et maltrattata essa infelice 
città che forse da i Turchi non li sarebbe stato usata tanta crudeltà, non essendo 
havuto rispetto a piccioli, né ancor a i vecchi, né meno alle donne, né anche a i 
sacrati luoghi, come narra Biondo, Sabellico, Simoneta, Platina, et il Corio. Si ri-
trovarono con il Sforzesco a questa dignissima impresa, i nobili capitani, cioè 
Francesco Piccinino, Guidazzo Manfredi, Lodovico dal Vermo, Carlo Gonzaga 
con molti altri valorosi capitani, havendo seco da quindici mila soldati, fra quei 
da piedi, et da cavallo. Fu poi sempre soggetta a gli Illustrissimi, et nobilissimi 
Sforzeschi signori di Milano, cioè all’antidetto Francesco, a Galeazzo, et a Lodo-
vico, insino a Lodovico duodecimo Re di Francia, che havendo scacciato il Duca 
Lodovico, s’insignorì di Milano nel mille quattrocento novantanove. Onde que-
sta città si diede allora al sopradetto Re, et rimase sotto esso insino che furono 
scacciati i Francesi fuori d’Italia da gli Elvetij, et Venetiani per ingegno di Giulio 
Papa secondo. Et allora ne venne sotto il governo della chiesa Romana, con 
Parma nel mille cinquecento dodici, perseverando sotto detto governo insino al-
la venuta di Francesco primo Re di Francia, successore di Lodovico [367] duo-
decimo. Il quale havendo rotto gli Helvetij presso Malignano (aiutandolo però 
Bartolomeo Alviano capitano de i soldati Venetiani) et essendosi lui insignorito 
di Milano, fu restituita Piacenza, et Parma a quello da Lione X. Papa successore 
di Giulio sopranominato. Et così fu sotto detto Re insino al 21. nel qual anno ri-
tornò a divotione della Chiesa Romana, havendo ottenuto Milano Prospero Co-
lonna capitano della lega fatta fra Leone Papa, et Carlo V. Imperadore. Et poi fu-
rono scacciati i Francesi dell’Italia da lui. Et talmente sotto la Chiesa è perseve-
rata in sino all’anno 1545. nel quale Papa Paolo terzo la diede a Pier Luigi suo fi-
gliuolo, creandolo Duca non solamente d’essa, ma etiandio di Parma. Et essendo 
stato crudelmente ucciso detto Pier Luigi da alcuni gentilhuomini Piacentini, nel 
1547. si ridusse la città sotto l’ombra di Carlo quinto Imperadore. In questi tem-
pi ella è molto accresciuta tanto di popolo, quanto di ricchezza. Et essendo pri-
ma intorniata di mura molto deboli in tal maniera è stata fortificata di buone 
mura, et continuamente si fortifica da i signori di quella, con aiuto anche de i 
cittadini, havendovi anche cominciato un forte castello, qual di continuo si con-
duce a perfettione, che quasi hora si può annoverare fra le forte città d’Italia. Et 
è etiandio quivi il studio generale. Sono usciti di questa patria molti Illustri, et 
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virtuosi huomini i quali gli hanno dato nome, et fama per le loro opere degne; 
tra i quali ne’ tempi antichi fu T. Tinca dicacissimo Oratore, nominato da Cice-
rone in Bruto col padre di L. Pisone, et Mureno suocero di C. Giulio Cesare, che 
fu soprastante a far fabricare l’armi ne’ tempi della guerra Marsica. Ornò questa 
patria altresì Gregorio Papa decimo, che celebrò il Concilio in Lione di Francia. 
Passò tanto huomo a miglior diporto in Arezzo di Toscana, ove al suo sepolcro 
dimostrò Iddio gran segni per li suoi meriti; et Gulielmo eccellente medico, che 
fece una breviatura della Medicina, con un trattato di Chirurgia. Illustrolla, et 
Rafael Fulgoso Giureconsulto, che scrisse i Comentari sopra il Digesto vecchio, 
et il Codico con molti consigli, il qual è sepolto a Padova, nel tempio del Santo; 
et anco Americo già Generale Maestro dell’ordine de i predicatori, eccellente 
Teologo, che giace nella Chiesa di San Domenico da Bologna. Giorgio Valla fiorì 
ne’ nostri giorni, huomo ben dotto in lingua Latina, et Greca, sì come dall’opere 
da lui fatte, et etiandio transferite di greco in latino conoscere si può. In Vicenzo 
Barattero dell’ordine de i predicatori, già mio honorando precettore in Logica, et 
Filosofia reluceva (oltra la latinità) la peritia delle lettere greche, con la Filoso-
fia, et Teologia, come dall’opere da lui lasciate chiarissimamente vedere si può. 
Sono in vero molto obligato a tanto huomo per la benivolentia che a me dimo-
strava; et la carità che usava insegnandomi, et facendomi partecipe della sua de-
gna dottrina; Piovanni Castrono erudito in latino eccellentissimo in greco, ri-
formò in miglior forma il vocabolario greco; et Antonio Cornazano dimostrò il 
suo nobilissimo ingegno in comporre versi latini et volgari, Nicolò Fontana si di-
lettò in prosa, et versi latini, con Tommaso Radino dell’ordine de i predicatori 
buono Teologo, ma meglior Oratore, et poeta, che fece la Calipsichia, col Sidera-
le Abisso. Mancò in Roma nel tempo dell’infelice captura di essa dall’essercito di 
Carlo quinto Imperadore nel 1527. [367v] Sono usciti altri nobilissimi ingegni di 
questa patria che io lascio per non haverne certa cognitione. Fuori di Piacenza, 
era ne’ tempi di Annibale (non però molto discosto da quella) Viconvio, luogo 
ove si fu ragunavano le persone del paese a fare i suoi trafichi, secondo Livio nel 
21. lib. quando dice. Essendosi riposato alquanti giorni Annibale per la ferita ri-
cevuta nella battaglia, et appena era sanato, che passò a combattere Viconvio, 
ch’era un Emporio fortificato da i Romani, combattendo co i Galli, ma non lo 
puoté ispugnare per esservi buoni difensori. Vero è, che poi havendo superato i 
popoli vicini saccheggiò il paese. Un poco sopra Piacenza presso al fiume Trebia 
scorgesi il luogo tanto nominato, Campo morto per la gran rotta che diede An-
nibale a i Romani, essendo Console Sempronio, come narra Livio nel 21. lib. et 
Plutarco nella vita d’Annibale, et di Scipione. Passata Piacenza caminando lungo 
la sinistra riva del Po, appare la foce del fiume Trebia, per la quale mette capo in 
detto Po. Egli è molto nominato questo fiume da gli scrittori per la ruina 
dell’essercito Romano fatta da Annibale, com’è detto. Così Trebia da’ detti scrit-
tori è detto, et massimamente da Livio, Strabone, Plinio nel ca. 15. del 3. lib. et 
da Silio Italico nel 6. lib. parlando della guerra seconda de i Cartaginesi, quando 
dice. Et nostrum Trebiam, et Trassimeni littora Tuscis. Et nel 7. Nulla essent 
Trebiae, et Trasimeni nomina nulli. Et nel 4. già havea detto. Planitiem metuens 
Trebiam collesque premebat. Ha questo fiume il suo principio a Monte Bruno 
nell’Apennino, presso un monastero di Zoccolanti di S. Agostino, da tre piccioli 
ruscelli d’acqua, i quali sono duplicati, et scorrendo da mezo miglio si ragunano 
insieme, et creano questo fiume, et poi scendendo da Bobio entra nel Piacentino 
(come etiandio scrive Strabone) et parte la via Emilia in duo parti, et finisce qui-
vi al Po, secondo che etiandio scrive Plinio. Nella via Emilia, si vede passato Pia-
cenza, un ponte di mattoni cotti sopra di esso, che congiunge amendue le rive di 
quello. Salendo alla sinistra riva di esso, vedesi Rivalgar, Ponizza, Arvia, Riva, et 
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più alto la bocca del torrente Avanto, per la quale entra in questo fiume, et an-
che più alto, lungo detto torrente, Ressivane, et Apepian; et più in su fra i monti, 
Cela. Seguitando pur la sinistra riva di Trebia, sopra la bocca di detto torrente, si 
trova ne’ monti Crose, et più ad alto Boriano, et Monbruno vicino alle fontane 
del prefato fiume, ove si vede Savigno. Quivi vedesi la via da passare di Lombar-
dia nella Liguria, dovendo andare a Genova. Essendo giunto al fiume Trebia, lo 
costituirò termine della Gallia Togata, la quale comincia al Rubicone dall’altro 
lato, secondo Tolomeo, et termina a Piacenza, da questo altro lato. Vero è, che io 
volendo seguitare i costumi de gli antichi Geografi, Corografi, et etiandio Topo-
grafi, i quali terminavano, et partivano le provincie, Regioni, et paesi commu-
nemente per li fiumi, sì come fa anche Tolomeo, benché non vi disegna il termi-
ne di questa, il fiume Trebia, forse per non haverne notitia, perché non lo nomi-
na, terminerò detta Gallia Togata quivi alla Trebia sopra Piacenza. Rafael Vola-
terrano nel 4. lib. de i suoi Comentari Urbani, trattando la Geografia, costituisce 
da questo lato termine alla detta Gallia Togata, Chiestezzo, che è sopra la destra 
riva di questo fiume, volendo che la cominciasse a Ravenna, et abbracciasse par-
te della via [368] Flaminia, et parte della Emilia. Ma io volendo seguitare Tolo-
meo (secondo che ho detto) terminerò a questo fiume detta Gallia Togata. 

 
DORIA, LIGURES CISAPENNINI, EMILIA. 

Essendo terminata la via Emilia (secondo Livio) a Piacenza, ressettata da M. 
Emilio Console, et così da lui Emilia addimandata, cominciando da Piacenza in-
sino a Bologna (sì come nel principio di Romagna, et di questa Regione è detto) 
forse parerà a qualcuno, che non si devesse far più mentione di questo nome 
Emilia nel resto, che ci rimane da scrivere di questa Regione, ma io avertendo 
alle parole di Strabone, quando dice. Scaurus per Pisas, et Lunam usque Sabba-
tios viam stravit Emiliam, et hinc per Dartonem. Alia vero Emilia, quae Flami-
niam excipit, eodem enim in Consulatu M. Lepidus et C. Flaminius collegae fue-
runt, victores autem Ligurum stravere. Par a me altresì di nominare l’avanzo di 
questa Regione Emilia, dall’antidetta via. Della quale etiandio oggidì in più luo-
ghi si veggono i vestigi (come anche scrive Giorgio Merula nel 6. lib. dell’historie 
de i Visconti) secondo che dimostrerò di luogo in luogo. Non meno altresì addi-
manderò detta parte, che ci rimane, Liguri di qua dall’Apennino, così detti Ligu-
res Cisapennini da gli antichi scrittori, et massimamente da Sempronio nella di-
visione dell’Italia piana, col quale par accordarsi Tolomeo, quando annovera 
Sabata, Polentia, Asta Colonia, Alba Pompeia, et Libarno città nella Liguria sot-
toposte all’Apennino. Etiandio li nominerò Liguri Cisalpini, o siano di qua 
dall’Alpi, come li nomina Plinio nel capo 5. nel 3. lib. dicendo esser tutto il pae-
se, che trascorre dalla Trebia all’Alpi, havendo da Settentrione il Po, parte di Li-
guria. Il che par confermare Livio in più luoghi, quando narra come che fossero 
soggiugati essi Liguri Cisalpini da i Romani, et massimamente nel 9. lib. della 
guerra Macedonica, scrivendo che havendo soggiugato M. Emilio tutti i Liguri di 
qua dall’Apennino, et parimente di là (ove era passato C. Flaminio) condusse i 
vittoriosi soldati nel territorio de i Galli, et rassettò la via da Piacenza, acciò si 
congiungesse con la Flaminia insino a Rimini. Onde io così nominerò questo re-
sto della Regione che ci rimane. Alla particolare descrittione passando, dico che 
passato il fiume Trebia, et salendo alla destra di quella, dentro si ritrova Ronco-
nero, et sopra il giogo dell’Apennino Bobio città, ove è il nobile Monasterio di 
San Gallo Abbate, edificato da S. Colombano (nato di stirpe Gottica) con aiuto 
de i Longobardi, i quali gli consignarono molte possessioni per sostentare gran 
numero di Monachi, i quali servissero a Dio, secondo Paolo Diacono nel 4. lib. 
dell’hist. de i Longobardi. Et soggiunge che dopo la edificatione del detto Mona-
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stero fu fatta città questo luogo, et nominato Bobio, che è posto nell’Alpi Cotie. 
Il che conferma Giorgio Merula nel 1. libro dell’historie de i Visconti. Vogliono 
alcuni che si ritrovino due Bobij, uno nell’Alpi Cotie, et l’altro tra Genova, et 
Piacenza nell’Apennino. In vero assai s’ingannano, perché non si ritrova altro 
Bobio che questo, del qual hora scrivo. È la cagione di detto errore, per essere 
descritto esso Bobio da alcuni scrittori nell’Alpi Cotie; et da altri [368v] 
nell’Apennino, et ciascun d’essi ha detto il vero. Conciosia cosa ch’egli è posto 
sopra il giorno nell’Apennino ch’è congiunto, anzi parte dell’Alpi Cotie, che tra-
scorrono insino a questo luogo (come dimostrerò, parlando di dette Alpi Cotie 
nel fine della Lombardia di là dal Po,) contra di quello che altrove dicono, vo-
lendo provare la sua opinione con l’autorità di Amiano Marcellino, qual è più to-
sto contra di loro che altrimenti. Alla nostra descrittione ritornando, pigliarono 
poi la signoria questa città i Malaspini, la qual lungo tempo tennero pacifica-
mente. Dipoi Filippo Visconte Duca di Milano la diede con Voghera a Pietro del 
Verme Veronese valoroso capitano, che tenne detta signoria insin che visse, et 
dopo lui i suoi figliuoli, insino che Lodovico 12. Re di Francia (havendo scacciato 
Lodovico Sforza) s’insignorì del Ducato di Milano. Il quale intendendo l’amicitia 
grande, che tenevano i Vermineschi con gli Sforzeschi, li privò di detti luoghi, et 
li diede a Galeazzo S. Severino suo grande scudiero. Poi scacciati i Francesi 
d’Italia da gli Helvetij, ritornarono i Vermineschi. Furono quivi ritrovati nel 
1493. nell’antidetto monasterio molti libri antichi, et fra gli altri, parte 
dell’Itinerario di Rutilio Numantio Gallo. Illustrò questa città Umberto eccellen-
te dottor di leggi, che fece la summa dell’ordine de i Giudici, con molte questioni 
di leggi, il qual fiorì circa gli anni di Christo nostro Servatore 1240. Riservo 
d’annoverare gl’Illustri huomini, che sono usciti della molto magnifica famiglia 
del Vermo, nella città di Verona, da cui trassero origine. Salendo più ad alto, ap-
par la foce del torrente Avanto, per la quale entra nella Trebia. Et quivi è Orgo-
nasto, et più in alto Ottuna, et Gioveno. A man destra del prefato torrente, ove 
entra il torrente Algretia, vedesi S. Giovanni honorevol castello, il qual fu consi-
gnato al Legato del Papa da i Piacentini nel 1322. così dice Corio nella terza par-
te dell’historie. Fu dato questi anni passati da Clemente settimo Papa a Lorenzo 
Salviati huomo humano, et ornato di lettere grece, et latine, il quale abbandonò 
questa mortale spoglia nel 1540. Salendo all’Apennino appar Taiuolo, et scen-
dendo alla riva del Po si vede la bocca del torrente Utidono, che bagna quasi le 
mura di castel S. Giovanni sopranominato, ch’è nella via Emilia. Più oltra scen-
dendo, ritrovasi Bosenasco, et più in giù Albian, et Stella, et alla bocca del tor-
rente Cope, Bricollano, et alla destra pur di detto torrente Chiesteggio molto an-
tico castello, Clastidium nominato da Strabone, Livio, Polibio, et Plutarco. Fu 
questo luogo il granaro de’ Cartaginesi ne’ tempi della seconda guerra di loro 
contra Romani. Divenne in tal maniera sotto Annibale, come nota Livio nel ven-
tesimo primo lib. Patendo gran disagio di vettovaglia Annibale, e caminando per 
il paese de’ nemici, et intendendo esser grande abbondanza di vettovaglia in 
Chiesteggio (havendovi ragunato i Romani quivi il frumento sì come in luogo si-
curo per i loro bisogni) vi mandò alquante bande di soldati per pigliarlo, et ve-
dendo la cosa esser difficile, et lunga, pensò d’haverlo per danari, onde ritrasse i 
soldati, et cominciò a trattare di haverlo in tal modo. Et così gli venne fatto. 
Conciò fosse cosa che gli fu dato da P. di Brandice capitano de’ soldati, che vi e-
rano dentro per i Rom. per 400. ducati d’oro. Havuto il castello Annibale, incon-
tinente lo fortificò, conservandolo per suo granaro, ove [369] conducea il fru-
mento, et altre cose per il bisogno, insino che dimorò in questi luoghi. Era que-
sto castello co i circostanti luoghi della giuridittione de i Liguri, ne’ tempi della 
detta seconda guerra de i Cartaginesi, secondo che dice Livio nel 32. libro così. 
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Quinto Minutio piegò il suo viaggio alla sinistra d’Italia verso il mare di sotto, et 
quivi havendo condotto amendue gli esserciti, cominciò la guerra da i Liguri, 
onde si dierono a patti Chiesteggio, et Litubio castelli, amendue de i Liguri con 
due città della medesima generatione, cioè i Cellati, et Cordiciati, con tutto quel 
paese ch’era di qua dal Po, soggetto a i Liguri, eccetto i Galli Boij. Et più in giù 
scrive, che fu bruciato Chiesteggio dall’antidetto Quinto Minuto Ruffo Console, 
essendo fuggiti i Boij. Salendo più alto vedesi Tronconara, et al principio del tor-
rente Utidone, Torre. Ritornando al Po, ritrovasi la foce del torrente Stafora, ove 
è Albiano, et di sopra Pancaran, Nazzan, et Vorco. Alla destra di detto torrente 
evvi Voghera ricco castello, et civile dal Merula nel 6. lib. dell’histo. Vicheria det-
to, da gli antichi, et fra gli altri da Antonino nell’Itinerario Vicus Iriae. Possiede 
questo castello al presente Luigi figliuolo di Marc’Antonio dal Vermo, huomo di 
grand’ingegno. Più alto vi è Riva, et Sessima. Incontrasi (caminando) nel torren-
te Curone, dal quale ha tratto il nome il castello ponte Curone, edificato nella via 
Emilia (cinque miglia discosto da Tortona) così nominato da un ponte che era 
quivi sopra detto torrente, i cui vestigi ancor si veggono. Scende questo torrente 
dall’Apennino, come etiandio dice Merula nel 6. lib. dell’histo. Presso a questo 
torrente, tanto di qua quanto di là, vi sono alcuni castelli, tra i quali è Caselle, da 
gli antichi; Cassium nominato, ricco, et civile. Il quale essendo fortificato questi 
anni passati da i soldati di Carlo V. Imperadore, era grande ostacolo a i Francesi, 
Venetiani, et a Francesco Sforza secondo Duca di Milano confederati insieme 
contra detto Imperadore. Più in su ritrovasi Muleta, Castellazzo, Tauriga, et S. 
Cassano. Seguita poi il fiume Scrivia, la cui origine è nell’Apenino. Nel scender 
della quale, si vede quella spaccare i monti con gran strepito, et forza. La nomi-
na Paolo Diacono Iria. Presso cui fu ucciso Magiorano, non molto discosto da 
Tortona, come egli dice nel 16. lib. dell’histo. de i Romani. Sopra la foce di essa, 
vi è castel Nuovo edificato da i Gotti dimorando a Tortona, tanto per havere un 
luogo da mantenersi ne’ tempi della guerra, quanto per ragunare le cose neces-
sarie quando bisognava, come scrive Merula con autorità di Cassiodoro. Diede 
grand'ornamento a questo ricco castello con la dottrina, et gravità de i costumi, 
Vincentio Bandello Generale maestro dell’ordine de i Predicatori, ne’ nostri 
giorni. Si può conoscere di quanta dottrina fosse ornato, dall’opere da lui lascia-
te, come io dimostro nel 1. lib. de gli huomini Illustri de’ frati Predicatori. Dà e-
tiandio fama al detto castello, il suo nipote Matteo pur di detto ordine con 
l’opere latine di grand’elegantia da lui composte, et altresì in volgare. Quivi vici-
no si vede Sale, assai honorevole castello, anche egli fatto da i Gotti per tal ca-
gione. Sono questi due castelli molto abbondanti delle cose necessarie edificati 
fra la via Emilia, et il Po, i quali erano il termine de i Liguri da questo lato (se-
condo Merula) per essere a i confini del territorio di Piacenza, ove egli disegna il 
principio a gli [369v] detti Liguri Cisapennini. Vedesi sopra la piegatura 
dell’Apennino a simiglianza di un gombito la città di Tortona, da Strabone Dar-
tona nominata, ma da Plinio Dertona, fra i Liguri di qua dall’Apennino nel 5. 
cap. del 3. libro riposta. Parimente la nomina Tolomeo, et Antonino. Fu Colonia 
de i Romani. Sono diverse l’opinioni circa l’edificatione d’essa, imperò che alcu-
ni dicono che l’havesse principio da i Liguri, et Gieronimo Albertuzzo scrive che 
fosse fatta da i Galli (secondo però alcuni) et che da quelli fosse nominata Anti-
lia. Il Merula nel 6. lib. dell’hist. de i Visconti, scrive esser le ruine di Antilia so-
pra Seravallo (di cui più oltra dirò) onde pensa, che disegnando Tolomeo Iria 
città non molto discosto da Tartona potrebbe esser che ivi fosse Antilia overo 
Antina così composta da anti, propositione greca, et dalla dittione Iria. Concio-
sia cosa che l’antica fortezza nella sommità del colle edificata, risguarda i cor-
renti fiumi nella piegatura dall’Apennino, sì come un gombito, ove si vede Tor-
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tona (com’è detto.) Altri dissero che talmente Tertona fosse chiamata, sì come 
Tergona, per esser posta sopra il tergo, o sia schiena del monte. Et altri scrissero 
che prima la fu nomata Antilia, et poi gli fu posto tal nome per tre doni c’havea 
(come dice l’Albertuzzo) prima perché usciva d’una pietra olio abbondantemen-
te, nel luogo detto Paena; et poi ogn’anno nel giorno della natività di S. Giovan 
Battista gettava copiosamente acqua una fontana presso Garbagno. Era il terzo 
dono che dovendo morire alcuni nobili appresso Pietra Bissaria, dipoco avanti 
tagliando il ponte, ne usciva sangue. Là onde nel sigillo della città così è scritto. 
Pro tribus donis similis Terdona Leonis. Così ha ritrovato scritto. Appare poi 
sopra il colle, ove è la Rocca della città un molto antico Tempio, consecrato alla 
Reina de i cieli sempre vergine Maria. Fu ruinata questa città (così comandando 
Federico Barbarossa) a’ prieghi de i Pavesi nel 1173. (come dice Biondo, et Me-
rula nel 6. lib. et Corio in una Cronica di Lodi.) Fu reedificata nella pianura alle 
radici del colle nel medesimo anno da i Milanesi, secondo detto Merula; onde 
rimase quella città che era sopra il colle, quasi totalmente priva di habitatori, es-
sendo habitato l’antidetto Borgo da i Milanesi edificato. Etiandio insino ad oggi 
la si vede vota di popolo, et parimente l’antidetto Borgo quasi privo di habitatori 
per le gran discordie de i cittadini, et per le guerre, et carestie, et pestilentia, che 
sono occorse gli anni passati, che l’hanno quasi ruinata. Fu il primo de i Viscon-
ti, che havesse la signoria di essa Matteo, come dimostra Merula nel 9. libro 
dell’historie. Et da quel tempo insino a Filippo ultimo signore di Milano de i Vi-
sconti, sempre servò intiera fede a i detti Visconti. Poi fu soggetta a i Sforzeschi, 
et a i Re di Francia insino che tennero il Ducato di Milano, et al fine a Carlo V. 
Imperadore. Ha buono, et fertile territorio, et producevole di frumento, orzo, et 
altre biade, con buoni vini, et gualdo, et altre cose necessarie all’huomo. Diede 
fama a questa città S. Martiano Vescovo di essa. Il qual dopo molti disagi fu por-
tato nell’oscura carcere, al fine per la fede di Christo Giesù fu ucciso onde passò 
a vita eterna, coronato della laurea del martirio. È venerato il corpo suo nella 
Chiesa Catedrale di S. Apolonia Vergine, et martire, che per li meriti suoi Dio fa 
di gran miracoli, et vi è gran concorso di fideli. Avanti che più oltra [370] proce-
da, voglio dir due parole contra Tolomeo. Assai mi maraviglio, insieme con 
Giorgio Merula nel 6. libr. dell’historie de i Visconti, che detto Tolomeo annove-
ra ne i Taurini, che sono sotto i Salassi Augusta de i Biaceni con Tortona, perché 
chiaramente si vede non potere essere così, considerando partire il Po le Regioni 
(hora dette di Lombardia) l’una dall’altra, cioè di qua dal prefato, et di là. Onde 
si vedono manifestamente esser molto lontani i Salassi dal principio, et piegatu-
ra dell’Apennino, ove si ritrovano queste due città cioè Augusta de’ Biaceni, et 
Tortona, et di qua dal Po, essendo i Salassi di là come io dimostrerò nella Lom-
bardia di là dal Po. Vero è, che secondo detto Merula pare essere in Tolomeo un 
altro grande errore parlando dell’origine, et nascimento del Po così. Fluvij Padi 
caput, quod iuxta Larij Paludem. Il che non è stato avertito, eccetto che da po-
chi, et tra gli altri è stato dichiarato da quel litterato huomo che ha volgareggiato 
detto Tolomeo dimostrando che lui intenda del fiume Adda, et non del Po, come 
si deve intender, et così tener. Oltra Tortona nel giogo del monte alla destra riva 
della Scrivia, appare Seravalle castello, talmente addimandato, perché serra la 
stretta foce del monte, che si apre alla pianura. Diede questo castello Filippo Vi-
sconte Duca di Milano a Biagio Assareto Genovese eccellente capitano delle ma-
ritime armate per premio delle sue fatiche, come nota Biondo. Sopra Seravalle, 
secondo Merula sono i vestigi della città Iria memorata da Tolomeo, et da Anto-
nino, la quale forse era Antilia sopra descritta, benché siano altri, che dicono 
fosse Iria, ove hora è Sartirana, ma questo non può essere, perché Tolomeo, et 
Antonino la descriveno di qua dal Po, et Sartirana, è di là. Più alto si vede Bissu-



 632 

da Isola, et all’Apennino Totila. Scendendo al Po, alla bocca del fiume Scrimia, o 
sia Scrivia, per la quale si scarica in esso, et eravi già Gibellino castello, edificato 
da Matteo Visconte signore di Milano nel mille trecento tredeci. Così lo addi-
mandò acciò più arditamente fosse da i Gibellini fabricato, et più animosamente 
difeso, da i Pavesi suoi nemici. Et avenga che fosse dal Po ruinato, nondimeno fu 
etiandio da lui ristorato, come dice Corio nella seconda parte dell’historie, et 
Merula nel terzo libro. Seguita poi la foce del fiume Tanaro, Tanarus detto da 
Strabone, et da Plinio nel 15. capo del terzo libro, ma da Giovanni Simonetta nel 
decimo lib. dell’historie de i Sforzeschi Tanagrus. La cagione per la quale tal-
mente costui lo nomina, non la so, essendo però Tanarus addimandato da gli 
antidetti scrittori, et da i Moderni, cioè dal Biondo, Merula, Platina, Sabellico, et 
da altri. Esce questo fiume dell’Apennino, secondo Plinio, ma secondo Decimo 
Bruto, et Strabone dall’Alpi de i Liguri. È questa poca differentia, conciosia cosa 
che da dette Alpi ha principio l’Apennino, onde si può verificare amendue le 
parti, perché esce nel mezo di una picciola valle posta fra l’Alpi, et l’Apennino da 
una grossa fontana d’aqua, dalla quale escono tre rusceletti di acqua chiara, et 
poi per spatio del tratto di una saetta così partiti l’uno dall’altro correndo 
nell’uscire della picciola valle, raunandosi insieme, danno principio a questo 
fiume, il quale scende fra stretti, et alti monti per strabocchevoli balci insino ad 
Ulmea castello due miglia dalla detta fontana discosto. Et quindi etiandio scen-
dendo fra le strette foce de i monti da sette miglia, [370v] giunge a Ponte, Villa 
di Garresio talmente nominata per esservi un bel ponte di pietra, per il quale si 
passa dall’una, et l’altra riva del detto fiume. Quivi comincia una bella valle alla 
destra del fiume. Abbandonando poi detto fiume, appare nel principio della Val-
le, il nobile castello di Garresio, anticamente Mongiardino detto, ornato della 
dignità del Marchesato. Il qual lungo tempo è stato governato dalla illustre fa-
miglia de i Marchesi di Ceva, ma poi nell’anno mille cinquecento trentanove, 
venderono tre parti a Benedetta Spinola per trenta mila scudi d’oro. Tiene per-
ciò ancor la quarta parte di esso Pietro Marchese di Ceva, nel cui petto, come in 
proprio albergo, una rara prudenza, et amorevolezza di cuore di maniera ri-
splende, che da ciascun suo suddito è amato fuor di modo, et riverito, quasi cosa 
divina. È questa Valle lunga sette miglia, molto amena, et producevole di fru-
mento, vino, et d’altre cose per il bisogno dell’huomo. Vedesi a man destra di es-
sa (discosto da Garresio un miglio) sopra un altissimo colle, una rupe talmente 
dalla natura fatta dalla parte di Garresio, che pare fosse dall’arte tagliata, et 
sfaldata con il ferro. Egli è addimandato questo luogo Pietra Degna, ove si veg-
gono alcuni vestigi d’una Cisterna. Onde è volgata fama, che quivi habitasse Ale-
rano con la moglie (figliuola d’Ottone Imperadore) essendo da lui fuggito. Se-
guitando il camino lungo il fiume che passa fra altissimi monti (passato Petriola 
castello) entrasi nella valle di Bagnasco, così nominata dal castello Bagnasco ivi 
fabricato. Correndo più in giù detto fiume, ritrova gli stretti passi fra alti monti, 
onde varca fra essi sette miglia insino al nobile castello di Ceva signoreggiato da 
gli illustri Marchesi nominati di Ceva, i quali già tenevano la signoria di Garresio 
(come è detto,) quindi scendendo esso fiume entra nella campagna, essendo ac-
cresciuto da dodici torrenti, che vi entrano (benché dica Sabellico nel quarto li-
bro della Sesta Enneade trenta.) De i quali otto vi sboccano alla destra, et quat-
tro alla sinistra. Dipoi sempre scendendo, al fine mette quivi capo nel Po. Della 
cui arena se ne cava oro, del quale scrive Rafael Volaterrano nel quarto libro del-
la sua Geografia, haverne veduta una molto pretiosa collana al collo di Antonio 
Trotto Alessandrino cavaliere aurato. Comincia a questo fiume la bella, vaga, et 
fruttifera Regione, Monferrato hora addimandata, parte di Liguria di qua 
dall’Apennino. 
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MONFERRATO. 

La cagione, per la quale sia stato addimandato questo paese Monferrato, non 
l’ho potuto ritrovare presso autore autentico, né anche presso Merula, che fece 
ogni forza di narrar le cose particolari d’esso nel 6. libro dell’historie de’ Viscon-
ti. Né etiandio Biondo, né il Volaterrano, fanno alcuna mentione di questo, av-
venga che fossero diligenti osservatori delle cose curiose, et rare. Io nondimeno 
dirò quel che credo di questa, rimettendomi però a miglior giuditio. Credo che 
questo paese fosse nominato Monferrato dalla ferocità de i piccioli colli che qui-
vi si ritrovino, i quali tanto gagliardamente producono i frutti, et le cose neces-
sarie per il vivere humano; et che prima fosse detto Monferace, [371] come ho 
detto, da detta feracità, et poi mutata la lettera c, in t, fosse addimandato Mon-
ferrato. Etiandio si potrebbe dire (quando non s’acquetasse il curioso ingegno) 
che talmente fosse chiamato Monferrato dal ferro, (per certa simiglianza,) che sì 
come il ferro supera in forza gli altri metalli, così nella produttione de i frutti, et 
massimamente nella bontà, et soavità d’essi, et de i vini, supera questo paese gli 
altri circostanti. Così descrive questo paese Merula nel 6. libro dell’histor. de i 
Visconti. È questa Regione di Monferrato, un continuato monte, tutto ameno, 
fruttifero, et producevole de i beni necessarij al viver de i mortali, et è molto ha-
bitato, cominciando dall’Alpi, circa una giornata, partita da una pianura, la qua-
le è fra dette Alpi, et questi colli. Quivi si vede ogni cosa culta, et lavorata per 
l’agevolezza, et bontà del paese. Alla sinistra vi è il Tanaro, et alla destra il Po, et 
più oltra non procede. Et tanto quanto si discostano questi colli da gli antidetti 
fiumi, tanto maggior pianura, et molto amena fra essi si ritrova, la quale addi-
mandare si può Mesopotamia, per esser da i detti fiumi conchiusa. Di questa 
Regione così dice Faccio de gli Uberti nel quinto canto del terzo libro Dittamon-
do. 

L’Adora, Astura, la Gona, e la Mora 
Cercammo, e passammo Monferrato, 
Dove ’l Marchese loro, e pro dimora. 

Salutio, Canovese Principato 
Trovammo, e vedemmo Alba, et Asti 
Che ’l Tanaro bagna, e tocca da l’un lato. 

E benché muri siano vecchi, e guasti 
Da qui non è però da farvi sceda 
Per poco chi la fé ne’ tempi tasti. 

E per li Bagni onde sincoreda 
Sani, e buoni, benché hora poco 
Par che non caglia al Signor che ne reda. 

Passato il Tanaro, alla bocca di quello (per la quale si scarica nel Po) ove 
principia il colle antidetto, quindi non molto discosto vedesi Bassignana, da Pli-
nio Augusta Vacienorum nominata, et da Tolomeo Augusta Bacienorum, però 
poca differentia, anzi assai conformità perché la lettera B, vien pronunciata so-
vente non solamente da i greci per V, ma etiandio in più luoghi da i latini. Vero 
è, che Tolomeo l’annovera ne’ Taurini che sono sotto i Salassi (come dissi diso-
pra) benché la sia fra questi Liguri Cisapennini di qua dal Po. Hanno seguitato 
l’errore di Tolomeo molti scrittori, havendo poca cognitione de i luoghi. Quivi a 
Bassignana altre volte era un ponte di legno, che congiungeva l’una, et l’altra ri-
va del Tanaro insieme, del quale ne fa memoria Biondo, et Merula nelle loro hi-
storie. Passando quivi il Po Giovanni de' Medici Fiorentino Cardinale, et Legato 
di Bologna, poi fatto Papa, et detto Lione decimo (essendo stato fatto prigione 
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nella sanguinolente giornata fatta presso Ravenna fra’ Francesi, et l’essercito 
della Lega, nel 1512.) per esser menato in Francia, fu istratto delle mani de i 
Francesi, et liberato, et ridotto a [371v] Bologna alla sua legatione, come dimo-
stro nell’Efemeridi latine. Quivi vicino al Po era Bondicomago da Pli. nominato 
nel cap. 15. del 3. lib. il qual talmente era addimandato in lingua Ligustica, che 
vuol dire senza fondo. Perché qui comincia la gran profondità di detto fiume, es-
sendovi già entrati molti cupi fiumi, et torrenti, tanto di qua dal detto, quanto di 
là. Et ciò pare confermare esso Plin. nel 5. cap. del 3. lib. annoverando i popoli 
de i Liguri Cisapennini, avanti che nomini Pollentia; prima citando Industria, et 
poi Bondicomago, riponendoli fra questi Liguri Cisapennini, dicendo, che così 
era nominato, perché ivi havea principio la maggiore profondità del Po, onde 
poi sempre accresceva scendendo. Et questo etiandio conferma Merula nel 6. 
lib. dell’histo. de i Visconti, ove riprende Biondo di quello che dice nella sua Ita-
lia illustrata, cioè, che era questo castello di Bondicomago, ove al presente si ve-
de il Bondeno; conciosia cosa, che chiaramente si vede annoverare Plinio questo 
luogo fra i Liguri Cisalpini, ch’erano in questo tratto, et non fra i Boij. Altresì per 
confermare questa cosa, un’antica pietra di marmo ritrovata nella villa di Odo-
lengo di Monferrato presso al Po, posta per mensa di un altare nella chiesa di S. 
Michele, ove così si legge T. Lollius T. Lolij. Masculus IIII. Vir Bondicomensis 
hic propter Viam positus, ut dicant praetereuntes Lolli Ave. Il qual Epitafio mi 
diede l’eccellente dottore Andrea Alciato, non meno curioso che dotto. Onde so-
no d’opiione, che per ogni modo fosse qui in questi luoghi vicino alla riva del Po 
detto Bondicomago; siano altri di quale opinione si vogliano. Era vicino a questo 
luogo come io posso divisare, però ne’ Mediterranei, il castello Industria da Pli-
nio descritto. Ritrovasi poi l’antico castello di Valenza, da Plinio Valentium no-
minato, soggiungendo che era ancor addimandato Forum Fulvij. Nel colle si 
scorge Pomaro, ove è una fortissima Rocca tanto di sito, quanto di mura. Poi vi è 
Frassinetto, et Casale, di S. Evasio fatto città da Sisto IIII. Papa a petitione di 
Gulielmo Paleologo Marchese di Monferrato nel 1474. essendogli dato per Ve-
scovo Bernardino figliuolo di Pietro Romano suo cittadino, huomo di grande in-
gegno, et di grande isperientia. È questa città ornata di sontuosi edifici, et molto 
popolata. Quivi habitavano i Marchesi di Monferrato, ove haveano edificata una 
molto forte Rocca. Ha lungamente tenuto la signoria di questa nobile città, et 
della maggior parte del Monferrato, la illustre famiglia, scesa di Alarano figliuo-
lo del Duca di Sassonia, et di Altesia sua consorte figliuola d’Ottone secondo 
Imperadore, che fiorirono nell’anno 986. di Christo, secondo il Volaterrano. 
Passarono adunque in quei tempi amendue nell’Italia fuggendo da i suoi paren-
ti, et stettero nascosti alquanto tempo, presso Garesio, come è fama volgata, al 
fine conosciuti dall’Imperadore, gli furono da lui donati assai paesi, et massi-
mamente il Monferrato. De i quali nacquero sette figliuoli maschi. A ciascun de i 
quali consegnò l’Imperadore un Marchesato, et primieramente a Gulielmo pri-
mogenito il Monferrato, al secondo il Marchesato di Ceva, al terzo di Ponzono, 
al quarto del Bosco, al quinto di Saluzzo, al sesto di Savona, et all’ultimo di Fina-
rio. Di Gulielmo rimase Bonifacio, huomo di grande ingegno, et a lui successe 
Gulielmo secondo, detto il vecchio, che passò con Corrado Imperadore suo suo-
cero, et con Filippo Re di Francia nell’Asia[372] all’acquisto di terra santa, ove 
fece maravigliose opere, come narra Biondo nell’historie, et Platina ne’ Pontefi-
ci. Lasciò questo signore tre figliuoli, che furono Gulielmo 3. cognominato Lon-
ga Spada, dalla lunga spada che portava al fianco; Raniero, Bonifacio secondo, 
et altri vi aggiungono il quarto, Federico, et due femine, una chiamata Agnese, et 
l’altra Giordana, la quale fu Imperatrice di Costantinopoli. Il Longaspada, per 
esser huomo di grand’ingegno, et di non minor ardire fu fatto capitano 
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dell’essercito de i Christiani nell’Asia, da Balduino quarto Re di Gierusalem (che 
era leproso) dandoli Sibilla sua sorella per moglie, et lasciandolo herede del det-
to Reame. Doppo molte eccellenti opere da lui fatte contra il Saladino, passò a 
miglior vita, lasciando dopo sé Balduino suo unico figliuolo, ancora fanciullino, 
che fu poi coronato Re di Gierusalem da Balduino suo Barba. Fu questo fanciul-
lo il primo, che portasse corona di Gierusalem della famiglia di Alerano. Haven-
do poco tempo regnato esso fanciullo, per esser mancato della vita presente, pi-
gliò l’amministratione del Regno Raniero, fratello del Longaspada, che havea 
per moglie Ciri Maria figliuola di Manuello Imperadore di Costantinopoli con la 
dote del Reame di Tessaglia. In questo tempo intendendo Bonifacio fratello del 
Longa spada, et di Raniero Marchese di Monferrato esser mancato il fratello, et 
che il Soldano ragunava soldati per passare verso Gierusalem contra il nipote, 
anch’egli mise ad ordine un essercito per soccorrere il nipote. Et giunto in Soria, 
et udendo la morte del nipote, et la madre di esso maritata a Guido Lusignano 
(non per questo lasciando la impresa) passò in aiuto del Lusignano contra i Sa-
racini. Et azzuffato con quelli, dopo molte degne opere che fece, al fine fu fatto 
prigione da essi col Lusignano, et menato in Damasco, la qual cosa intesa da 
Corrado figliuolo di Raniero, raunò un potente essercito nell’Italia, et insieme co 
i Venetiani passò a Costantinopoli, et liberò l’Imperadore dall’assedio de’ Sara-
cini. Dipoi drizzando il viaggio verso Gierusalem, con grande ardire assaltò il 
Soldano, che già havea quasi racquistato tutto quel che tenevano in questi luo-
ghi i Christiani, et lo superò, et ricoverò il Re Guido con Bonifacio suo zio. Onde 
per tanta gloriosa impresa, gli fu dato per moglie Isabella sorella della Reina Si-
billa. Dalla quale solamente ne hebbe una figliuola. Fu poi a tradimento ucciso 
tanto valoroso Signore nella piazza di Tiro da due malvagi, et crudeli Saracini. 
Successe a Raniero nel Reame di Tessaglia, degnamente Bonifacio suo fratello 
sopranominato, et a lui nel Marchesato di Monferrato, Bonifacio secondo fi-
gliuolo di Gulielmo, fratello di Corrado figliuolo di Raniero. Fu questo Bonifacio 
huomo savio, prudente, et grande ardire, et molto gagliardo di corpo. Pigliò poi 
la Signoria di Monferrato Bonifacio 3. suo figliuolo, nato di una figliuola del 
Conte di Savoia, che soggiogò Vercelli, Ivrea, con altre città, et luoghi del Pia-
monte. Nacque a Bonifacio di Beatrice figliuola del Re di Spagna, Giovanni, et 
tre femine. Mancando Giovanni mancò con lui la stirpe mascolina di Alerano. Et 
per tanto mandarono i Monferratini ambasciatori ad Andronico Paleologo Im-
peradore di Costantinopoli, che havea havuto per moglie Giolante figliuola di 
Bonifacio sopranominato, offerendoli la signoria del Monferrato, sì come a quel-
lo che per ragione le parea convenire [372v] per Giolante sua consorte. Onde 
l’Imperadore vi mandò Teodoro suo figliuolo primogenito, che pigliò detta si-
gnoria. La quale molto prudentemente, et humanamente governò. Et anche sog-
giogò Asti, et tenne grand’amicitia co i Visconti signori di Milano, aiutandoli e-
tiandio con l’arme a mantenersi nello stato (come narra Merula in più luoghi 
delle sue historie.) Cominciò in questo glorioso Prencipe la signoria de i Paleo-
logi in Monferrato. Passato che fu detto Prencipe all’altra vita, successe nella si-
gnoria Giovanni suo figliuolo, huomo prudente, et molto prode nel maneggiar 
l’armi. Rimasero di esso Gulielmo, et Teodoro secondo. Vero è, che Rafael Vola-
terrano nel 4. lib. della sua Geografia dice, che ’l detto trasse quattro figliuoli 
della sorella di Giacomo Re di Maiorica, che furono Ottone, Teodoro, Gulielmo, 
et Malgherida. Et che essendo morto Ottone, et Gulielmo ucciso nella battaglia a 
Napoli, succedé nella signoria Teodoro, essendo ancor fanciullo. Il quale poi di-
venne huomo molto virtuoso, et religioso: conciò fosse cosa che edificò molti 
nobili Monasteri consignandoli buone, et grandi possessioni acciò potessero 
quietamente servire a Dio i religiosi, quivi posti ad habitare. Maritò detto signo-
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re, sua sorella Sofia all’Imperadore di Constantinopoli suo cugino, havendo ot-
tenuto la dispensatione del Papa. Al fine dopo molte buone opere, abbandonan-
do i mortali, lasciò suo successore della signoria Giacomo suo unico figliuolo. Fu 
Giacomo huomo molto esperto nell’armi, et virtuoso, et de i virtuosi amatore. 
Onde per le virtuti che in esso risplendevano, fu fatto vicario Generale del sacro 
Imperio di tutta Italia da Sigismondo Imperadore. Restituì Alessandria della 
Paglia a Filippo Maria Visconte Duca di Milano, et etiandio molto l’aiutò a rico-
verare il Ducato di Milano, ch’era stato usurpato da i Tiranni dopo la morte di 
Giovanni Galeazzo I. Duca suo padre. Et gli partorì Giovanna sorella di Amadeo 
I. Duca di Savoia 4. figliuoli maschi, et due femine, cioè Giovanni II. Gulielmo 
II. Bonifacio Teodoro III. Amedea, et Isabella. Fu Giovanni huomo molto bello 
di corpo, eloquente, et liberale, et ornato di molte virtù. Il quale mancando sen-
za figliuoli, pigliò la signoria Gulielmo, anche lui molto virtuoso, et massima-
mente in trattar l’armi, nelle quali si era molto essercitato. Et per tanto fu anno-
verato ne i suoi tempi, fra i primi capitani di militia d’Italia, come narrano gli 
scrittori di quel tempo. Già di molti anni riducendosi alla quiete, rivolse l’animo 
alle cose della Religione, et edificò molti luoghi pietosi, et tra gli altri il Monaste-
ro de’ frati Predicatori nella città di Casale, che in vero è un sontuoso edificio; et 
ottenne da Sisto Papa V. che fosse consignato il Vescovo a Casale, creandolo cit-
tà, secondo il costume della chiesa Ro. Aggrandì molto questa città, et la fortifi-
cò di buone, et forti mura, fabricando etiandio assai fortezze nel Monferrato. 
Morto Gulielmo (lagrimando tutti i popoli a lui soggetti) et non li rimanendo fi-
gliuolo alcuno, pigliò lo stato Bonifacio suo fratello già vecchio. Il qual era di 
non minor humanità, prudentia, liberalità, et isperientia nell’arme di quello che 
si fosse stato Gulielmo. Et per tanto non parve a i Monferratini di mutare signo-
re, benché li paresse di mutar l’effigie dell’huomo. Il quarto fratello Teodoro, per 
le sue singolari virtù, et rarissime qualitadi fu fatto Cardinale della Chiesa Ro-
mana da Paolo Secondo Papa. Rimase poi [373] di Bonifacio antidetto Gulielmo 
III. et Sangiorgio, i quali furono lasciati, essendo fanciulli, sotto il governo di 
Maria sua consorte, figliuola del Despoto della Servia, insino che Gulielmo fosse 
in età di poter amministrare le cose dello stato. Pervenuto Gulielmo all’età ido-
nea, pigliò l’amministratione della signoria. Fu huomo molto ben dotato dalla 
natura, tanto de i beni dell’animo, quanto del corpo. Conciò fosse cosa, che fu 
molto prudente, humano, et liberale, et nel maneggiar le armi destro, et gagliar-
do, come sovente fece isperienza nelle giostre, tanto nell’Italia, quanto nella 
Franza, onde sempre gloriosa vittoria ne riportò. Essendo poi nel fiore di sua e-
tà, nel 1518. con mestitia di tutti i popoli a lui soggetti, abbandonò questa muta-
bil vita, lasciando Bonifacio II. suo figliuolo successore, con due figliuole femine 
c’havea havuto di Anna sorella del Duca di Lanzona Francese. Essendo fanciullo 
Bonifacio, governò molto prudentemente, et pacificamente lo stato Anna, donna 
certamente prudente, religiosa, et pietosa, insino ch’ei visse. Ben è vero, che po-
co tempo visse: perché nel 1530. del mese di Giugno trastulando esso fanciullo, 
facendo correre un cavallo contra un altro gentil huomo, (così volendo la sua 
mala sorte) casualmente incontrandosi ambedue i cavalli co i capi impingendo 
l’uno nell’altro con gran forza straboccando i cavalli, per la gran percossa, cadé il 
cavallo sopra questo fanciullo con tanto impeto, che fraccassato il petto, incon-
tinente spirò la vita. Era questo giovinetto molto bello il corpo, affabile, gentile, 
et liberale, dimostrando grand’indole, et segni di dover riuscire singolare huo-
mo, et massimamente in maneggiar l’armi. Pigliò il governo poi del Marchesato 
Sangiorgio suo barba, lasciando il chiericato, et beneficij per essere Abbate, av-
venga però, che non havesse alcun ordine sacro. A cui Carlo Quinto Imperadore 
diede per moglie Giulia già figliuola di Federico d’Aragona Re di Napoli. La qua-
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le essendo a Casale condotta, et con grand’allegrezza da tutti i popoli di Monfer-
rato ricevuta, et non meno da Sangiorgio, che giaceva nel letto infermo, fra po-
chi giorni mancando il detto, ella rimase senza marito, benché non 
s’accompagnassero insieme, che fu nel 1533. Et così in costui è mancata la stirpe 
de’ Paleologi, che hanno tenuto alquanto tempo con gran pace, et gloria la si-
gnoria del Monferrato. Passato adunque all’altra vita Sangiorgio, mandò Carlo 
Quinto Imperadore un Commissario nel Monferrato, acciò ne havesse cura di 
esso, insino a tanto, che altrimenti vi fosse proveduto. Rimasero di Bonifacio 
sopradetto due sorelle, la prima presto dopo lui morì, l’altra fu maritata a Fede-
rico di Gonzaga, primo Duca di Mantova. Al fine dopo gran controversia, et di-
sputatione fra molti signori, che pretendeano haver ragione nel Monferrato, et 
vedute, et ben pesate le ragioni di ciascuno, fu data la sentenza per l’Imperadore 
antidetto, appartener la signoria di detto Monferrato alla sorella di Bonifacio 
Duchessa di Mantova, et a’ suoi figliuoli. Et così hora si sta. Ritornando a Casa-
le. Ella è nobile città, ornata d’assai magnifiche famiglie, et fra l’altre, de’ Conti 
di S. Giorgio, et di Biandrate. Ha patito gran danni nel 1530. imperò che la fu 
saccheggiata da i soldati di Carlo V. Imper. perché ricusavano i cittadini il go-
verno di Federico Gonzaga. Ha buono, et ameno territorio, et colli, et piano, da i 
quali se ne cavano frumento, vino, et altri frutti. [373v] Sono usciti d’essa molti 
huomini illustri, che l’hanno fatta nominare, tra i quali fu Ottone della generosa 
famiglia d’Alarano, che fu Cardinale della chiesa Romana, et Legato di quella in 
Anglia, mandato da Gregorio IX. Papa nel 1240. come dimostra Biondo nel 17. 
libro dell’historie. Et Teodoro Paleologo, anche egli Cardinale, fatto da Paolo se-
condo Papa, per le sue eccellenti virtù, et Bernardino Romano Vescovo di essa 
città. Partorì anche Giorgio Cacatossico dell’ordine de i Predicatori, gran Teolo-
go, filosofo, et ornato di lettere Grece, Latine, Hebree, et Caldee. In vero era 
huomo di tal ingegno, che pareva ad ogni generatione di scientia esser disposto. 
Et però egli è riputato da essere annoverato fra i primi huomini scientiati di no-
stra età. Son io molto ubligato a tant’huomo, essendo egli stato mio honorando 
precettore nella dottrina Teologica. Et Pietro Romano anche egli uscì di questa 
città, huomo saggio, prudente, et ne’ governi delle città molto prattico, onde fu 
Podestà di Bologna (sì come mi ricordo) ove molto prudentemente, et giusta-
mente si portò in tal maestrato. Diede gran nome etiandio a questa nobile patria 
Facino Cane con l’armi in mano, che fu riputato ne’ suoi giorni un valoroso Ca-
pitano, come narrano Biondo, Sabellico, et Corio nelle loro historie. Ritornando 
alla destra riva del Tanaro, vi è Borghetto. Passato Bassignana, et ne’ Mediter-
ranei sopra quei colli, appareno molti castelli, de i quali è Monte Cast. Pavon; et 
seguitando la schiena di questo monte, vedesi San Salvatore, ove è una forte 
Rocca, Gerella, Suizan, Castelletto, Lugo, Monte Magno con molti altri luoghi. 
Poscia presso alla riva del Tanaro, Rocca del Tanaro. Scendendo alla riva del Po, 
ove lasciai Casale, et caminando lungo detta riva (non molto discosto da Casale) 
veggonsi due colli l’uno all’altro partito, sì come due rami (ne i quali si fende il 
monte) circondati dal fiume, onde in qua, et in là per questi luoghi (tanto sopra 
de i colli, quanto al basso, nelle valli) ritrovansi assai buone contrade, et castelli; 
et tra gli altri appresso al Po, ponte di Stura, così nomato dal fiume Stura (pres-
so al qual è posto) addimandato. Quivi è una forte Rocca, ove fu condotto Lodo-
vico Sforza Duca di Milano, essendo stato tradito da gli Helvetij, et venduto a i 
Francesi presso Novara. Et essendo in questa Rocca solo con un servitore, la se-
ra sospirando disse. O instabile fortuna, ove hora mi trovo. Hieri potea coman-
dare a più di 20000. huomini, et hora appena un servitore, ritrovandomi altresì 
prigione. Grand'essempio di fortuna (come volgarmente si dice) a i mortali. Poi 
sopra il colle, pur lungo la riva del Po, appar Camino, Gabiano, hora così noma-
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to in vece di Gabieno, da i Gabieni Liguri, overo edificato, overo talmente addi-
mandato, come dice Merula nel 6. libro dell’histo. Et par che Pli. voglia nel c. 15. 
del 3. lib. habitassero in questi luoghi i Liguri Gabieni, quando dice. Padus e 
gremio Vesuli montis, celsissimum in cacumen Alpium elati finibus Ligurum 
Gabienorum Visendo fonte fluens. Et per tanto si può conoscere, che ’l detto ca-
stello fosse o fatto, overo talmente nominato da gli antidetti Liguri Gabieni. Se-
guita Verruca, et Villa Nuova alquanto discosto dal Po. Ne’ Mediterranei, sopra 
Casale, vi è S. Giorgio, et Occimiano, buono, et ben popolato castello, ove anti-
camente dimoravano i Marchesi di Monferrato. Quivi vennero i procuratori di 
diversi popoli a Federico Barbarossa, ad [374] essortarlo alla rovina di Milano; 
così dice Merula nel 6. lib. dell’historie. Vedesi anche in questi contorni il borgo 
di S. Martino, Moncalvo, et Galliano, con molti altri luoghi. Questi sono i luoghi 
(benché ve ne siano de gli altri, chi in qua, et chi in là per colli, et valli, ch’io non 
ho havuto certa cognitione) i quali sono costretti fra il Tanaro, et il Po, et la città 
d’Asti, che annoverare si possono nel Monferrato. Et per tanto io ritornerò alla 
sinistra riva del Tanaro, et passerò alla bocca del fiume Bormia. Ritornando a-
dunque adietro, et passato il fiume Tanaro (anzi giunto a quello, ov’è il fiume 
Bormia, che scende dell’Apennino, et entra in esso) ritrovasi la città di Alessan-
dria, detta della Paglia, perché (secondo alcuni) era consuetudine di coronarsi 
ivi di paglia gli Imperadori eletti. Io credo questa essere una favola, conciosia 
cosa, che non ho ritrovato memoria alcuna di detta coronatione presso autentico 
scrittore. Sia come si voglia talmente è ella nominata. Circa la edificatione di es-
sa città tutti gli scrittori si concordano insieme, cioè Biondo nel 15. li. delle hi-
storie, Merula nel terzo, Volaterrano nel 4. della Geografia, Platina nella vita di 
Alessandro terzo Papa, Corio nelle historie volgari, Bursello nelle città di Italia, 
le croniche di Milano, et di Lodi, et molti altri scrittori, et dicono, che la fu edifi-
cata di Maggio del 1178. da i Milanesi, Piacentini, et Cremonesi per ubbidire 
all’altre città confederate contra Federico Barbarossa, et Pavesi, Tartonesi, et 
Monfarratini amici del detto Barbarossa, ch’era passato nell’Alemagna, havendo 
ruinato Milano. Et primieramente fu fabricata detta contrada Roveredo (tal-
mente nominata dal castello de i Statiliesi otto milia discosto, non molto lontano 
dalla via Emilia, vicino al Tanaro) addimandandola Cesaria, come chiaramente 
si vede ne gli Annali de gli Alessandrini, et etiandio nella dedicatione fatta da Si-
sto, ove nomina gli Alessandrini, Cesariensi, come dice il Volaterrano. Essendo 
talmente edificata, vi furono condotti circa 15000. persone ad habitarvi, de i vi-
cini luoghi, sì come di Marengo, Gandoforo, Bergoglio, Huride, et Celeste, con-
trade propinque a i Statiliesi. Ella fu con tanto animo, et prontezza edificata, et 
intorniata di argini, di bastioni, et di cupe fosse, che fu cosa maravigliosa. Et ciò 
fu fatto l’anno 9. del ponteficato d’Alessandro Terzo, il 15. dell’Imperio di Fede-
rico antidetto, et il 6. dell’ultima ruina di Milano. Essendo adunque nuovamente 
fabricata questa città dopo sei anni, ritornando Federico nell’Italia, l’assediò con 
animo di non quindi partirsi, insino che non l’avesse roinata insino a i fonda-
menti, come narra Biondo, et Merula. Hora havervi dimorato circa sei mesi, et 
vedendo non far profitto alcuno, et considerando che l’animo de i cittadini (i 
quali spesse fiate uscivano fuori con grand’ardire, et minor forza, a combattere 
con lui, dimostrando non solamente non havere paura di sostenere l’assedio, 
anzi più tosto havere speranza di uscirne con vittoria) si partì, lasciando libera la 
città. Il che intendendo Alessandro Papa sopranominato, fece città questo luogo, 
secondo il costume della Chiesa Romana, assegnandoli il Vescovo; poscia volen-
do dimostrare quanto gli era stato grato l’ardire, che haveano dimostrato contra 
il Barbarossa, li mutò il nome, et di Cesaria la nominò Alessandria. Così narrano 
tutti i soprascritti autori col Petrarca ne’ suoi Pontefici. Fu adunque fatta questa 
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città fra due fiumi [374v] (come è detto) essendo quella divisa dal Borgo, dal 
Tanaro. Et è ella posta in luogo molto ameno, et produce huomini animosi, et di 
vivace ingegno: et per tanto tiene scritto nel suo sigillo. Deprimit elatos, levat 
Alexandria stratos. Onde per la gran vivacità del loro ingegno, sovente talmente 
fra sé hanno combattuto, che hora ella è mancata di quella opinione, et dignità, 
che teneva presso i popoli vicini. Lungo tempo fu soggetta a i Visconti, signori di 
Milano, et poi a gli Sforzeschi, et al Re di Franza, quando hanno havuto la signo-
ria di Milano. Hora è governata da Carlo V. Imperadore. Sostenne gran travaglio 
da i soldati di Francesco Sforza secondo Duca di Milano, essendo loro Capitano 
Giovanni Sassatello Imolese, sacchieggiandola nel 1522. essendo mandato quivi 
a difenderla da i Francesi, parendogli, che gli Alessandrini fossero favorevoli a 
quegli, i quali perseguitava Prospero Colonna capitano della lega fatta fra Leone 
Papa X. et poi Adriano Papa VI. et Carlo V. Imperadore, per scacciarli dell’Italia. 
Ha dato nome, et fama a questa città ne i giorni nostri Giorgio Merula huomo 
letterato, che lasciò dopo sé molte opere, tra le quali sono le historie de i Viscon-
ti. Passò di questa vita nel 1494. Passato il Tanaro fiume vi è Borgoglio, Borgo di 
Alessandria, talmente nominato dalla contrada Borgoglio, ove habitavano molti 
doradori, avanti che fosse edificata Alessandria, come dice Merula nel 10. libro 
dell’historie de i Visconti. Da Alessandria si passa sopra un ponte, che congiun-
ge amendue le rive del Tanaro insieme, et detto Borgo con la città. Passato il 
fiume Bormia, ritrovasi alla sinistra riva di esso, salendo, Bosco sopra la via E-
milia. Egli è questo nobile castello, benché habbia perduto la dignità del Mar-
chesato. Quivi superò i Francesi Bartolomeo da Bergamo capitano de gli armati 
della libertà de Milanesi, come narra Sabellico nel 5. lib. della 10. Enneade, col 
Corio. Hebbe questo luogo Corrado Manlio dottore eccellente, che lesse leggi ci-
vili in Pavia, et in Padova, et al fine in Roma fu auditor di Rota, et Vescovo di 
Bagnarea. Più alto fra la Bormia, et la Burda, che anch’ella scende 
dall’Apennino, vi è Incisa, posta ove era Libarno nominata da Tolomeo, secondo 
Merula nell’historie. Ritornando ad Alessandria due miglia discosto da quella, 
apare Marengo castello, da i latini Maricorum detto, di cui avanti dissi, che gli 
habitatori di esso passassero ad habitare in Alessandria. Etiandio ritrovasi 
un’altra contrada lungo la riva del Tanaro nominata Foro, la quale è mal habita-
ta, anzi abbandonata insieme con Marengo, che soleano essere molto piene di 
popoli ne’ tempi della edification d’Alessandria. Ove insino ad hoggi si veggono 
le ruinate Chiese, co i pavimenti fatti alla mosaica di pietre pretiose; etiandio vi 
sono belle pietre di selci lavorate, et tavole grandi di marmi con epigrammi scol-
ti in esse. Dimostrano ancor quei pochi habitatori de i vicini luoghi, la loro anti-
chità nel parlare, et ne’ costumi. Conciosia cosa, che parlano all’antica, secondo 
il parlar Romano, dicendo, fra gli altri vocaboli strena, toga, prosa, amola, ma-
cra, et simili vocaboli, come dice Merula. Governano questi popoli le loro Repu-
bliche di contrada in contrada, osservando divotamente i sagrati tempij. Sopra 
Alessandria, vi è Nizza dalla Paglia. Vedesi etiandio Feliciano, assai honorevol 
castello, posto nel confine de gli Alessandrini, et Astesani. Doppo ritrovasi Mo-
ro. [375] Vedesi poi alquanto il monte raccogliersi in su, onde abbasso ritrovansi 
i campi, et un poco di piano pur largo, ove sono due castelli, cioè Solerio, et 
Quadringento, talmente questo castello nominato da quaranta famiglie, essendo 
conforme il vocabolo come scrive Merula, soggiungendo qualmente persevera 
insino ad hoggi ne gli habitatori di questo luogo una certa grandezza d’animo 
tratta da suoi antenati, avantandosi haver havuto origine da i Romani. Onde fa-
cilmente si può istimare, che tenendo i Romani quasi tutto questo paese, habi-
tassero quivi 40. famiglie di essi, et da quelle pigliasse tal nome questo luogo di 
Quadringento. Passato Alessandria, et caminando per la via, che conduce ad A-
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ste, vedesi piegare il monte in giù verso il Tanaro, nella cui sommità, da un lato 
appare la forte Rocca di Annone, dal volgo Nono addimandato; et dall’altra par-
te la Rocca di Arasso. Ritrovasi passato il fiume Moro, che scende 
dall’Apennino, l’antica città d’Asti, Asta Colonia nominata da Sempronio nella 
divisione d’Italia piana, similmente da Plinio nel 5. capo del 3. li. et da Tolom. Io 
non ho ritrovato cosa alcuna del suo principio. Ella è nobile, civile, ricca, et di 
popolo ben piena, et di begli edifici ornata. Ha buono, et producevole territorio, 
tanto di frumento, quanto di vino, et d’altre cose necessarie all’huomo, et ha per 
suo padrone S. Secondo. Et per tanto così tiene scritto nel suo sigillo. Astanitei 
mundo, sancto custode Secundo. Cominciò esser sotto la signoria de i Visconti 
questa città ne’ tempi di Luchino Visconte nel 1348. Et così rimase sotto quei si-
gnori di Milano insino a Giovan Galeazzo I. Duca di Milano, che la diede per do-
te a Valentina sua figliuola, maritata al Duca di Orliens Francese. Et perseverò 
sotto de’ Francesi insino all’anno 1529. et allhora fu consegnata a Carlo V. Impe-
radore da Francesco Re di Francia, nella pace fatta in Cambrai. Et detto Impe-
radore la diede alla Duchessa di Savoia sua cognata, insin che la vivesse, la qual 
mancata, ritornò a Carlo, che la consegnò ad Emanuel Filiberto di quella figliuo-
lo, et di Carlo Duca. Ha patito essa città gran ruine, per le discordie de’ cittadini. 
Sono usciti di quella molti eccellenti huomini che l’hanno fatta nominare. De i 
quali fu Corrado Generale maestro dell’ordine de i Predicatori, huomo non so-
lamente saggio, et prudente, ma etiandio molto dotto Teologo, come dall’opere 
da lui composte si può dar giusta sentenza, le quali si ritrovano nella libraria del 
convento di S. Domenico di detta città, come io ho veduto. Assai ne ho scritto di 
tanto huomo nel 1. li. de gli huomini illustri dell’ordine de’ Predicatori. Et quivi 
finisce la Doria Regione, secondo Sempronio, com’è detto nel principio di que-
sta Lombardia. 

Fine della Doria. 
 

Vicino ad Aste, si vede Rio Franco, così nominato, cioè Rivulus francorum 
dalla grand’uccisione quivi fatta da Grimoaldo Re de’ Longobardi, come scrive 
Paolo Diacono nel 4. libro dell’historie Longobardice. Veggonsi poi Guarné, 
Monticello, S. Vittoria, et più in alto Palanza da Plinio nel cap. 5. del 3. lib. no-
minata Pollentia, et parimente da Tolomeo, et da Livio nel 39. libro, ove dice, 
che fosse dedutta colonia Pollentia con Modena, Piacenza, Pesaro, et Parma; 
[375v] et nel 41. scrive, che fossero condotte l’acque a Pollentia da Fulvio Floro, 
uno de’ Consoli. Quivi fu superato Gn. Planco Console, et ucciso da M. Antonio, 
come scrive Biondo, et il Volaterrano. In questo luogo fu combattuto infelicissi-
mamente da i soldati di Stilicone con Alarico Re de’ Vesigotti, i quali, lasciando 
il cominciato camino verso la Gallia, per lo sdegno conceputo, rivoltarono l’arme 
contra Roma, et la pigliarono a tradimento, et la saccheggiarono, abbruciandone 
anche parte d’essa. Onde quindi cominciò la inclinatione, et ruina della maestà 
del Romano Imperio, ne’ tempi d’Onorio Imperadore, come chiaramente dimo-
stra Biondo nel 1. libro dell’historie, et il Sabellico nel 9. libro della 7. Enneade. 
Vero è, che Biondo assai s’inganna nella sua Italia, dicendo, che fossero assaltati 
detti Vesigotti a Pollentia vicino a Brittenore in Romagna, perché fu qui, et non 
ivi, come accenna etiandio Claudiano, quando dice. Nec plus Pollentia rebus, 
contulit Ausonijs, aut moenia vindicis Estae. Et così dimostra, che fosse qui vi-
cino ad Asti, come etiandio ho notato nella Romagna. Sono stati altri, che hanno 
seguitato detto Biondo, non solamente in questo errore, ma etiandio ne gli altri. 
Appaiono quivi i vestigi dell’atica Pollentia, la qual fu talmente addimandata a 
colore nativo velleris, et secondo altri a potentia, per havere il Tanaro dalla sini-
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stra 60. stadij, o siano circa 8. miglia da Aste discosto, come scrive Corio nella 4. 
parte dell’hist. Ne fa memoria delle lane, che quindi si traeno Plin. dicendo esser 
molto eccellenti dette lane negre, et Mart. 

Non est lana mihi mendax, nec mutor alieno. 
Si placent Tyriae, me mea tinxit oves. 

Et Silio Italico nell’ottavo libro. 
Euscique ferax Pollentia villi. 

Par che costoro accennino, che sia vera la prima openione. Più in alto si ritrova 
il nobil castello di Ceva. Vuole il Volaterrano, che sia così da Plinio nominato. 
Havendone parlato avanti, più oltra non scriverò di esso. Scendendo verso Alba 
appresso quella circa 1500. passa, sopra un colle scorgesi Rodo castello de i si-
gnori Pici della Mirandola, comperato dalla signora Giovanna Carafa, già dignis-
sima consorte dell’Illustriss. Sig. Gio. Francesco Fenice de i letterati, dalla si-
gnora Anna Marchesana di Monferrato. Quivi passò a miglior diporto detta si-
gnora Giovanna nel 1536. ove si era ritirata, dopo la crudele uccisione del suo 
caro consorte. Dopo alla sinistra del Tanaro vedesi Alba, Alba Pompeia da Plinio 
nominata. La cagione perché la nomina Pompeia, non l’ho ritrovata, avvenga 
che alcuni dicono, che così fosse chiamata, per essere stata ristorata da Pompeo. 
Narra Bentio Alessandrino una espressa favola, sforzandosi di voler dimostrare 
la cagione, perché così fosse addimandata. Et dice, che essendo quella prima 
nominata Troia, per essere stata fabricata da Troilo Troiano, combattendola poi 
Federico Barbarossa, havendo i Pavesi seco, et ispugnandola nell’alba del gior-
no, volse, che poi Alba fosse chiamata. Certamente si vede esser questa menzo-
gna. Imperoché avanti di molte centinaia d’anni, che fosse al mondo il Barba-
rossa fu nominata questa città Alba, da Plinio, da Dione historico, et da Tolome-
o. Ella è assai honorevole città, havendo [376] buono, et fertile territorio, essen-
do bagnata da un lato dal Tanaro. Deonsi addimandare i cittadini di questa città 
Albesani: conciosia cosa, che da Alba longa, sono detti gli Albani, et da Alba de i 
Marsi Albesi, come dimostrai a' suoi luoghi. Ella è stata lungo tempo soggetta a i 
Marchesi di Monferrato, et hora alla Duchessa di Mantova ultima dell’Illustriss. 
famiglia de i Paleologi Marchesi di Monferrato. Vicino a questa città appare il 
principio de i dilettevoli, et ameni colli dell’Apennino, i quali sono agevoli, et 
dolci da salire senza gran fatica, et si veggono a poco a poco partirsi l’uno 
dall’altro, sotto i quali sono i belli, et fertili campi. Et quivi vedesi la città di Ac-
qui degli Statiliesi, da Plin. Aquae Statiliensium detta nel 5. capo del 3. lib. et nel 
31. riponendola nella Liguria. Ne fa memoria di questa città Strabone nel 5. libro 
così. Habet et tractus ille Clastidium, atque Darthonem, et Aquae distanti pusil-
lum in transitu. Ma è stato mal tradotto Strabone in questo luogo, come dimo-
stra Merula nel 6. lib. dell’historie, et parimente Ermolao Barbaro nelle corret-
tioni Pliniane sopra del 3. libro, et vuol dire così. Haud longe a via (hoc est Ae-
milia) Aquae sunt Stateliorum, cioè, che non molto discosto dalla via Emilia, so-
no le Acque de gli Statieli. Il che etiandio conferma Rafael Volaterr. nel 4. libro 
della Geografia. Fu edificata questa città (come posso cavar da Plin.) da gli Sta-
tieli habitatori dell’Alpi, avvenga che Decimo Bruto, scrivendo a Cicer. in 
un’Epistola faccia memoria de i confini de gli Statiliesi, et non de gli Statieli, 
narrando la fuga d’Antonio, et con quante legioni, et per qual via egli seguitava 
quel ladrone, che fuggiva nella Gallia. Dicono alcuni, che talmente Acque, fosse 
addimandata dalle scaturaggini dell’acque calde, et medicinevoli, che quivi ap-
pariscono. Il Corio vuol che primieramente la fosse nominata Silvestra, et poi 
Acque; ma io credo, che voglia dire de gli Statiliesi, com’è detto. Et perché que-
ste Acque furono molto profittevoli alle infermità, per tanto sempre furono in 
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grand’istimatione presso gli Autori non solamente Latini, ma anco Greci. Et ha-
vendo io detto questa città esser del territorio de gli Statiliesi, ne ritrovo etiandio 
memoria d’essi in Livio in più luoghi, et tra gli altri nel 42. libro, ove dice. In Li-
guribus in agro Statelati pugnatum est oppidum Caristum. Eo se magnus exerci-
tus Ligurum contulerat. Et più in giù (havendo narrato la vittoria de i Romani 
contra i Liguri, de i quali ne furono uccisi oltra dieci mila, et fatti prigioni oltre 
settecento, et pigliate circa 80. bandiere) soggiunse. Statelates, qui uni ex Ligu-
rum genti non tulissent arma adversus Romanos etc. Veggonsi in questa città i 
luoghi disposti con le tavole di pietra viva, ordinati con gli scaglioni per commo-
dità di quelli, che si vogliono bagnare. Si vede etiandio quivi una meravigliosa 
cosa (recitata dal Borsello) cioè, che sopra le boglienti acque, nascono le verdeg-
gianti herbette, et vi si conservano. Già fu molto nobile, et ben popolosa questa 
città (come si vede nelle croniche di essa) et non meno ricca, et abbondante di 
ogni cosa per il bisogno dell’huomo, ma hora per la maledetta discordia de’ cit-
tadini ella è divenuta in gran povertà, anzi miseria. Onde considerando un sag-
gio cittadino di essa tal cosa diceva. 

È Acque una conca d’oro, piena di scorpioni. 
[376v] Così è scritto nel sigillo d’essa città (essendovi in essa scolpita un’Aquila, 
che tiene stretto fra le unghie una Lepre.) Lector Aquis dignum communis re-
spice signum. L’antichità di questa città dimostrano l’antiche mura, et la Diocesi 
che havea anticamente molto grande. Conciò fosse cosa, che havesse sotto sé 
quasi tutte le circostanti ville, come chiaramente si vede nelle bolle de i Pontefici 
Romani. Nelle quali si fa memoria di tutti quei popoli, i quali si ragunavano a 
Roveredo per edificar Cesaria (hora Alessandria detta) ch’erano della giuridit-
tione di Acque, soggette al Vescovo. Là onde volendo ristorare Giorgio Merula 
l’antico nome della patria, si nominava Statiliese, com’egli scrive nel 6. lib. 
dell’hist. de i Visconti, et conferma il dotto Barbaro nelle correttioni Pliniane 
sopra il 3. libro. Vedesi poi per larga pianura la via Emilia, che fece rassettare 
Emilio Scauro, havendo soggiogato i Liguri (come dissi.) Et poi la condusse da 
Piacenza a Rimini, congiungendola con la Flaminia. Della quale dicono alcuni 
(forse non havendo minutamente considerato i luoghi, et etiandio la descrittio-
ne de gli antichi Autori, ove disegnano quella) non ritrovarsi hora alcun vestigio 
di essa. Ma in vero molto s’ingannano, et così ingannati si ritroveranno, se dili-
gentemente voranno avvertirla. Lungo questa via ove mette capo il fiume Bor-
mia nel Tanaro, alla destra ritrovasi Castellazzo da gli antichi Gamondium ad-
dimandato. I cui habitatori abbandonandolo, passarono ad habitare ad Alessan-
dria nel principio dell’edificatione di quella, come è detto. Egli è ben vero, che 
poi tanto presto crescé il popolo in questo abbandonato luogo, che parve cosa 
quasi impossibile, che si fosse partito alcun di esso. Sopra Acque, vedesi Besta-
gno, Crucimilio, et Carni castelli, et più alto Montevì, da i latini Mons Regalis 
detto, città assai honorevole, soggetta al Duca di Savoia. Ella è posta sopra del 
monte, et è forte tanto di sito, quanto di mura. In questi luoghi vicini veggonsi 
molti castelli de’ Marchesi di Careto posti nell’Apennino, fra la Riviera de' Ge-
novesi et la città d’Acque; poi di sotto ritrovasi il Torrente Borbo, alla sinistra vi 
è Diano, et alla fontana, della qual esce, Canacchio. Scendendo vedesi Monte 
Calerio, molto nobile, et ricco castello da agguagliare con molte città d’Italia. Ri-
trovasi poi il molto civile, et abbondante castel di Chierio, già molto ben habita-
to di popolo, ma essendo guerra fra Carlo quinto Imperadore, et Francesco Re di 
Franza per tal maniera, non solamente esso, ma anche tutti i luoghi di questi 
paesi, sono stati travagliati, che sono rimasi quasi tutti questi castelli, et contra-
de abbandonate da i popoli, et fatti habitatione de’ soldati. Questi sono i frutti 
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della guerra. Evvi anche quivi Villa Nuova, Puerino, Rovilgiasco, et dopo al-
quante miglia discosto Carmagnuola magnifico castello, che partorì Francesco 
Bussone, eccellente caitano di militia. Il qual essendo nato di poveri parenti, col 
suo grand’ingegno et altresì buona fortuna, divenne in tanta riputatione presso i 
prencipi d’Italia, ch’era riputato, da quel lato ove si piegava, seguitasse la pro-
spera fortuna, come dimostrano l’historie di Biondo, di Platina, di S. Antonio, di 
Corio, et di tutti gli altri scrittori di quei tempi. Vero è, che poi dimostrandosi a 
lui la fortuna crudel matrigna in un punto il ruinò. Conciofosse cosa, che essen-
do capitano de’ soldati Venetiani, gli fecero tagliare il capo in Vinegia, fra le due 
colonne, tassandolo [377] d’infedeltà. Et anche ne’ Mediterranei evvi Carmagna, 
et più oltra Fossano; S. Moro, et presso al Po, Casal Grasso, Polonciara, Reconi-
gi, Moreta, Rana, et anche più avanti pur ne’ Mediterranei Savigliano molto civil 
castello, et ricco, avanti le guerre sopranominate. Più oltra appar Lagnasco, 
Centale, et presso al Po Carede, ov’è un ponte sopra detto Po. Salendo più scor-
gesi Saluzzo fatto città da Giulio II. havendogli consegnato Vescovo un figliuolo 
di Bartolomeo dalla Rovere. Ella è molto civile città, popolosa, et abbondante 
delle cose per il bisogno dell’huomo. Lungo tempo ha tenuto la signoria di que-
sta città col nome del Marchesato la molto illustre famiglia scesa d’Alerano, 
com’è volgata fama. Ne’ nostri giorni diede gran nome ad essa Luigi Marchese, il 
quale (per esser huomo prudente, et prattico nel governo) fu fatto Viceré di Na-
poli da Carlo 8. Re di Franza, havendo conquistato detto Regno. Ove prudentis-
simamente, et humanissimamente si diportò. Mancando questo savio Signore, 
lasciò quattro figliuoli havuti da Malgherida Vascona sua consorte, cioè Michele, 
Lodovico, Francesco, et Gabriele. Successe al detto nella signoria Michele. Il 
quale essendo capitano di militia di Francesco I. Re di Franza, sotto il governo 
di Odetto da Lautrecco, capitano Generale, et Viceré, che era passato 
all’acquisto del Regno di Napoli contra del prencipe d’Orangia capitano de i sol-
dati di Carlo V. Imperadore, dopo molte degne opere da lui fatte, nel 1528. passò 
all’altra vita lasciando gran desiderio a i suoi popoli di sé, per la buona qualità. 
Mancato questo signore, istrasse il popolo di Saluzzo di prigione Lodovico suo 
fratello, che vi era stato posto dalla madre, et tre anni vi era dimorato, et lo crea-
rono signore. Il qual incontinente da meza notte, tal hora era, andò a ritrovare la 
cruda madre, con l’ignuda spada (non sapendo ella alcuna cosa di tal novità) et 
inginocchiato avanti quella, havendo però in giù rivolto la punta della spada a 
terra, pregolla le dovesse perdonare, et accettarlo per buon figliuolo; aggiun-
gendo, che volea che ella governasse la signoria, come innanzi havea governato, 
volendoli esser sempre ubbidientissimo figliuolo. Finse la madre esser molto 
ben contenta, di tanto quanto era fatto, dimostrandosi al figliuolo tutta lieta, 
doppo poco passò nella Franza, et vi andò Lodovico. Il quale ad instantia della 
madre, fu ritenuto da Francesco Re in Franza. Et ritornata la madre a Saluzzo, 
diede la signoria di essa a Francesco terzo genito; poscia doppo poco tempo, an-
cor non contentandosi di questo, talmente fece, che fu domandato in Franza dal 
Re. Passato lui alla presentia del Re, anch’ella vi si presentò. Et così ciascun 
d’essi dicendo le sue ragioni, quella infermandosi si fece portare a Castro del 
Delfinato ch’era suo, et quivi morì nel 1532. et Francesco ritornò nella signoria. 
Essendosi ridotto Francesco sotto l’ombra di Carlo V. Imperadore, et da lui es-
sendo stato fatto capitano de i suoi soldati contra i Francesi, et combattendo 
Carmagnola (ove erano i Francesi per difenderla) fu ucciso da un archibuso nel 
1537. A cui successe nello stato Gabriele ultimo fratello, il quale mancò della 
presente vita a Turino questi anni passati. Patì questa città gran travagli gli anni 
passati da i soldati di Francesco Re di Franza, che volendo entrare a svernarsi, et 
non volendo il popolo, così havendo comandamento dal Re, et per forza entran-
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dovi la [377v] saccheggiarono, che fu nel 1542. Sono usciti di questa città al-
quanti virtuosi huomini, che l’hanno illustrata. De i quali è stato Francesco Ca-
vazza huomo molto letterato, et prattico nel maneggiare i negotij de gli stati, et 
Francesco Vaca ornato della peritia delle leggi, et etiandio della prattica del go-
vernare. Il qual fu fatto uno de i Senatori del governo di Milano. Hora tiene il 
Vescovato di questa città Filippo Archinto Milanese, huomo letterato, saggio, et 
prudente. Alla sinistra di Saluzzo veggonsi Verculo, Costilgole, et Busche. Et po-
scia ne gli alti monti, lungo la via, per la quale si passa nella Franza, vi è S. Pie-
tro, et più alto, pur lungo detta via, castel Dolfino. Poi, pur sopra Saluzzo, a man 
destra da una valle posta fra due alti monti, addimandata Vallone di Veso, un ri-
vo d’acqua, nominato Bronda, il qual casca molto precipitosamente dalla detta 
foce di quei monti. Vedesi poi l’altissimo monte Veso, ove nasce il Po. 

 
NASCIMENTO DEL PO 

Ha il Po la sua origine sopra monte Veso da tutti gli antichi scrittori, mons 
Vesulus addimandato, come io dimostrerò, sopra il quale sono alcune cime se-
parate l’una dall’altra, che a vederle da lunge paiono le torri di una Rocca. Egli è 
questo altissimo monte sassoso, et sterile, nella cui cima evvi una picciola piaz-
za, al cui passaggio da vicini gioghi, è molto difficile, et pericoloso, per esser tan-
to stretto, et precipitoso da ogni lato, che dà pavento a quelli vi vogliono passa-
re, come a me narravano alcuni giovani, che vi erano passati, i quali diceano fos-
se grande la difficultà a passarli, ma molto maggior il pavento di non cadere o da 
una parte, o dall’altra, et ruinar per detti precipitij, che da ogni lato apparevano, 
nel ritornare. Anche dicevano, che tanto per la difficoltà, quanto ancor per la 
paura nel ritorno, caminarono con le mani, et piedi istesi sopra la schiena di 
quel precipitoso luogo, sempre temendo di cadere o dalla destra, o dalla sinistra 
in precipitio. Soggiungeano, che quivi ritrovarono detta picciola piazza, ove sono 
due fontane, l’una dall’altra poco discosta. Da una di quelle ha principio il Da-
runcio fiume, che scende dall’Occidente per quelli strabocchevoli, et sassosi 
monti, et scenduto alla pianura corre al Rodano, ove finisce dall’altra parte, 
scende il fiume Duria da detta fontana, et corre verso il Settentrione per i Salas-
si, fra l’Alpi della Gallia, et poi mette capo nel Po, come dimostrerò. Da 
quell’altra fontana da Plin. Visenda nominata, qual è più bassa ha principio il 
Po, come etiandio scrive Stra. nel 4. lib. Scende adunque da questa fontana un 
rivo di chiare acque per stretti, difficili, et strabocchevoli balci, et cade molto 
precipitosamente fra quelle picciole valli, sopra il sassoso monte, et poi esce fuo-
ri presso terra 40. braccia, parendo quindi scaturire, et uscir con tanto empito, 
et forza, et parimente con tant’abbondanza d’acqua, ch’è cosa maravigliosa. Nel 
cader suo sopra i sassi, de’ quali son pieni tutti i luoghi vicini alle radici del 
monte, che continuamente caddono al detto, fa grandissimo strepito, et rim-
bombo. Egli è questo monte, com’è detto, tutto sterile, et non produce herbe, né 
altra cosa, eccetto che alcuni alberi, da i quali se ne trae la pece, o sia pegola, da i 
Galli [378] addimandati Pici. Si vede altresì sopra il luogo, ove sboccano dette 
acque del monte (non però molto discosto) una buca tagliata arteficiosamente, 
che passa dall’altra parte di esso monte, per la quale si dice essere il passaggio 
d’Italia nella Gallia a Brianzono. Scendute adunque dette acque (che sono in 
tanta abbondanza, che sarebbono sufficienti a rivolgere una macina da molino) 
trascorreno per quei sassi senza ordine alcuno chi in qua et chi in là da tre mi-
glia, insino a Paisana. Et quivi paiono esser ingiottite dalla terra, delle quali po-
co vestigio si vede. Poi cominciano apparere, doppo spatio di due miglia a Para-
colo sotto cui entra nelle dette acque il rivo Bronda, di cui dissi avanti, ch’egli 
scendea dal Vallone di Veso. Poscia più in giù scorgonsi due castelli, cioè Uncino 
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alla destra, et Gricolo alla sinistra. Il primo è detto da i latini Uncinum, et l’altro 
Critium. Scende poi sempre, et così come scende, di mano in mano v’entrano 
fiumi, torrenti, et altre acque per cotal maniera, che diventa molto grosso 
d’acque, come dicono tutti i geografi, et historici, et fra gli altri Polibio nel 2. lib. 
Il qual così dice. Ha il Po (da i poeti nominato Eridano) la sua origine nelle radi-
ci dell’Alpi, ove dicessimo esser come punto del triangolo di questa pianura, et 
per essa corre verso il Mezogiorno, et poi si piega dall’Oriente, et con due bocche 
entra nel golfo Adriatico. Ha maggior abbondanza d’acqua questo fiume, che 
tutti gli altri fiumi d’Italia. Perché in esso sboccano tutte l’acque, che scendono 
dall’Appennino et dall’Alpi, molto più pieno d’acqua, se ne vede ne’ tempi della 
state, che del verno, et per la liquefattione delle nevi. Si naviga da Volana, salen-
do però verso l’Alpi, circa 2000. stadij, o siano da 250. miglia. Scende dal prin-
cipio suo semplice per un letto solo, ma poi si partisse in due rami, onde al fine 
per due bocche entra nel Golfo Adriatico, l’una di dette bocche da gli habitatori 
del paese è detta Padusa, l’altra Volana. Fa Volana un sicurissimo porto sopra gli 
altri del mare Adriatico. Fu già addimandato questo fiume da i paesani Bondin-
co. Si dee sapere, come etiandio ho dimostrato nella Romagna di là dal Po, come 
non è stato tradotto fedelmente Polibio in questo luogo da alcuni traduttori, 
conciosia cosa che così dice, come chiaramente dal Greco si po’ vedere, et lo di-
mostra Peregrino Prisciano ne’ suoi commentari delle historie Ferraresi, tradu-
cendolo di parola in parola, et non attendendo all’eleganza, per dimostrar la ve-
rità. Padus fluvis a poetis Eridanus divulgatus, habet quidem fontes ab Alpibus, 
sicut ad veritatem magis praedictae figurae. Defertur autem ad planities faciens 
fluxum veluti versus meridiem. Perveniens autem ad plana loca declinans cum 
fluxu ad Orientem, fertur per ea. Fecit aut ingressum cum duobus ostijs qui sunt 
ad Adriam, sinus autem maior abscinditur. Pars planae regionis ad Alpes, et ad 
Adriaticum recessum ducit autem multitudinem aquarum nihil minorem eo-
rum, qui sunt in Italia fluviorum, quia fluxus ad planitiem declinantes ab Alpi-
bus, et ab Apenninis montibus in hunc placidiore, omnes, et undecunque maxi-
mo autem, et pulcherrimo fluxo defertur. Circa caniculae ortum augumentatus 
multitudine liquefactarum nimium a praedictis montibus. Navigatur autem ex 
mare apud ostium, vocatum Olana, fere ad duo milia stadiorum. Primum ex 
fontibus habet fluxum simplicem. Dividitur autem in duas partes apud vocatos 
Trigabolos. Horum autem quidem alterum os [378v] vocatur Padusa, et alterum 
Olana. Iacet autem super hoc portus, nullo eorum prope Adriam minorem prae-
bens securitatem, his qui in eo firmantur. Apud quidem habitantes prope fluvis, 
vocatur Bodiscus. Quivi veggonsi alcune cose poste, che non sono nella tradut-
tione del Perotto, forse anco per non haver libro corretto, conciosia cosa, che ’l 
scriva Padoa per la Padusa, scrivendo di quelle due bocche, et dice Bondenco, il 
luogo di Bodesco, benché par a me, che meglio dica Bondenco, come altresì dice 
Plinio, et etiandio il Perotto ha lasciato di nominare i Trigabolli, secondo che di-
ce il corretto testo. Et perché lungamente n’ho scritto nella Romagna di là dal 
Po, secondo che ho detto, di queste cose, per hora più altro non dirò. Ne parla 
altresì Plinio dell’origine di questo fiume nel 15. capo del 3. li. quando dice. Pa-
dus gremio Vesuli montis altissimum in cacumen elati, finibus Ligurum, Gabie-
norum, Viscendo fonte prefluens, condensque sese cuniculo, et in foro Vibien-
sium agro iterum exoriens nulli amnium claritate inferior, a Graecis dictus Eri-
danus, ac poena Phaetontis illustratus. Seguita poi narrando dell’abbondanza 
dell’acqua ne’ tempi della Canicula etc. Vero è, che anco dice nel 106. capo del 2. 
lib. che la fontana di esso si essicca nel mezo de’ giorni della state, sì come si ri-
posasse. Et Stra. nel 4. lib. havendo annoverato i Liguri, et altre genti, dice. 
Doppo i Vocontij sono i Siconij, et Triconij, et Meduali, che hanno la sommità, 
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qual è di tanta altezza che s’istima esser per diametro da 100. stadij quindi insi-
no a i termini d’Italia apertamente scendendo, si veggono anco di sopra alcuni 
luoghi molto cavati, ov’è un Lago, con due fontane, l’una dall’altra non molto 
lontano. Da una delle quali esce il Daruntio, et dall’altra parte la Duria, poi 
dall’altra fontana più bassa, ha principio il Po. Il quale di mano in mano corren-
do diventa maggiore, et più piacevole, et piglia maggior accrescimento correndo 
per la pianura da i fiumi, che v’entrano. Essendo accresciuto per la piegatura 
che fa in qua, et in là, diventa più tardo nel suo corso. Havendo trascorso in qua, 
et in là molto cupo, et largo, finisce nel mar Adriatico. Supera questo fiume con 
la sua smisurata grandezza tutti i fiumi d’Europa, eccetto il Danubio. Parimente 
dice Pomp. Mela nel 2. li. con Solino nel 7. capo, soggiungendo ch’entrano in es-
so 30. fiumi. Fu primieramente nominato questo fiume Eridano, come dice Pli. 
nel 3. li. et nel 3. cap. del 37. li. Polibio, Solino con molti altri scrittori. Et vo-
gliono i Poeti, et Greci (come scrive Servio) che ’l traesse detto nome dal figliuol 
del Sole percosso dal folgore, perché male governava il carro, et che fosse etian-
dio le sorelle d’esso tramutate in Piope, perché piangevano la perdita del fratel-
lo. Chi vuol intender di questa favola, legga Beroso Caldeo nel 5. lib. 
dell’antichità, col commento di Giovanni Annio, et sarà pienamente informato 
del tutto. Vero è, che Plin. nel 15. ca. del 3. lib. dice, che talmente fu nominato 
da i Greci, et parimente questo confermano molti altri scrittori, ma non dicono 
però la cagione di esso, eccetto che Catone, che dice così fosse nominato dal ca-
pitano delle Colonie. Fu poi addimandato Botigono da gli Hetrusci per la gran 
profondità che tiene, et da i Liguri, Bodigono, et Bondicon (secondo Plinio) che 
vol dire in loro lingua senza fondo. Fu poi ultimamente detto Pado, come nota 
Catone, et Pli. con autorità di Metrodoro Sceptio, per essere intorno la fontana 
di esso molti alberi Picei (come ho dimostrato [379] avanti) chiamati Pedes da i 
Galli, et così fu detto Pado in vece di Pede. Onde talmente da tutti i nobili scrit-
tori è nominato, sì come ho in parte dimostrato, et etiandio dimostrerò. Del 
quale in più luoghi ne fa memoria Liv. et Cor. Tacito più volte, tra le quali è nel 
17. lib. dell’historie, Verg. nel 1. lib. della Georgi. nominandolo Eridano Re de’ 
fiumi, et nel 9. dell’Enneade, addimandandolo Pado, et Lucano nel 2. libro dice. 

Quoque magis nullum tellus se solvit in amnem 
Eridanus fractas devolvit in aequore sylvas 
Hesperiamque exaruit aquis, hunc fabula primum 
Populea fluvium ripas umbrasse corona 
Cumque diem pronum transverso limite duces 
Succendit Phaeton, flagrantibus aethera loris 
Gurgitibus raptis penitus, tellure perusta 
Hunc habuisse pares Phoebeis ignibus nudas. 
Non minor hic Nilo, si non per plana iacentis 
Aegypti, Lybicas Nilus stagnaret arenas, 
Nec minor hic Istro, nisi quod dum permeat orbem 
Iste casuros in quaelibet aequora fontes 
Accipit, et Scythicas exit non solus in undas. 

Et Ovid. nel 4. de’ Fasti dice. Padumque et Vibio Sequestre, Padus, qui, et Eri-
danus. Assai altri auttori ne parlano di questo fiume, che sarei molto lungo in 
ramentarli, con Tolomeo. Entrano in questo fiume (tanto da gli scrittori nomi-
nato) 30. gran fiumi, come dissi scriver Solino, et etiandio lo dice Plin. De’ quali 
sono i maggiori che scendono dall’Apennino, Tanaro, Trebia, Parma, Taro, Len-
za, Secchia, Panaro, et il Reno di Bologna. Dall’Alpi sboccano in esso Stura, 
Morgo, due Dorie, Scisia, Tesino, Lambro, Adda, Oglio, et Menzo. Non si ritrova 
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un fiume, che in così poco spatio tanto accresca quanto questo. Correndo adun-
que questo fiume per il mezo di Lombardia, et parte di Romagna, raccoglie qua-
si tutti i fiumi, torrenti, et altre scaturiggini d’acque, et le conduce nel mare A-
driatico, entrandovi con sette gran bocche (come scrisse nella Romagna.) Del 
qual così dice Faccio de gli Uberti nel canto II. del terzo lib. Dittamondo parlan-
do d’Italia. 

Il maggior serpe c’habbia questa terra 
Ridano è, che nasce su inde l’osso, 
che con trenta figliuoi nel mar si serra. 

Entra come coniglio, e va nascosso 
Nel suo camino, e quando fuor riesce 
Torbido corre insino al suo riposso. 

Nel Gemine, e nel Cancro sempre corre, 
Adorna il suo bel letto, alquanto d’oro 
Benché ad haver ispeso all’huom incresce. 

Et perché alle foci (per la qual entra nel mare) è molto cupo, et largo esso Po per 
la grande abbondanza dell’acqua, che vi conduce, si dice (come scrive Pli.) che 
[379v] fa sette mari. Egli è ben vero, che scrive Rafael Volaterra. nel 4. li. della 
geografia, che hora i marinari non ritrovano oltre a sei bocche d’esso, cioè alla 
destra Primaro, già accresciuto dal Vatreno, o sia Santerno fiume d’Imola (come 
è detto nella Romagna) et dalla sinistra Volano. Fra questa bocca, et quella di 
Primaro, appar la bocca delle paludi di Comacchio, anzi un porto addimandato 
Magno. Quivi sono più tosto Saline del mare, anzi una Valle da conservare il pe-
sce, che Porto. Poscia da quella parte, ove tocca Adria mette fine nel mare con 
due bocche. Quella ch’è vicina a Volano, ella è nominata Albero, et l’altra Goro. 
Poi sono addimandate quelle bocche del maggior Po, che bagna la sinistra parte 
d’Adria. Le Fornaci. Et perché lungamente ho scritto di queste bocche del Po, 
nella Romagna di là dal Po, più oltre non scriverò. Vedesi in questi nostri tempi 
più del solito inondare il Po i vicini paesi, conciosiacosa, che passano pochi anni, 
che non esca del proprio letto, et sommerga molti paesi, con gran danno de gli 
habitatori intorno a quello, come fece nel 1522. nel quale anno uscendo del pro-
prio letto, entrò nel Mantoano, et Ferrarese, tal che si navigava in molti luoghi, 
sì come per il suo consueto letto, et etiandio si passava con le barche per la città 
di Ferrara, insin a Francolino, come si navigasse per un lago, parimente fece nel 
1531. trapassando il consueto argine a Sacchetta, et guastò tutti quei campi, già 
seminati. Par a me tra le altre ragioni, che facci tanti disordini, sia una, che es-
sendo tanto moltiplicati gli huomini nell’Italia, et non essendo sofficienti i luo-
ghi piani, et consueti di coltivare, per produr le cose necessarie per il vivere, è 
stato necessario altresì di coltivare gli alti monti incolti. Onde scendendo sopra 
detti monti la pioggia, et ritrovandoli colti, et rassettati co i ruscelletti, non fer-
mandosi, incontinente scendendo, et seco conducendo la terra mossa, oltre il 
consueto grossa, entra ne’ torrenti, canali, et fiumi, che la conducono impetuo-
samente nel Po. Il perché essendo più del solito pieno, et etiandio da gl’impeti di 
quelli sforzato, et non potendolo contenere il consueto letto, è sforzato a rompe-
re gli argini, overo a spargere fuori di essi, et inondare i vicini luoghi; il che non 
occorreva tanto ne’ tempi antichi, et per essere incolti i monti, da i quali scende-
vano l’acque chiare fra selve, et herbette, et scendeano con minor impeto, et mi-
nor abbondanza. Etiandio vi è un’altra cagione, cioè, che scendendo l’acque nel 
Po, et divenendo maggiore, anticamente entrava in più luoghi paludosi, che era-
no intorno a quello, sì come fra il detto, et Verona, et Vicenza, et quivi entrando 
non correva in giù tanto grosso, né con tanto impeto, anzi temperatamente. Ma 
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hora essiccato la maggior parte di dette paludi, et fortificate con argini, non ha-
vendo luogo da allargarsi, corre tutto furioso in giù, et pieno di acqua, et ove può 
ruinare qualche argine, o superarlo, così fa, et inonda i paesi, come è detto. Sono 
etiandio altre ragioni, sì come delle continue, et grosse pioggie, che sono cadute 
dall’aria dall’Anno 1524. in qua, non solamente nell’Italia, ma ancor fuori, per le 
quai sono annegati molti paesi, tanto nell’Italia, quanto fuori, come ne può ren-
der certo testimonio la Olandia, et Gerlandia con altri luoghi. Le quai pioggie, 
sono continuate insino all’Anno del 1544. Io ho detto la mia opinione, circa dette 
inondationi del Po. Voglio dire una parola pur del Po, che dice il [380] Boccac-
cio nel libro che ’l fa de i fiumi, cioè, che passa vicino ad Imola, cosa in vero non 
degna di tant’huomo, dimostrando haver poca cognitione del detto fiume. Son 
giunto all’origine del Po, termine di questa Regione di Lombardia di qua dal det-
to. Entrerò nella Lombardia di là da quello. 
 



 649 

LOMBARDIA DI LÀ DAL PO 
SESTADECIMA REGIONE DELL’ITALIA 

di F. Leandro Alberti Bolognese. 
Ben che nel principio della Romagna habbia dimostrato la cagione, per la 

quale fosse addimandato tutto il paese, qual si ritrova fra il Rubicone, e l’Alpi, 
che partono Italia dalla Gallia, Gallia Cisalpina, et etiandio parte di esso, Gallia 
Traspadana, nondimeno pare a me, che non sarà fuor di proposito a replicar 
parte di quella, dovendo entrare nella descrittione della prefata Gallia, di là dal 
Po. Si dee adunque sapere, che tenendo la signoria gli Hetrusci (hora Toscani 
detti) di tutto questo paese, havendovi fabricato anco alquante città, secondo 
Polibio, Livio, et Plinio (come già dissi) passando l’Alpi i Galli, et scendendo in 
questi luoghi ne scacciarono detti Toscani, et quivi fermaronsi ad habitare, al-
lhora fabricandovi alcune città. Et perché in questi luoghi habitarono molto 
tempo, fu nominato questo paese Gallia Cisalpina, a differenza della Gallia posta 
di là da i monti, dalla quale erano partiti. Fu poi parte di detta Gallia, di qua 
dall’Alpi chiamata Gallia Transpadana, per esser quella di là dal Po, per rispetto 
dell’altra parte, qual è di qua, della quale avanti ne parlai. Et ciò dice Catone nel 
libro dell’origini. Omnia sub Alpibus, Transpadana loca prisci convenae Tusci 
missis Colonijs, tenuere; ab hisque multa loca nomina retinent. Plura deleverunt 
Galli. Qui primi, (Arunte Clusino Duce) Alpes transcenderunt, sensim ab omni 
Gallia Cisalpina Hetruriam pepulere. Ab hisque nomen sortita retinet Gallia Ci-
salpina. Qua Mantua, suo conditore Ocno Bianore, et Thuscorum Rege Illustri. 
Penetravere trans Alpes Boij, Senones, Insubres, et aliae Galliae Transalpinae 
gentes. Scesero adunque questi Galli nell’Italia (come scrive Livio nel 5. lib.) ti-
rati dalla dolcezza del vino, condotti da Arunte Chiusino, per vendicarsi della 
vergogna fatta alla moglie, da Lucumone, ne’ tempi di Tarquino Prisco, poco 
meno di 1500. anni da’ tempi del secolo d’Oro, et inanzi che Roma fosse da i 
Galli abbruciata 200. anni. Là onde per lo stupro d’una feminella, furono scac-
ciati i Toscani di questa Regione Traspadana, et poi anche della Cispadana, ne’ 
tempi del Re Reto, qual non potendosi difendere da i detti Galli, fu sforzato di 
quindi partirsi co i Toscani, et passarono ne i paesi poi Retij, talmente nominati, 
secondo gli antichissimi historici, et Annio ne’ commentari sopra Catone. Et 
perché Livio narrando del 5. li. il passaggio de i Galli nell’Italia, et la vittoria di 
essi contra i Toscani, dice, che passassero per li Taurini, et strabocchevoli balci 
dell’Alpi Giulie, par a me essere vitiato Livio in questo luogo (come similmente 
dice Egidio Tescludo Claronese nel 28. capo del libro delle genti Alpine) scri-
vendo, che [380v] non scesero i Galli nell’Italia per l’Alpi Giulie, ma per l’Alpi 
Cotie, et Graie. Fu poi scacciato Reto co i Toscani, da’ detti Galli (com’è detto) sì 
come anche scrive Trogo nel 20. lib. Par a me sofficientemente haver dimostrato 
la cagione per la quale fosse nominata questa Regione Gallia Traspadana, cioè 
per esser dimorati lungamente i Galli, di là dal Po, a differenza dell’altra, detta 
Cispadana, o sia di qua. Vero è, che essendo noi qui diremo questi di là, et l’altra 
di qua. Ma per qual cagione fosse poi nominata Lombardia questo paese (av-
venga che nella precedente Regione l’habbia dimostrato, non sarà però cosa di-
sconvenevole con due parole replicarlo;) si dee sapere c’havendo pigliato la co-
rona dell’Impero Ro. Carlo Magno da Leone Terzo Papa, volse il Pontefice col 
nuovo Imperadore, che fossero nominate queste due Regioni, cioè la preceden-
te, et la presente Longobardia, et per maggior dolcezza, Lombardia, per esservi 
dimorato lungo tempo in essa i Longobardi. Saranno i termini di questa Regione 
Transpadana, la foce del fiume Menzo, et salendo lungo la riva d’esso, al lago di 
Garda, et quindi pur seguitando la destra riva di quello al fiume Sarca, et lungo 
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quello insin alla fontana d’esso. Et quindi rivoltandosi dall’Occidente, et segui-
tando l’Alpi, ove sono i gioghi Reti, o monte Bralio, monte di S. Gottardo, et di S. 
Bernardo, et poi piegandosi al Mezogiorno, lungo la disegnata linea da Tolomeo, 
insino alla foce del fiume Varro, et poi piegandosi all’Oriente alla fontana del Po, 
insino alla bocca dell’antidetto Menzo, ove sbocca nel Po; cioè così dall’Oriente il 
Menzo con la destra riva del lago di Garda, et dal fiume Sarca; dal Settentrione 
l’Alpi, et alquanti de i monti sopranominati; dall’Occidente etiandio l’Alpi, le 
quali partono l’Italia dalla Gallia, insino al Varro; et dal Mezogiorno una gran 
parte del Po, imperò che dal nascimento d’esso, quasi insino a Chiavase, o circa 
quei luoghi vicini, si vede havere quella parte di questa Regione, quasi il Po 
dall’Oriente. Questi adunque saranno i suoi termini: avvenga che voglia Sem-
pronio nel libro della divisione della piana Italia, che siano i confini d’essa 
dall’Oriente il fiume Ladice co i Veneti, nondimeno io seguiterò gli altri scrittori, 
secondo che ho posto. Vero è, che si dee sapere, qualmente sono annoverati in 
questa Regione diversi popoli, come dimostra Strabone, Plinio, Sempronio, et 
Tolomeo, cioè Cenomani, Insubri, Becuni, Libici, Reti, Mesaucij, Lepontij, Sa-
lassi, Taurini, con altri nell’Alpi, de i quali hora sarebbe quasi impossibile a co-
noscere i luoghi, ove habitavano. Pur io mi sforzerò di rimembrarne alcuni, di-
notando i loro termini, secondo che potrò. Sarà certamente molto lunga la de-
scrittione di questa nobilissima Regione, tanto per la moltitudine delle città, ca-
stelli, fiumi, laghi, et altre cose notabili, che in essa si ritrovano, quanto per le 
grandi opere fatte in essa, et per gli illustri huomini, che l’hanno fatta nominare. 
Ella è bene ornata di molti privilegij dalla gran maestra Natura: conciosia cosa, 
che quivi si ritrovano larghi, et fruttiferi campi, che producono frumento, et al-
tre biade, con buoni vini, et saporiti frutti. Quivi veggonsi larghi, et cupi laghi, 
con bei fiumi, tanto per cavarne buoni pesci, quanto per condurre le cose neces-
sarie da luogo a luogo. Escono d’essa huomini di grand’ingegno, disposti così al-
le lettere, et all’armi, come alle mercantie. Il che chiaramente si vederà nella de-
scrittione de i luoghi [381] particolari. Basterà adunque questa brieve descrit-
tione in generale, acciò passi alla particolare. Comincierò adunque a descrivere i 
Cenomani, i termini de’ quali erano dalle palude del territorio di Bergantino, et 
di Melara (ove lasciai la descrittione della Romagna Transpadana) et salendo in 
alto al fiume Ladice a Verona, et quindi a Trento, et poi piegandosi lungo l’Alpi 
(come avanti è detto de i confini di questa Gallia Transpadana) et caminando al 
lago di Como, abbracciando la riva di esso da questo lato, et scendendo lungo al 
fiume Adda, alla foce ove sbocca nel Po, e quindi caminando presso la riva del 
Po insino al riscontro dell’antidette paludi di Bergantino, et di Melara cioè così. 
Dall’Oriente parte delle dette palludi con parte del Ladice insino a Trento. Dal 
Settentrione l’Alpi, che partono l’Italia dalla Germania. Dall’Occidente il lago di 
Como col fiume Adda. Et dal mezo giorno il Po. Secondo Sempronio habitavano 
in questo paese primieramente i Toscani, et questo prova, perché ne’ suoi tempi 
etiandio si ritrovavano alcuni luoghi ove già dimoravano essi, cioè Mantoa, il la-
go Lario, circa il quale habitavano i Patritij Volturreni insin a Verona. Sono di-
verse opinioni, che popoli fossero i Cenomani, imperò che vogliono alcuni, 
c’havessero origine da Cidno rimembrato da Beroso Caldeo, quando dice, che 
nell’Anno 20. di Armatrico 9. Re de gli Assirij mandò Ligure Cidno, et Eridano 
con molti habitatori, fratelli, et nipoti, che pigliarono per lor habitatione 
nell’Italia molti luoghi insino all’Istro fiume. Soggiungono poi costoro che que-
sto nome Cidno, è nome Scitico, onde hebbero origine i Cidomani, o Cedomani, 
o vogliamo dir per sineresi Cenomani, per esser variamente da diversi pronun-
tiato, et prima da i Babiloni Cedmo, da i Scitici Cidno, da’ Greci Cicno, et Cigno 
da’ Latini, perché haveano usanza gli Etrusci di lasciar la lettera consonante d, 
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et la c, et parimente la g. Così risultava che quel nome ch’era composto, et dice-
vasi Cienomani, o Cenomani, et Cidnomani, et anche Cednomani, per detta u-
sanza, erano proferiti Cenomani, et Cinomani. Là onde vogliono questi tali (fon-
dandosi sopra le parole di Beroso) che passasse in questi luoghi ov’è Bergamo, 
Brescia, Cremona, et altre città, detto Cidno figliuolo di Ligure, dopo la creatio-
ne del mondo 2157. anni, et dal diluvio universale 501. avanti l’avvenimento di 
Christo nostro Servatore 1800. Così dicono questi tali, cioè Giovanni Annio, et 
Giovanni Grisostomo da Bergamo, Canonico Regolare, nel libro che scrive 
dell’origine degli Orobij, et Cenomani. Et così secondo costoro sarebbe stata 
molto antica l’origine di questi Cenomani in questi luoghi. Di altra opinione è 
Polibio nel 2. li. dell’histo. scrivendo che detti Cenomani passassero quivi ad ha-
bitare della Gallia, havendone scacciati i Toscani, et il simile Livio tiene con 
Trogo, soggiungendo che fabricassero in questo paese per loro habitatione molte 
città, tra le quali fu Bergamo, Brescia, et Trento come dimostrerò. In tal modo 
parla Polibio. Campos omnes, quos Apennino atque Adriatico mari terminari 
diximus, olim habitavere Tyrrheni, quo tempore Phlegraeos etiam Campos, qui 
circa Capuam, et Nolam sunt, tenebant. Cum ijs ob vicinitatem loci frequenter 
Galli conversabantur. Hi specie ac fecunditate Regionis pellecti, exiguam quan-
dam nacti occasionem, exercitum comparant, fastoque in Tyrrhenos impetu, fi-
nibus expellunt. Campos deinceps [381v] ipsi tenentes, inter Padum, atque Al-
pes habitant. Laij, mox Lebetij, dehinc ingens Insubrum natio. Post non longe a 
ripa fluminis, Cenomani: Loca vero mari Adriatico vicina, antiquum ex Paphla-
gonia genus alit. Hi Veneti appellati neque moribus, neque ornatu corporis, sed 
tantummodo lingua a Gallis differunt. Inter Apenninum rursus, et Padum, pri-
mo Ananes, post Boij, inde Egones, postremo Senones, qui iuxta mare Adriati-
cum extremi omnium Gallorum incoluerunt. Così dice. Habitarono già in tutti 
quei campi, che sono fra l’Apennino, et il mare Adriatico i Tirenni in quei tempi, 
che anco tenevano i campi Flegrei, che sono intorno di Capua, et Nola. Et soven-
te praticavano co i Galli per esser vicini; i quali tratti dalla bellezza, et fertilità 
del paese havendo una picciola occasione, armandosi, quindi ne scacciarono 
detti Tirenni, et vi rimasero ad habitare. Là onde habitarono fra il Po, et 
l’Apennino i Laij, poi i Lebetij, et etiandio la gran natione de gl’Insubri, et quindi 
non molto discosto dal fiume i Cenomani. Si fermò ne’ luoghi presso il mare A-
driatico, l’antica stirpe, già quivi venuta di Paflagonia addimandati Veneti, fra i 
quali, et i Galli non v’era differenza di costumi, né d’ornato del vestire, né d’altra 
cosa, eccetto del favellare. Habitavano fra l’Apennino, et il Po primieramente gli 
Anani, et Boij, gli Egoni, et al fine i Senoni che furono gli ultimi di tutti i Galli, 
che habitassero presso il mare Adriatico. Et Livio nel 5. lib. descrivendo 
l’avvenimento de i Galli nell’Italia, dimostra che scendessero i Cenomani in essa 
per i Taurini essendo loro capitano Elitovio, di consentimento di Bellovesco ca-
pitano, et che si fermarono in quei luoghi ove hora è Brescia, et Verona, havendo 
superato i Toscani vicino al fiume Ticino. Ma si dee avertire, che ’l corrotto lib. 
di Livio dice, che scendessero i Germani per i Taurini, conciosia cosa che voglia 
dire i Cenomani, come etiandio nota Enrico Glareano nell’annotationi sopra Li-
vio. Et così dicendo Cenomani, s’accorda con Polibio. Et Trogo anch’egli nel 20. 
lib. scrive, che fosse edificato Milano, Como, Bergamo, Brescia, Verona, Trento, 
et Vicenza da i Galli. Havendone scacciati i Toscani. Sì adunque furono edificate, 
overo ristorate dette città (come dimostrerò a suoi luoghi) da i Galli, come dico-
no detti scrittori, havendo mandato altrove i Toscani, primi possessori d’essi, 
come furono adunque posseduti da i Cenomani della generatione di Ocno? Io 
son di tale opinione, che fossero i Cenomani Galli, come chiaramente dimostra 
Livio nel 21. lib. quando dice. Duo de viginti millia Romanorum erant, socium 
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nominis Latini 20. auxilia praeterea, Cenomanorum (ea sola in fide manserat 
Gallica gens) his copijs concursum est. Et che habitassero lungamente in questo 
paese, secondo che possiamo conoscer dal detto Livio in più luoghi, et tra gli al-
tri nel 30. li. ove anche gli annovera ne’ Galli. Assai per hora ho scritto 
dell’origine de’ Cenomani. Avvenga c’habbia dimostrato essere i termini di quei 
dell’Oriente oltra il Mencio, nondimeno lascierò quella parte, che si ritrova di là 
dal detto fiume, et parlerò di quella parte, ch’è di qua, perché riporrò poi 
l’antidetta parte con Verona nella Marca Trivigiana. Volendo adunque dar prin-
cipio alla particolar descrittione di questa Regione, comincierò all’antidetto 
Mencio nominato da Strab. nel 5. lib. Mintius, da Plinio nell’ottavo cap. del 3. 
lib. et da Vibio Sequestre. Esce questo fiume dal lago di Garda [382] molto chia-
ro, di cui etiandio ne fa memoria Verg. Scende poi insino a Mantoa, ove crea un 
bel lago, nel cui mezo è posta la città di Mantoa. Et così chiaro passando per det-
ta città, trascorre insino al Po, ove scrissi. Alla sinistra della foce d’esso vedesi 
Governo castello. Presso il quale ne venne Lione I. Papa, huomo santo, a parlare 
ad Attila flagello di Dio, Re de gli Unni, et gli vietò il viaggio che volea fare, co-
mandandogli che altrove devesse passare. Il qual tutto smarrito, incontinente 
senz’altra risposta ritornò a dietro, come scrive Paolo Diacono nel 15. lib. de’ Ro. 
Biondo, Platina, il Sabellico, con molti altri scrittori. Salendo più in alto, 
all’uscita del Mencio del Lago di Mantoa, vi è Formigosa, et poi nel mezo del La-
go (com’ho detto) l’antica città di Mantoa, da Strab. nel 5. lib. Mantua nominata, 
et da Plinio riposta nella decima Regione. Et parimente così detta da Sempronio 
nella divisione della Piana Italia, da Livio, in più luoghi, da Tolomeo, et da Silio 
Italico nell’ottavo libro, quando dice: 

Mantua mittenda, certavit pube Cremonae, 
Mantua musarum domus, atque ad sydera cantu 
Evecta Andino, et smyrneis aemula plectris. 

Diverse sono l’opinioni circa l’edification d’essa, imperò che sono alcuni, che 
dicono che la fosse principiata da’ Tebani, cioè da Manto, figliuola di Tiresia di-
vinatrice dopo la ruina di Tebe fatta da’ Greci, la qual passò nell’Italia, et fece 
questa città così nominandola, acciò fosse difesa dalle mani, o siano spiriti. Altri 
scrivono che ella havesse principio da Agnello figliuolo di Manto, che 
l’addimandò talmente dal nome della madre. Non mancano altri di dire, che la 
fosse intorniata di mura da Ocno figliuolo di Tiberino Re de’ Toscani, et ridutta 
a miglior forma, essendo habitatione de’ Toscani, et de’ Veneti, et da lui nomina-
ta così da sua madre. Il che conferma Catone, dicendo come erano soggetti tutti 
i luoghi oltre il Po sotto l’Alpi a i Toscani, ove haveano mandato habitatori, de i 
quali anche assai di quelli riteneano il nome, et massimamente Mantua, talmen-
te detta da Ocno Bianoro illustre Re de’ Toscani suo edificatore. Et di questa o-
pinione è ancora Sempronio, et similmente Verg. nel 10. lib. così scrivendo: 

Ille etiam patrijs agmen ciet Ocnus ab oris 
Fatidicae Manthus, et Tusci filius amnis, 
Qui muros, matrisque dedit tibi Mantua nomen: 
Mantua dives avis, sed non genus omnibus unum, 
Gens illi triplex, populi sub gente quaterni 
Ipsa caput populis Tusco de sanguine vires. 

Sono isposti questi versi da molti chiosatori assai diversamente, tra i quali 
dice Ser. che fosse Ocno, quello di cui parla esso Verg. nella Bucolica, nominan-
dolo Bianoro che fece Mantoa, così addimandandola da Manto sua madre, 
c’hebbe per padre Tiberino Re, et che detta Manto fu divinatrice, et figliuola di 
Tiresia Tebano, il quale in questi luoghi passò, dopo la morte del padre, et è di-
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mandata Mantoa ricca dal poeta per la gloria de i suoi avoli. Et quando dice 
Verg. non genus omnibus unum, si intende che scesero i Mantoani da i Tebani, 
et Veneti; havendo ella [382v] tre Tribu partite in quattro Curie per ciascuna. 
Ognuna delle quali havea un Lucumone per signore secondo l’usanza de i To-
scani; et così erano 12. Adunque era divisa in 12. parti, sì come in 12. prefetture, 
sopra le quali uno signoreggiava con ogni autorità. Onde sopra questi popoli He-
trusci, c’habitavano ne i luoghi vicini, era signora Mantoa, et per tanto era detta 
capo essendo uscita del sangue Tosco. Con Servio s’accorda Donato col Landino. 
Vero è, che Mario Equicola di Alveto nelle volgari historie di Mantoa, dichiaran-
do detti versi, dopo molte parole soggiunge, sappiamo Verg. haver parlato poeti-
camente in laude della sua patria, et havere alluso all’historia, et quella, come 
ingenioso poeta ornatala, con dilettevole fabulamento, dicendo Ocno figliuolo di 
Manto Fatidica, et del fiume Tosco Tevere havere edificato Mantoa, et datogli il 
nome della madre Mantua ricca di maggiori, cioè nobilissima, ma non havere 
tutti una origine. Triplice gente, è in quella Tebana. Leggo in Pomponio Mela 
Manto figliuola di Tirresia vate, haver fuggiti i vincitori di Tebe. Diodoro Siculo 
dice Manto, figliuola di Ifiamia, et di Anassagora, figliuola di Megapenteo. Eravi 
et la Veneta del paese stesso, et la Toscana dal padre di Ocno. Ciascuna di que-
ste genti havea sotto sé popoli quaterni, cioè 4. Colonie. Quaterno 4. con ordine 
rappresentata. Di tutti popoli di numero 12. Mantoa, era capo, forza, et potentia 
del sangue Tosco, per esser potente, per le 12. colonie mandate da’ Toscani di 
qua dall’Apennino. Le quai non solamente la Cisalpina Transpadana, ma l’Alpi 
Retie dominavano, come scrive Giustino. Gl’interpreti di Ver. dicono Mantua 
havere havute tre Tribu, et ciascuna Tribu havere havute 4. Curie, ad ogni Curia 
esser proposto un Lucumone, che noi presidenti interpretamo. Questi essere 
stati 12. è manifesto. Dimando a Servio, et a gli altri dove leggono questo di 
Mantua, overo ove ritrovano, che per le genti s’intenda Tribu, et per popoli Cu-
rie. Seppe ben dir Verg. et Tribu, et gente, quando fu bisogno. Prima innanzi che 
più oltra proceda, acciò che veruno non sia della propria laude defraudato, po-
nerò la sostanza fedelmente espressa dell’epistola dell’eruditissimo Lionardo 
Aretino al Sig. Io. Francesco Gonzaga. Trattasi ivi dell’origine di Mantoa in tal 
modo da me resa volgare, in lingua Italica. È certo i Toscani molti anni innanzi 
alla Troiana guerra esser venuti di Lidia, et havere habitata quella parte d’Italia, 
la quale è tra l’Apennino, e ’l mare Infero, serrata da due fiumi Macra, et Tevere. 
Fu prima detta Tirrenia dal loro Re. Fu anticamente divisa in 12. popoli, per es-
sere stati 12. capi conduttori da Lidia. Per la qual causa i Greci Dodicapoli, e i 
nostri 12. popoli chiamano gli Hetrusci. Nientedimeno alcun tempo vissero sot-
to i Regi. Poi che la potestà Regia li parse grave, di ciascun populo crearono un 
Lucumone (così chiamavano loro maestro) il qual con commun consiglio reg-
gesse tutta la gente. Sotto questo maestrato di pari volontà da 12 popoli gover-
nata l’Etruria, tanto in ricchezza, potenza, et moltitudine di prole crebbe, che 
non si contenne più tra confini. Prima di qua dall’Apennino, per la parte inferio-
re d’Italia sino al mar Siculo, poi di là dall’Apennino sino all’Alpi s’istese. Con-
clude, Tirenni, chiamati dal Sacrificio in loro lingua Tusci, di là dall’Apennino 
haver mandato 12. colonie, et al tempo di Pli. sola Mantoa esservi restata. Per la 
qual [383] cosa non si dee dubitare Mantoa essere stata edificata da’ Toscani. Il 
che conferma Servio dicendo l’origine de’ Mantoani essere stata da’ Toschi. Chi 
fosse auttore di quel popolo et quando fatto, solo Vergilio il dice. Il quale ne sia 
testimonio dignissimo, pur che ne ricordiamo esser poeta. Non è però dubbio, il 
suo principio essere antico almeno 300. anni innanzi l’edification di Roma, a-
vanti che Milano più di 450. dinanzi Cremona, et Piacenza sopra 800. Le quai 
due terre furono fatte da’ Romani dopo il tempo della guerra Punica seconda. 
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Principio, et capo in fare la città Mantoana, fu uno chiarissimo in scienza di cose 
divine chiamato Ocno, il quale Vergilio (com’è costume poetico) canta esser fi-
gliuolo del fiume Tosco, et di Manto Fatidica, et essendo Enea oppresso da Tur-
no, et da Rutuli, dice haver dimandato aiuto a’ Toscani. Et Mantova come nata 
da quelli, haver mandato. Scrive Ocno haver dato il nome, et mura (come è fin-
tione) esser figliuola del fiume Tosco per essere stato perito nell’arte divinatrice, 
disse essere stato figliuolo di Manto Fatidica. Dimandano i Greci la divinatione, 
mantia; la quale scienza essere stata precipua in Toscana, Tullio, et Lucano af-
fermano in questa disciplina eccellente Ocno figliuolo di Manto il fa poetica-
mente, il gran poeta, et dalla madre, cioè dalla scienza haverla nominata Man-
tua: mura, et nome dare, è edificare città. Pare appo Verg. di tre popoli insieme, 
non di uno fatta, dicendo esserli triplice gente. Et sotto questa gente 4. popoli, 
cioè ciascuna di quelle tre genti, esser divisa in quattro Tribu, così la città tutta 
haveva 12. Tribu. Le quai Verg. usitatamente nomina popoli. Et di questi era ca-
po essa Mantova. Quegli che dicono insieme con Toscani, Galli, et Veneti haver-
la cominciata ad habitare, non mi satisfanno; che i Galli nel tempo che Verg. de-
scrive, non erano venuti in Italia. Sia come si vuole Mantova fu da’ Toscani edi-
ficata, né alcuno contradice, se non solo Dante, del quale sono sforzato molto 
maravigliarmi ch’è Toscano, et di Verg. imitatore, non leggesse, o almanco non 
notasse quel sì chiaro, et dove Verg. da’ Toscani, i suoi Mantovani deduce. Que-
sto come ignorante del tutto assegna un’altra origine. So quel che gli scrittori di-
cono di Tiresia. Lascierò di cercare i puerili deliramenti, né so quanto siano pu-
dici. Dante Vergine nomina Manto, Verg. matre. Pazzia mi par credere Mantoa 
essere stata donna, et essere venuta con servi in paludi, remota da ogni human 
consortio. Poi distendendosi l’Aretino nelle laudi de’ suoi Toscani, ei fa fine 
all’epistola scritta in Fiorenza a i 27. Maggio 1418. Soggiunge poi l’Equicola i 
versi di Dante. 

Quindi passando la Vergine Cruda, 
Vide terra nel mezzo del paltano, 
Senza coltori d’habitanti ignuda. 

Lì per fuggire ogni consortio humano 
Ristette con suoi servi a far su’ arti, 
E visse, e vi lasciò suo corpo vano. 

Gli huomini che poi intorno erano sparti 
S’accolsero a quel loco ch’era forte 
per lo paltan c’havea da tutte parti. 

Per la città sopra quell’ossa morte, 
[383v] 

E per colei che ’l loco prima elesse, 
Mantoa l’appellar senz’altra sorte. 

Benvenuto da Imola antico interprete delle Comedie di detto Dante, in que-
sto luogo narra la guerra Tebana scritta da Papinio Statio; cioè, che vedendo 
Manto figliuola di Tiresia, che la sua città era fatta serva, venne in Italia, per es-
ser questo fuori del mio proposito, non gli voglio contradire, che potria con aut-
torità di Pausania. Tanto più mi taccio, che altro che esso l’hanno scritto, et cre-
duto. Se quel medesimo Comentatore, che Dante la chiama Vergine cruda, quasi 
senza marito, et conversatione humana; Qualunque nel molto scrivere non erra 
mai, si può tra Divi numerare. Il copiosissimo Giovan Boccaccio nel settimo li-
bro delle sue Genealogie cap. 51. Ceteon, dice essere stato figliuolo di Manto. 
L’errore è manifesto, che quel che sono due dittioni, verbo, et nome in Vergilio, 
Ciet Ocnus, esso lo congiungesse scrivendo Ceteon, così scrive l’Ecquicola di pa-
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rola, in parola, et con auttorità dell’Aretino, et d’altri, come è dimostrato. Par a 
me di dichiarare i versi di Vergilio secondo Giovanni Annio nel 7. li. de i Comen-
tari sopra i framenti di Catone, et etiandio nella 2. et 35. Questione Annia, e so-
pra Manetone, et anche altrove. Ma innanzi che entri nell’ispositione de’ detti 
versi, voglio brevemente narrare la cagione della partita di Manto figliuola di Ti-
resia da Tebe. Scrive Statio, che combattendo insieme Eteocle, et Polinice fi-
gliuoli di Edippo Re de i Tebani, volendo ciascun di loro esser Re, passarono i 
Greci, con grande essercito a Tebe, et tanto l’assediarono che la ottennero, et la 
roinarono, avanti la guerra di Troia circa 60. anni. Onde vedendo Manto divina-
trice la patria ruinata, quindi partendo si navigò nell’Italia. Et poi passando in 
Toscana andò a Tiberino Re di quella. Et alquanto tempo con lui dimorando ne 
trasse Ocno. Et per tanto dice Vergilio: Ille etiam patris agmen ciet Ocnus ab o-
ris. Fatidicae Mantus, et Tusci filius amnis. Vuole il poeta sotto questa coperta 
dinotare che fosse figliuolo di Tiberino Toscano nominando il fiume Tosco ad-
dimandato Tevere. Poi fatto detto Ocno Larte di Toscana, considerando essere 
essa Toscana molto popolosa passò l’Apennino col Po, con potente essercito, et 
con altri popoli per provederli di habitationi. Onde edificogli alcune città, fra le 
quali fu Mantova, talmente nominandola da Manto sua madre. Ho ritrovato in 
tutti gli scrittori (fuori di Lionardo Aretino) che fosse così nominata questa città 
da Manto figliuola di Tiresia, come è detto. Havendo adunque Ocno fatto Man-
tova vi diede la politia a simiglianza di quella di Toscana, volendo che questa cit-
tà fosse la principale, et Regale città di questi luoghi, per esser ricca, et nobilis-
sima di lignaggio de gli antichi, conciò fosse cosa che si potea avantare essere 
uscita di Tebani, et di Re di Toscani. Et per tanto seguita Vergilio, Mantua dives 
avis. Vero è, che solamente era differentia fra Mantova, et la Toscana, che aven-
ga la fosse uscita di nobilissimi antenati, cioè di Tebani, Veneti, et Toscani, da i 
quali prima era stata habitata (come Servio dice, et altri scrittori) non fu però un 
solo principio di dette generationi. Imperò che i Toscani trassero origine da al-
tri, et i Veneti da altri, cioè di Paflagonia, o da Faetonte (secondo alcuni) et e-
tiandio da i Troiani, secondo che si dimostrerà al suo luogo, et i Toscani da 
[384] Giano, come è notato nella Toscana. Et per tanto dice Vergilio, sed non 
genus omnibus unum. Et come era partita la Toscana in tre generationi, cioè in 
Maritima, Transcimina, Ciscimina, come è detto in Toscana, et erano eletti 
quattro popoli di ciascuna delle prefatte tre generationi, acciò fossero dodici po-
poli di Toscana nel tempio Volturreno, che governassero, essendo sopra di cia-
scun popolo un Lucumone, o sia Presidente, che risultavano al numero di dodici 
Lucumoni, sopra i quali era il Larte come Antistite, così era Mantova partita 
nell’antidette genti, cioè Tosca, Veneta, et antica forestiera. Dipoi era divisa cia-
scuna terza parte d’essa città in quattro Curie a simiglianza di quattro popoli. 
Onde ne risultavano dodici Curie, alle quali eravi una nel Palagio, come Prenci-
pessa, fatta solamente de i Toscani, rappresentando il Larte, perché i Toscani 
non voleano, ch’alcuno havesse il principato loro, eccetto che nato di Toscano 
ancor che fosse naturale, come scrive Acrone, et Fabio. Così adunque si ispone il 
verso di Vergilio, quando dice. 

Gens illi triplex populi sub gente quaterni, 
Ipsa caput populis Tusco de sanguine vires. 

Et sì come Etruria città era Metropoli, overo capo di tutta Toscana, così era il 
Palagio del Senato Mantoano capo per rispetto di tutta la città. Par a me siano 
ben talmente interpretati i versi di Vergilio. Quanto al tempo della edificatione 
di essa città, diverse sono l’opinioni. Et prima dice l’Aretino nell’epistola avanti 
descritta, fosse fatta almeno di 300. anni innanzi la edificatione di Roma, et in-
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nanzi Milano più di 400. innanzi Cremona, et Piacenza sopra 800. le quali due 
ultime città furono fatte da i Romani doppo il tempo della guerra Punica secon-
da. Avanti ch’io più oltra scriva de i tempi della edificatione di essa, voglio dire 
una parola contra l’Aretino. In vero assai mi maraviglio che tanto huomo scriva 
fosse fabricata Cremona, et Piacenza da i Romani doppo la seconda guerra Pu-
nica, imperò che in più luoghi ne fa mentione Livio di amendue avanti 
ch’Annibale passasse nell’Italia, dimostrando che fossero dedutte Colonie, cioè 
condotti nuovi habitatori da i Romani, havendo tolto questo paese da i Galli, 
cioè Boij, come poi dimostra nel 21. lib. Così adunque dice Livio, al riporto di 
Floro ne gli Epitomati del 20. lib. Coloniae deductae sunt in agro a Callis capto, 
Placentia, et Cremona. Et nel 21. narra, che ancor non havendo passato Anniba-
le l’Alpi, per venire nell’Italia, et essendo sparso il rumore insino a Roma 
dell’avvenimento di quello, con tanto apparato di guerra contra i Romani, es-
sendo sollevati i Galli Boij da gl’Insubri pigliarono l’armi non solamente per 
l’antico odio, quale haveano co i Romani, ma ancor per il nuovo sdegno contra 
loro conceputo per essergli stato tolto il loro territorio di Cremona, et di Piacen-
za, per volerlo racquistare, là onde sentendo tal cosa i tre huomini mandati i 
Romani a partire tal territorio, non si sentendo sicuri in Piacenza si ritirarono a 
Modena. In più luoghi anche memora Piacenza Livio in questo libro, et mag-
giormente doppo la rotta data a i Romani da Annibale al Tesino, et a Trebia, et 
altrove, et anche nel 27. descrivendo l’assedio fatto a Piacenza dal detto Anniba-
le. Là onde per essere in errore l’Aretino, dicendo fossero fatte Colonie Cremo-
na, et Piacenza doppo la seconda guerra Punica, imperò che non [384v] sola-
mente non furono in quei tempi fabricate, né ancor fatto Colonie, come chiara-
mente da Livio si può conoscere. Ritornando alla edificatione di Mantova. Se-
condo che ho ritrovato fu ella fabricata da 60. anni avanti la guerra Troiana, 
talmente computando i tempi. Regnava Edippo Re de i Tebani ne’ tempi 
d’Abimelec giudice d’Israel, fu ruinata Troia nel quarto anno di Abdono, passa-
rono dall’ultimo anno di Abimelec insino al terzo di Abdone 60. anni, fu la rui-
nata di Troia innanzi il principio di Roma fatta da Romolo, di 431. anno, secon-
do Gieronimo, fu fatta Roma da Romolo d’anni 754 avanti l’avvenimento del fi-
gliuolo di Dio al mondo, secondo Orosio, et non computando gli anni, che pas-
sarono dalla ruina di Tebe (doppo i quali fu fatto Mantova insino alla ruina di 
Troia) ben calculando, ritrovasi fosse edificata Mantova avanti che pigliasse la 
nostra fragil carne il figliuolo di Dio 1183. Vero è, ch’io ritrovo nelle croniche di 
Miletto, che la fosse fatta doppo 530. anni da che era nato Abramo, che sono cir-
ca 670. innanzi il principio di Roma. Nacque Abramo avanti la fabrica di Roma 
anni 1200. come dice S. Agostino nel 18. lib. della città di Dio, de i quali cavan-
done 530. che passarono dalla natività di Abramo al principio di Mantova, et ri-
tenendone 670. che trascorsero dal principio di Mantova, al principio di Roma 
fatto da Romolo, et poi 752. che intervennero dal principio di Roma insino alla 
natività del Salvatore ritroveremo (secondo Orosio) che trascorsero dal princi-
pio di Mantova alla natività di Christo, anni 1422. Non è dubbio essere il princi-
pio di Mantova molto nobile, et antico, et essere stato fatto da Ocno, come è det-
to. Là onde da principio fu sotto i Toscani detta città, essendo da loro edificata, 
et poi fu soggiugata, et posseduta da i Galli, scenduti nell’Italia per opera di A-
runte Re di Chiusi per vendicarsi del Lucumone, che havea sforzato sua moglie 
avanti che fosse abbruciata Roma da i Galli ducento anni, ne’ tempi di Tarquinio 
Prisco (poco meno di mille cinquecento anni doppo il secolo aureo) i quali en-
trando in questi paesi, et di mano in mano scacciandone i Toscani di questa Re-
gione Traspadana, et poi anche dalla Cispadana (insino a tanto che sforzato fu 
Retto a partirsi di detta Regione, et passare il Po, et andare ad habitare co i suoi 
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popoli Toscani ne’ Retij, come dimostra Catone, Polibio, et altri scrittori, et così 
quindi partiti i Toscani rimasero detti Galli, che dierono il nome a queste due 
Regioni di Gallia (secondo che ho avanti dimostrato.) Ma perché i Cenomani, 
ch’erano venuti dell’ultima parte della Gallia, quivi habitarono, furono nominati 
gli habitatori di questi luoghi Cenomani. Et così rimasero questi popoli Galli in-
sino a tanto che furono poi scacciati di questi luoghi da i Romani. A i quali ubbi-
dirono insino che durò la maestà del Romano Imperio nella sua grandezza, la 
quale mancata furono soggetti a i Gotti, et a i Longobardi. Scacciati i Longobar-
di, ritornarono sotto lo Imperio, et mancata l’auttorità dell’Imperio si ridussero 
tutti i popoli d’Italia alla libertà riconoscendo però l’Imperio per loro Signore. Et 
il simile fece Mantova insino che la fu data da Ottone II. Imperadore a Tedaldo 
Conte di Canossa per il ben servire all’Imperio, c’havea usato Atio suo padre. 
Successe a Tedaldo Bonifacio suo figliuolo, et lui morto senza figliuoli maschi, 
pigliò la signoria Beatrice sua moglie, doppo lei la molto illustre Contessa [385] 
Matilda. La quale spogliata della signoria da Enrico Terzo Imperadore, secondo 
l’Equicola nell’Historie Mantoane. Passato Enrico in Germania si drizzò Manto-
va in libertà, ma non vi poté durare, perché essendo molto strettamente assedia-
ta dall’antidetta Contessa, et considerando i cittadini non poterse mantenere, 
all’ultimo di Ottobre del 1114. si dierono a quella, dopo 24. anni che haveano 
cridato libertà. Mancata detta signora nel 1115. rimase questa città in libertà, 
nondimeno sotto l’ombra del sacro Imperio, insino all’Anno 1220. come dice 
Volaterrano nel 4. libro della Geografia, et conferma l’Ecquicola. Nel qual tempo 
si insignorì di essa Sordello de i Visconti da Goito, huomo prudente, et prodo. 
Fu costui il primo Prencipe di Mantova, doppo la Contessa Matilda. Altro di co-
stui non leggo, eccetto che essendo cognato di Azzolino da Romano crudelissimo 
Tiranno, conoscendo che il detto aspirava alla signoria di essa città, animosa-
mente con l’armi li contradisse. Mancato costui, nel 1274. come scrive 
l’Ecquicola, furono eletti due del corpo della nobiltà (sì come Tribuni della ple-
be) che furono Pinamonte de i Bonacolsi, et Ottonello de i Zenacalli huomo 
buono, et prudente, qual fece uccidere Pinamonte per farse tiranno della città 
come gli venne fatto. Tirannizzò poi Pinamonte la città, anni diciotto con gran 
favore del popolo. Et sperando di ottenere maggior cosa, se interpose la morte, 
onde passò di questa vita nel mille ducento ottantanove. A cui successe Barde-
lono Bonacolsi, huomo di ogni virtù privo, insolente, senza giudicio, ignorante, 
arrogante, vile d’animo, suspettoso, et a gli adulatori credulo. Amarissimo il 
nomina Platina, crudele l’Aliprando. Durò questo gaglioffo un anno in tirannia 
(secondo l’Ecquicola, ma cinque secondo il Platina,) et fu posto in fuga con le 
voci, et crida del popolo con suo fratello Tomo, et da Bottigella Bonacolsi huomo 
magnanimo. Là onde Bardelono morì Padova in esilio, et Tomo in Ferrara. Ri-
mase poi la signoria in mano di Botigella huomo ardito, et virtuoso, che la go-
vernò con gran benevolentia di tutti. Fece etiandio molti belli edifici, et dimostrò 
grande ardire, et isperienza in trattare l’armi, sempre riportandone assai lode. 
Passando all’altra vita nel 1308. li successe Passarino fratello huomo di gran co-
raggio. Il quale non contento della signoria di Mantova, soggiugò molti castelli 
con la città di Modena, essendole datta da Franceschino de i Pici della Mirando-
la nel 1319. come scrissi parlando di Modena, poi molte egregie opere da lui fat-
te, fu ucciso in mezo la piazza da Luigi da Gonzaga, o da i soldati condotti da 
Guido, et Feltrino figliuoli di Luigi (secondo altri.) Et fu pigliato Francesco suo 
figliuolo co i figliuoli, et Buttirono fratello di Passarino, et posto in carcere. Di-
poi fu consegnato a Nicolò Pico figliuolo di Franceschino sopradetto. Il quale 
crudelmente lo fece morire per vendicare la crudel morte data a suo padre, da 
Passarino suo fratello, come scrive Corio, et lo Ecquicola. Hebbe adunque fine la 
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tirannia, de i Bonacolsi in Mantova doppo cinquantacinque anni da che la pi-
gliarono. Fu Passarino di corpo picciolo, et molto astuto. Doppo la cui morte pi-
gliò l’amministratione della Republica con favore del popolo, Luigi, o sia Lodo-
vico Gongiaga figliuolo di Guido nel 1328. Di molto tempo avanti era stata que-
sta [385v] nobile famiglia de’ Gonzaghi a Mantova secondo il Volaterrano, et 
l’Equicola, dicendo, che havea havuto origine da un Tedesco ne’ tempi de’ Lon-
gobardi, ch’erano nell’Italia, nominato Gonzaga. Et vuole detto Volaterrano, che 
’l fosse nominato quel Tedesco Lodovico, et forse che quell’era il nome proprio, 
et Gonzaga sopra nome. Sia come si voglia, fu Luigi molto virtuoso, liberale, et 
animoso, et fece molte opere degne. Hebbe tre mogli successivamente. Della 
prima ne trasse Guido, Filippino, et Feltrino; della seconda, Corrado, Alberto, et 
Federico; et altretanti della terza, che fu de i Malaspini, cioè Azzo, Giacomo, et 
Giovanni. Passò all’altra vita Luigi l’anno 1360. a i 15. di Gennaro, di sua età ol-
tre a 90. lasciando Guido nella signoria, come vuole il Volaterrano, et lo Equico-
la, benché altri dicono Filippino. Fu Guido persona riposata, quieto, modesto, 
religioso, et sopra ogni cosa della fede osservatore. Mancò del numero de i vi-
venti nel 1369. Hebbe tre figliuoli, cioè Ugolino, Francesco, et Lodovico. Am-
mazzarono il primo i due ultimi fratelli, ancora vivendo il padre, perché gover-
nava la signoria. Dipoi morto Francesco senza figliuoli avanti il padre, successe 
a lui Lodovico antidetto nel capitaneato, signoria, et Vicariato perpetuo in Man-
toa, per l’Imperio Romano. Et havendo governato dodici anni morì nel 1382. Ot-
tenne la signoria Francesco suo figliuolo d’anni tredici di sua età. Trattò questo 
signore l’arme con grande ingegno, et non minor laude. Et col suo ingegno si 
mantenne nella signoria contra Giovan Galeazzo Visconte primo Duca di Mila-
no. Ne’ tempi di questo signore fece conoscere a i Francesi Galeazzo Gonzaga, 
l’ingegno, animo, et forza de gli Italiani, combattendo con Buccicaldo Francese, 
Vice Re di Genova, huomo di smisurata grandezza, et di maravigliose forze, ri-
portandone gloriosa vittoria, come narra Biondo, il Sabellico, et lo Equicola. 
Passò a miglior diporto Francesco di anni 41. di sua età a gli 8. di Marzo del 
1407. Fu huomo, come scrive Poggio, savio, et di grande autorità, peritissimo 
nelle historie, amatore de i letterati, et virtuosi, ammirator dell’antiche lodi, dol-
ce di conversatione, faceto, liberale, et in honorare splendidissimo. Pigliò dopo 
lui la signoria Giovan Francesco suo figliuolo di età di 12. anni, il quale fu creato 
Marchese da Sigismondo Imperadore, come chiaramente si può vedere nel pa-
lagio della Torre dell’Orologio verso la strada, ove sono tai lettere scolpite nel 
marmo. Adì XVI. di Agosto virilmente si fece signore di Mantova il Mag. Messer 
Lois Gonzaga Abavo dell’Illust. S. Marchese Giovanni Francesco di Gonzaga. Al 
quale succedette la signoria adì IX. di Marzo MCCCCVII. in età d’anni XI. mesi 
IX. dì IX. Quale a i ventidue di Settembre 1433. il Serenissimo Sigismondo quar-
to, con sue mani, et bocca creò, et fece Marchese di Mantova sopra trionfante 
tribunale suso la piazza di S. Pietro di Mantova Giovan Francesco predetto. Di-
poi gli donò l’Aquile negre, che le portasse in campo bianco con una croce rossa. 
Hebbe questo signore per moglie quella singolar donna, religiosa, saggia, pudi-
ca, et letterata Madonna Paola Malatesta, molto da gli scrittori di quei tempi lo-
data, per le gran virtù, che da ogni lato in essa risplendeano. Essendo giunto 
Giovan Francesco a gli anni di sua età 54. con 3. mesi, et giorni 23. et havendo 
fatto molte degne opere, ai 23. [386] giorni di Settembre, nell’anno 1444. ab-
bandonò questa vita, lasciando divisa la signoria in quattro parti a’ quattro suoi 
figliuoli. Et prima a Lodovico primogenito, Mantoa, Marcheria, Goito, con tutto 
quel che si ritrovava verso Verona. A Carlo, Reggiolo, Gonzaga, Luzzara, Isola, 
Rivarolo, Bozzolo, S. Martino, Sabioneda, Gazzolo, Viadana, Suzzara col palagio 
nella piazza di S. Pietro, ov’è la Torre. Di Alessandro parimente vuole sia la casa 
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nella medesima piazza a detto palagio contigua, con Canedo, Rodondisco, Mar-
cana, castel Zifré, Medole, Castiglione delle Stiveri, et Ostian. Dice l’Equicola es-
ser detto santo costui da Platina, et il Volaterrano scrive esser stato frate, o mo-
naco, ma ch’erra, perché si legge, che havesse per sua consorte la figliuola del 
Conte d’Urbino. Così si potrebbe rispondere all’Equicola, ch’è possibile ch’egli 
prima pigliasse moglie, et quella mancando si vestisse dell’habito della Religio-
ne. Lasciò detto Giovan Francesco al Sig. Giovan Lucido deputato alla dignità 
Ecclesiastica, Rodigo, Volta, Capriana, Ceresare, Piubeca, et Castellaro. Morto 
Giovan Francesco, ottenne la Signoria Lodovico d’anni 32. et fece molte degne 
opere, et lungo tempo combatté con Carlo suo fratello, et lo superò. Dopo es-
sendo vivuto 60. anni con gran favore, et lode nel 1478. ai 12. di Giugno mancò 
del numero de i viventi in Goito. Fu questo signore huomo grato, affabile, libera-
le, et quanto ad huomo militare eloquentissimo, et religiosissimo. Fece molte 
degne opere nella città, et diede principio alla Chiesa di San Sebastiano, et pa-
rimente al sontuoso Tempio di S. Andrea, et fece etiandio finire l’ingeniosissimo 
Orologio, et condusse una fossa da Goito a Mapello, per la quale corre parte del 
Mencio, con i sostegni per irrigare i prati. Ricevé magnificamente Federico Ter-
zo Imperadore, et il Re di Dacia. Rimasero di sé, et di sua moglie madonna Bar-
bara, cinque figliuoli. Divise lo stato a i quattro ultimi, in tal maniera. A France-
sco Cardinale, et a Giovan Francesco insieme, lasciò il Cremonese, Viadana, Sa-
bioneda, Rivarolo, Bozzolo, S. Martino, Gazzolo, Dosiolo, et Isola. Ligolli insie-
me, che l’uno all’altro succedesse. A Ridolfo, et a Lodovico, Canedo, Ostian, ca-
stel Zifré, Castiglion dalle Stiviere, Rodondesco, et Solfarino. Di questo ultimo 
volse che Federico tenesse la fortezza. Parimente ordinò, che questi due succes-
sivamente si fossero heredi. Prese poi la signoria di Mantova Federico primoge-
nito, che fece assai cose da huomo saggio, et prode, tanto ne’ tempi della pace, 
quanto alla guerra. Per sì fatto modo amava i suoi sudditi, che de i proprij dena-
ri senz’alcuna sua utilità li soveniva, pure gli par esser idonei alla mercantia. 
Amava, che nella città molte arti si essercitassero. Sopra ogni cosa l’ocio gli di-
spiacque. Verso gli huomini virtuosi fu humano, et liberale, cortese, et splendido 
co i forestieri. Era consapevole di tutti i suoi consigli Francesco Secco. Le cose 
civili trattava Eusebio Malatesta, le militari Francesco. Nelle attioni secretissime 
interveniva il Malatesta, in le publiche era operato il Secco. Amava il Malatesta, 
honorava il Secco, là onde seguitavano odij, et simultati fra essi. Passò tanto 
Prencipe all’altra vita a i tredici di Luglio dell’anno 1484. lasciando tre figliuoli 
di Malgherida figliuola del Duca di Baviera, cioè Francesco, Sigismondo (che fu 
poi Cardinale) et Giovanni. Mancato Federico, essendo Francesco di anni 18. 
[386v] pigliò il Dominio a i ventiquattro di Luglio nel 1484. Et pigliò la bacchet-
ta della signoria la mattina in piazza davanti al castello, in presenza del popolo 
datali dal Massaro. Et così con detta bacchetta in mano andò a Santo Pietro a 
messa. Nell’aspetto li porse natura, riverenza, et dignità, et con amabile gravità 
maestà grata, Occhi grandi, et allegri. Primo de i signori d’Italia, continuamente 
portò la barba. Fu huomo alla militare disciplina molto dedito. Il perché fu in 
gran reputatione presso i Prencipi, non solamente d’Italia, ma ancora presso di 
Massimiliano Imperadore, di Lodovico XII. Re di Franza, et de gli Illustrissimi 
Signori Venetiani. Sarei molto lungo se volessi descrivere la fortezza, desterità, 
et peritia dell’arte militare, che in lui si ritrovava, et la liberalità, che usava verso 
i suoi cittadini, et soldati, la magnificenza verso i forestieri, et la carità verso la 
città. Hebbe per moglie madonna Isabella figliuola di Ercole primo da Este, se-
condo Duca di Ferrara, donna certamente di grande ingegno. Di cui ne trasse tre 
figliuoli maschi, et altrettante femine, cioè Federico, che fu poi Cardinale, et 
Ferdinando. Le femine Eleonora donna pudica, prudente, et di gran fede, mari-
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tata a Francesco Maria della Rovere Prefetto di Roma, Duca di Urbino, et signo-
re di Pesaro. Hippolita Suore di S. Caterina dell’ordine de i Predicatori, et Paola 
dell’ordine de i Minori, di S. Chiara, donne di gran pudicitia, et prudentia orna-
te. Dopo molte opere egregie fatte da tanto Prencipe nella militia, passò all’altra 
vita a i 29. di Marzo, dell’anno 1519. Le cui doti abbondantemente sono state de-
scritte da Battista Carmelita Mantovano, eccellente Poeta, et da Matteo Bandello 
dell’ordine de i Predicatori, dignissimo Oratore nell’oratione che fece davanti 
Federico suo figliuolo, et di tutta la città nell’anniversario di esso. Successe a 
Francesco l’antidetto Federico nella signoria d’anni diciotto, et mesi dieci di sua 
età. Onde a i tre di Aprile in habito bianco accompagnato da tutta la città son-
tuosamente vestiti, pigliò il scettro della signoria di Mantova, con le solite ceri-
monie, et solennità in la porta della chiesa Catedrale, et quivi fece molti cavallie-
ri, et trascorse la città. Et poi subitamente pigliò l’habito lugubre, et ordinò al 
padre superbissime esequie. Dimostrò Federico essere non dissimile dal padre 
nella militia. Onde fu creato capitano dell’essercito della Chiesa da Leone Deci-
mo Papa, essendo ancora molto giovane, et poi altresì da i Fiorentini. Onde di-
mostrò grand’ardire insieme con la peritia del trattar l’armi. Ricevette con gran 
magnificenza Carlo V. Imperadore, che haveva ottenuto la corona dell’Imperio a 
Bologna da Clemente settimo Papa. Dal qual fu fatto Duca di Mantova nel 1530. 
Poi il seguente anno pigliò per sua consorte Madonna Malgherida, già figliuola 
dello illustre Signore Gulielmo Paleologo Marchese di Monferrato, con la dotte 
di detto Marchesato. Passò di questa vita l’anno di sua età 40. et da che Christo 
nostro Redent. apparve al mondo 1540. del mese di Giugno, lasciando tre fi-
gliuoli maschi, et una femina, rimanendo però la Duchessa gravida del quarto 
figliuolo. Furono questi detti figliuoli, Francesco, Gulielmo chierico, Lodovico, 
et Federico, che poi nacque. Fece alcune degne opere Federico, tra le quali fu 
quel vago, et ornatissimo palagio del Te fuori della città. Morto Federico, fu cre-
ato signor di Mantova, et [387] Duca Francesco fanciullino di sei anni vel circa, 
et fatte le debite cerimonie dal Massaro, et dal popolo, fu condotto per la città 
vestito delle vesti Ducali, col scettro in mano. Et hora si governa Mantova sotto 
detto Duca, con autorità del signore Hercole Cardinale suo barba huomo di gran 
prudentia, et dottrina ornato, et di molta religione. Son giunto a questo signore 
c’hora vive. Chi meglio, et più abbondantemente vuol intender le cose fatte da i 
detti signori, legga Biondo, il Sabellico, il Corio, lo Equicola, Battista Carmelita, 
l’oratione di Francesco Viglio, et del Bandello fatte ne i funerali di Francesco 
Marchese con molte altre orationi, et trattati scritti, et recitati da diversi di Man-
tova, et de i Gonzaghi, et pienamente sarà sodisfatto. Ritornando alla città, dico 
essere ella posta fra le paludi create dal fiume Mencio (com’è detto) onde appare 
fortissima, tanto quanto altra città d’Italia per detto sito. Et ella è larga, bene e-
dificata, et ornata di sontuosi palagi, tra i quali vi è quello di diverse pitture or-
nato da Andrea Mantegna eccellente pittore, ove si veggon sette tavole di soffi-
ciente grandezza, nelle quali è dipinto l’ordine del trionfo di Cesare con tanto 
ingegno, et peritia, che meritevolmente si può annoverare fra le belle, et mae-
strevoli opere fatte da eccellenti pittori. Nel superbo palagio de i signori, si scor-
ge quel nobile luogo nominato la grotta, pieno di preciosissime cose, dalla si-
gnora Isabella consorte già del Marchese Francesco ultimo. Quivi sono molte 
cose antiche, et rare da far maravigliare ogni grande ingegno, tra l’altre due Cu-
pidini un antico, et l’altro moderno. Questo prima vedendolo, pare cosa maravi-
gliosa, ma paragonandolo al primo, tanto par mancare di riputatione, quanto 
manca un animal morto da un vivo. Evvi etiandio fra tante pietre preciose, et 
vasi di diverse maniere d’oro, et d’argento, un bel corno di Lioncorno di smisu-
rata lunghezza, molto maraviglioso. Vero è, che alquanto è toccato nella punta. 
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Sono anche in questo palagio alcuni organi fatti tutti d’Alabastro con gran magi-
sterio ne’ tempi nostri, et con grande spesa. I quali io ho udito sonare molto ac-
commodamente senza discordantia. Vedensi in questa città altri palagi con mol-
ti nobili Tempij. I cittadini sono disposti tanto all’armi, quanto alle lettere, et al-
le mercatantie, et all’altre cose. Abbonda essa città delle cose necessarie per il 
viver de i mortali. Ne fanno mentione di essa molti historici, et poeti, et tra gli 
altri Ovidio, Statio, Martiale, et Silio Italico. Patì gran danno nel tempo del 
Triumvirato, essendo data in preda Cremona a i vincitori, per essere a quella vi-
cina, onde gli furono tolte molte possessioni. Et per tanto disse Vergilio: 

Mantua vae miserae nimium vicina Cremonae. 
Secondo Biondo la fu etiandio saccheggiata da Attila, da i Gotti, et da i Longo-
bardi, cioè da Agiolfo, secondo Paolo Diacono nel 4. libro. Altri vogliono, che la 
fosse mal condotta da Cancano Re de i Bavari, et da i Vandali, et Alani. Et 
l’Equicola assai se ne maraviglia di Attila, dicendo, che non fa alcuna memoria 
di questa cosa Biondo nell’hist. né anche altro, che lui habbi veduto. Par però 
ch’egli dica ciò assai ragionevolmente, perché Attila a suasione di Leone I. Papa, 
giunto a Governo al Mencio (come scrissi) non più oltra passò, anzi ritornò in 
Pannonia. Altresì non pare che la fosse ruinata da Cancano, perché egli non pas-
sò il Frioli (come scriverò poi) [387v] avenga che Agiulfo con aiuto de gli Schia-
vi, che gli havea mandato Cancano Re de i Bavari la guastasse (come è detto.) 
Quivi fu ragunata gran moltitudine di Ambasciatori de i prencipi Christiani da 
Pio II. Papa per dare ordine alla espeditione contra i Turchi. Et parimente con-
vennero quivi assai Ambasciatori de’ signori Christiani ne’ tempi di Giulio II. 
Papa, per trattare le cose della Repub. Christiana. Così dice Faccio nel 3. lib. Dit-
tamondo di questa città. 

Noi fummo alla città, che se tu ispij 
Manto n’ha il pregio, e Virgilio corona 
Chiusa dal Po, da Menzo, e da più rij. 

Quivi il corpo di Longin dimora 
In Santo Andrea, e con gran riverenza 
Si fa la festa sua, e vi s’adora. 

L’honore, la grandezza, e la potenza 
Della città tien quello di Gonzaga 
Tre fratei sono, e son d’una conscienza. 

Molto è la terra bella, e grand’e vaga, 
E ’l suo bel porto in tempo di pace, 
L’entrata è buona di quel che si paga. 

Sono usciti di questa patria molto huomini illustri, prodi, letterati, et virtuosi, i 
quali hanno dato gran splendore, non solamente ad essa, ma a tutta Italia. De i 
quali è stato l’unico poeta Vergilio, che nacque nella contrada di Ande due mi-
glia vicina a Mantova, hora Petula detta, di cui dice Dante nel canto 18. del Pur-
gatorio così. Et quell’ombra gentil per cui si noma Petola, più che villa Manto-
vana, intendendo di Vergilio, di cui ne parla Silio nell’ottavo libro così. 

Mantua musarum domus, atque sydera cantu 
Evecta Andino, et smyrneis aemula plectris, 

Ciò dice per dimostrare Verg. Ha dato esser Mantova a Matteo Silvatico dignis-
simo filosofo, et a Battista Spagnuolo, Generale Priore dell’ordine de i Carmeliti, 
dotto Teologo, et eccellente poeta, et emulo di Vergilio, sì come dalle opere sue 
chiaramente si può vedere. Fa hora nominar questa patria Marco Guazzo, il qual 
ha scritto molto diligentemente in volgare l’occorrentie della maggior parte del 
mondo, dall’anno 1524 insino ad hoggi, come chiaramente si vede, et molte altre 
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cose, così in versi, come in prosa. Et non meno dà gran fama a questa città, de i 
sopradetti huomini letterati, M. Antonio Antimaco con la peritia delle lettere 
Greche et Latine: il qual lungo tempo salariato da i signori di Ferrara, ha letto 
nello studio di Ferrara, sì come al presente fa. Come si spera è per illustrar essa 
città Camillo dell’illustre, e nobil famiglia de i Conti da Bagno, dimostrando an-
cor giovane tali principi nelle lettere, che col tempo meritevolmente si potrà fra 
gli altri sopranominati huomini illustri riporre. Sono usciti di questa antica pa-
tria molti honorandi Prelati della Chiesa, de i quali fu Francesco Gonzaga, fatto 
Cardinale da Pio II. Papa, Sigismondo fratello di Francesco ultimo Marchese, da 
Giulio secondo, Pirro fratello di Luigi, con Ercole fratello di Federico I. Duca 
amendue riposti nel [388] collegio de’ Cardinali da Clemente VII. Molte cose 
havrei da scrivere di quest’ultimo Reverendiss. et Illustriss. Signore, per le quai 
sarebbe manifestata a ciascun la sua prudentia, magnanimità, affabilità, liberali-
tà, dottrina, et religione, se non temesse d’esser notato da gl’invidiosi di adula-
tione, benché in verità adulatione non si doverebbe dire, essendo ad ogni uno 
manifeste le sue prudentissime, et virtuosissime opere. Son usciti tutti questi 4. 
Reverendiss. et Illustriss. Signori Cardinali della nobilissima stirpe de’ Gonza-
ghi, della quale etiandio ne sono usciti assai dignissimi Prelati. V’è stato anche 
Giorgio Andriasso Vescovo di Reggio di Lepido, huomo savio, prudente, et lette-
rato, che fu molto in pretio presso Papa Paolo III. per li suoi costumi, et virtuti: 
il qual morì questi anni passati. Hanno dato gran fama a questa città molti valo-
rosi capitani di militia, de i quali (oltre i signori sopra nominati) fu Galeazzo che 
superò il gigante Francese a Genova, Carlo che fece molte opere degne, essendo 
capitano de i Milanesi, dopo la morte di Filippo Visconte Duca; Ridolfo, il quale 
arditamente combattendo con Carlo 8. Re di Franza al Tarro, Conduttiero de i 
Venetiani fu morto. Di cui ne rimasero Giovan Francesco, et Lodovico amendue 
buoni Capitani di soldati. Di Lodovico ne rimase Luigi detto Rodomonte per la 
sua forza, che fu huomo molto perito nella militia, et anco letterato, il qual es-
sendo capitano de’ soldati di Clemente VII. Papa, infelicemente fu ucciso da un 
arcobuso a Vico Varro. Fu fratello di tanto huomo Gio. Francesco Cagnino, pa-
rimente degno capitano. Trattò anche l’armi degnamente Federico cognominato 
da Bozzolo (come dimostro nell’Efemeride Latine.) Tutti questi valorosi capitani 
uscirono dell’Illust. casa di Gonzaga. Vive hora Ferrando fratello di Federico 
Duca, il qual per le sue prodezze ha meritato d’esser creato Vice Re di Sicilia da 
Carlo V. Imper. et Governatore dello Stato di Milano, ove hora si ritrova, gover-
nando quel stato con gran prudenza, et giustitia, avenga ch’avanti dimostrasse 
gran valore nel maneggiar l’armi per detto Imperadore ancor giovine. Lascierò a 
descrivere le lodi di tant’huomo a miglior scrittore di me. Assai altri illustri 
huomini hanno fatto nominare questa patria con sue virtudi, che sarei lungo in 
rimembrarli, et non solamente nelle cose sopranominate, ma ancor nella santità 
della vita; sì come il beato Giovanni Bono dell’ordine de gli Eremitani, et quella 
santa donna B. Osanna de gli Andriassi del terzo ordine di S. Domenico, la cui 
santa vita scrisse F. Francesco de’ Silvestri Ferrarese poi Generale maestro 
dell’ordine de i Predicatori, et Giovan Antonio Flaminio elegante scrittore. Fu 
Mantoano il Beato Matteo Carraro, dell’ordine de i Predicatori huomo santissi-
mo, come scritto si vede nel 5. lib. de gli huomini illustri del detto ordine. Per le 
cui orationi fece assai maravigliose cose il signor Iddio. Uscendo fuori di Mantoa 
ritrovasi una larga, et cupa fossa, intorniata da un forte argine, che trascorre cir-
ca 30 miglia serrando dentro parte del territorio Mantoano, nominato Serraglio, 
formato in triangolare figura, come scrive Rafael Volaterrano nel 5. libro della 
Geografia. Fu cominciata questa fossa da i Mantoani per fortezza della città nel 
1211. et finita nel 1249. secondo l’Equicola nel 1. lib. delle historie Mantoane. 
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Sono dentro da questo serraglio assai honorevoli edificij, et monasteri di religio-
si (fra i quali vi è il [388v] monastero degli Agnoli de i frati Predicatori) i quali 
sono sopra la riva del lago con belli, et vaghi giardini, et campi coltivati et ordi-
nate vigne. Passato il lago vedesi il superbo palagio di Marmirolo, fatto da Fede-
rico I. Marchese con grande artificio, et non minore spesa. Ove sono le molto 
ordinate stanze d’allogiare ogni Prencipe, et Re, secondo le stagioni. Evvi etian-
dio un luogo, nel quale volendo il Governatore del detto incontinente alla spro-
veduta escono, et saltano tante acque per alcuni secreti cannoni, et con tanta 
prestezza da ogni lato, che non è possibile fuggire, che da dette acque non siano 
bagnati quei, che quindi si ritrovaranno. In vero ella è un’opera d’un grandissi-
mo, et bellissimo artificio, et di non minor piacere, et massimamente ne’ tempi 
della state. Onde si possono rinfrescare i riscaldati. Egli è intorniato questo pa-
lagio da vaghi, et bellissimi giardini ornati di molte maniere di fruttiferi alberi, 
con belle topie, dalle quali ne’ tempi idonei pendono i ponderosi grappi di diver-
se maniere di uve. Salendo lungo il fiume Mencio, ritrovassi Valleggio castello, 
ov’è un ponte che congiunge insieme l’una, et l’altra riva del detto fiume. Più in 
alto è alla foce del lago (dal quale esce il Mencio) Peschiera fortissimo castello, 
talmente fatto insieme col ponte da gli Scalani, già signori di Verona. Di cui dice 
Faccio nel 3. canto del 3. lib. Dittamon. 

Vedi Peschiera il suo bel Lago, e rivi. 
Quivi comincia il Lago di Garda, da gli antichi Lacus Benaci addimandato, 

come testifica Plinio nel capo 18. del 3. lib. Strab. nel 5. Tolom. et Vergilio in più 
luoghi. Trasse questo nome dal castel Benaco, ch’era ove oggidì si vede Tuscula-
no contrada, che ruinò nel lago per un diluvio grande. Del quale etiandio al pre-
sente si veggono assai ruine d’edifici circa la riva del lago. Par errare M. Antonio 
Sabelli nel 3. lib. della 3. Deca de i gesti de i Vinitiani, dicendo che fosse questo 
Lago talmente nominato da Penaco, sì come presso di Naco castelletto di Tren-
to, dal quale passa un fiume che dà principio a questo lago. Ora è nominato lago 
di Garda, da Gardo castello (come conferma Elia Capriolo nel 5. lib. dell’hist. 
Bresciane.) Nel quale lungamente stette in carcere Alunda, o Adleida, già con-
sorte di Loteri Imperadore, posta da Berengario 3. come dice Biondo 
nell’historie. È questo lago lungo (secondo Strab.) 500. stadij, o 63. miglia, et 
30. largo, cioè circa quattro miglia. Biondo vuole nel 29. lib. dell’historie, che sia 
più lungo che largo, et che sia di lunghezza 30. miglia. Vero è, che secondo la 
descrittione di Giulio de’ Giulij da Canobio Giureconsulto, et huomo ingenioso, 
et curioso, et di Giorgio Giodoco Bergani monaco di S. Zeno da Verona, huomo 
molto dotto, elegante poeta, nella descrittione di detto lago in versi, et in pittura, 
misurandosi per linea dritta miglia 35. in lunghezza, cominciando da Peschiera, 
et trascorrendo a Riva, che sono amendue questi luoghi posti nell’estremità di 
esso lago, cioè Peschiera dal Mezogiorno, et Riva dal Settentrione. Vero è, che 
cominciando da Rivoltella che è pur anche dal mezo giorno, et passando per 
dritto a Riva, ritrovansi solamente di 32. in larghezza tirando la linea da Salò 
(ch’è all’Occidente) insino a Gardo, overo a Lagise, che sono dall’Oriente, ove la 
maggior parte delle volte si scende in terra per passare a Verona (annoverandosi 
da 14. in 15. miglia.) In vero par gran differenza fra [389] la misura di Strabone, 
et questa de i moderni. Io direi, o che fosse male informato Strab. della misura 
di detto Lago, o che sia corrotto il libro, come in più luoghi chiaramente si cono-
sce, come etiandio ho notato altrove. Volendo minutamente descrivere i luoghi, 
che sono circa questo Lago, mi governerò secondo la descrittione et pittura del 
sopradetto frate Giorgio, il qual molto diligentemente l’ha notato. Ma avanti 
ch’entri alla detta descrittione, si dee sapere come esso Lago è molto pericoloso 
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per le procellose onde sforzate da i venti, talmente che alcuna volta pare il Mare 
turbato. Et ciò occorre per essere costretti i venti fra i monti, de i quali da ogni 
lato è intorniato. Onde non potendo uscire d’alcun luogo, moveno con impeto 
l’acqua, et sovente talmente la conducono, che si veggono salire tanto in alto 
l’onde che paiono monti, et poi incontinente con tanto impeto scendere, che se i 
marinari non seranno pratichi, accorti, et animosi, facilmente potranno esser 
sommersi con le navi, sì come io esperimentai con gran spavento. Il che isprime 
Vergi. nel 2. della Georgica dicendo: 

Fluctibus et fremitu assurgens Benace marino. 
Se ne cava di questo Lago grande abbondanza di nobili pesci, et fra gli altri 

Trute, et Carpioni, il qual si pasce d’oro (secondo che si dice.) Ella è volgata fa-
ma ch’altrove non si ritrova la spetie di questo pesce, eccetto che nel Lago di Po-
sta vicino a Sora nell’Abrutio. Ben è vero, che quel non è di tanta grandezza 
quanto questo, come dissi. Assai mi maraviglio, che insino ad hora non ho ritro-
vato scrittore alcuno antico, che facci memoria di questo pesce, avvenga che Pli. 
nel 22. ca. del 9. lib. scriva dell’anguille di questo Lago così. Lacus est Italiae 
Benacus in Veronensi agro, Mintium amnem transmittens, ad cuius mersus an-
nuo tempore, Octobri fere mense, autumnali sydere, ut palam est, hyemato Lacu 
fluctibus glomeratae anguillae volvuntur in tantum mirabili multitudine, ut in 
excipulis eius fluminis, ob hoc ipsum fabricatis singulorum milium globi repe-
riantur. Tanta moltitudine d’anguille inviluppate insieme scendono dal Lago di 
Benaco seguitando il fiume Mentio nell’Autunno circa d’Ottobre, ch’ella è cosa 
maravigliosa, le quali cascano nelle tane fatte lungo detto fiume per detta cag-
gione. Di questo Lago dice Faccio nel 3. canto del 3. lib. 

Vedi Peschiera il suo bel Lago, e rivi, 
Che sopra ogn’altro d’Italia si loda 
Per il bel sito, e Carpion che son ivi. 

Lettore com’io lo scrivo, e tu la loda, 
La Marca di Trevisi il nome lascia 
Là dove Arpone bagna la sua proda. 

Havendo descritto il sito di detto Lago, con le sue conditioni, hora passerò al-
la promessa descrittione de i luoghi, che sono intorno a quello, secondo frate 
Giorgio sopranominato. Et comincierò da Peschiera, et seguiterò la destra riva 
del detto. Partendosi adunque da Peschiera, et salendo tre miglia vedesi Paren-
go, et più oltra due, Lagise, et un miglio, et mezo, Cisano, et dopo altrettanto 
Bardolino con un molto sontuoso Palazzo edificato dalla casa de i Ciarij; et 
[389v] passato due, nel cantone, che fa il lago, Gardo da cui dissi che ottenesse il 
nome questo Lago. Più in su due miglia, e mezo appare S. Vigilio, avanti cui vi è 
uno scoglio detto Stella, nel principio del gibbo che fa la riva del Lago. Doppo 
due miglia vi è Torre, et due altri Pai, et altretanti Castelletto; et poco più di al-
trettanto Brenzone; et poi poco Porto, oltre a cui si vede Fonte freddo, et Cason, 
con la valle di Son, ove anticamente era una villa detta Son, della qual anco si 
veggono i vestigi. Da Cason a Masesino annoveransi quattro miglia, et altrettan-
to dal Masesino a Navene, et quindi al Corno Bono quasi altrettanto, et pari-
mente da questo luogo a Torbole, oltra cui un miglio sbocca il fiume Sarca nel 
Lago, che nasce ne i monti di Trento. Presso questa contrada fecero portare i 
Sig. Venetiani alquante Gallere, et altri navili per gli aspri, et difficili monti nel 
lago, ne i tempi che combatteva Filippo Visconte Duca di Milano con quelli, per 
ricoverare Brescia. In vero fu cosa di gran maraviglia questa di veder portare 
tante navi per cotali asperi, et strani luoghi come narra Biondo, con molti altri 
scrittori. Salendo lungo il detto fiume Sarca ritrovansi assai castelli, et contrade 
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alla destra riva d’esso, tra gli altri Arco, Drenna, et Madrusio. Poi alla destra 
mano del picciolo lago, che è fra i monti è Vocciano, et più in alto nella valle 
Ponzone, et più oltre alla fontana, della quale egli esce, S. Maria. Ritornando in 
giù alla città di Mantova, et salendo a man sinistra del Mentio da 10 miglia, ve-
desi Goito cast. et più oltra cinque miglia la Volta, et Cavriana. Salendo alla sini-
stra riva del lago, discosto da Peschera 8. miglia, vedesi intrare la riva nel lago 
talmente che pare che crea una Phenisola, ove vi è Sermione, da Antonino Sir-
mio detto nobile castello. Narrano alcuni che talmente fosse nominato da al-
quanti cittadini scacciati da Sermione di Dalmatia, i quali quivi passarono, et e-
dificarono questo luogo. Ornò questo nobile castello, Catullo, degno Poeta, se-
condo Rafael Volaterra. et il dotto Perotto nel Cornucopia, sopra ’l 90. Epi-
gramma di Martiale quando dice. Verona. Più avanti caminando lungo la riva 
del lago da quattro miglia, vi è Rivoltella, et quindi ad un miglio Desenzano, et 
più oltra il Corno della Spina, et passato due miglia, Padenghe, et poco più d’un 
miglio Moniga, et Duse la Rocca di Minerbe, Ponte di Dusan. Et più oltre in un 
cantone della maggior larghezza del lago, appare Salò molto nobile castello, da i 
latini Salodium, nominato, sive lunga Salona, terra molto lunga, et dotata di 
mercantie. Dov’è una nobile Chiesa, che bastaria ad ogni gran città. Quivi co-
mincia quell’amena, e dilettevole regione, et paese dimandato Riviera di Salò, di 
cui più in giù scriverò. Poco più oltra ritrovasi il fiume Barbarano, et doppo 
quattro miglia il fiume Bornigo, et poco più oltre Maderno, et poi il fiume Tu-
sculano, o sia religioso, il quale passato, si trova Tusculano contrada, ov’era la 
città Benaco, di cui etiandio al presente si veggono alquanti vestigi. Dalla quale 
pigliò il nome questo lago, come dicemmo, la quale fu sommersa (secondo Elia 
Capr. nel 1. lib. dell’historie Bresciane) per un diluvio. Evvi poi Viavetro, bello 
secesso, et poi Boiaco, et Villa, et Gargnano, da Tusculano quattro miglia, illu-
strato per la memoria di Domenico prestante Teologo, et eloquente Predicatore, 
dell’ordine de i Predicatori, che fiorì ne i nostri giorni, et passò a miglior diporto 
in [390] Mantova essendo Inquisitore contra gli heretici. Quindi poco discosto 
scende la fontana Freddera, o sia Fregella dalla rupe, et poscia intra nel lago, la 
quale è molto fredda. Seguitando la riva intrasi nel Prato della Fame, da Gar-
gnano cinque miglia discosto, quivi si possono toccare la mano (come si dice) tre 
Vescovi essendo ciascun di loro nella sua Diocesi. Cominciando da Salò insino a 
questo luogo appare tutto il paese intorno al lago dilettevole, bello, et fruttifero, 
pieno di olivi, fichi, aranzi, limoni, et cedri con altri fruttiferi alberi, che si può 
annoverare fra i belli, et vaghi, et fruttiferi paesi d’Italia. Et è nomato detto pae-
se, Riviera di Salò, che risguarda all’Oriente, et al mezo giorno: et ella è coperta 
d’alte rupi, et aspri monti, dal Settentrione. Onde non possono patire i frutti al-
terezza de i venti freddi, né anche sentire cosa alcuna che le sia nocevole, essen-
dovi continuo l’aria temperata. Se ne cava de’ detti frutti gran guadagno, concio-
sia cosa, che ne sono portati per tutta Lombardia, et a Bologna, et a Venetia. 
Passato Prato della fame vedesi il fiume Campione, sopra il quale sono alcune 
officine del ferro, e dell’acciaro. Et più oltra il fiume Brosa molto rapace, a cui 
seguita Limon, et il fiume Ponale, che nasce nella valle di Leviri, et per alcuni 
balci di monti cadendo, al fine mette capo nel lago. Si giunge poi al molto nobile 
castello di Riva, nel fine del lago, quale è del Vescovato di Trento, onde così fu 
nominato (come vuole Biondo nell’historie) per la grande uccisione quivi fatta 
de’ Francesi (ch’erano entrati nell’Italia per questi alti monti di Trento) da Gri-
maldo Re de i Longobardi, là onde per il gran rivo di sangue, che quindi correa 
nel lago, così Riva fu detto, et a terra dall’altra Ripa, o porto vi è Turbulo. Veg-
gonsi in questo lago 3. scogli di riscontro di Cason, et della valle di Son, che son 
presso l’altra riva del lago. Dipoi quasi riscontro di Salò da quest’altra riva appar 
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un’Isoletta, ov’è un monastero di F. Minori. Descritto il lago, scenderò al Po, ove 
passato la foce del Mentio, ritrovasi Borgo Forte alla riva del Po, da i Mantoani 
edificato nel 1211. come testifica l’Equicola nel primo libro dell’historie di Man-
tova. Quivi già si posseva serrare l’alveo del Po con una catena di ferro, tirandola 
da questo luogo, all’altra fortezza, quale è sopra l’altra riva di riscontro a questa. 
Caminando lungo la riva del Po incontrasi nella bocca dell’Oglio fiume, per il 
quale entra nel Po. Lo nomina Plinio Olius nel 18. capo del terzo lib. dicendo che 
esce del lago Sebino (hora d’Iseo detto) come si dirà. Salendo lungo il fiume O-
glio a man destra vi è Marcheria, honorevole castello, Acqua Negra, et più in alto 
la foce del fiume Chiese, ove si scarica nell’Oglio, Clisium da i litterati detto. E-
sce questo fiume dal lago d’Iseo. Voglio descrivere i luoghi, che sono fra il Men-
cio, et il Chiese ananti che più oltra camini. Egli è ben vero che lascierò i luoghi 
vicini alla sinistra del Mencio per haverli descritti avanti. Et per tanto solamente 
descriverò i Mediterranei, et quelli che sono alla destra del Chiese. Sopra Mar-
cheria vedesi S. Martino, et Rodondesco, castello mercantesco per li panni, et 
sargie, che quivi si tessono. Poi Casalotto, castel Ugo, Casalmora, Rodego, Gaz-
zoletto, castel Zifré, del Signore Luigi da Gonzaga, huomo litterato, et di molto 
grande isperienza, et ingegno nelle arme, et nel governo de gli stati, come ha 
dimostrato co i Venetiani, et col Re d’Inghilterra. Poi segue Nugulara, Ceresara, 
et più oltre [390v] Publica, et Medole, civil luogo, et alquanto più in su la Volta, 
et Solfrino. Ritornando alla foce del Chiese, et salendo alla destra di quello sopra 
Acqua Negra, evvi Martana; et più in alto Asola castello, che fu da’ Bresciani in-
sino a i fondamenti ruinato nel 1125. secondo Elia Capriolo nel 5. lib. dell’hist. 
Più oltra vedesi Acqua Fredda, Carpenedolo, S. Giorgio; et alquanto più oltra 
sopra di un collicello Montechiaro, che fu disfatto da Federico II. Imperad. come 
dinota Biondo nel 17. libro delle historie, et il Capriolo nel sesto. Fu etiandio 
ruinato dal Conte di Fiandra, che passava con Carlo Francese Re di Sicilia nel 
1266. come scrive Corio nella seconda parte delle sue historie. Diede ne’ nostri 
giorni, gran nome a questo castello, con la sua dottrina, et santa vita Calimero 
dell’ordine de i Predicatori. Il qual santissimamente passò a miglior vita nella 
città di Lodi questi anni passati, dimostrando grande essempio di patienza, et di 
humiltà, ove Iddio per li meriti di esso ha dimostrato quanto deve essere hono-
rato, facendo molte gratie a i mortali, chiedendolo per loro intercessore davanti 
ad esso. Sotto questo castello appareno larghi campi addimandati Campagna di 
Montechiaro. Si vede poi Castion dalle Stivere del sopradetto Signor Luigi da 
Gonzaga, con una fortissima Rocca, et Calcinà, et più ne i Mediterranei in alto 
Lonà abbondante castello, già de i signori di Mantova, che fu consegnato a i si-
gnori Venetiani da Francesco Sforza nella pace che fece con essi, benché li con-
tradicesse Lodovico Gonzaga Marchese di Mantova, come dice il Volaterrano 
con l’Equicola. Più avanti ne’ Mediterranei vedesi Poponaze, et più ad alto Poze, 
Cavalcazese, Cavalzese, et Moscolon, et alla bocca del lago d’Irola Riva, et più al-
to sopra la riva destra di detto Lago Idro castello, dal qual ha tratto il nome det-
to Lago. Benché dicono alcuni, che acquistasse tal nome dall’Idra uccisa da Er-
cole figliuolo di Giove, et d’Alcmena presso a questo Lago. Vero è, che Elia Ca-
priolo nel 1. lib. dell’hist. Bresciane riprova questa opinione, dicendo, che fosse 
ammazzata detta Idra da Ercole nella Lerna Palude de gli Argivi, come fu vero. 
Et havendo riprovato detta opinione, egli incorre in un’altra di non minore erro-
re, dicendo, che talmente fosse addimandato da Idor vocabolo Greco, che in La-
tino suona acqua, conciosiacosa, che essendo nominata Italia anticamente Ma-
gna Grecia ritenne questo Lago tal vocabolo d’Idro, come se dicesse Lago di Ac-
qua. In vero s’inganna molto esso Capriolo, dicendo, che Italia fosse nominata 
Magna Grecia, perché mai non hebbe questo nome, eccetto, che quella estremità 
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di essa, che è circa il seno Tarentino, come già dimostrammo. Et non meno mi 
maraviglio, dicendo lui fosse detto da Idor Greco vocabolo, che significa lago di 
Acqua, perché se così fosse, si potrebbono addimandare tutti gli altri laghi, di 
Idro, et tanto più, quanto fossero maggiori di questo. Etiandio dimostra non ha-
ver veduto gli antichi scrittori, che parlano della Magna Grecia, et del suo sito. 
Io sarei di opinione, che fosse stato talmente questo Lago nominato di Idro, dal 
castel Idro sopranominato. Scendendo poi alla riva del fiume Oglio, descriverò i 
luoghi, che si ritrovano alla sinistra riva del Chiese, insino alla destra della Mella 
fiume, co i Mediterranei. Passato adunque la bocca del Chiese, ove entra 
nell’Oglio vedesi Canedo, da cui dicono alcuni, che traessero origine i Canedoli, 
già [391] honorata familia in Bologna, come narrano gli Annali di detta città. Più 
in su vi è castel Giofredo, et Vologno. Ritrovasi poi la foce d’un rivo, che mette 
capo nel Chiese, il qual passato, vi è Flos. Seguitando pur la sinistra del Chiese, 
passato il Navilio, che sbocca nel Chiese, appare Monastero, Romadello disotto, 
Casalmoro, Romadello disopra, Calvisano, da alcuni detto Forum Calvisij, vo-
lendo che fosse quivi in ufficio Q. Calvisio nominato da Cesare ne’ Commentari, 
et così a lui fosse addimandato. Più in alto tra il Chiese, et il Navilio si vede Mal-
paga, Montron, Castegnedulo, Borgo Saiolo, Pavon; et più in su Guidazuolo; et 
più in alto Gavardo molto nominato per li soavissimi vini addimandati Vernaz-
ze, che quindi si cavano. Presso alla fontana del Navilio v’è Sabio, et più alto 
Moza, et Vasio. Entran da questo lato tre torrenti nel Chiese, cioè Tovero, De-
gno, et Biocolo. Più in su sbocca nel Lago di Idro, il fiume Caffaro sotto Ludro-
ne, cast. posto ne gli altissimi monti. È nobilitata questa patria dalla generosa 
famiglia detta i Conti di Ludroni. Della qual son usciti molti saggi, prodi, et valo-
rosi capitani di militia, et etiandio hora se ne ritrovano molti, i quali con la loro 
prudentia, et peritia nel trattar l’armi lo fanno nominare. Tra gli altri, che hanno 
illustrato questa nobile, et honorata famiglia, fu Parise capitano de i cavalieri de 
gli illustri Sig. Venetiani contra il Duca Filippo Visconte, del qual ne fa honore-
vole memoria il Volaterr. nel 4. lib. della geografia. Scendendo alla riva 
dell’Oglio, alla bocca del fiume Mela, et salendo per li Mediterranei alla destra 
del detto fiume, vi è Gambara; più oltra Pra, Albuino, S. Cervaso, Civole, Pauno, 
Ottolengo, Bede, Leno, Isolella, Mazzanello, Ponzano, Bagnuolo, Panzarata, le 
Chiavigne, Felur, et passato poi un rivo d’acqua, Verzian, la Torre S. Gegnesio, 
et alle radici del monte la magnifica città di Brescia, da gli antichi scrittori Brixia 
nominata, et massimamente da Strab. nel 5. lib. da Pli. nel 18 c. del 3. li. ripo-
nendola ne i Cenomani, et Mediterranei popoli della decima Regione della nobi-
le Italia, et etiandio da Tolo. annoverata fra gli Cenomani, et parimente da molti 
altri scrittori, come dimostrerò. Ritrovo diverse opinioni circa la edificatione di 
essa, come etiandio dimostra Elia Capr. nel 1. lib. dell’historie Bresciane. Volse-
ro alcuni, che la fosse primieramente fabricata da Ercole figliuolo di Giove, et di 
Alcmena, il quale havendo ucciso l’Idra presso il Lago di Idro, quivi fece questa 
città. Ma perché disopra ho dimostrato la falsità di questa favola, altro non dirò, 
eccetto, ch’ella è una menzogna. Altri scriveno, che fu il primo edificatore di essa 
Brinome, come conferma etiandio una cronica molto antica venuta alle mie ma-
ni senza nome di chi la fece, et così da lui fu nominata Brinomia, che prima la 
fece alla riva del Lago, et dipoi quindi essendo trasportata, ove hora si ritrova, fu 
dimandata Brescia. Altri dicono, che havesse principio da i Troiani, che passa-
rono nell’Italia con Enea. Onde dopo la vittoria havuta contra di Turno, quivi 
passando, et veduta l’amenità del luogo fecero questa città, chiamandola Altilia, 
sì come un altro Ilio. Livio nel quinto libro con alcuni altri nobili scrittori, come 
scriverò, dimostra, che fosse la sua fondatione fatta da i Cenomani, benché dica 
il corrotto libro Germani, come io ho dimostrato di sopra, i quali scesero 
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nell’Italia per li Taurini, et strabocchevoli balci dell’Alpi Graie, essendo loro ca-
pitano Elitovio, di [391v] consentimento di Beloveso Capitano de i Galli. Ritro-
vansi altri che narrano, che fosse Trace Troiano, ne i tempi di Gedeone, che la 
fabricasse, et da lui detta Tracia, di qual opinion è Elia Capriolo soggiungendo, 
che poi la fu ristorata da’ Senoni Galli, che vennero nell’Italia con Breno, et al-
lhora gli fosse mutato il nome di Tracia in Brescia per rispetto dell’horridità del 
vocabolo. Calepino nel suo vocabulario narra che la fosse fondata da Ciconio, et 
più altro non scrive, né da cui tal cosa habbia pigliato. Vero è, che Rafael Vola-
terrano vuol nel quarto libro della Geografia, che questa città havesse principio 
da i Galli Cenomani, che scesero nell’Italia dopo gli Insubri, confermando que-
sta opinione con autorità di Livio, et di Polibio. Così io direi, che primieramente 
la fosse stata fatta da Brinome, o da Trace come dice il Capriolo, et poi ristorata, 
overo ampliata da i Cenomani, contra il Capriolo, che dice che la fosse ristorata 
da i Galli Senoni, forse mosso dalle parole di Trogo nel 20. lib. ove lui dice, che 
havendo i Galli Senoni scacciati i Toscani, edificarono Milano, Como, Bergamo, 
Brescia, Trento, Verona, et Vicenza. Ma io ritrovo nel quinto lib. di Livio, come 
scesero i Galli Senoni dall’Alpi nell’Italia, et che habitarono dal fiume Ufente in-
sino al fiume Adice, come già ho dimostrato. Il che conferma Polibio nel secon-
do libro dicendo, che i Senoni, et poi i Boij, et gli Egoni si fermarono fra 
l’Apennino, et il Po, et che habitarono presso al mare Adriatico, i quali furono gli 
ultimi di tutti i Galli. Se adunque habitarono i Senoni tra l’Ufente, et Ladice, cioè 
insino alla foce del detto fiume ove sbocca nel mare Adriatico, come credo che 
voglia dire Livio, et secondo Polibio fra l’Apennino, et il Po, et lungo il lito del 
mare Adriatico, ove edificarono Senogallia: come adunque edificarono overo ri-
storarono Brescia? se quivi non si fermarono, né forse passarono? Ma ben si ri-
trova che quivi passassero i Cenomani, et si fermarono, come è detto. Onde io 
credo che fosse ristorata, et allargata da i Cenomani; ben che Trogo dica fabrica-
ta, perché usano gli scrittori edificare per ristorare et aggrandire, come più volte 
ho detto. Et che da i Cenomani sia stata ristorata, overo allargata, lo dimostrano 
gli scrittori annoverandola ne i Cenomani, sì come Plinio, Tolomeo, et etiandio 
Livio in molti luoghi, tra quali è nel 21. lib. quando dice, che Lucio Emilio Capi-
tano condusse una grandissima compagnia di soldati a Modena, onde furono 
uccisi de i Romani nelle selve ottanta, le quali selve erano in quei tempi intorno 
Modena, gli altri passando a Taneto, et furono pigliate le bandiere de i soldati. 
Et per tanto vennero in aiuto de i Romani, i Bresciani Galli contra i Galli Boij. Et 
nel 32. divise l’essercito (essendo già andati i Boij a Taneto) nel suo territorio si 
fermarono gl’Insubri co i Cenomani sopra la riva del Mencio di sotto cinque mi-
glia. Et Cornelio Consolo giunse, et fermò il suo essercito nel medesimo luogo 
del fiume. Dipoi li mandò nelle ville, et contrade de i Cenomani a Briescia, 
ch’era capo di detta gente. Et così chiaramente si vede che fosse Brescia de i Ce-
nomani. Seguita poi il Capriolo meritevolmente essere talmente Brescia da Bri-
tein, addimandata, sì come da i gaudenti alberi, over dal peso de i frutti, sì come 
dicessimo da gli alberi de’ frutti gravati, che paiono allegrarsi. Veramente non si 
può negare, che non sia questa città buona, opulente, et ricca, posta sotto Scor-
pione, con Padova, bella d’edifici, honorevole, et di [392] civile, et nobil popolo 
ornata. Fu molto fedele al popolo Romano, et massimamente nel calamitoso 
tempo, che Annibale hebbe rotto l’essercito de i Romani presso a Trebia, onde 
allhora i Bresciani mandarono aiuto ad essi. Fu sotto l’Imperio Romano, infin 
che fu in colmo la maestà d’esso. Pigliò la fede del nostro vero Sig. Giesù Christo 
alle predicationi di santo Apollinare, Vescovo di Ravenna, et martire, discepolo 
di San Pietro Apostolo, nel 119. Et talmente con gran costanza ella è perseverata. 
Dipoi essendo mancata l’auttorità, et forza del Romano Imperio, et entrati i Got-
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ti nell’Italia, la fu bruciata da Radagasso loro Re, che andava a Roma nel quat-
trocento dodici, et quivi lasciò parte del suo essercito. Fu similmente ruinata da 
Attila, et poi ristorata nel 452. sotto l’Imperio di Martiano Imperadore, come 
scrive Paolo Diacono nel 15. lib. de i Gesti de i Romani. Divenne soggetta ad Al-
boino Re de i Longobardi, et così rimase sotto di quello, havendovi lasciato Al-
cuino per loro governatore, et questo mancato, vi furono mandati altri governa-
tori da i Longobardi, insino che fu fatto prigione Desiderio loro Re da Carlo Ma-
gno; et fra gli altri Alabi da Comperto figliuolo di Preterit Re de i Longobardi, 
come scrive Paolo Diacono nel quinto libro dell’historie de i Longobardi. Guide-
aldo, di cui egli parla nel sesto li. mancata la signoria de i Longobardi rimase 
sotto la signoria de i Francesi, et in fede di ciò nominarono una parte del Bre-
sciano Francia Curta, ove principalmente dimoravano. La quale insino ad oggi 
ritiene tal nome. Vero è, che altrimenti dice il Capriolo nel quinto libro 
dell’historie della cagione di tal nome, scrivendo che secondo alcuni scrittori fu 
così nominata Franza Curta, dopo molto tempo, che fu soggiugato Desiderio Re, 
cioè ne’ tempi di Carlo fratello di Lodovico Re di Francia. Il qual ruinò Capriolo 
fortissimo castel del Bresciano. Onde così narrano questa cosa, dicendo, che es-
sendo detto Carlo con l’essercito in questi luoghi, et havendo giurato di celebra-
re la prossima festa di S. Dionisio in Francia, et considerando non esser possibi-
le di compir detto giuramento per non potere ispedire così presto i negotij delle 
guerre d’Italia, acciò sodisfacesse al giuramento, et etiandio non lasciasse 
l’opera imperfetta, volle che si addimandasse questa parte, (ove allhora si ritro-
vava) del Bresciano, Francia Curta. Et quivi edificò una picciola Chiesa (vicino a 
Rodendo castello) nominandola S. Dionisio. Et fece la festa di S. Dionisio nella 
detta Chiesa in Francia Curta, credendo per questo di sodisfare al giuramento 
fatto. Sia come si voglia; così dicono costoro. Essendo uscito vittorioso Carlo 
Magno di Desiderio, et de’ Longobardi, et havendo ricevuto la corona 
dell’Imperio Romano dal Papa, volendo ritornare in Francia, lasciò in governo 
Brescia a Naimone Duca di Baviera. Il qual cominciò a ristorarla ancora accre-
scendola, dandogli principio dal lato verso il Settentrione, et Occidente, inclu-
dendovi dentro la Chiesa di S. Faustino, et Giovita, insino alla porta di Torre 
lunga, dalla parte Australe, nel 843. a i nove di Marzo. Mancato Carlo Magno, et 
Naimone gli successe Bernardono nipote di Carlo sopradetto, et dopo lui Lodo-
vico Imperadore, et poi i Berengarij quali si fecero Re d’Italia. Onde in tal guisa 
esperimentò diversi signori, cominciando da Lodovico Terzo Imperadore insino 
ad Ottone, per spatio di 28. anni (che tanti ne trascorsero fra detti) che sette vol-
te mutò [392v] governo, ben però mal volentieri. Dispiacendo adunque tante 
mutationi a i Bresciani ottennero dal detto Ottone Imperadore di governarsi da 
se stessi in libertà sotto però l’Imperio, pagando ogn’anno il feudo, che fu nel 
936 secondo il Capriolo nel quinto libro. Et talmente liberi si mantennero i Bre-
sciani, come faceano l’altre città d’Italia, havendo il suo Carozzo qual conducea-
no alla battaglia contra i nemici. Dipoi nel 1222. (secondo il Corio o sia 1260. se-
condo il Capriolo) patì gran ruina questa città per un molto spaventoso terremo-
to. Fu poi anche molto strettamente assediata da Enrico VI. Imperadore, et get-
tatele a terra le mura per tal guisa che li fu necessario di darsi a lui. Il quale la 
privò di molti privilegi, come dice il Merula nell’ottavo libro dell’historie, et con-
ferma Biondo col Capriolo nel settimo libro. Essendo poi tanto accresciute le fat-
tioni, et nemicitie fra’ cittadini, per le parti de i Guelfi, et Gibellini, che di conti-
nuo s’ammazzavano fra loro, si scacciavano, et abbruciavano gli edifici, pigliò 
ardire Mastino della Scala illustre signor di Verona d’insignorirsi di essa città. Et 
così con aiuto de i Guelfi entrandovi, si fece Signor di essa. Invero ella è cosa 
molto horrenda da leggere l’historie del Caprioli di questi calamitosi tempi, ne i 
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quali si vede le gran ruine, et uccisioni fatte fra detti cittadini, proscrittioni, esi-
lij, saccheggi, ruine di edifici, et desolationi della città. Certamente parerà a chi 
leggerà dette historie, di vedere una forma delle proscrittioni, uccisioni, et ruine 
de i tempi di Mario, et di Silla, et del Triumvirato, descritte da Appiano Alessan-
drino. Et non solamente era tanta ruina nella città, ma etiandio nel territorio. 
Poco nondimeno perseverò Mastino nella signoria, perché fu quivi scacciato da 
Azzo Visconte Signor di Milano, il qual s’insignorì di essa, e lui mancato succes-
se Luchino figliuol di Matteo Visconte, et a costui Giovanni Arcivescovo di Mila-
no fratello di Luchino. Dopo la morte di Giovanni seguitò nella Signoria Berna-
bò, et Galeazzo figliuoli di Stefano Visconte nel 1357. Et incarcerato Bernabò da 
Gio. Galeazzo se ne insignorì detto Gio. Galeazzo creato Duca di Milano. Dopo la 
cui morte (che fu nel 1402.) fu gridato Signor Giovan Maria suo figliuolo, et lui 
ucciso, seguitò nella signoria M. Caterina sua madre. Nel qual tempo rinovando-
si nella città le malvagie fattioni (non havendo timore di detta Signora) molti ne 
furono uccisi, et ruinati. Il che intendendo questa Signora vi mandò Pandolfo 
Malatesta suo Capitano con gran compagnia di soldati per pacificare i cittadini, 
il quale tanto seppe fare, che si insignorì della città con aiuto de i Guelfi nel 
1404. Poi creato Duca di Milano Filippo Maria, mandò il Carmagnuola con buo-
no essercito a Brescia. Il che vedendo Pandolfo, et consultando non poterli resi-
stere, consignò la Signoria della città al Duca Filippo con alcune conditioni, et 
così si partì nel 1421. Poi nel 26. essendo molti aggravati i cittadini da Filippo 
antidetto et havendo spesse volte mandati Ambasciatori a quello, acciò gli di-
sgravasse, et non possendo da lui havere audienza, isdegnati si dierono a Signori 
Venitiani per consiglio de gli Avogari Guelfi. Né mai più il Duca Filippo puoté 
rihavere la città, come narra Biondo, Corio, Simonetta, Sabellico, Platina, et il 
Capriolo, i quali descrivono la gran patienza de i Bresciani, et la forza de’ Veni-
tiani. Tennero poi detti Signori [393] Vinitiani il governo di essa città insino 
all’Anno 1509. Nel quale essendo rotto il loro essercito presso a Rivolta Secca in 
Ghiara d’Adda da Lodovico XII. Re di Francia, si dierono i Bresciani al detto Lo-
dovico con consiglio di Luigi Avogaro capo della fattione Guelfa, et condottiero 
de i cavalieri de i prefati Venetiani, ben che fosse munita, et forte di mura la cit-
tà, et fornita delle cose necessarie per mantenersi contra ogn’insulto. Dopo la 
consignò Lodovico a Massimiliano Imperadore (secondo che si diceva) et egli la 
diede a Carlo Re di Spagna suo nipote, et da Carlo fu consegnata a Francesco 
primo Re di Francia, et costui la diede a’ Venetiani nel 1517. Et così hora ella è 
governata da i detti signori con gran pace. Patì anch’ella gran danno, essendosi 
ribellata da Lodovico Re, et data a’ Venitiani, affaticandosi Luigi Avogaro sopra 
nominato, conciò fosse cosa, che entrando Guastone da Fois capitano di Lodovi-
co 12. per la Rocca con gran numero di soldati, la saccheggiò, uccidendo molti, 
et facendo prigione Luigi Avogaro con molti altri nobili. Et ciò fu l’Anno 1512. 
Poscia essendo divenuta sotto l’Illustrissi. Signoria de i Venetiani (come innanzi 
è detto) ella è tanto accresciuta di ricchezze, che par non haver mai patito male 
alcuno. Di questa città così dice Faccio nel Canto 3. del 3. libro Dittamondo. 

Per quel camin che più drieto si face 
Passato il Chientio si traemo a Brescia, 
Ch’a piè del Monte quasi tutta giace. 

Arditi sono, e come vuol riescia, 
Dicon che portano in Gada la fede, 
Che par ch’ogni signore riveriscia. 

È ’l suo principio per quel che si crede 
Sì come di Verona anchor Brecino 
E ’l nome che l’ha hor cotal gliel diede. 
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Ella è città nobile (come dicessimo) et molto piena di popolo di elegante inge-
gno. Quivi si vede abbondanza delle cose necessarie per il bisogno de gli huomi-
ni. Ha buono, et fertile territorio, che produce frumento, miglio, et altre biade, 
con vino d’ogni maniera, et olio, et altre frutta. Non mancano le minere de i me-
talli nel territorio d’essa, sì come di ferro, et di rame, de i quali ne cava un gran-
dissimo, et buon guadagno. Ha il suo territorio molto largo, et lungo, come scri-
ve il Capriolo nel primo libro, conciosia cosa che trascorre nella larghezza di 
800. stadij, o siano cento miglia, cominciando da Moso vicino a Mantova 15. 
miglia, et passando a Dialengo posto nella sommità di Valle Camonica, et in 
lunghezza 400. stadij, o vogliamo dire 50. miglia, pigliando da Limone contrada 
del Lago di Garda insino agli Orzi nuovi. Nel qual paese sono alcuni Laghi, tra i 
quali vi è quel d’Isè, et d’Idro. In questo paese si veggono colli, monti, valli, or-
nate di belle contrade, con Ville, et castella molto habitate da popoli industriosi, 
come a parte a parte si dimostrerà oltra di quello, ch’è dimostrato. Et tanti sono 
i castelli, ville, et contrade, che in questo territorio si veggono, che credo pochi 
territorij di poche città d’Italia n’habbino tante, come chiaramente si può sape-
re. Sono nella città molte [393v] nobili et illustri famiglie come la di Gambara, 
di Martinengo, de Maggi, Avogadri, Averoldi, Luzaghi, et Emilij, li quali come 
afferma Helia Capriolo nella sua Historia, trahono l’origine sua da quelli di Ro-
ma; et secondo che hanno specificato alcuni da uno Emilio, il quale fu Legato, et 
capo di quelle genti, che Cornelio Consolo Romano distribuì, et mandò, sì come 
scrive Tito Livio, ad invernare nelli Cenomani in sul paese di Brescia. Onde pre-
se il nome il castello di Meiano latinamente detto Emiliano. Ho ritrovato anche 
appresso certi altri scrittori, che dicono, che questi Emilij sono discesi da un Au-
reliano Emiglio figliuol di uno Emiliano Romano del rione di Vico Patritio, il 
quale Aureliano servendo a Domitiano Imperadore nella guerra di Germania, et 
havendo inteso, che nella persecutione, che in quelli tempi fu contra Christiani, 
Cleto suo fratello carnale, che fu Papa primo di quel nome, era stato per la con-
fessione di Christo crudelmente tormentato, et morto, si ritirò destramente da 
quel servitio, et si ridusse ad habitare in Brescia, dove lasciò la sua posterità, et 
descendentia, dalla quale sono poi usciti di mano in mano in diversi tempi molti 
huomini di valore, che non hanno punto degenerato dal suo primiero Ceppo. Di 
questi furono già due cavalieri nominati l’uno Giovanni, et l’altro Daniele, li 
quali in compagnia delli Santi Faustino, et Iovita furono per la fede di Christo 
per ordine di Elio Adriano Imperadore in questa città coronati del martirio. Ma 
lasciando da parte le memorie tanto antiche, et passando ad altre più fresche, 
nel tempo di Giovan Galeazzo Visconte, conte di virtù fiorì di questa famiglia un 
Filippino, il quale fu appresso del detto Duca di tanto credito, et stima, che lo 
costituì, et deputò Vicario generale in tutti li suoi stati con tale, et così ampla au-
torità, che alle sue terminationi, et sententie non pure nelle cose civili, ma nelle 
criminali anchora non si dava appellatione alcuna. Et s’egli non havesse alle vol-
te essercitato l’autorità sua con qualche passione contra la sua fattione inimica 
certo saria stato degno di maggior lode. Fu questo Filippino signore di Ponte-
possero loco nel territorio di Verona, et anche di Gabbiano castello molto opu-
lento in sul Bresciano posseduto al presente da Hieronimo Martinengo cavaliere 
principale nello stato della Serenissima Signoria di Venetia. Hebbe il sudetto Fi-
lippino un fratello per nome detto Giovanni, il quale visse con molta sua dignità 
appresso Francesco Gonzaga signore di Mantova, dal quale etiandio fu per te-
stamento instituito commissario et essecutore della sua ultima volontà, et la-
sciato al governo et tutela dello stato, et della persona di Giovan Francesco suo 
figliuolo, che fu poi creato primo Marchese di Mantova, il quale allhora era in 
età minore. Questo Giovanni lasciò dopo sé un figliuolo nominato Carlo prode 
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cavaliero, et di molta stima, il quale visse anch’egli, et morì nel servitio del detto 
Illustrissimo Marchese, et fu anche senatore di Roma in tempo di Papa Martino 
Quinto. Ci son stati anche di molti altri huomini di valore di questa Illustre fa-
miglia, li quali per brevità lascio hora di raccontare, massimamente havendo da 
tornare a ragionar di alcuni come sia per entrare poco appresso nella descrittio-
ne di Verona, dove un ramo di questa famiglia andò ad habitare già forse cento, 
et cinquanta anni. Sono oltra le dette molte altre famiglie anchora in questa cit-
tà, delle quali [394] sono usciti assai honorevoli, et virtuosi huomini. Assai ne 
parla il detto Capriolo della nobiltà di questa città nelle sue historie. Ha partori-
to questa molti altri Illustri huomini, fra i quali è stato Alberto Mandugasino, 
che fiorì al tempo di Lodovico Imperadore quarto ne gli anni del Signore 1340. 
huomo molto consummato, et dotto nelle scritture sante, et perito anchora delle 
leggi civili, et Ponteficie, predicatore egregio, et non manco santo, che dotto, 
come quello, che si dice, che fece ancora miracoli in vita, scrisse una summa de 
casi di conscientia, un libro di varij sermoni, et alcune altre opere, sì come scri-
ve, et fa fede l’Abbate Tritthenio nel suo catalogo delli scrittori ecclesiastici. Vi è 
stato Giacomo de Preti Inquisitore severo contra gli heretici, et amendui furono 
dell’ordine de Predicatori. Evvi Lorenzo Calcagno eccellente Dottor di leggi, et 
cavaliere, il quale lasciò alla posterità un molto commendato volume de Consigli 
legali, nel primo de’ quali egli molto agramente, et dottamente difende lo spet-
tabile collegio de i Signori Advocati di Brescia contra un altro conseglio di An-
drea Barbatia Siciliano famosissimo giurisconsulto fatto contra il detto spettabi-
le collegio, imputando che havesse giudicato contra il caso della legge. Scrisse 
anchora di molte altre opere, come un libro in commendatione de gli studij. Uno 
delli sette peccati mortali, et un altro della concettione della Beata Vergine. Morì 
nell’anno della nostra salute 1478. sotto Sisto Papa quarto, et Federico terzo Im-
peradore. Sì come attesta il soprascritto Abbate Tritthenio nel suo catalogo an-
tidetto. È stato anchora ne i tempi nostri Paulo Oriano anch’egli Dottor di leggi 
molto egreggio, il quale fiorì nel 1520. et lesse molto giovane publicamente nel 
studio di Pavia. Vi fu anchora fra celeberrimi giurisconsulti Bartholomeo co-
gnominato Bresciano, il quale fiorì nell’Anno di nostro Signor 1240. ne i tempi 
di Gregorio nono, et di Federico secondo Imperadore. Questi lasciò dopo sé al-
cune opere molto singolari, et utili nelle constitutioni Pontificie, perché scrisse 
tre libri di un repertorio del Decreto, al qual Decreto aggiunse anchora molte 
glosse. Scrisse cinque libri di disputationi delle decretali, alcune questioni nella 
legge canonica intitolate Domenicali, et Veneriali, le quali vennero già in luce 
per opera, et diligentia di Matthia Ugoni vescovo, mentre visse, di Famagosta, et 
Dottor di leggi anch’egli Bresciano, et prelato molto commendabile, et honorato. 
Appresso avanti Paolo sopra detto vi fu anchora Lanfranco Oriano giureconsulto 
molto celebrato, il quale ha lasciato dopo sé alcuni suoi commentarij sopra al-
cune constitutioni nella legge canonica utili sopra modo a chi prattica il foro ec-
clesiastico. Vi fu anchora Stephano de Federici pur Giureconsulto di molto cre-
dito, et stima, del quale io mi ricordo haver già veduto alcuni commentarij trat-
tati della interpretatione delle leggi, et gli udì molto commendare da alcuni peri-
ti di quella professione. In oltre vi fu Bernardino Gadolo Abbate dell’ordine Ca-
maldolense, il quale scrisse sopra tutti i libri del testamento vecchio. Un trattato 
del modo che si ha da tenere per fuggire il secolo, et abbracciare la Religione. Un 
libro contra la superbia, et l’Ambitione. Ridusse anchora in ordine le opere tutte 
di San Hieronimo, et scrisse anche molti sermoni, et molte Epistole, che sono in 
stampa et vanno per le mani de gli huomini. Evvi stato [394v] Andrea cognomi-
nato Bresciano, che scrisse, et lasciò a posteri in stampa un dottissimo et utilis-
simo trattato de cambij. Appresso non mi par di voler passare sotto silentio, che 
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io ho veduti et letti alcuni non men dotti che fruttuosi sermoni d’uno Antonio da 
Brescia, del quale non ho poi potuto havere altra cognitione, ma da quella opera 
si può argomentare, che egli fosse huomo di santa vita, et di molta dottrina. Vi 
fu ancora Corrado Vengero, che scrisse una operetta della guerra, che fu tra Si-
gismondo di Austria, et gli illustrissimi signori Venetiani, la quale fu stampata 
in Basilea nell’anno 1544. insieme con la historia di Coriolano Cepione. Evvi an-
che Francesco Cavallo, del quale si leggono due libri del numero, et delle parti 
della dottrina Fisica di Aristotile stampata in Venetia, et un altro libretto stam-
pato nella medesima città dello animale, che entra nella Theriaca. Luca Bernar-
do ancora honorò molto questa città con la sua pia, et fedele traduttione del gre-
co idioma nel nostro latino di 80. Homilie di San Giovan Chrisostomo. Et per 
non stare a commemorare le compositioni di tutti gli huomini dotti, che ha pro-
dotti questa nobile città, che il volume eccederia la sua giusta misura, vi furono 
brevemente Gratiano, et Francesco Sansono dell’ordine de’ Minori, de i quali 
l’ultimo fu lor Generale ministro. Calfurnio ornato di lettere grece, et latine, Bo-
nifacio Bembo, Pietro Lazarino, con Giovanni Bretanico comentator di Persio, et 
di Giuvenale, Giacomo Armano, Carlo Valgulio, che tradusse di greco in latino 
Cleomede della contemplation dell’eccelse città, Aristide, Dione della Concordia, 
i precetti di Plutarco, et Connubiali con molte altre opere, Teofilo detto il Buon 
monaco, che fece molti versi della vita Civile, et solitaria, Pilade, con Giovanni 
Taberio huomini dotti Antonio Locadello elegante, et fruttuoso Predicatore 
dell’ordine de i Predicatori, Laura Cerete, la quale scrisse un libro 
d’elegantissime epistole, et Giacomo detto il Bresciano dell’ordine de’ frati Pre-
dicatori, che ridusse a miglior forma, et osservanza della loro regola, l’ordine de 
i Canonici Regolari nel territorio di Lucca, come scrive il detto Capriolo con 
molti altri historici. Non meno ha prodotto molti degni, et eccellenti prelati della 
Chiesa, c’hanno dato gran nome, et riputatione a quella con la loro prudenza, et 
buona vita. De i quali è stato l’Illustre Conte Uberto da Gambara Cardinal della 
Chiesa R. fatto per le sue eccellenti virtù da Paolo 3. Papa moderno. Il qual oltra 
la dottrina, che in lui si ritrovava, era ancora molto esperto, et pratico a trattare 
ogni grandissimo negotio. Et era di tanta gran tenacità di memoria, che quel che 
una volta apprendea, sempre lo ritenea talmente, che parea allora vederlo. Fu 
molto adoperato ne i negotij della Chiesa da Clemente 7. Papa, et da Paolo 3. so-
pradetto, tanto nell’Italia, quanto di fuori, tacendo del governo della Legatione 
di Bologna, ove talmente si portò, che da tutti oltra che lodato fosse, rimase un 
gran desiderio di lui. Egli fu ancora molto riputato da i letterati, sì come un nuo-
vo Mecenate, et ciò interveniva per esser egli letteratissimo. Con ciò sia cosa che 
ognun desidera, et brama la buona compagnia di simili a se istesso. Oltre di ciò 
era molto liberale, affabile, et magnifico, per le quai virtù da tutti i virtuosi era 
sommamente amato. Passò all’altro secolo tanto prestantissimo huomo 
quest’anno 1549. in Roma, et fu portato il suo corpo alla città di Brescia con 
gran [395] displicentia di tutti i letterati. Ha partorito anche Brescia molti altri 
prelati, che sono stati annoverati fra i santi della Chiesa, de’ quali furono molti 
martirizati per la fede di Christo, come dimostra il Capriolo. Dopo vi fu Gaula 
Vescovo di essa città di Brescia dell’ordine de’ Predicatori, il qual vide esser tira-
to in cielo fra due scale, S. Domenico, da Giesù Christo, et dalla gloriosa Reina 
de i cieli; Gerardo de’ Maggi anch’egli Vescovo di essa, Altobello Averoldo Ve-
scovo di Pola, huomo certamente di grande ingegno, che governò tre fiate la le-
gation di Bologna ne’ nostri giorni; et Calocero prete fu ucciso per il nome di 
Christo. Ne’ tempi de’ nostri padri fiorì Corradino Donato dell’ordine de’ Predi-
catori, huomo santo, che passò a miglior vita nel convento di S. Domenico di Bo-
logna nel 1429. La cui santissima vita si vede ne’ libri de gli huomini Illustri 
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dell’ordine de i Predicatori. Diede odore di santa vita a i mortali Sebastiano de i 
Maggi di detto ordine, il quale lasciando la mortale spoglia, ritrovò miglior di-
porto in vita eterna nel 1497. Gloriasi Genova d’havere il corpo di tant’huomo. 
Assai altri prelati, et santi huomini sono usciti di questa città, che sarei molto 
lungo in descrivergli, de’ quali ne fa memoria il Capriolo nell’historie. Etiandio 
ha dato al mondo questa patria valorosi capitani di militia, tra i quali fu Gerardo 
da Gambara capitano de’ soldati Bresciani, et Milanesi contra Federico Barba-
rossa, quando fu rotto presso Barillano nel 1170. come scrive Biondo nel 15. lib. 
dell’histo. Seguitò l’orme di tanto Capitano Giovan Francesco pur di detta illu-
stre famiglia, padre di Uberto Cardinale, et di Brunoro, trattando l’armi con 
gran lode. Governò questa città con gran prudenza, difendendola da gli nemici 
arditamente Matteo de i Maggi, correndo l’anno di nostra salute 1313. Così scri-
ve il Corio nella seconda parte dell’hist. Et ne’ giorni de i nostri padri è stato va-
loroso capitano di cavalieri, Cesare Martinengo, di cui ne fa honorevol memoria 
Biondo nel 5. libro della 3. Decca dell’histo. Et ne’ giorni nostri hanno dimostra-
to la loro scienza, et peritia nel trattare l’arme Luigi Avogadro, Antonio, M. An-
tonio, Battista col Contino di Urago da Martinengo, conducendo i cavalieri de i 
Venetiani, con Tadeo, et M. Antonio della Mottella. Ora fa nominare questa pa-
tria Brunoro, sopranominato, già figliuolo di Giovan Francesco da Gambara 
trattando honorevolmente l’armi. A cui non manca l’ardire, né la prudentia, né 
anche le forze, ne’ tempi de i bisogni, sì come ne’ tempi passati ha dimostrato. 
Hanno dato nome a Brescia altri nobili spiriti con sue virtù, che sarei molto lun-
go in rammentarli, pur io nominerò Ottaviano Prandicio, Bartolomeo Testorino, 
et Vincenzo detto il Bresciano, singolarissimi pittori, et Rafael converso 
dell’ordine di Monte Oliveto, il qual è stato ne’ nostri giorni eccellente commet-
titore di legni, sì come si può conoscere nel bello, et vago Choro, che ha fatto 
nella Chiesa di San Michele in Bosco di Bologna, opera certamente di 
grand’ammiratione degna. Più non rammenterò altri singolari huomini, che ha 
prodotto questa città, ma chi gli vuol vedere legga l’historie del Capriolo, come 
ho detto. Ritornando alla descrittion nostra. Passa per questa città un picciolo 
fiume, nominato Garza. Il quale uscendo fuori, è condotto in qua, et in là per ir-
rigare i campi. Fuori della città salendo a i monti, ritrovasi Reggiate, et Bottesi-
no, Virle, et più in su Novolara, et [395v] più oltra sono gli altissimi monti. Alla 
sinistra mano di Brescia vi è il fiume Mela, che scende fra i monti un miglio da 
Brescia lontano. Di cui dice il Capriolo nel 1. libro, che si dee dire in latino Melo, 
et non Mela, perché così dimostra Catullo quando dice; Brixia chinaea supposita 
in specula, flavus quam molli percurrit flumine Melo. Soggiunge poi havere er-
rato Parthenio dichiarando questo verso, dicendo Mela, imperò che si deve dir 
Mela dall’acqua flava, che sempre porta questo fiume, et non la Mela, la qual 
corre pel territorio di Brescia altrove, et non vicino alla città come questo Melo. 
Scende questo fiume da i monti, correndo fra essi, et è accresciuto da molte fon-
tane, et scaturigini d’acque, che escono da i monti, et dalle radici d’essi, et del 
territorio Bresciano, che da ogni lato di quello scaturiscono, et anche perché 
v’entrano quattro torrenti. Et avvenga che sia accresciuto da tante acque, non-
dimeno quando sbocca nell’Oglio, vi entra con poca forza d’acqua per essere 
stratte da ogni lato l’acque da quello, et condotte per ruscelletti, et seriole 
(com’eglino dicono) per irrigare gli sterili, sassosi, et secchi campi del paese, per 
farli produrre frumento, miglio segala, con altre biade, et fieno. Vero è, che es-
sendo tanto abbondantemente irrigati da dette acque, copiosamente producono 
le cose necessarie. Salendo più alto alla destra di detto fiume, vedesi Mompiano, 
Conciso, et Serezzo castelli. Alla sinistra, ove comincia crescere, Chorio, et disot-
to, Villa, et Uncino, et ov’entra il Torrente Bronco, Brozzo castello. Al principio 
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del Bronco, Lodrio, et alla fontana del torrente Morma, Pessazzo, et presso il 
corso di Melo, Borato, et Coio. Veggonsi poi fra quegli alti monti, alcune Valli, et 
fra l’altre, Valle Tropia, assai bene habitata. Scendendo giù al fiume Oglio, et 
havendo passato la foce della Mela a man sinistra d’essa alquanto salendo vi è 
Regnà, et passato un rivo d’acqua, Balci, S. Bassan, S. Gervaso, Verola Vecchia, 
Scarlarolo, Cadignano, Manerbe, Favenzano, Cignano, Quinzenello, Corteselle, 
Boldenizzo, Ponte del castello, Logrado, Torbolo, Travaia, Cocaglio, Carabo, 
Razzadello, Spedaletto, Manduola, Monastero, Roato terra populatissima quan-
to che sia nel nel Bresciano, Castegnaro, Caladugo, Passeran, Gusago, et più in 
alto Laià. Altresì scendendo al fiume Oglio, et salendo a man destra d’esso, de-
scriverò i castelli, contrade, et ville, che si ritrovaranno da questo lato, havendo 
fatto memoria dell’altre dal fiume Mela in qua. Primieramente adunque si vede 
Senega, Fianello, et Ponte Vico, civil castello, Montesello, Quinzano, illustrato 
da Giovan Francesco Stoa eccellente poeta, et molto letterato, come chiaramen-
te si può vedere dall’opere da lui fatte, cioè dalla Epografia della quantità delle 
sillabe, partita in sei libri. Dà anche grand’ornamento a questa patria Domenico 
Fenice suo fratello, parimente huomo ben letterato. Poi vedesi Codalunga, la 
Pieve, Verola Vecchia; vicino alla destra dell’Oglio, Villa chiara, molto nominata 
per Bartolomeo di Martinengo nobile Bresciano suo signore, huomo virtuoso, et 
de i virtuosi padrone. Nel quale oltre alla scienza militare, che in esso si ritrova, 
apertamente dimostra di quanta dottrina sia ornato. Vedesi poi Motella, Villa, 
Grana, Gabiano, Ogica, Barche, et presso l’Oglio gli Orzi Nuovi ricco, et civil ca-
stello, molto fortificato da i Signori Venetiani. Fu primieramente nominato S. 
Giorgio. Vi fu posta la prima pietra della [396] Rocca di detto castello S. Giorgio, 
da Giovanni Fiumicello Bresciano, Vescovo di Brescia nel 1134. secondo Elia 
Capr. nel 6. libro dell’histo. Per qual cagione fosse poi Orzi nuovi nominato, non 
lo ritrovo. Ben è vero, che talmente Orzi Nuovi fu dimandato a differenza de gli 
Orzi Vecchi, che sono quivi vicino. Poi vedesi Fodiano, Campizzo, Padernello, 
Farfengo, Barbarica, Cavriolo, Gierola, Favanzano, Rudian, Urago, Ludriam, 
Castrozago, Chiari, appresso Oglio nobil castello, a Claritatem aquarum Cla-
rium, molto popoloso, et ameno. Ha una degna, et gran chiesa Collegiata, che 
basterebbe ad una catedrale con un gran clero, et col suo preposito. Evvi Ponte 
Oglio castello, talmente nominato per esser posto presso il ponte quivi fabricato 
sopra l’Oglio. Più in alto alla riva del detto fiume si vede Palazzuolo civile castel-
lo, et pieno di popolo, ove è un ponte di pietra, che congiunge amendue le rive di 
Oglio insieme. Quivi nel fiume si veggono molte decipule, o siano arteficiose ca-
sette di vimini, ove secondo la stagione, scendendo con l’acqua la moltitudine 
dell’Anguille insieme vilupate, et cadendo in dette arteficiose decipule vi riman-
gono pigliate, ove gran numero se ne piglia, et sono poi col sale confettate. Sa-
lendo pur lungo la riva di Oglio ne gli altri luoghi, ritrovasi Capreolo, et Sarnego. 
Et più oltra si giunge alla bocca del Lago d’Iseo, da cui esce l’Oglio. Et quivi ap-
pare Iseo castello, con la sua Chiesa collegiata. Et più oltre Sili. Questo Lago da 
Plinio è detto Lacus Sebinus, ma talmente hora è addimandato da Iseo castello 
sopradetto, ch’è sopra la riva d’esso edificato. Salendo lungo la riva del Lago a 
man destra, nel fine del fiume Oglio, ch’entra nel Lago vedesi Pisogno castello, 
et più in alto la bocca del torrente Grigna, per la quale entra nell’Oglio, ov’è 
Bueno, et più in su, Cividale, et Breno. Quanto all’origine dell’Oglio certamente 
vi è gran difficoltà di ritrovarla, avvenga che si veggono uscire due piccioli ru-
scelli dal Lago di Frigidolfo, posto nell’Alpi, de i quali, quel ch’è a man destra ri-
tiene il nome di Frigidalfo, et poi sbocca nell’Oglio, et l’altro da man sinistra en-
tra in un altro fiume, di cui dicono gli habitatori del paese, pare haver principio 
l’Oglio. Etiandio si vede un altro fiume uscire appresso di Poggio castello, che fa 
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due rami, un de i quali correndo alla sinistra per Dialengo, et S. Bartolomeo, ha 
Armilo, et la Chiusa, et talmente trascorre per la Valle del Sole; l’altro ramo cor-
rendo alla destra entra nell’Oglio, che scende poi per Valle Camonica. Et così si 
vede essere gran difficoltà di ritrovare il certo principio di detto fiume Oglio, pa-
rendo haver origine da tanti fiumi, et da tanti luoghi. Entra poi nel Lago d’Isè 
(come è detto) ov’è Pisogno castello, et scende da quello, come dimostrerò. Et 
perché ho detto che ’l detto fiume passa per Valle Camonica, parlerò di detta 
Valle. Sono i popoli di quella da Plinio nominati Camuni, et da Strab. nel quarto 
lib. Camuli, che sono fra i Lepontij, Vindelitij, Norici, et Retij. Quanto al fiume 
Oglio dico, assai buoni pesci di quello cavarsene, et uscendo dal sopradetto lago 
da Isè, et trascorrendo per la pianura, assai canali, et ruscelli d’acqua si istranno 
per adacquare il paese Bresciano, et Cremonese. Là onde per quest’acqua di sec-
co, et etiandio sassoso, si conduce morbido, et producevole delle cose necessarie 
per il vivere de gli huomini, et animali. Vedesi l’acqua di detto fiume sempre 
chiara, né mai per niun [396v] tempo torbida, et partisce da questo lato il Bre-
sciano dal Cremonese, et Bergamasco. Havendo descritto il paese Bresciano, po-
sto dentro dall’Oglio, scenderemo hora al Po, et alla foce del detto Oglio, ove si 
carica nel Po, et onde lasciai la mia descrittione, seguitando la narratione de i 
luoghi posti fra il Mencio, et il Chiese, et più oltra insino al principio dell’Oglio 
(come si vede) descrivendo i luoghi contenuti dentro da esso. Scendendo adun-
que alla bocca dell’Oglio, comincierò ad annoverare quelle cose, che si ritrova-
ranno fra il Po, et la sinistra dell’Oglio insino al Navilio, ch’esce di detto fiume 
sopra Calze, et etiandio passerò il prefato Navilio, et nominerò tutti quei luoghi, 
che si ritrovano fra detto Navilio, Oglio, et il Po, et parte d’Adda, insino alla foce 
del Serio, seguitando la riva di detto Serio a man destra, insino all’argine di esso. 
Vero è, che seguiterò l’ordine cominciato, descrivendo i luoghi secondo le rive de 
i fiumi co’ Mediterranei, ma primieramente alle rive. Et per tanto non si mara-
viglierà il dotto Lettore, se alcuna volta non ritroverà la descrittion de i luoghi 
vicini l’uno all’altro, conciosia cosa, che volendo servare detto ordine, gli descri-
verei poi dall’altro lato del fiume, per essere a quelli più vicini. Ritornando a-
dunque al Po, passato la bocca dell’Oglio, vedesi Dosiolo castello. Et seguitando 
alla sinistra riva dell’Oglio, evvi Bozzolo nobile castello, ma molto più nobilitato 
da Federico Gonzaga, cognominato da Bozzolo, che fu huomo molto prode in 
trattar l’armi, et valoroso capitano di soldati, il qual passò di questa vita gli anni 
passati, lasciando di sé gran desiderio a i mortali. Seguita poi Isola del Deareso, 
et Piadena sopra la foce del fiume Chiese, che sbocca dall’altra parte dell’Oglio. 
Così scrive Platina dell’origine di questo castello nella vita di Conone Papa. Es-
sendo mancato Teodoro Essarco di Ravenna li successe Giovan Plotino. Et da 
costui pigliò il nome il castel di Piadena (in latino Platina nominato) del territo-
rio di Cremona. Et dice ciò non parer difficile cosa questa da credere, perché in 
quei tempi guerreggiando di continuo gli Essarchi co i Longobardi, è cosa credi-
bile, c’havessero detti Essarchi qualche luogo forte in questi paesi (che sono fra 
Ravenna, et Pavia) ove potessero riporre le vettovaglie, et altre cose necessarie 
per la guerra. Là onde facilmente si può credere, che forse havendo detto Giovan 
Plotino fortificato questo luogo, poi fosse da lui Platina nominato. Ha fatto no-
minar questo castello Battista, detto Platina, soprascritto, il qual fu huomo dot-
to, et eloquente, come dimostrano l’opere da lui spiegate, et massimamente le 
vite de i Pontefici Ro. Passò all’altro secolo ne’ tempi nostri di anni 60. di sua e-
tà. Seguitando pur la sinistra riva dell’Oglio, incontrasi in Ostian, et poi nella 
Labina. Secondo alcuni, quivi era Biberiacum castello, ove fu superato Ottone 
Imperadore da i Vitelliani, come narra Svetonio nella vita di detto Ottone, et di 
Vitellio, et Corn. Tac. nel 17. li. delle historie. Et scrive, che fosse questo castello 
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nella via da Cremona a Verona. Più oltra vi è Sabioneda, da cui hebbe origine la 
nobil famiglia de i Conti da Persico Cremonese, secondo Biondo. Quivi nacque 
Vitaliano, nipote di Vitalian da Cividale di Frioli capitano di Filippo Duca di Mi-
lano. Era gli anni passati detto Vitaliano capitano de’ cavalieri della guardia di 
Bologna, huomo molto prode nell’armi. Più ad alto si vede Sozzanello, Robecco, 
[397] Scandolera, Bordolla, castel Visconte, Cadibalbi, Romenengo, Zanello, 
Trigolo, Casalotto, et il grosso castel di Soncino, talmente pien di popolo, che 
sono molte città nell’Italia, che non sono tanto ben piene di habitatori. Fu ruina-
to questo castello da Federico Barbarossa, che passava con l’essercito contra 
Cremona nel 1124. Et nel 1192 essendo ristorato, fu un’altra volta da’ Milanesi 
abbruciato; così scrive il Corio nella prima parte dell’hist. Vero è, che poi fu anco 
ristorato. Quivi morì Azzolino da Romano scelerato tiranno essendo stato ferito, 
et pigliato a Cassano. È stato lungamente sotto il governo di Milano, et de i Re di 
Franza, havendo Milano, et etiandio de’ Venetiani. Vero è, che al fine essendo 
sotto Milano Carlo V. Imperadore, havendo ottenuto Milano dopo la morte di 
Francesco Sforza II. Duca di Milano, creò Marchese di questo castello Massi-
miano Stampa nobil Milanese per la fedeltà che gli havea sempre usato in con-
servargli il castel di porta Zobia di Milano, nel 1535. Et così hora è governato da 
tanto prudente, et magnifico signore. Hanno dato fama, et nome a questo castel-
lo Paolo Barbo dell’ordine de’ Predicatori con la sua eccellente dottrina, sì come 
veder si può dall’opere da lui lasciate, et massimamente dalle Questioni scritte 
sopra la Metafisica d’Arist. et nelle Breviature dell’opere del Capr. sopra S. To-
maso. Diede anche nome a questo castello Bernardino Corvo molto letterato, 
con Guidone Zappa prestante oratore, et elegante poeta. Fiorirono tutti questi 
nobili ingegni ne’ tempi nostri con Ambrogino converso dell’ordine de’ Predica-
tori, non men buono, et santo, che eccellente maestro di finestre di vetro. Ben-
ché fosse converso nondimeno compose la vita del B. Giacomo di Alamania an-
che lui converso, di cui egli fu discepolo. Più oltra vedesi Galignan, Villa Nuova, 
Pumenengo, et più alto Calze. Sopra di cui ha principio il Naviglio di Oglio. Il 
qual corre insino al Po, ove si scarica. Ritornando al Po di qua dalla bocca 
dell’Oglio (per la qual entra in esso) et seguitando la riva di detto Po, passato 
Dosiolo, si giunge a Viadana, da i letterati detta Vitalliana, castel molto civile, et 
di popolo abbondante, et assai ricco. Secondo Biondo, et Platina fu talmente 
nominato questo luogo da Vitellio Imperadore, che quivi si era fermato con 
l’essercito, aspettando co i congiurati d’udire la uccisione d’Ottone. Il che inten-
dendo, volse, che fosse fortificato questo luogo, et habitato, et da sé nominato. 
Caminando pur lungo la sinistra riva del Po, ritrovasi Casal Maggior buon ca-
stello, il qual patì gran danno ne i tempi di Filippo Visconte Duca di Milano, es-
sendo pigliato per forza da Francesco Carmagnuola, capitano de’ Venetiani, co-
me racconta Biondo, il Simonetta, il Corio, col Capriolo nel 9. libro delle histo-
rie. Patisce, et etiandio ha patito gran ruina per il corso del Po, di cui gran parte 
sommersa se ne vede. Più oltre seguitando detta riva; vedesi Torrigella. La-
sciando la riva del Po, et salendo a i Mediterranei appar castel de i Ponzoni, et 
Cortese. Scendendo anche alla riva del Po, et seguitando di man in mano quella, 
ritrovasi la foce del Navilio, di cui dissi uscire dell’Oglio, il quale passato si giun-
ge a CREMONA nobile Colonia de i Romani, dedutta insieme con Piacenza, co-
me dimostra Livio nel 20. libro, et etiandio ho dimostrato parlando di Piacenza. 
Cremona, è ella anche addimandata da Strabone nel quinto libro, da Cornelio 
Tacito nel 17. et 19. libro delle historie, et [397v] da Plinio posta nella decima 
Regione, nel 18. capo del 3. lib. et fra i Cenomani da Tolomeo riposta. Non ritro-
vo cosa certa del principio di essa città. Ben è vero, che ho letto una cronica mol-
to antica, qual dice, che fu fatta da Ercole compagno di Giasone nominandola 
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Troia, il qual passando per Italia con molti compagni Greci per andare in Ispa-
gna, et dimostrando maravigliose opere di sua fortezza (et massimamente in 
questi luoghi) superò un forte, et terribile Gigante presso al Po, che portava seco 
una palla di metallo, di peso di 300. libre, la qual talmente maneggiava, che leg-
germente la gettava ovunque li piaceva. Havendo adunque Ercole superato co-
stui, volle che si edificasse quivi una città in memoria di tanta vittoria nominan-
dola Climena dal nome della madre (la qual città fu poi detta Cremona.) Poscia 
(edificata essa città) vi condusse in quella ad habitare alquanti de i vicini popoli, 
che habitavano in qua, et in là fra il Po, et Adda fiumi. Et per questa cagione a 
perpetua memoria, fu fatta una statua, che rappresenta il Gigante con la palla in 
mano, la quale ogni anno è vestita da i Cremonesi. Così ho ritrovato scritto in 
detta cronica. Lascierò il giuditio di questa cosa al prudente lettore. Ne fa me-
moria di questa città spesse volte Livio, et massimamente nel 27. lib. riponendo-
la fra quelle diciotto Colonie, che dierono aiuto a i Romani, ne’ tempi che molto 
astringeva Annibale Italia. Patì ella gran ruina ne’ tempi del Triumvirato, essen-
do data in preda a i soldati. Di cui ne fa memoria Vergilio così: Mantua ve mise-
rae nimium vicina Cremonae. Conciò fosse cosa che tanta fu la ruina di essa che 
ne sentì Mantoa. Sostenne gran mali etiandio ne’ tempi di Vitellio, et di Vespa-
siano Imperadori, da Antonio Capitano de i soldati di detto Vespasiano contra 
Vitellio, essendo pigliata dal prefato Antonio, come scrive Cornelio Tacito nel 19. 
libro così. Per quattriduum Cremona suffecit, tum omnia sacra prophanaque in 
igne considerent, solum Memphitis Templum stetit ante moenia, loco, seu nu-
mine defensum. Hic exitus Cremonam habuit, anno 286. a primordio sui condi-
ta. T. Sempronio, et Cornelio Consulibus, ingruente in Italiam Annibale, propu-
gnaculum adversus Gallos trans Padum agentes, et si qua alia vis per Alpes ir-
ruerit. Igitur numero colonum, opportunitate fluminum, ubere agri annexu, 
connubijsque gentium adolevit floruitque bellis externis intacta, civilibus infelix. 
Così in volgare dice. Per quattro giorni in tal guisa fu ogni cosa dal fuoco abbru-
ciata nella città di Cremona, che non vi rimase cosa alcuna, né palagi, né case, 
né tempij, eccetto che ’l tempio di Menfito che era fuori delle mura. Il qual non 
patì questa calamità, o fosse per il sito del luogo, overo per virtù di detto Dio. 
Questo fu l’infelice fine c’hebbe Cremona dopo 286. Anni da che era stata prin-
cipiata ne’ tempi di T. Sempronio, et di Cornelio Consoli, quando era per entrare 
Annibale nell’Italia. La qual città era una fortezza contra i Galli Transpadani, et 
parimente contra ogni forza, che fosse discesa dall’Alpi. Adunque questa città, la 
quale era tanto accresciuta di numero di popolo, et tanto fioriva di ricchezze, co-
sì per l’agevolezza de i fiumi, come per la fertilità del paese, et etiandio per 
l’affinità che tenea co i vicini popoli, et era stata salva ne’ tempi delle guerre de 
gli stranieri, fu poi infelice, ne i tempi delle guerre Civili. Narra Tacito molto 
minutamente la [398] calamità, et ruina che patì allora questa città. Vero è, che 
si dee avvertire quando dice, che la fu principiata ne’ tempi che era per entrare 
Annibale nell’Italia doversi intendere, che la fu dedutta Colonia, come dimostra 
Livio. Conciosia cosa (come più volte è stato detto) che spesse volte gli scrittori 
dicono essere edificata una città quando ella è ristorata, o condotti nuovi habita-
tori in essa, o aggrandita. Patì etiandio gran male essa da i Gotti, secondo il Sa-
bellico nel 3. lib. della settima Enneade, et poi da Gisolfo Re de i Longobardi, et 
da gli Schiavoni da lui condotti. Onde fu poi totalmente ruinata nel 630. del me-
se di Settembre, secondo Paolo Diacono nel 4. lib. et Biondo nel 9 lib. 
dell’historie, et il Corio nella prima parte delle sue historie. Et parimente dopo 
600. anni, da che fu ruinata (com’è detto) gli furono spianate le mura, et sac-
cheggiata, et totalmente lasciata priva d’habitatori da Federico Barbarossa. Così 
scrive Biondo. Fu poi ristorata, et molto accresciuta nel 1284. et fabricata quella 
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superbissima Torre, la quale si può annoverare fra le prime Torri di tutta Euro-
pa. Et poscia anche fu mal trattata, et a terra gettati i muri da Enrico Quarto 
Imper. nel 1311. con grand’uccisione del popolo, come dice Corio, et gli Annali di 
Bologna. Volendo edificare questa cosa, pare a me che si dee dire che fosse Enri-
co settimo che imperava in detti tempi. Imperoché Enrico quarto imperava nel 
1058. da 100. anni avanti Federico Barbarossa. Ella è poi talmente stata rifatta, 
che si veggono belli, et vaghi edifici, così dedicati a Dio, come per uso de i mor-
tali; tra i quali vi è la Chiesa Cathedrale, et la Chiesa di San Domenico, ove è un 
sontuoso Monasterio. Evvi etiandio la fortissima Rocca da riporre tra le prime 
fortezze d’Italia. Sonvi molti bei palagi de i cittadini. Sempre servò costantissi-
ma fede questa città a i Romani insino che fu in grandezza la maestà del Roma-
no Imperio. Là onde fu soggetta insino che gli Essarchi si mantennerono in pos-
sanza contra i Longobardi. Mancando l’autorità di essi, et parimente le forze lo-
ro fu soggetta a’ detti Longobardi insino a Carlo Magno. Et parimente ubbidì a 
lui, et a i Re d’Italia, fatti da quello, et da Lodovico. Poi al fine levandosi in liber-
tà le città d’Italia, anch’ella gridò libertà, nondimeno riconoscendo l’Imperio per 
loro superiore. Fecero il Carozzo ponendovi sopra l’imagine di Bertacciolo, come 
scrive Giorgio Merula nel 4. lib. dell’historie de i Visconti. Et così pacificamente 
si governarono insino che si divise Italia nelle fattioni Ghibellina, et Guelfa. Le 
quai malvagie fattioni in piedi drizzate, etiandio Cremona si divise in due parti, 
et sovente fra sé combattendo, ridussero la loro città a gran ruina. Et per questa 
perderono la libertà, perché essendo una parte superiore, scacciava l’altra, et poi 
pigliava il primato della città alcuno di essi che ruinava, et abbruciava ogni cosa 
della parte scacciata. Parimente facea la parte scacciata, entrando dentro, ha-
vendone scacciato l’altra parte. Là onde insieme con la libertà perdeano ogni co-
sa, sovente seguitandone anche grandi uccisioni, secondo che ho ritrovato nel 5. 
lib. dell’historie del Merula, et del Corio. Fu il primo che pigliò il primato di 
Cremona Uberto Pallavicino. Il quale di podestà se ne insignorì; et poi Bosio da 
Doveria nel 1250. così scrive Merula nel 6. li. et Corio nella seconda parte 
dell’historie. Scacciati poi i Davoriesi co i Ghibellini da i Guelfi, pigliò la [398v] 
tirannia d’essa Gulielmo de’ Cavalcabò. Il qual si mantenne in essa alquanto 
tempo. Talmente tenendo il primato di questa città Gulielmo, entrarono in Son-
cino i Ghibellini, et uccisero gran numero di Guelfi, scacciando gli altri. Il che 
intendendo Gulielmo adirato, quivi passò con gran numero d’armati per far 
vendetta dell’oltraggio fatto a gli amici. Onde entrato nel castello, et combatten-
do in piazza animosamente co i Ghibellini, al fine, doppo lunga battaglia, egli fu 
ucciso con 400 de i suoi, et così furono scacciati tutti i Guelfi. In questo tumulto 
fuggendo Venturino Pondullo, fu pigliato dal Vicario dell’Imperadore con tre fi-
gliuoli, et gli fu tagliato il capo doppo molti tormenti, che gli furono dati nel 
1313. Ucciso Gulielmo (com’è detto) successe a lui nella tirannia Giacomo Caval-
cabò, nominandosi signore, et difensore della città, nel 1316. secondo Corio nella 
seconda parte dell’historie. Il quale fu ucciso nel 1321. essendo nell’essercito di 
Galeazzo Visconte primo, così dice Corio nella terza parte. Costui ucciso incon-
tinente detto Galeazzo cavalcò a Cremona con tutto l’essercito, et tanto l’assediò, 
che costrinse i Cremonesi a rendersi a lui nel 22. Et così poi fu soggetta essa cit-
tà a i Visconti signori di Milano insino al 34. Nel qual tempo essendosi insigno-
rito di quella Ponzone de i Ponzoni, fu confermato Vicario di detta da Giovanni 
Re di Boemia. Vero è, che partito il Boemo, la fu assediata da Azzone Visconte, 
et tanto fece, che furono costretti i cittadini a ritornare sotto la signoria de i Vi-
sconti, come dice Bernardino Corio nella terza parte. Et così rimase sotto detti 
Visconti insino all’anno 1402. nel qual passò di questa vita Giovan Galeazzo 
primo Duca di Milano. Onde drizzando il capo Ugolino Cavalcabò (ricordandosi 
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del primato che haveano ottenuto i suoi antenati in essa città) con aiuto de i 
Ponzoni, s’insignorì di quella, ribellandosi da Giovan Maria secondo Duca di 
Milano. Et doppo poco tempo sprezzando i Ponzoni, et accioché maggiormente 
si potesse mantener nella tirannia, fece suo Capitano Gabrino Fondulo da Son-
cino, huomo astutissimo, et ardito, et nel trattar l’armi perito. Essendo costui di 
grand’animo, cominciò ad aspirare alla signoria della città. Onde dopo molti 
pensieri, essendogli occorsa la opportunità, ai 13. di Luglio, del 1406. ritornando 
da Lodi con detto Ugolino, et con molti de i Cavalcabò, giunto a Maccastorma, 
due miglia presso Cremona lo uccise con tutti i fratelli, parenti, et amici suoi. Il 
che fatto subitamente venne a Cremona, avanti fosse divolgata la cosa, et entrò 
nella Rocca, et così senza alcuna contradittione si fece tiranno della città, et go-
vernò quella alquanto tempo molto prudentemente. Dopo fatto Duca di Milano 
Filippo Maria, vi passò Francesco Carmagnola con potentissimo essercito ad as-
sediarlo. Il qual vedendo di non potersi mantenere contra di lui, s’accordò col 
Duca di restituirli Cremona, dandogli Castiglione, con alquanti danari, che fu 
nel 1422. et furono 100. anni da che la fu soggiugata da Galeazzo primo Viscon-
te; così dice Bernardino Corio. Dipoi essendo a tradimento pigliato Gabrino da 
Oldrado Lampugnano a Nico castello del Cremonese, et condotto a Milano, et 
prigionato, dopo molti tormenti, nel mezo della piazza per le sue malvagie opere 
gli fu troncato il capo di commissione del Duca. Questo fu il fine di Gabrino, 
quale havea ucciso il suo padrone. Dipoi Filippo Maria diede in dote a Francesco 
[399] Sforza per Bianca Maria sua figliuola questa città, nel 1441. che la tenne co 
i suoi figliuoli, insino alla venuta di Lodovico duodecimo Re di Franza, contra 
Lodovico Sforza, che fu nel 1499. Nel quale (per li patti fatti fra detto Re, et i Si-
gnori Venetiani) passò sotto la signoria di essi, contra Ghiara d’Adda. Et vi stette 
sotto quegli insino all’anno 1509. quando fu rotto il loro essercito a Rivolta Sec-
ca dall’antidetto Re Lodovico. Allhora ritornò sotto la signoria di Milano, di cui 
era Duca il prefato Re. Et rimase sotto esso, insino nel dodici. Nel quale furono 
scacciati i Francesi d’Italia da gli Elvetij, con aiuto de i Venetiani, per opera di 
Papa Giulio secondo. Onde divenne sotto il governo di Massimiano già figliuolo 
di Lodovico Sforza, et così vi stette insino nel quattordici, che essendo superato 
l’essercito de gli Elvetij presso Melignano, da Francesco primo Re di Franza, 
aiutandolo Bartolomeo Alviano capitano de i Venetiani, et essendo detto Re en-
trato vittorioso in Milano, anche Cremona ne venne sotto Milano. Doppo fatta la 
confederatione fra Leone Decimo Papa, et Carlo V. Imperadore contra il Re 
Francesco sopradetto, essendo creato capitano della Lega Prospero Colonna 
Romano, si diede essa città a i confederati, i quali la consegnarono a Francesco 
Sforza già figliuolo di Lodovico Duca, che fu creato etiandio lui Duca a Milano 
da Carlo Quinto. Et talmente rimase sotto lui insino nel 1525. che la fu pigliata 
da i soldati di Carlo Imperadore, et l’anno seguente da Francesco Maria dalla 
Rovere Duca di Urbino Capitano de i Venetiani, et consegnata al detto France-
sco Sforza. Sotto cui fu insino all’anno mille cinquecento trentasei, nel qual an-
no egli abbandonò questa vita, et rimase ella insieme con tutto il Ducato di Mi-
lano a Carlo V. Imperadore sopranominato. Et così ella è perseverata, et perse-
vera sotto l’ombra di quello. Ella è edificata presso la riva del Po, et abbonda 
delle cose necessarie per il bisogno dell’huomo, havendo il suo territorio molto 
fertile, et producevole di frumento, miglio, et altre biade, et di vino. Egli è il pae-
se di questa città tutto piano, et ornato di begli ordini d’alberi accompagnati dal-
le viti. Ella è talmente vicina al Po, che per la grand’abbondanza dell’acqua, 
quest’anni passati patì gran danno. Sono usciti di questa città molti belli inge-
gni, i quali gli hanno dato splendore, con le sue degne opere a i mortali. De i 
quali è stato Francesco Sfondrato fatto Cardinale da Paolo terzo Papa nel 1544. 
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per essere huomo letterato, prudente, et a trattare tutti i negotij, molto disposto. 
Onde essendo del Senato di Milano fu mandato da Carlo Quinto Imperadore per 
governatore di Siena, et poi al Papa, et fu dal detto creato Vescovo di Amalfi, et 
al fine fatto Cardinale. Furono etiandio di questa patria M. Furio Bibaculo, et 
Quintilio, eleganti poeti, ma quest’ultimo fu molto domestico di Vergilio, et di 
Horatio. Fu anche Eusebio cittadino Cremonese, discepolo di San Girolamo, che 
lasciò alcune belle opere ecclesiastice. Et Apollinare (detto il Cremonese) et Gio-
vanni, et Martino Bosiani, et Gerardo Sabioneda degno filosofo, et eccellente 
medico, ornato di lettere Grece, Arabice, et Latine, come chiaramente si vede 
dall’opere da lui tradotte di Avicenna, di Rasi, et dell’Almansore, et altresì da lui 
fatte, Giovanni Balistaro di Biondo precettore, fu molto perito nelle lettere Lati-
ne. Nicolò già [399v] Vescovo di Piacenza, et Vicenzo suo fratello Amidani furo-
no huomini molto eloquenti. Diede gran nome a questa patria etiandio Gulielmo 
generale priore de gli Heremitani, et Vescovo di Novara con la sua gran dottrina, 
et religiosa vita, che fiorì nel mile trecento cinquanta due; et Francesco de’ Re-
gatij dell’ordine de i Minori Vescovo di Bergamo, huomo molto dotto, che passò 
all’altra vita nel mille quattrocento dicisette in Bergamo; et Moneta dell’ordine 
de i Predicatori, huomo dotto, saggio, et buono, di cui lungamente ne parlo nel 
quinto libro de gli huomini illustri di detto ordine. Et perché sarà cosa dilettevo-
le, et utile da intendere la vita di tanto huomo in due parole l’espedirò. Essendo 
egli tanto di lettere ornato (dico di peritia di leggi) fu condotto a Bologna dal Se-
nato a leggere a gli studenti con buon salario. Ora occorse, che ’l giorno di San 
Stefano, entrando nella Chiesa di San Domenico accompagnato da molti studen-
ti, et predicando il beato Giordano, huomo santo, et eloquente, et ad alta voce 
gridando quelle parole di S. Stefano. Ecce video coelos apertos, et dicendo: Ecco 
veggo i cieli aperti, che state a fare mortali, che voi non vi sforzate d’entrarvi? 
furono di tanta efficacia dette parole, ch’entrarono nella fantasia di Moneta, et 
ritornando a casa, et fra sé dicendo son aperti i cieli, io voglio fare ogni forza per 
entrarvi, et fatta ferma deliberatione, pigliò l’habito de frati Predicatori. Ove si 
diede alla vita religiosa, et allo studio delle Sacre scritture, perseguitando gli He-
retici, et massimamente i Valdesi, i quali in quel tempo infettavano la fede di 
Giesu Christo, et contra quegli etiandio scrivendo, come si può al presente veder 
nella libraria di San Domenico da Bologna, fece parimente la somma de i Casi di 
Conscienza, detta la Somma di Moneta. Ornò etiandio questa città Orlando pur 
di detto ordine con la sua dottrina, et santa vita, et Ricardo Malombra, con Giro-
lamo Ponzono huomini peritissimi nelle leggi. Sono passati a miglior vita questi 
anni passati Sigismondo, et Andrea Borgo, huomini degni di ogni lode. Furono 
amendue ben dotati dalla Natura, imperò che erano di prestante aspetto, huma-
ni, eloquenti, et letterati. Là onde per le loro eccellenti qualità furono in pretio 
presso molti Prencipi. Assai potrei scrivere di tanti huomini, ma io lascio di più 
oltre parlar d’essi per brevità. Partorì questa città Pietro Somentio, et Daniel 
Caietano molto perito di lettere Grece, et Latine, come si vede dalle opere da lui 
lasciate. Altri nobili ingegni sono usciti di questa patria, che sarei molto lungo in 
rammentarli. Ritornando alla principiata descrittione, hora entrerò a nominare i 
luoghi, che sono fra il Navilio, soprascritto, et Oglio, et il fiume Serio. Prima sa-
lirò lungo la sinistra riva del detto Navilio, et poi dimostrerò i luoghi circa la de-
stra riva del Serio. Adunque sopra Cremona alla sinistra riva del Navilio, et poi 
di Oglio, si vede primieramente Braganegra, Grugno Torto, Padimo, Farferigo, 
Casal Botran, Casal Moran. Poscia alquanto dalla riva del Navilio discosto, Fie-
se, Corte de i Cavalcabò, Salverola, Sorresina, Trivoli, Rivolta, Fontanella, Issa, 
Antignan, Barbar. Più oltra sopra la bocca del Navilio, ond’esce dell’Oglio, vi è 
Torre delle Pasere, et Palosco. Poi ritrovasi la foce del fiume Chier, ch’entra 
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nell’Oglio, sopra il quale appar Telgato, et ne’ monti Calepio, Luere, Ciolo, Gur-
lago, Calcinà, [400] Laminella, Crumello, et al principio del Chier, Spino. Vedesi 
poi Valle di Calepio. Ritornando in giù al Po, sopra Cremona, si vede il luogo, 
ove sbocca il fiume Adda nel Po, et seguitando la riva di quello a man destra, vi è 
la Grotta, et più oltra la bocca del fiume Leccio Orco, che entra nell’Adda, Pici-
ghitone civile, et ricco castello, et molto pien di popolo, da i letterati detto Pice-
leonis, ove fece una forte Rocca Filippo Maria Visconte Duca di Milano, da an-
noverare fra le prime fortezze di Lombardia, secondo Corio. Fu edificato questo 
cast. et di mura intorniato, nel 1120. et poi dal detto Filippo Maria ristorato, et 
cinto di fortissime mura, come hora si vede. Nell’altra riva di Adda di riscontro a 
questo cast. vi è una picciola Rocca. A Picighitone fu condotto Francesco I. Re di 
Franza da Carlo della Noia Vice Re di Napoli da Carlo V. Imperadore, havendolo 
fatto prigione appresso Pavia, nel 1525. nel giorno di San Matthia Apostolo. Ove 
fu tenuto molto honoratamente, sì come si conveniva a tanto Re. Et quindi fu 
mandato a Genova, et poi in Ispagna al detto Carlo Imperadore. Salendo più a-
vanti, et passato Formigara incontrasi nella bocca del fiume Serio, che nasce ne i 
monti sopra Bergamo, et passa per Seriana, et scende sotto Bergamo, et ne i 
tempi del verno, corre sotto terra per alcuni cuniculi, et al fine avvicinato a 
Crema, si dimostra con grande abbondanza d’acqua, et così scendendo mette 
qui capo nell’Adda. Egli è ben vero, che nella state, liquefacendosi le nevi, per il 
gran caldo sopra i monti, per la grande abbondanza d’acque, non solamente cor-
re per gli antidetti sotterranei cuniculi, ma etiandio per il suo letto, che sempre 
sopra terra si vede. Salendo alla destra di questo fiume, vedesi Vizzaga, Rivoltel-
la, et Castiglione, che fu edificato da i Cremonesi contra i Cremaschi nel 1196. 
così dice Bernardino Corio nella prima parte dell’historie. Evvi poi Margera, Iz-
za, Ottonengo, Camisan, Torre Coffo, Romano, Monasterio, Martinengo nobil 
cast. et pien di popolo, Chisalba, Malpaga da Bartolomeo Coglione ristorata. Più 
su vi è Gavernago, et a i Monti Padreno, Bastia, Scanzo, la Costa, et Gandino. 
Più oltra ritrovasi la Fontana, da cui ha principio il Serio. Scendendo al fiume 
Adda, ov’entra il Serio in essa, primieramente descriverò i luoghi da man sini-
stra del detto fiume, et poi quelli, che sono alla destra d’Adda, insino al luogo, 
ove sbocca il fiume Brembo in essa, et quindi salirò lungo la destra riva del 
Brembo, insino al principio di esso. Ma si dee primieramente sapere, come tutto 
questo paese, che si ritrova fra questi fiumi, insino a i monti di Bergamo egli è 
addimandato Ghiera d’Adda, et dal Merula nel 6. et 8. lib. delle historie de i Vi-
sconti, Isola Fulcheria. Egli è largo, piano, ben coltivato, et habitato, per tal ma-
niera, che vi si veggono in esso molte ville, contrade, et castelli, come a parte a 
parte descriverò. Vero è, che avanti più proceda, dirò due parole d’Adda. È no-
minato questo fiume da Strab. nel 4. lib. Addua, et da Polibio nel 2. ma da Pli-
nio, et da Tacito nel 10. lib. Abdua. Esce egli del Lago di Como (benché questo 
v’entra, et passa sopra l’acqua del detto Lago, come poi dimostrerò) et scende 
per la pianura, et sbocca nel Po, com’è detto; entra in esso il Serio. Ora voglio 
parlar de i luoghi, che sono alla sinistra riva d’esso. Egli è adunque il primo luo-
go che si ritrova, salendo Monte Dodon, l’Abbadia di Cerete, [400v] Rivolta, et 
poi il nobil castel di CREMA, edificata nel luogho, ov’era Forum Diuguntorum 
da Tolomeo descritto, come anche dice il Capriolo nel primo libro dell’hist. Sono 
alcuni, quai dicono, che fosse fatto da i catolici cittadini, che rimasero della rui-
na della città di Parasio fatta dall’Arcivescovo di Milano, per esser divenuto he-
retico il popolo di essa, nell’anno di Christo 951. conciò fosse cosa ch’erano di-
venuti questi cittadini a tanta pazzia, che dicevano havere Iddio le membra, con-
tra la scrittura, che dice; Spiritus sanctus Deus est, incorporeus est. Nec enim 
membris distinguitur, nec corporis molle censetur. Fatto adunque questo castel-
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lo da i detti catolici cittadini, l’addimandarono Crema, in memoria che era stata 
cremata, overo abbruciata la lor città. Et fu divisa la diocesi della ruinata città 
fra l’Arcivescovo di Milano, il Vescovo di Piacenza, et quel di Cremona. Perven-
ne all’Arcivescovo Trivilio, Vailà, con l’Isola Fulcheria. Al Vescovo di Cremona 
Caravaggio, et il resto al Vescovo di Piacenza. Si vede etiandio hoggidì la Prepo-
situra di quel luogo, ove era detta città, che conferisce alquanti beneficij. Sono 
altri che scrivono, che fosse ruinata detta città ne’ tempi di Enrico quarto Impe-
radore. Non mancano altri di narrar ch’ella havesse principio da Parasio Troia-
no. Io non mi ricordo di haver ritrovato altrove memoria di questa città. Sia co-
me si voglia della edificatione di questo castello, la prima memoria ch’io ritrovo 
di esso, ella è ne’ tempi di Federico Barbarossa, il quale lungo tempo l’assediò, et 
lo soggiugò. Onde fu forza a gli habitatori quindi partirsi, perché vi alloggiò i 
soldati, i quali l’abbruciarono quasi tutto, et li gettarono a terra le mura, aiutan-
doli i Cremonesi, et Lodigiani loro nemici nel 1160. del mese di Febraro, come 
scrive Corio nella prima parte delle sue historie. Poi havendo l’antidetto Federi-
co ruinato Cremona, in danno, et vergogna de i Cremonesi, lo ristorò, secondo 
Biondo nel 14. lib. dell’histo. Et fu poi dato a i Cremonesi da Enrico Imperadore 
figliuolo di detto Federico nel 1191. così dice Bernardino Corio nella seconda 
parte dell’historie. Se ne insignorì poi Uberto Pallavicino, havendo ottenuto la 
signoria di Cremona, et di Piacenza, secondo Giorgio Merula nel 4. lib. 
dell’historie de i Visconti. Et nel 7. et 8. lib. dimostra, che havesse la signoria di 
esso Venturino Benzono. Fu etiandio abbruciato da Cassone Turriano scacciato 
da Milano nel 1204. così scrive il Merula, nel 6. lib. dell’historie, et il Corio. Et 
poi ristorato a poco a poco cominciò a pigliar forze, et conditione, essendo sog-
getto a Bosio da Doveria Tiranno di Cremona circa l’anno di Christo 1210. Al fi-
ne ne venne sotto i signori di Milano. Onde fu primieramente soggiogato da Ga-
leazzo figliuol di Matteo Visconte, che soggiugò Cremona, come dice Merula nel 
10. lib. dell’historie. Et perseverò sotto i Visconti insino nel 1405. Nel qual anno, 
essendo Duca di Milano Giovan Maria, s’insignorì d’esso Benzono. Ma fatto Du-
ca di Milano Filippo Maria, presto la ricoverò. Et perduta Brescia da Filippo so-
pradetto si ridusse sotto i Venetiani. Et rimase sotto essi per patti fatti fra quelli, 
et Francesco Sforza Duca di Milano, come dimostra Biondo nell’historie. Perse-
verò a divotione de’ detti Venetiani insino nel 1509. quando fu superato il loro 
essercito da Lodovico XII. Re di Franza. Nel qual anno si diede al detto Re, per 
opera di Sonzino Benzono primo huomo di [401] detto castello, et capitano de’ 
cavalieri de prefati Venetiani. Fu poi sotto di Massimiano Sforza fatto Duca di 
Milano, et al fine ritornò a i Venetiani. Et così hora pacificamente vive sotto det-
ti signori. Da i quali è stato molto nobilitato tanto di popolo, quanto d’edifici, 
per cotal maniera ch’è riputato fra i primi castelli d’Italia. Onde volgarmente si 
dice. Barletta in Puglia, Prato in Toscana, Crema in Lombardia, volendo dinota-
re la bellezza, grandezza, et ricchezza di detti castelli, i quali superano tutti gli 
altri. Sovente hanno tentato i signori Venetiani gli habitatori di questo castello 
di farla far città, secondo il costume delle città d’Italia, ma eglino sempre costan-
temente sono stati ritrosi, allegando molte ragioni, et dicendo che hora egli è 
annoverato fra i primi castelli d’Italia, et che fatta città appena si computarebbe 
fra le mediocri città. Egli è posto detto castello nella bella, et vaga pianura, 
grande di ambito, forte di mura, ricco di dovitia, pien di civile popolo, vago di 
edifici de i cittadini, et abbondante delle cose per il vivere de i mortali. Ha buo-
no, et fertile territorio, ben colto, et ornato d’alberi, sopra i quali sono le viti, 
dalle quali si traeno buoni vini, et saporiti frutti. Quivi si veggono assai canali 
d’acque chiare, onde si pescano buoni pesci, tra i quali sono Lamprede, et Mar-
soni, qual è una spetie di pesce, che hanno quasi due volte più grosso il capo, 
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che il busto, molto dilettevoli al gusto. Sono usciti di questa patria molti illustri, 
et prodi huomini, che l’hanno fatta nominare per le loro degne opere, tra i quali 
fu Benzono, et Soncino Benzono sopra nominati, che lungamente con gran lodi 
trattarono l’armi essendo capitani di militia. Ha partorito questo nobil castello 
ne’ nostri giorni Daniele de’ Bianchi, dell’ordine de i Predicatori, giovane molto 
d’ingegno elegante. Il qual dà grande speranza a i mortali di dover talmente af-
faticarsi, che meritevolmente col suo eccellente ingegno si possa annoverar gli 
huomini illustri di nostra età. Poi veggonsi ne’ mediterranei Vailà, Mozzanega 
vicino al fiume, poi Barian, di cui dice Giovan Grisostomo da Bergamo 
dell’ordine de’ Canonici regolari nell’ultimo libro dell’origine de gli Orobij, esser 
questo Barra nominato da Plinio nel 16. capo del 3. libro, onde trassero il nome i 
Bergamaschi, come più in giù parlerò. Evvi poi Morengo, Cologno, Orgnano, et 
S. Maria della Basella, qual è una chiesa con un bel monasterio de frati Predica-
tori, parte fabricato da Bartolomeo Coglione, et parte da Alessandro Martinen-
go. In cotal guisa fu dato principio a questo luogo, posto in mezo d’una campa-
gna, alla sinistra riva del Serio. Apparve la Reina de i Cieli, et gloriosa Vergine 
MARIA ad una Vilanella, dicendole, che facesse cavare intorno le radici d’una 
grossa quercia ch’era quivi. Imperò, che ritrovarebbero una bella Croce, et che la 
dovessero divotamente baciare, et fabricargli una Chiesa, ove divotamente la 
conservassero. Fece intendere il tutto la Vilanella a’ suo parenti, et tanto gli sep-
pe persuadere, che quivi, onde havea dimostrato la Vergine Maria, cavarono, et 
ritrovarono la Croce secondo c’havea detto, continuamente dicendo la fanciulla, 
essendo ritrovata detta Croce, basella, secondo il favellar della patria, che vuol 
dir baciatela. Là onde per il frequentar di detta voce della Villanella, pigliò il 
nome l’edificio, qual si fece S. Maria della Basella, nel luogo ov’era la Quercia. 
Poi col tempo havendo [401v] Bartolomeo Coglione ristorato Malpaga di là dal 
Serio, vicino a questo luogo, tanto per sua devotione, quanto per suo agio, vi 
cominciò un monasterio, et vi condusse i frati Predicatori ad habitare, asse-
gnandoli alcuni beni, acciò che in quella campagna potessero vivere; et dopo lui 
lo allargò, et lo fece molto grande, et bello Alessandro da Martinengo, come ho-
ra si vede. Salendo poi appare Campagnuolo, et Seriato. Scendendo alla destra 
di Adda, et caminando in su si trova Spino, Pandino, et Rivolta, dal Merula nel 
6. lib. Ripa alta nominata. Presso cui fu fatta la sanguinolente battaglia fra Lo-
dovico 12. Re di Francia, Bartolomeo Alviano capitano della fanteria de’ Vene-
tiani, essendo Nicolò Orsino romano Conte di Pitigliano capitano generale di 
tutto l’essercito de’ detti Venetiani, nel 1509. a i 14. di Maggio, ove fu rotta la 
fanteria, et fatto prigione detto Bartolomeo, ritirandosi adietro il Pitigliano con 
parte dell’essercito. Veggonsi poi Acquadello, Galvazzano, Cesaren, Trivilio, et 
Caravaggio, nobilitato per la gran vittoria ottenuta da Francesco Sforza capitano 
de Milanesi, contra l’essercito Venetiano, di cui era capitano Micheletto Atten-
dolo, ove erano 12000. cavalli, et 4000. fanti, come dimostra Biondo, Simoneta, 
Platina, Corio, col Sabellico nelle loro historie. In questo paese sbocca il fiume 
Brembo nell’Adda. Scende questo fiume da gli alti monti sopra S. Giovanni, et 
scendendo fra’ monti, quivi mette capo nell’Adda. Lasciando Adda, et salendo 
lungo la destra riva del Brembo, ritrovasi Arcem, Bolcetto, Cesarian, Verdel 
Maggiore, Spirà, Verdel Minore, Comonovo, Stezza, Seiate, Ossio, Ossio di so-
pra, Cologno, Dalmé, Albigna, Trevolo. Poi vedesi la città di Bergamo, posta so-
pra la costa del monte. La addimanda Catone, Pli. Tolom. et altri antichi scritto-
ri Bergomum. Così dice Plinio nel 16. capo del terzo libro nella nona Regione 
della Transpadana, dell’origine di essa, Orobiorum stirpis esse Comum, atque 
Bergomum, et Lycini forum, et aliquos circa populos, auctor est Cato, sed origi-
nem gentis ignorare se fatetur. Quam docet Cornelius Alexander ortum a graeca 



 685 

interpretatione etiam nominis, vitam in montibus degentibus. In hoc situ inte-
rijt oppidum Orobiorum Barra, unde Bergomates Cato dixit ortos etiam cum 
prodente se altius quam fortunatius, siti. Talmente risponde il volgare. Dice Ca-
tone havere havuto origine, Como, Bergamo, et il Foro di Licinio con alcuni altri 
popoli di quelli contorni da gli Orobij, et non sapere l’origine de’ detti Orobij. De 
i quali dice Cornelio Alessandro, che considerando bene la interpretatione del 
nome greco, significa Orobio quel che habita ne’ monti. Egli è mancato in questi 
luoghi l’oppido Bara de gli Orobij, da cui sono addimandati i Bergamaschi. Vero 
è, che Catone disse quelli talmente havere havuto origine, come più altamente 
manifesta la sete, che patiscono, che fortunatamente. Le quai parole così le di-
chiara Giovanni Annio scrivendo sopra Catone, dicendo essere incerta la origine 
de gli Orobij, per rispetto del vocabolo. Conciosia cosa, che può esser d’origine 
Greca, et Hetrusca. Se deriva dal greco, vol dire Oros monte et Bios, vita, cioè 
viventi ne’ monti, sì come i Comaschi, et Bergamaschi. Onde haverebbono havu-
to da gli Orobij la loro origine nuova, et forestiera, cioè da’ greci, come dice Cor-
nelio Alessandro. Vero è, che più modestamente parla Catone, scrivendo esser 
dubbiosa l’origine d’essi, [402] per essere etiandio questo vocabolo sago, et A-
rameo, la qual lingua usavano i saggi Gianigeni, onde presso loro, et appresso gli 
Hebrei Talmudisti, significa, Oro, Monte et Bio figliuolo, o figliuola. Et per tanto 
vogliono significare Orobij figliuoli de i Monti, o siano quelli, che nascono, et 
habitano fra le montagne, et Alpi. Et così da questi uscirono i Bergamaschi, Co-
maschi, et altri popoli, i quali furono Toscani, che primieramente habitarono 
nell’Alpi, et poi scesero a i luoghi bassi. Là onde si niega quel che dice Cornelio 
Alessandro, cioè, che siano gli Orobij di vocabolo greco, perché Catone dice es-
sere detto vocabolo d’origine incerta. Onde si può dire, che sia così d’origine A-
ramea, come Greca. Così voglio inferire. Furono primieramente i vocaboli Bar-
bari, che i Greci, et molti vocaboli hanno tratto i Greci da i Barbari, come dimo-
stra Strab. per haver primieramente i Barbari habitato nella Grecia, che i Greci. 
Et per tanto essendo questo vocabolo Hetrusco innanzi la lingua greca, et essen-
do gli habitatori dell’Alpi, et della Italia Traspadana, Toscani, si dee concludere 
che fossero gli Orobij, quelli medesimi habitatori dell’Alpi. Il che conferma Ca-
tone nell’origini, et Sempronio nella divisione d’Italia, quando dicono esser i 
Comaschi di stirpe della Regale Volturrena, approvandolo con alcune ragioni, 
cioè dal nome del Lago loro nominato Lario, e dalla Valle Volturrena etiandio 
insino ad oggi talmente addimandata, come al suo luogo si dimostrerà. Assai co-
se dice detto Annio con Giovanni Grisostomo per provare essere antico Berga-
mo. Et anche s’affatica assai questo ultimo di dimostrar perché fosse questa sua 
patria nominata Bergamo, adducendo molte ragioni, e dimostrandolo con molte 
etimologie del vocabolo, deducendolo dal greco, et dall’hebreo; al fine conclude, 
che fosse così detto in hebreo, che suona in latino inundatorum clipeata civitas, 
vel Gallorum Regia Urbs, quae a graecis Archipolis, a recentioribus autem lati-
nis tum Princeps, tum Ducalis civitas appellari solet. Et più in giù. Igitur Ber-
gomum regalem veterum Gallorum Urbem extitisse, nomen ipsum manifestis-
sime docet. Così dice il volgare. Dinota Bergamo città clipeata de gl’inondanti, 
overo città Regia de i Galli, addimandata da i Greci Archipoli, et da i Latini 
prencipe della città, overo Ducale, et primaria città. Et più oltra, si conosce ma-
nifestamente esser Bergamo Real città de gli antichi Galli, dimostrandolo il no-
me. Assai altre cose dice detto Giovan Grisostomo di Bergamo, le quai per mag-
gior parte ha istratto da Catone, Sempronio, et Giovanni Annio (onde dimostra 
l’affetto suo verso la patria) le quai lascio per brevità, et parimente lascio il giu-
dicio delle cose soprascritte, al dotto lettore. Ben dirò, che non è dubbio esser 
molto antica questa città, et son d’opinione con molti altri scrittori, che la fosse 



 686 

edificata da’ Toscani, et poi da i Galli Cenomani ristorata, et allargata (come di-
mostra Trogo) havendone scacciati i Toscani; benché dica Trogo che la fosse da i 
detti Cenomani edificata, ma s’intende ristorata, o ampliata (come sovente ho 
detto.) Vogliono alcuni, che si dee dir Pergamum, cioè Pergamo, dicendo che 
talmente la si dee nominare per haver havuto origine da Pergamo d’Asia, indu-
cendo alcune favole in suo favore. Ma invero questa è una favola, come dimostra 
chiaramente detto Giovan Grisostomo per alcune ragioni, et tra l’altre (oltre del-
le sopra scritte) per [402v] alcuni Epitafi antichi ritrovati in essa città, de i quali 
ve n’è uno scritto in una tavola di marmo nella cappella di San Pietro Apostolo, 
presso la Chiesa di S. Alessandro di tal tenore. C. Cornel. C. F. Vot. Minciano 
pref. Co. Prim. Damasc. Trib. Mil. Legionis. III. Aug. Pref. Fabr. Curatori Reip. 
Otesinorum IIII. Viro I. D. Pontifici Flamini Divi Claudij, Bergomi, Patrono 
Flamini Divi Traiani Mediolani Plebs Urban. Et nella città di Brescia similmente 
vi è un’altra tavola di Pietra, dove così si legge. P. Clodio, P. F. Fab. Surae. Q. 
Flamini Divi Traiani Pontif. II. Vir. Quinque. Trib. leg. II. Diutri piae fid. curat. 
Reip. Bergom. dato ab Imp. Traiano. Curat. Reip. P. Comens dato ab Imp. Ha-
driano collegia Fab. et Cent. Testificano altresì alcune antiche medaglie, che so-
no in essa città, ove così è scritto. Lupus dux Bergomi. Oltre alle dette tavole 
questo dimostrano tutti gli antichi scrittori, che talmente Bergamo lo nominano, 
cioè Catone, Plinio, Trogo, Tolomeo, Paolo Diacono, con altri nobili autori, che 
hanno scritto di questa città. Ella è posta sopra la costa del monte, havendo alle 
radici di quello gran borghi, congiunti con essa, ove si veggon honorevoli edificij 
così dedicati al culto di Dio, come per habitatione de i cittadini. Presso la piazza 
d’essa, vi è la Chiesa di S. Maria, ove è una sontuosa sepoltura di marmo posta a 
Bartolomeo Coglione, già valoroso capitano di militia de i Venetiani, et d’altri 
Signori. Vedesi etiandio il monasterio de i frati Predicatori, nella cui chiesa si 
scorge il nobile Presbiterio fatto tanto eccellentemente di legno, et talmente 
composto, che più tosto par dipinto, che fatto di legno, da frate Damiano Con-
verso dell’ordine de i Predicatori, cosa certamente maravigliosa. Evvi poi nel 
detto Monastero una nobilissima libraria fatta da Alessandro Martinengo, si-
gnore di Malpaga, da annoverare fra le prime librarie di Europa. Egli è il popolo 
di questa città molto civile, et rozo di parlare, ma d’ingegno molto sottile, et di-
sposto tanto alle lettere, quanto alle mercatantie. Talmente sono disposti alle 
lettere, che non hanno bisogno di aiuto di medici stranieri, né di Dottori di leggi, 
né di procuratori, né di notari, et meno di maestri di Grammatica, conciosia co-
sa, che in essa abbondantemente si ritrovano di ogni generatione di quelli, et ec-
cellenti. Ha il territorio assai producevole di frutti, eccetto dal Settentrione. Il 
quale è tutto aspro, et montuoso, et freddo, da cui non si cava verun frutto, a-
venga che se ne trae il ferro, come dimostra Plinio nel cap. 1. del 34. lib. Quindi 
etiandio si cavano le pietre da temperare i tagli de i ferramenti. Ha altresì molte 
valli, delle quali alcune producono soavissimi vini, et buon olio, et altre poche 
frutta rendono, ma assai ferro si cava d’esse. Et in altre, per non esservi terreno 
idoneo da lavorare, né da piantare viti, si lavorano le lane, et si fanno panni, che 
poi portano gli habitatori de i luoghi, quasi per tutta Italia. A chi fosse soggetta 
questa città dopo la ruina della Maestà del Romano Imperio, non l’ho piena-
mente ritrovato, benché ritrovo nel 15. libro de i Gesti de i Romani descritti da 
Paolo Diacono, che la fosse ruinata da Attila, essendo sotto l’Imperio. Ritrovo 
anche che la fosse soggiugata da i Longobardi, ove regnarono molto tempo, fa-
cendosi nominare i Governadori di essa, Duchi. De i quali fu Rottari, come di-
mostra Paolo Diacono nel 6. lib. dell’historie de i Longobardi, et il Merula nel 1. 
lib. dell’historie de i [403] Visconti, et Biondo nel 9. Et anche fu Gaidolfo, et poi 
Ariperto Re, et così di mano in mano la fu soggetta a i detti Re de Longobardi 
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secondo Paolo Diacono, et Biondo nel 10. libro. Credo che fatto prigione da Car-
lo Magno Desiderio ultimo Re de i Longobardi, si riducesse anche ella sotto 
l’Imperio di detto Carlo, et fosse soggetta a i Re d’Italia, da lui creati, et poi si ri-
ducesse alla libertà (però sotto l’Imperio) come fecero le altre città d’Italia, per-
ché ritrovo, che sovente fossero confederati i Bergamaschi co i vicini popoli con-
tra i suoi nemici. Et talmente visse in libertà insino a i tempi di Filippo Turriano, 
che s’insignorì d’essa nel 1264 così dice Merula nel 5. lib. Poscia nel 1302 (se-
condo Corio nella terza parte dell’hist.) ne’ tempi di Giovanni Re di Boemia (a 
cui era soggetta per l’Imperadore) la fu soggiogata da Luchino Visconte. Se ne 
insignorì poi Mastino dalla Scala, et fatta la pace co i Venetiani, et confederati, 
la restituì insieme con Brescia, al detto Luchino, et ad Azzo suo nipote. Perseve-
rò sotto i Visconti insino alla morte di Giovan Galeazzo primo Duca di Milano. 
Dopo la cui morte, se ne insignorirono di essa i Suardi suoi cittadini, ma poco 
perseverarono, perché furono scacciati da i Coglioni. Onde fra sé combattendo 
al fine ottenne la vittoria Francesco Suardo. Ma poco tempo tenne la signoria, 
perché fu ucciso appresso a Crema, combattendo con Ugolino Cavalcabò. Suc-
cesse nella signoria Mastino figliuolo di Bernabò Visconte, così piacendo a Gio-
van Maria secondo Duca di Milano. Et costui fra un anno mancando, se ne insi-
gnorì Giovanni Piccinino figliuolo di Carlo, già figliuolo di Bernabò Visconte nel 
1407. Solamente due anni tenne la signoria costui perché tante erano le sue 
malvagie opere, et tra l’altre la sozza libidine circa le donne de i cittadini, che 
non le possendo sopportare quelli, lo scacciarono con tutta la sua famiglia, et 
crearono governatore della loro Republica Giovanni Ruggieri Suardo. Il qual 
considerando non potersi lungo tempo mantenere in detto governo, et mantene-
re la libertà della città, la vendé l’anno seguente per 30000. ducati d’oro a Pan-
dolfo Malatesta, che si era insignorito di Brescia. Così narra il Capri nel 9. libro 
dell’historie Bresciane. Essendo poi fatto Duca di Milano Filippo Maria Viscon-
te, rihebbe Bergamo con Brescia delle mani di Pandolfo col mezo di Francesco 
Carmagnuola suo capitano nel 1419. Sotto cui si mantenne insino al 28. nel qual 
tempo si dierono i Bergamaschi a i Venetiani, come nota Simoneta, Corio, Mario 
Equicola col Capriolo nelle loro historie. Perseverò sotto detta signoria insino a 
l’anno mille cinquecento nove quando fu rotto l’essercito loro in Ghiara d’Adda 
da Lodovico XII. Re di Francia, come sovente è detto, et allora ne venne sotto al 
detto Lodovico. Nella cui divotione si mantenne tanto quanto tenne detto Re la 
signoria di Milano. Poi scacciati i Francesi d’Italia nel 1512. rimase essa città sot-
to Massimiano Sforza Duca di Milano. Et essendo ribellata da lui per le grandi 
gravezze, che vi metteva, et ritornata sotto a i Venetiani, essendovi entrato per 
guardia di quella Renzo da Cera Orsino, Capitano della fanteria de i detti Vene-
tiani, et essendovi passato all’assedio Raimondo Cardona Spagnuolo, Vice Re di 
Napoli, capitano della lega con grande essercito, et molto forte astringendola, et 
non potendosi mantenere, acciò che non fossero saccheggiati, et fatti [403v] 
pregioni i cittadini, ritornarono a’ voti di Massimiano, pagando però 40000. du-
cati d’oro, non havendo prima voluti pagare dieci mila, che fu nel 1514. Dipoi al 
fine ritornò sotto i Venetiani nel 1516. Et così hora quietamente sotto detti si-
gnori si riposa. Così dice Faccio nel terzo canto del 3. lib. Dittamondo. 

Passati il Sere, la Lama, e ’l Brenno, 
Trovammo il Bergamo in su la costa 
Ch’è parlar grosso, et è sottil di senno. 

La lor città però, che è sì ben posta, 
In fronte pregio porta, pregio, e fama, 
Ch’alcuna volta da Milan s’accosta. 
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Sono usciti di questa città molti nobili ingegni, i quali, con le loro eccellenti 
virtuti l’hanno illustrata. De i quali fu Gulielmo di lunga famiglia, avanti nomi-
nata detta famiglia de gli Alessandri, fatto Cardinale da Celestino V. Papa, per la 
sua dottrina, Gerardo Vescovo di Savona dell’ordine de gli Eremitani, huomo 
dotto, Tomaso Catanio Vescovo di Cervia dell’ordine de i Predicatori, che passò 
all’altra vita ne’ nostri giorni, Venturino di detto ordine, huomo letterato, et di 
santa vita. Il qual commosse con le sue affocate esortationi, quasi tutta Italia a 
fare penitentia de i suoi peccati, et altresì assai persone per passar all’acquisto 
del S. Sepolcro di Christo, come dimostra Giovan’Antonio Flaminio Imolese nel-
la vita di lui. Pagano etiandio del detto ordine diede gran essempio di costanza, 
essendo martirizato da gli heretici per la fede di Christo. Produsse altresì huo-
mini molto scientiati, questa patria, sì come Matteo Foresto, et Giovanni Suardo 
eccellenti dottori di leggi, Alberico di Rosato gravissimo Dottore, il qual fece il 
Dittionario, et scrisse sopra le leggi civili, che fiorì nel mille quattrocento cin-
quanta Bartolomeo Osa scrittore d’historie, qual condusse la sua narratione in-
sino a i tempi di Giovanni 22. Papa, Bonifacio da Clusone, Guido Carrarese, con 
Michel suo figliuolo, et Giovan Agost. dalla Torre peritissimi medici, Gasparino 
Bargizza huomo perito tanto nella lingua greca quanto nella latina, come chia-
ramente si può conoscere nell’opere da lui lasciate a i mortali, Pietro 
dall’Almadura, Giovanni Ceresola, amendue dell’ordine de i Predicatori dignis-
simi Teologi. Il primo molto ingegnosamente fece la Tavola sopra l’opere di S. 
Tomaso d’Aquino, et passò a miglior vita santissimamente in Piacenza nel 1482. 
ove Iddio a sua intercessione dona molte gratie a i mortali, Giacomo Filippo fece 
il Supplimento delle croniche, et Ambrogio Calepino il vocabulario, amendue 
dell’ordine de gli Eremitani, i quali fiorirono ne’ nostri giorni. Non minor fama 
ha dato a Bergamo Gabrielle de gli Alessandri celeberrimo Dottore di leggi sopra 
nomato, con l’opere da lui lasciate per testimonio della sua eminente dottrina, 
cioè uno epitoma, o sia breviatura delle leggi canoniche, et civili, havendole ri-
dotte molto ingegnosamente per alfabeto, ornandole con le sue dotte chiose. E-
tiandio lasciò alcune belle, et sententiose chiose sopra l’Imperiali institutioni, 
isponendo, et dichiarando ancora i luoghi oscuri delle leggi. Vero è che, aspiran-
do a far maggior cosa, d’anni 40. di sua età, mancò della presente vita lasciando 
Gabrielle suo figliuolo; il quale non meno è d’ingegno vivace del [404] padre es-
sendo dell’ordine de i Predicatori, et molto giovane, molto s’affatica ne gli studij 
Teologici, per illustrare questa sua patria, et dimostrare essere imitatore del suo 
padre. Onde insino ad hora da i fiori, c’ha mandato, sperare si possono da lui i 
belli, et saporiti frutti. Frate Damiano converso dell’ordine de i Predicatori, è 
stato huomo di tanto ingegno quanto si sia ritrovato insino ad hora al mondo 
(che si sappia) in commettere legni insieme, con tanto artificio, che paiono pit-
ture fatte col pennello, come chiaramente si può vedere nell’opere da lui fatte 
nella sua patria nella Chiesa di S. Domenico, et nella città di Bologna, et in più 
luoghi di Europa, ove sono state portate le sui eccellenti opere. Vero è fra l’altre 
opere, che ha fatto, è riputato singulare il Presbiterio con la spallera della cap-
pella, ove giace honorevolissimamente il sacro corpo del Patriarca S. Domenico 
nella città di Bologna. Onde essendo venuto Papa Clemente settimo, et Carlo V. 
Imperadore nel 1531. per coronare, et l’altro per esser coronato della corona 
dell’Imperio Romano, non si isdegnarono amendue di voler minutamente con-
siderare tante eccellenti opere, et sommamente poi lodarle. Il simile fecero i 
Cardinali, Prencipi, et Signori, ch’erano venuti alla coronatione dell’Imperadore. 
Assai altre opere ha fatto, che sono state portate in qua, et in là, per Europa, che 
fanno maravigliar ogni grande ingegno, vedendo la sottilezza della commissura 
di detti lavorieri, et fra l’altre una cappelletta con l’ancona dell’altare di Enrico 
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II. Re di Francia, et con l’ancona fatta a Paolo terzo moderno Papa, et con molte 
altre, che sarei longo in rammentarle. Vero è, che havendo quasi già finito il Co-
ro per drizzarlo nella Chiesa di S. Domenico, è stato chiamato dal signore Iddio, 
et così quest’anno 1549. ai 30. di Agosto divotamente passò di questa mortal vita 
con mestitia d’ognuno. Ora dà gran nome a questa città Paolo dell’ordine de i 
Predicatori, qual si può annoverare fra i primi musici, et sonatori d’organo di 
nostra età, come chiaramente ne danno giudicio i primi musici d’Italia. Al pre-
sente dimora in Bologna con gran riputatione. Sono etiandio usciti di questa cit-
tà huomini di gran consiglio per governare le Republiche, sì come Forestino de’ 
Foresti, molto riputato per il suo grande ingegno da Giovanni Visconte Arcive-
scovo, et Signor di Milano, Giacomo Suardo, governatore di Siena per il Duca di 
Milano, Pietro Coglione, che s’insignorì di Trezzo, Bartolomeo Coglione, huomo 
peritissimo nella militia. Onde tanto per la sua desterità d’ingegno, quanto per 
l’ardire, et forza, fu capitano di molti Prencipi d’Italia, et massimamente de gli 
Illustrissimi Venetiani, di cui ne fa memoria Corio, et il Sabellico con molti altri 
scrittori. Et per la sua fedel amministratione delle cose della guerra, gli fecero 
drizzare i Signori Venetiani una superba statua di Metallo nella piazza di S. Gio-
vanni, et Paolo di Venetia. Altri assai illustri huomini ha partorito questa patria, 
che sarei molto lungo in descriverli. Sopra Bergamo si vede la Cappella, luogo 
già molto forte per il sito, ove ella è posta, cioè sopra l’alto monte, et etiandio 
per le fortissime mura, delle quali era intorniata, ma hora è luogo abbandonato, 
et mezo ruinato, per essere stato per isperienza conosciuto, da poter dar poco 
aiuto alla città ne’ bisogni. Quivi primieramente fu dato principio ad un Mona-
stero di San Domenico, et fabricata una cappella, et perciò ritenne il nome 
[404v] di cappella. Di poi fu consegnato a i frati del detto ordine, la Parocchia di 
Santo Stefano, ove vi fecero un bel Monasterio, et detto luogo fu fortificato. Più 
in alto entrasi ne’ Beccuni, descritti da Tolomeo, ove non si ritrova hora luogo 
alcuno di quei nominati dal detto, cioè, Vannia, Caraca, Bretina, et Aonio. Ma è 
nominato questo tratto in parte Valle Seriana, dal fiume Serio, che trascorre per 
essa, quale è molto piena di popoli. Ella è alla sinistra riva di detto fiume. Et 
prima vedesi Seriago, Gorle, et sopra Bergamo, Alzano. Più in alto, si ritrova 
Nembre, Albi, Desenza, Gazaniga, et Berlo. Scendendo fra a i monti alla foce del 
Brembo, ove entra nell’Adda, vedesi sopra detta foce, Valle Brembana, talmente 
nominata per esser presso la destra riva del detto fiume. Sono fra’ detti monti 
alquante contrade, et castelli, sì come S. Pietro, et Menio. Evvi poi la Valle di S. 
Martino, ove si veggono Pontida, Cesano, Cavrino, Callozzo, Rosino, et Lorenti-
no. Comincia poi la Valle di Manca a S. Pellegrino, ove si vede la Villa di S. Pel-
legrino, S. Giovanni, et Platia, et Roncola. Ritornando alla bocca del Brembo, 
per la quale mette capo in Adda, et passando fra’ detti fiumi evvi Caveriat. Se-
guitando la sinistra riva del Brembo, appar Brama, S. Cervasio, Ranze, et Cavrià, 
et più alto Filago, Bonare di sotto, Bonare di sopra, Temo, et più ad alto Castel-
letto. Ritornando in giù, et salendo alla destra di Adda ritrovasi S. Cervase, Ce-
reto, Patanengo, Medolago, Cerignano, Colza, Torre di Cesare; et più in alto Ca-
lepio, et salendo più, si giunge al fortissimo castel di Leuco, ove congiunge a-
mendue le rive d’Adda un ponte. Egli è questo castello nobile, et pien di popolo, 
soggetto, a i signori di Milano, il quale fu dato gli anni passati a Giovan Giacomo 
de i Medici Milanese, da Antonio di Leva Spagnuolo Vice Re di Carlo V. Impera-
dore, per premio delle sue fatiche nel 1532. Et detto Giovan Giacomo poi lo con-
segnò a Francesco Sforza II. Duca di Milano, facendolo Marchese di Melignano, 
et con alcune altre conditioni, benché avanti da lui fosse stato lungamente asse-
diato, et combattuto senza verun frutto. Ora è soggetto a Milano, com’era innan-
zi. Quivi comincia una grande abbondanza d’acqua, che esce del lago di Como 



 690 

seguitando Adda. Et questa tal abbondanza d’acqua è dimandata lago di Leuco, 
del detto castello. Et quindi esce Adda sempre scendendo insino che entra nel 
Po, com’è dimostrato. Egli è questo fiume, et la destra riva del lago di Como (di 
cui scriverò ne gl’Insubri) il termine de i Cenomani di questo lato (come nel 
principio di questa Regione è dimostrato.) Salendo lungo a questo lago di Leuco 
a man destra insino al lago di Como, ritrovasi l’Abbatia, Mandello, Lierna, Var-
rena, Bellano, nobil castello, ornato di begli edifici, tra i quali vi è la Chiesa edi-
ficata da Azzo, et Giovanni Visconti, signori già di Milano. Et etiandio vi si vede 
un bel ponte sopra il Lago, fatto di pietre quadrate. Tiene la signoria di questo 
castello, e di molti altri luoghi vicini Francesco Sfondrato Cremonese, huomo di 
singolar dottrina, et di non minor prudenza ornato, hora Cardinal dignissimo. 
Poi si vede Correno, et Prona, e poi un Laghetto di grandezza di due miglia, fatto 
dal Lago di Como passandovi l’acqua per gli spaccati monti sopra cui vi è Collo. 
Quivi terminano i Cenomani, et cominciano i Reti, overo finisce il Lago di Como, 
et in esso entra l’Adda. 
[405] 

RHETI, VENONETES. 
Furono i Reti alcuni popoli talmente addimandati da Reto Re de i Lidi (come 

scrive Catone, et Trogo nel ventesimo libro.) Il qual passò quivi co i Toscani 
scacciati da i luoghi larghi, et fertili di là dal Po, ove habitava, et quivi fermossi 
fra questi aspri monti, et alte Alpi, da lui poi Retie nominate, secondo Plinio nel 
quarto libro, quando dice, che sopra Como alle radici dell’Alpi habitarono i Reti, 
et Venoni dell’Oriente. Il che etiandio conferma Strabo. nel 4. libro, dicendo. 
Rheti ad Italiam usque pertinent, quae supra Veronam, et Comum. Vero è, che 
si dee sapere, che i Reti habitatori di questi luoghi furono divisi in due Corti, 
cioè nella prima Retia, et nella Seconda, come par dimostrare Plinio, et confer-
mare Biondo. Era la prima Corte la Valle di Chiavenna (secondo che si dimo-
strerà) et la seconda, la Valle Voltollina, delle quali primieramente descriverò. 
Pare a me di non poter porre i termini al territorio de i Reti, per esser posti fra 
altissime, et diverse montagne, chi in là, et chi in qua, et altresì, fra’ Germani. 
Ma io solamente attenderò a scrivere quelle parti, che appartengono all’Italia. 
Essendo adunque arrivato alla bocca di Adda, per la qual mette capo nel Lago, 
seguiterò la destra riva di quella insino alla fontana onde esce. Sono nominati i 
popoli, che habitano lungo questa riva di Voltollina in vece di Valle Tellina, anzi 
per dir meglio di Val Turrena, o sia Volturrena, talmente nominata da i padri 
Volturreni Hetrusci del Tempio di Volturrena. I quali quivi passarono ad habita-
re, essendo scacciati da i Galli insieme con Reto loro Re, come è detto. Vero è, 
che Egidio Tuscudo Claronese (nel 24. cap. del libro, ove tratta delle genti Alpi-
ne) scrive, che forse fossero poi questi tali Vennonenti nominati da Plinio nel 19. 
cap. del 3. libro, Ventonini, et hoggidì Veltolini. Onde par che voglia siano i po-
poli di questa Valle da Plinio addimandati Venonetes, dandoli per termine 
dell’Oriente i Vennoni, et i Camuni (oggidì detta Valle Camonica) dal Mezogior-
no, et i Triumpilini dall’Occidente, o sia il Lago di Como. È questa valle molto 
bella, amena, et piena di contrade, et ville, passando per il mezo di essa, Adda. 
Et prima si vede ov’entra Adda nel Lago, Vologno, et più ad alto Morbigno nobi-
le castello, Morbinium da i letterati nominato, dal Lago 8. miglia discosto, dice 
Paolo Giovio nella descrittione del Lago antidetto, che si deve dire Morbonium 
per la intemperie, et malignità dell’aria, fatta dalle paludi. Sotto questo castello 
avanti la riva del Lago, ha principio l’antidetta valle. Passa per mezo di Morbe-
gno, il fiume Bito, che scende alla destra, da i Monti. Salendo lungo l’antidetto 
fiume vedesi Sacco, Rasura, Podesian, Albare, Gerola. Salendo ad Adda, et ca-
minando in su alla destra di quella, evvi Talamona bella contrada, da Morbegno 
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due miglia discosto, e poi Colorina, Toro, le Fusine, Cedrarco, Caiolo, Bossagia, 
o sia Albosagia in Latino, Piateda, Boffetto, il ponte di San Giacomo, che con-
giunge amendue le rive di Adda insieme. Poi si salisce molto stranamente, insi-
no a i strabocchevoli balci di Ciapelli di Aurica. Et quindi entrasi nella Valle Ca-
monica. Tenendo pur il viaggio alla destra riva di Adda [405v] ritrovasi Stazzo-
na, Tirano, Lovere molto buono, et ricco castello, popolato, et civile, Tovo, et 
Mazzo. Quindi poi a quindici miglia caminando per strani balci de i monti, ri-
trovasi Grosio, Lopie, et Cipina contrade. Incontrasi poi in un fiume, che scende 
da Trento. Alle cui foci, ove mette capo Adda, vedesi al Ponte, che è sopra detta 
Adda, il castello di Bormio, pieno di popolo, et di ricchezza. Il quale è bagnato 
da un lato da Adda. Quindi a due miglia sono i Bagni di San Martino, et più oltre 
un miglio alla sinistra scorgesi la fontana, dalla quale ha la sua origine Adda fra 
l’altissimo monte Braulio. Sono questi monti da Plinio, et Strabone nominati Iu-
ga Rhetica. Alla destra de i detti Bagni, evvi la breve, et corta via, et molto fre-
quentata da i mercatanti, et da altri, che vogliono passare d’Italia (et massima-
mente da Milano) al Danubio, et in Austria. Di questi monti ne fa memoria Cor-
nelio Tacito nel 17. lib. dell’histo. addimandandoli i Monti, et gioghi Retici. Son 
giunto all’origine, et principio di Adda, termine di questa corte de i Reti, dal lato 
destro di Adda, hora descriverò l’altro lato, che è alla sinistra riva di essa. Adun-
que passato Adda alla foce (ove mette nel lago) et salendo lungo la sinistra riva 
di essa, vedesi Martello, et Traona, sopra cui nel monte appare Caspano nobile, 
et ricco castello, poi Ardeno, Baio, Barbeno, Castiono, et più oltre ritrovasi Ma-
lengo fiume, ove comincia Valle Malengo, meritevolmente così nominata per es-
ser diserta, et intorniata d’alte, aspre, et sassose rupi, et di spaventevoli monta-
gne prive d’alberi, et d’ogni verdura, che è spaventosa cosa a passar per essa. 
Passa per il mezo d’essa l’antidetto fiume, dal quale ella ha tratto il nome. Quivi 
cavansi le pietre da fare i Lavezzi da cuocere i cibi, i quali sono portati per tutta 
Italia. Al fine del detto fiume evvi Sondrio molto civile, et popoloso castello, dal 
sopradetto fiume, da un lato bagnato. Più oltre vedesi Pendulasco, Tresivo, et 
Ponte, sotto cui vi è Chiure, et Giera, et sopra il Monte, Teglio, et alle radici di 
esso Boale, Bianzono, et Villa. Sopra questa contrada appare un fiume, che 
scende da Pesclavo lago, et mette capo in Adda. Passato detto fiume, sopra la ri-
va d’esso vi è edificato il sontuoso tempio della Regina de i Cieli Vergine Maria, 
nomato la Madonna da Tirano. Più oltra seguitando la sinistra riva d’Adda, ve-
desi Versio, Grossuto, Grosso, Sondolo, et più oltra Burmin sopranominato, ove 
finisce la seconda corte de i Reti. Hora entrerò nella prima corte de i Reti. Vo-
lendo descrivere questa Corte, salirò alla destra riva del lago sopranominato, et 
seguiterò insino al fine, ove sbocca il fiume Meira, quale scende da Valle Berga-
lia, et vi entra il fiume Lira, che nasce di riscontro al principio del fiume Reno, 
nella valle Gampolschini, alle radici del monte Adula, et talmente entrato nella 
detta Meira, passa da Chiavenna, et poi entra nel prescritto lago di Como. Par a 
me, che sia in errore Strab. dicendo haver Adda l’origine sua al monte Adula, 
conciosia cosa, che è questo fiume Lira, che esce dalle radici del detto monte, et 
non Adda, perché ho dimostrato essa haver la sua fontana nel Monte Braulio. 
Adunque alla foce del fiume Meira, per la quale passa nel Lago, già vi era la Tor-
re di Vologno, che fu ruinata gli anni passati da i Grisoni. Et quivi comincia la 
valle di Chiavenna, così detta da Chiavenna nobile castello, edificato presso 
l’antidetto fiume Meira, dal Lago [406] discosto sedici miglia. Vedesi fra Volon-
go, et Chiavenna, Novà. Era tutta questa Valle di Chiavenna, la prima corte de i 
Reti. Alla destra di Chiavenna salendo lungo la destra riva del fiume Meira, si ri-
trova Costisana, Stampa, monte con la valle di Bregalia, et poi la fontana del 
fiume nel monte Perninne. Scendendo a Chiavenna, et salendo per la sinistra ri-



 692 

va del prefato fiume, incontrandosi in Piur, o sia Plurium, per il cui mezo passa 
il detto fiume. Quivi altresì cavansi le pietre da fare i Lavezzi da cuocere i cibi. 
Onde dice Pli. nel c. 22. del 36. lib. In Siphno lapis est, qui cavatur, turnaturque 
in vasa coquendis cibis utilia, vel ad esulentorum usus. Quod in Comensi Italiae 
accidere scimus. Più oltra vi è Vespram. Ritornando a Chiavenna, et seguitando 
la sinistra del fiume Lira, evvi Tauré, et più oltra il principio dell’antidetto fiu-
me, che esce del monte Adula, com’è detto, in opposito della seconda fontana 
del fiume Reno. Havendo descritti i Reti, quanto però appartiene all’Italia da 
questo lato, ritornerò al Po, et passerò la bocca d’Adda, la qual è termine de i 
Cenomani, et principio de gli Insubri. 

 
INSUBRI. 

Gli Insubri furono Galli, che passarono nell’Italia co i Boij, Senoni, et con al-
tre generationi tramontane, come scrive Catone, et Livio con gli scrittori, secon-
do che scrissi nel principio di questa Regione, che quindi havendo scacciati i To-
scani, ne’ loro luoghi habitarono. Ne fa memoria de gli Insubri, Strabone, Poli-
bio, Plinio, Trogo, Tolomeo, et Livio; il quale spesse volte narra le battaglie fatte 
fra loro, et i Romani. Onde dice nel ventesimo libro, che essendo condotto la 
prima volta l’essercito Romano oltre al Po, et fatte alquante scaramuzze con 
quei popoli, passarono i Galli Insubri sotto la signoria de i Romani. Et havendo 
M. Claudio Marcello Consolo ucciso Virodomaro Capitano de i detti Galli Insu-
bri, ne riportò l’opime spoglie, come etiandio scrive Polibio, et Plutarco nella vi-
ta di detto M. Marcello, et L. Floro della guerra Gallica. Altresì ne parla Livio nel 
31. libro de gli Insubri, scrivendo, che furono superati da L. Furio Pretore, che si 
erano ribellati, et fatti amici di Amilcare Cartaginese, et che fu ucciso detto A-
milcare, con 30000. huomini. Et nel 32. dimostra, che fossero superati da Cor-
nelio Consolo. Et nel 33. et 34. scrive il felice successo de i Romani contra quelli. 
Ne parla etiandio de gl’Insubri Galli, Cornelio Tacito nell’undecimo libro delle 
historie. Etiandio n’è fatto memoria di essi da altri nobili scrittori, che sarei as-
sai lungo a rammentarli. Saranno questi i termini di detti Insubri. Haveranno 
dall’Oriente il fiume Adda con parte del Lago di Como, cominciando però da 
Como, et salendo lungo la sinistra riva del detto Lago, insino alla foce del fiume 
Meira; dal Mezogiorno haveranno il Po; dall’Occidente il fiume Ticino; et i Reti 
dal Settentrione. Comincierò adunque alla foce di Adda, per la quale entra nel 
Po, ma prima scriverò di Adda, da gli antichi scrittori addimandata Abdua, co-
me dimostra Strab. nel 5. lib. Pli. nel 3. Corn. Tacito nel 17. lib. et parimente gli 
altri scrittori. Scende questo fiume dal lago di Leuco, com’è detto, et trascorre 
per la pianura, et [406v] sbocca nel Po. Assai ne’ Reti ho detto di questo fiume, 
et dell’origine sua, onde più oltra non ne parlerò. Descriverò hora chiaramente i 
luoghi, che si ritrovano fra questo fiume, et il fiume Lambro, salendo insino a 
Como, et poi da Como insino al fiume Meira. Scendendo adunque lungo la sini-
stra riva di Adda, vedesi primieramente alla bocca di quella castel Nuovo di Boc-
ca di Adda già ruinato da i Milanesi, et Piacentini nel 1189. et poi ristorato da i 
Parmegiani a compiacenza de i Cremonesi; così dice il Corio. Fu altresì molto 
fortificato nel 1370. da Bernabò Visconte. Evvi poi il castello di Maccastorma, 
ove furono uccisi i Cavalcaboi da Gabrino Fondallo, secondo ch’è dimostrato. 
Poscia vi è Camarago, et più dentro Codogno, et Castellono. Et più avanti alla ri-
va di Adda la città di Lodi, fabricata presso al luogo, ov’era Lodo Vecchio, da 
Plin. nel 16. c. del 3. lib. nella 9. Regione d’Italia, Lauda Pompeia nomata. Della 
edificatione dell’antica città, così narrano le croniche di Milano, come ho vedu-
to. Essendo scacciato Laudo cittadino Milanese, huomo seditioso, et altiero, per 
li suoi malvagi costumi, da Milano da Segoveso figliuolo di Beloveso Re de i Gal-
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li Senoni, che regnava in questi luoghi, passò costui quivi, et fabricò questa città, 
addimandandola Lauda dal suo nome. Et vi condusse ad habitare huomini sedi-
tiosi, superbi, et malvagi, sì come era esso. Il che fatto, sempre questi habitatori 
furono ribelli a i suoi superiori, massimamente a i Milanesi, et anche all’Imperio 
Romano, benché doppo alquanto tempo fosse fatto gratia a Laudo di ritornare 
alla patria. Dipoi correndo l’anno 771. da che fu Roma edificata da Romulo, fu-
rono condotti qui dal Magno Pompeo i capi de i Pirati (che rubbavano il mare) 
da lui superati nella battaglia. Et volse che in questa città habitassero, per do-
mare, et humiliare i superbi, et protervi habitatori di essa, et etiandio acciò che 
eglino fossero castigati da i vicini popoli, diportandosi malvagiamente, per esser 
posta questa città fra Milano, Pavia, Cremona, et Piacenza, quasi di ugual misu-
ra. Talmente narrano dette croniche, et parimente Merula nel 3. libro delle hi-
storie Milanesi, avvenga ch’io creda il detto haver pigliato tal narratione 
dall’antidette croniche. Io son dell’opinione del Biondo circa questa cosa, cioè, 
che la sia una favola, perché in nessuna historia si ritrova (di autentico scrittore 
dico) che Pompeo conducesse quivi i capitani de i Pirati, anzi ritroviamo (secon-
do Servio sopra Vergilio) fossero consegnati a i Pirati da Pompeo per loro habi-
tationi, alcune parti de’ campi di Grecia, et di Calavria. Ma per qual cagione sia 
stata detta questa città Lauda Pompeia, penso che sia stato per esser condotti 
quivi altri habitatori da Pompeo Strabone padre del Magno Pompeo, overo da 
lui ristorata; benché però non ritrovo questa cosa descritta da alcuno autentico 
scrittore. Vero è, che Plinio dice, che la fu edificata da i Galli Boij, ch’erano di-
scesi in Italia, ma non dice però la cagione di tal nome, et cognome. Molto mi 
maraviglio di Polibio, di Strabone, et di Trogo, che facendo memoria della venu-
ta de i Galli nell’Italia, et della edificatione di alquante città da quelli fatta, non 
faccino memoria di questa città, essendo stata fabricata da i Boij, come dicem-
mo, scrivere Plinio. La prima mentione, che io ritrovo di essa città, doppo Plinio, 
ella è nell’historie del Biondo nel principio dell’inclinatione del Romano Impe-
rio, [407] ove narra il passaggio di Odoacro Re degli Eruli nell’Italia, che com-
battendo Oresto patritio, padre di Augustulo con detto Odoacro, fu superato, 
onde fuggì a Pavia sopra Lodi. Altra memoria non ritrovo, che sia antica di que-
sta città, eccetto, che in alcune croniche senza autore. La fu ruinata da i Milane-
si, per il grande odio, che era fra loro, nel mille cento cinquantaotto, secondo 
Merula nel 3. lib. dell’historie, et il Corio, et secondo alcune croniche di Milano, 
et di Lodi, alle mie mani pervenute. Dalle quali penso haver Merula, et il Corio 
cavato quelle cose, che scrivono di Lodi, soggiunge il Merula, che non contenti i 
Milanesi di haver ruinate le mure della città, et scacciato fuori il popolo, che an-
cor costrinsero ad habitare nelle ville l’uno dall’altro separato, acciò non si po-
tessero ragunare a pigliar consiglio di ristorare l’infelice patria. Etiandio gli 
proibirono il traficare, et il vendere cosa alcuna, et imparentarsi, senza licenza 
del Presidente Milanese, le quali cose facendo senza licentia, erano privati del 
loro patrimonio, et confinati altrove. In simile pena cascava, chi usciva fuori del 
luogo a lui consegnato, tanto di giorno, quanto di notte. Furono questi infelici 
cittadini in tanta miseria, et durissima servitù quarantanove anni, insino al pas-
saggio di Federico Barbarossa nell’Italia nemico de i Milanesi. Il quale dimo-
strandosi favorevole a i Lodigiani gli consegnò il luogo, ove hora si vede Lodi, 
dall’antica città ruinata tre miglia discosto. Volendo egli esser presente con tutti 
i Prencipi, et signori ch’erano in sua compagnia al principio della edificatione di 
essa nuova città, essendo li Consoli da i Lodigiani fatti allora Erasmo Morena, 
Arcebaldo di somma Ripa, et Loteri de gli Haboni, investendoli Federico il nome 
de i Lodigiani di tutto questo paese, assegnandoli per termine della nuova città, 
dalla costa di S. Vicenzo di Adda, insino al principio del fossato di porta Impe-
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riale sopra la palude. Et quindi seguitando detto fossato, insino alla palude, che 
è verso Selva Greca, sopra la costa dell’antidetta palude. Et talmente poi cami-
nando lungo la prefata costa del detto Fossato insino ad Adda, et trascorrendo il 
Fossato dalla costa del palagio dell’Imperadore insino ad Adda verso l’Oriente. 
Cominciata adunque la città con gran favore, et gloria, et di mano in mano ac-
crescendo in felicità, tanto di edifici, come di popolo, et di ricchezze, lungo tem-
po si governò in libertà sotto l’ombra però dell’Imperio. Essendo poi entrate 
nell’Italia le malvagie fattioni de’ Gibellini, et Guelfi combattendo sovente fra sé 
i Lodigiani, al fine del 1250. si concordarono ad eleggere per Governatore della 
città per dieci anni Vestarino, come scrive Merula nel quarto lib. Poi nel 1264. se 
ne insignorì d’essa Filippo Turriano Sign. di Milano, come detto scrive nel quin-
to libro. Et nel 1321. fu gridato dal popolo signore, Bassano Vestarino, a cui suc-
cesse Giovan Giacomo, et Succio Vestarini, quali poi imprigionò Pietro Tenacol-
lo loro servitore, huomo di grande ingegno, et di non minore ardire, ove li fece 
morire di fame, secondo che eglino talmente facevano morire gli altri incarcera-
ti, et poi egli s’insignorì della città, come dimostra Corio nella terza parte delle 
historie. Poi nel 1335. di consentimento di tutto il popolo, pigliò la signoria di 
essa Azzo Visconte, secondo Corio. Onde rimase lungamente sotto i Visconti si-
gnori di Milano. Nel qual tempo vi fece edificare il [407v] castello Bernabò nel 
mille trecento settanta, essendo poi mancato Giovan Galeazzo primo Duca di 
Milano, pigliò la signoria di essa Giovanni Vignate nel mille quattrocento e cin-
que, essendo Duca di Milano Giovan Maria, figliuolo di Giovan Galeazzo. Doppo 
la cui uccisione, essendo creato Duca Filippo Maria suo carnale fratello, ricoverò 
Lodi per il Carmagnuola, havendo pigliato l’antidetto Giovan Vignate, con due 
figliuoli, i quali uccise. Vero è, che dice Corio, che fosse pigliato a Milano detto 
Vignate, et mandato a Lodi il Carmagnuola, et così pigliasse Luigi suo figliuolo, 
et lo conducesse a Milano. Morto Filippo Maria Duca, rimase Lodi sotto France-
sco Sforza, et talmente rimase sotto i Sforzeschi Duchi di Milano, insino alla ve-
nuta in Italia di Lodovico duodecimo Re di Franza, et poi etiandio ritornò sotto 
Massimiano Sforza, et poi si diede a Francesco primo Re di Franza, et poi anche 
ne venne sotto di Francesco Sforza secondo. Al fine morto lui, rimase a Carlo 
quinto Imperadore Romano. Benché alcuna volta hanno tentato di havere il go-
verno de i Venetiani, et havutolo, non molto tempo sono stati a loro soggetti. El-
la è buona, ricca, et civile città, et abbondante delle cose necessarie per il vivere 
de gli huomini. Sono i cittadini di essa ben disposti tanto a maneggiare l’armi, 
quanto a mercadantare, et acquistare ricchezze. Ha patito gran calamità questi 
anni passati per le continue guerre fatte fra Carlo Quinto Imperadore, Francesco 
Re di Franza, Venetiani, Francesco Sforza secondo, et Fiorentini. Vero è, che ho-
ra si riposa per la pace fatta fra’ detti Prencipi nella città di Bologna, nel mille 
cinquecento e ventinove, et nel 1538. fra detto Imperadore, et Francesco Re di 
Franza in Acqua morta. Ha questa nobile città molto ameno, et fertile territorio. 
Il quale abbondantemente produce frumento, segale, miglio, et altre biade, et 
vino, et altri frutti. Veggonsi in esso larghissimi campi, et prati per nodrigare gli 
armenti, da i quali se ne trae tanto cascio, quanto in altro luogo d’Italia. Quivi 
sempre appareno le fresche herbette, per la grande abbondanza dell’acque, con 
le quai sono irrigati tutti questi paesi. Conciosia cosa, che da ogni lato veggonsi 
correre le chiare acque per gli idonei condutti, et canali, in tal maniera, che in 
alcuni luoghi vedensi tre, o quattro canali l’un sopra l’altro con grand’artificio 
fatti, per condurre l’acque più al basso, o più ad alto, secondo il sito de i campi, 
cosa certamente maravigliosa da considerare, et molto utile. Là onde tre, o quat-
tro volte l’anno, et alcuna volta cinque, si sega il fieno di detti prati, come inter-
venne nel 1532. Et perciò se ne cava tanto latte da gli armenti, per fare il for-
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maggio, che se ne formano tali casci, che par cosa quasi incredibile a quelli, che 
non lo haveranno veduto. Onde nel 1532. ne furono fatte quattro cascie, o siano 
quattro forme (come si dice) di tanta smisurata grandezza, per commissione di 
Giovan Francesco conte della Samoglia, che ciascuna di esse pesò libre cinque-
cento minute. In vero è cosa molto maravigliosa da considerare, come fosse pos-
sibile di maneggiare tanta mole di latte coagulato, o stretto insieme, ne’ consueti 
vasi. Sono usciti di questa città huomini molto illustri, tra i quali fu S. Bassano 
suo Vescovo, et Padrone, il qual fiorì nel 415. Raimondo di somma Ripa Vescovo 
di essa, et Giacomo Arrigone, amendue dell’ordine de Predicatori, huomini dot-
ti, et [408] virtuosi, come chiaramente si legge nel 3. lib. de gli huomini illustri 
dell’ordine de i Predicatori, Ambrogio Vignate ornato di gran dottrina, et Matteo 
Veggio dalle cui opere si conosce quanto fosse perito nella lingua Greca, et Lati-
na, et parimente nella poesia, et oratione soluta. Altri assai nobili ingegni hanno 
havuto origine da questa città, che sarei molto lungo in rammentarli. Volendo 
seguitare la cominciata descrittione, et notare minutamente i luoghi quali si ri-
trovano fra Adda, et il Ticino fiume, sarà avisato il lettore, come io mi sforzerò di 
seguitare l’ordine insino adhora servato nella descrittione de’ detti luoghi (ove 
però io potrò) cioè prima notando quelli che sono posti vicino alle rive de i fiu-
mi, sempre salendo. Onde hora salirò lungo la sinistra riva di Adda, disegnando 
i luoghi, parte posti lungo quella, et parte dentro insino al ponte di Leuca, et poi 
scendendo al Po alla bocca del fiume Lambro, salirò secondo la riva destra di 
quello, insino al Lago di Pusciano, di cui esce, descrivendo etiandio i luoghi den-
tro avanti lasciati, et poi passerò a Como. Si deve sapere altresì, qualmente sono 
in questi paesi avanti proposti, molti cupi, et larghi canali di chiare acque, o sia-
no roze, overo navili (come eglino dicono) che trascorrono da luogo a luogo, per 
irrigare il paese, et anche per condurre barchette da luogo a luogo con le robbe, 
che traggono del paese, che sono istratti di Adda, et del Lambro, et d’altri sorgi-
vi, i quali io passerò senza farne memoria (eccetto d’alcuni maggiori) per non 
essere fastidioso a i lettori. Ritornando adunque a Lodi (ove ho lasciato la de-
scrittione) et salendo sopra esso appare Torretta, Comora, Galgagno, Villa, Mi-
gne, Busna, Muzzano, Zobolen, Persico, Paù, Merlino, Corrazo, Corniliano. Ri-
trovasi la Muzza, qual è un canale grosso di acqua istratto di Adda, sopra il qua-
le, a Paù vi è un ponte, che congiunge insieme amendue le rive di quello. Passato 
la Muzza evvi Irocazzano, Cavaion. Poi alla destra riva di Melgola (ch’è un cana-
le di acqua, che scende da i monti di Brianza, et si congiunge con la Muzza sopra 
il ponte avanti nominato) vedesi Septara, et alla sinistra della Muzza Albignano, 
et nel mezo di questi due canali, Melzi. Secondo alcuni era questo luogo, quel da 
gli antichi detto Melpum, già opulentissimo castello de i Boij, et de gl’Insubri, 
bruciato nel giorno, che Furio Camillo soggiugò i Vei al popolo Romano. Tiene 
la signoria di questo nobil castello, Giovan Termo Trivultio, huomo molto vir-
tuoso, et humano. Evvi poi Bilinzago, et Pezzolo. Et alla sinistra riva di Adda, 
Cassano, già molto pieno di popolo, et nobilitato di una forte Rocca, ma per le 
continue guerre fra Carlo V. Imperadore, et Francesco Re di Franza, Francesco 
Sforza secondo, et Venetiani è rimaso assai mal trattato, sì come gli altri luoghi 
vicini. Pur (fatta la pace fra essi) assai ben si è ridutto. Quivi fu superato Azzoli-
no da Romano crudelissimo Tiranno (essendo di 80. anni) et ferito, et fatto pri-
gione, et condotto a Soncino, ove infelicemente (come meritava) abbandonò la 
vita, secondo che narra Pietro Gerardo Padoano in nove libri, che fece 
dell’origine, et gesti di detto Azzolino, et anche scrive Biondo nel 18. libro delle 
historie, et Merula nel 4. con altri scritori. Più in alto si vede Cropello. Evvi poi il 
Navilio di Martesana, ch’esce di Adda, et corre sotto Gorgongiola, ov’è un ponte 
sopra di esso, et così scende a Milano. Passato detto [408v] canale, vicino alla 
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Melgola, appare Vetena, Gorgongiola, Tornace, Inzago. Quivi si veggono i monti 
di Brianza. Vogliono alcuni sia così nominato questo paese di Brigantia da Brine 
vocabolo Greco, a cui risponde in latino extollo, cioè, che sia elevato di colli, sì 
come Brianza, overo, che gl’habitatori d’esso siano forti. Altri dicono, che fu 
talmente addimandata questa Regione, che si ritrova fra Adda, et Monza, da i 
soldati di Federico Barbarossa, per essere tutta piena di ameni colli, che produ-
cono buoni vini a simiglianza de i colli, che sono intorno al Lago di Brigantio 
(hoggidì detto di Costanza) che sono ornati di viti, i quali soldati lungo tempo 
habitarono in questi luoghi con Barbarossa, combattendo co’ Milanesi. Egli è 
questo paese hora molto habitato, et pieno di contrade. Vedesi poi Massa, Vava-
ro buon castello dal Merula nel 6. libro delle historie de i Visconti Vaprium no-
minato, et da Ligurino poeta Vavire. È posto questo castello di riscontro alla 
bocca del fiume Brembo, ov’entra nell’Adda alla destra. Dentro si vede Bassano, 
Giesa, Castellazzo, Cambiago, Homa, Cavernago, et più in su Guirago, Moirato, 
Ornago, Roncello, et Monaste. Più ad alto presso Adda, evvi il fortissimo castel 
di Trezzo edificato da Bernabò Visconte nel 1370. insieme col ponte ch’è sopra 
Adda, come scrive Corio. Salendo più in alto appar Rocca di Cusano, Busnaga, 
Belusco, Oldenigo, Mizzago, Canton, Rusnello, et Colnago. Poi vicino all’Adda 
salendo Pertesino, e dentro, Osnago, Idro di sotto, et Idro di sopra, Caurzi, Pa-
teano, Novato, Ceriuscolo, Robia, Imbersago, lungo la riva di Adda, Brivio, da i 
latini Bripiam nominato. Più oltra Rocca d’Ariono, Oglino, Rovega, et più in su 
Galbia. Evvi poi Valle Magrera. Seguitando Adda incontrasi nel ponte di Leuco, 
ch’è sopra quello. Ritornando al Po, et passata la foce d’Adda ritrovasi Guarda-
meio, Somasia, Hospitaletto, Ori, et poi la bocca del fiume Lambro, Lamber 
nominato da Plinio, ch’esce dal lago di Pussiano, sotto il Lago di Como, scen-
dendo mette qui fine Po; la cui acqua sempre è chiara, et producevole di buoni, 
et saporiti pesci. Onde appar esser falso, che habbia origine esso fiume dal lago 
di Lugano, come dimostra Biondo, nel primo lib. della terza Deca delle historie 
sue. Salendo alla destra di questo fiume ne’ Mediterranei, vedesi Lodi vecchio, 
del quale non fu parlato, scrivendo di Lodi. Poi evvi Bissone, Mota, Tavazzono, 
Casal Pusturlengo bella, et ben habitata contrada, talmente nominata dalla nobil 
famiglia Milanese de i Posterli, secondo Corio nella 4. parte dell’histo. Milanesi. 
Più avanti appar Mulazzano, Cervignano, et presso la riva del Lambro, Medi, Ce-
lofora Magno, in latino detto Agelus fori Magni, Linato, Pescara, Ganzago, Pa-
nachia, Lucino, Rodeno, Lunidi, Rugacesca, S. Petrino, Lambrato, Segrato, Vo-
gna, Lescato, Vimoldron, Piotello, Cassina Bianca, Cassina de Picchi. Partisce 
questo paese in due parti il Navilio di Martesana sopranominato, che corre a Mi-
lano. Il qual passato vedesi Cologno, Cernusculo, Busero, Membrugie, Capona-
go, et ne i monti di Brianza, Pessono, Banugato, Moncuco, Casa di baston, Im-
barazzia, Pescarola, Concorreggi, ove erano ne’ tempi passati assai artefici da far 
agucchie. Vil Mercato da i Latini Vicus Mercatus detto, molto civile contrada. 
Vero è, che alcuni dicono, che si deve dire Vicus Martis, per tale scrittura ritro-
vata in uno sasso, che si vede nella Chiesa di San [409] Stefano di detta contra-
da. Herc in Vic. Vot. Martius. Lusor Albucius L.D.D.D. et etiandio perché il no-
me di questo paese detto Martisana, sì come divoti gli huomini di esso a Marte. 
Poi vedesi Oren, Passica, Arcon, San Martino, Lesino, Vella, Usina, Bernaregio; 
et presso al Lambro, Canonica. Et dentro, Camplo Florentio, Tricasio, Monte, 
Aia, Cazzeno, Bessona, Casale, Misericordia, Lomagna, Monte Seggio, Torresel-
la, Cassago, Cremella, Rovagnato, Hoe. Et più alto Annono, Ogione, Gisolfa, El-
lo, Sarà. Qui si vede un picciolo lago, che per un canale mette capo in Adda so-
pra il ponte di Leuco, alla sinistra del detto lago, vi è Chiva. Seguitando poi la 
destra riva del Lambro si giunge all’uscita d’esso del Lago di Pussiano soprano-
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minato. Nomina questo lago Plinio nel 18. cap. del 3. lib. Lacus Eupilis, hora di 
Pussiano detto, dalla contrada Pussiana posta sopra di esso. Esce adunque il 
Lambro fra questo lago sotto i monti di Como, et del lago Cerviano, et Segreno, i 
quali si congiungono insieme con alcuni canali, et così da questa ragunanza 
d’acqua nel detto lago di Pussiano, esce il Lambro, et scorre giù, et al fine entra 
nel Po, come è dimostrato. Vedesi alla destra del lago antidetto la contrada Pus-
siana, avanti nominata, et oltra al lago Valle Assina talmente dimandata dalla 
contrada Assi. È questa Valle sotto Como, vicina a i monti di Brianza. Ritrovasi 
in essa Canzo in latino Cantium; et più alto Osso, Sant’Agata, Cassilino, et Sca-
rena. Ritornando al Po, passato la foce del Lambro, ritrovasi Chignolo, San Gia-
como, Vena, Belgioioso luogo molto civile, et ricco, signoreggiato dalla generosa, 
et nobil famiglia de i Conti di Barbiano, discenduti dal Conte Alberico da Cunio, 
valoroso capitano, di cui lungamente ne scrissi nella Romagna, parlando di Cu-
nio. Vogliono alcuni, che fosse fatto questo castello da Giovan Galeazzo Visconte 
primo Duca di Milano. Ha molto fertile territorio per essere irrigato, et bagnato 
da ogni lato da chiare acque. Vedesi poi Mettona, Saggiarella, et presso al Lam-
bro, San Colombano, edificato da Federico Barbarossa per utilità dell’Imperio 
nel 1164. nella decima Indittione, secondo Corio. Egli è hora soggetto alla Certo-
sa di Pavia, et ha sostenuto questi anni passati, per le guerre fra Carlo Quinto 
Imperadore, et Francesco Re di Franza, per Francesco Sforza II. Duca di Milano, 
gran danni, et ruine. Quivi veggonsi ameni, et dilettevoli colli, ornati di viti, dal-
le quali si cavano soavi vini, et saporite frutte. Salendo lungo la riva del Lambro, 
incontrasi in Vilanto, et Sant’Angelo nobile castello, fabricato da Regina della 
Scala consorte di Bernabò Visconte nel 1381. ove ispese centomila fiorini d’oro, 
come dimostra Corio. Tiene hora la signoria di questo castello la generosa stirpe 
de i Bolognini, talmente cognominati per Matteo Bolognese, a cui fu donato da 
Francesco Sforza I. duca di Milano per le sue egregie virtuti. Evvi poi lungo il 
Navilio appellato Ticinello, Torre del Terzo. Passato Ticinello vedesi Landriano, 
et Gregnane. Oltre la Roza di S. Angelo, appare Caselle dall’Eccellente dottore 
Andrea Alciato posseduto, et lungo detta Roza, Arcegnano, Cignano, Pizza Gra-
gia, et verso il Lambro, Riozzo, Balgape, et Carpiono, Cornare. Et sopra il Lam-
bro, Melignano, nobile luogo, di mura intorniato da i Milanesi, nel 1243. al ri-
porto del Corio. Non molto discosto da questo castello furono [409v] superati 
gli Helvetij da Francesco primo Re di Franza con aiuto di Bartolomeo Alviano 
capitano dell’essercito Venetiano nel 1515. Quivi passò a miglior vita Bianca Ma-
ria figliuola di Filippo Visconte Duca di Milano, consorte di Francesco Sforza 
primo, anche lui Duca di Milano nel 1468. come nota il Corio. La quale fu donna 
rarissima tanto di prudentia, quanto di pudicitia. Hora possiede questo castello, 
col nome di Marchesato Giovan Giacomo de’ Medici Milanese, come avanti par-
lai. Vedesi poi (passato una Roza d’acqua) la Rocca, Viboldobo, Locato, Opera, 
Ponte Sesto, S. Giuliano, et presso al Lambro, Cotrono, Zevida, San Donato, 
Chiaravalle, Ronchetto, S. Maria in Rosa, Castellazzo, Viglino. Et più in giù, S. 
Martino vicino al Lambro, Bistighiera, Trivultio, Morsentia, Monlor. Poi vicino a 
Milano, Casinello, Bianchetta, Casonetto, Cimiano, Casengo, Turà. Et passato il 
Navilio di Martesana, Broco, Precentana; presso la destra riva del canale Svese, 
et Bresso. Ne’ Mediterranei Bicocca, ove furono superati i Galli da Prospero Co-
lonna, con loro grande uccisione, nel 1522. Poi ritrovasi Prechetto, Torreta, Se-
sto, Peluca, S. Rocco; et fra i Mediterranei Balsamo, Cinosello, et vicino poi alla 
Svesa Cusano. Ritornando alla sinistra riva del Lambro appare Monza nobilis-
simo castello da gli antichi scrittori, et massimamente da Paolo Diacono nel 
quarto libro dell’historie de i Longobardi Modoetia, avenga che da alcuni mo-
derni sia nominato Moguntia, senza autorità d’antichi scrittori. Passa per mezo 
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di questo castello il Mabro. Fu molto aggrandito, et nobilitato da Teodorico 
primo Re de i Gotti, secondo Paolo Diacono nel detto libro. Et essendoli poi sta-
to ruinato le mura, fu ristorato, et di mura intorniato da Azzone Visconte nel 
1235. secondo Corio. Vi fece in questo castello un superbo palagio il detto Re 
Teodorico, et il magnifico Tempio dedicato a San Giovanni, la Reina Teodolina, 
ornandolo di molte eccellenti ricchezze, come dimostra Biondo nell’8. libro 
dell’historie. Delle quali etiandio hora parte si vede, cioè una Chioccia con al-
quanti pullicini d’oro, con molti vasi preciosi. Fabricovvi altresì detta Reina un 
bello palagio, sì come narra Paolo Diacono nel 4. libro dell’historie, ove lunga-
mente dimoravano i Re de i Longobardi, tenendovi il loro seggio. Sostenne que-
sto castello gran danno, et ruina ne i tempi di Galeazzo Visconte primo; così dice 
Corio nella terza parte dell’historie. Lungo tempo fu servato il costume, che co-
ronati i Cesari in Aquisgrana (essendo eletti Imperadori) quivi pigliavano la co-
rona, nominandola di Ferro. Vero è, che poi da alcuni Imperadori la fu pigliata a 
Milano per certi rispetti, come dimostrano alcuni historici, et il dottissimo Alcia-
to, ove tratta di questa cosa. Et essendo passato Carlo V. Imperadore eletto a 
Bologna nel 1530. per pigliare la corona dell’Imperio, da Clemente Papa Setti-
mo, vi vennero i Monzaschi, con la prefata corona all’Imperatore, proferendosi 
pronti a fare il loro consueto ufficio, supplicando a sua Maestà di volersi degna-
re di ricevere il loro servitio, secondo l’antica usanza. Furono molto lodati, et 
ringratiati essi da quello, et gli confermò gli antichi privilegi, nondimeno pigliò 
poi detta corona nel palagio di Bologna per mano del Papa, con gran solennità. 
Lungamente è stato soggetto questo castello a i signori di Milano, ma questi an-
ni passati fu dato ad Antonio da Leva [410] Spagnuolo, valoroso capitano di mi-
litia, da Carlo V. Imperadore per gli suoi meriti, et lui morto, successe suo fi-
gliuolo. Così dice Faccio degli Uberti nel quarto canto del terzo libro Dittamon-
do: 

Appresso i passi quella terra fisse, 
Che sdegnò infino a morte ogni lebbroso 
Bastian n’ha il nome, et io così lo scrisse. 

Indi partimmo senza più riposo, 
Lambro passammo per trovar Milano, 
Ma non ci fu per lo camin ascoso 

Veder Cassano Monza, e Marignano. 
Più oltre si vede Novà, Massago, Desio, Vedono, Biasin, Lisono, Macchi, Sere-
gna, Sevese. Et alla riva del Lambro, Svigo, Albi, Cararo, Chanca, Meda, Moca-
rello, Marliano, da gli antichi detto Marianum, overo Manlianum, secondo alcu-
ni, Verano, Incino, ove è la Pieve, detta di Incino. Pare ad alcuni, che quivi fosse 
Licini forum, di cui dice Plin. nel 16. ca. del 3. lib. Orobiorum stirpis esse Co-
mum, atque Bergomum, et Licini forum, et aliquos circa populos auctor est Ca-
to. Più avanti evvi Canago, Carenna, Monsular, Figino, Aroso. Et ne’ colli Inveri-
go, et presso alla Sevese Cantù, da gli historici moderni Canturium detto, Brena, 
Cernago, Clorago, Noble, Fabrica, Alzato, in Latino da alcuni detto Alciatum, sì 
come Alsiato. Vuole Andrea Alciato, huomo eccellente in ciascuna generatione 
di lettere, che si dica Alciatum latinamente, et che fosse così detto da Alcato fi-
gliuolo di Partaone Re di Etolia, che condusse in questi luoghi molti habitatori. 
Il quale essendo ucciso da Enomano, per essere uno de gli innamorati 
d’Ippodamia, habitava il suo genio circa la sepultura, facendo danni assai a 
quelli, che cavalcavano per questi luoghi, di cui parla Pausania nel 6. lib. Fu 
questo luogo patria di Virginio Ruffe, detta da Cecilio Plinio nell’Epistole Alsia. 
Seguita poi Infimano, Matteorfan, in latino Mons orfanus, Paravisin, Monguzzo, 
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dal Merula, et dal Corio nelle loro hist. Monguntium detto. Onde par a me erra-
re quelli che dicono Monza, esser detto in lato Moguntium, imperò che questo 
castello è quello, ch’è detto Moguntium, come dimostra detto Merula. Ben è ve-
ro, che ’l dotto Alciato Giureconsulto, dice parere a lui, che si dee dire Mons acu-
tus. Egli è questo castello presso al lago di Pussiano, con Cuisam. Sopra il piccio-
lo lago di Serio evvi Erba, et Crevena. Appare poi il ponte sopra il Lambro, che 
entra nel lago. Più alto si vede il principio del detto Lambro sotto i monti del la-
go di Como, com’è detto, il qual entra nel lago di Pussiano. Ritrovasi poi alla si-
nistra del Lambro (alquanto però discosto) la città di Como, presso cui è il fiume 
Briza, che sbocca nel lago di Como. Alla cui origine è Morbio, Canosso, et Vacal-
lo. Ritornando al ponte di Leuco, et salendo alla sinistra del lago (detto di Leu-
co) talmente nominata quella ragunanza d’acqua, che quivi si vede, che esce del 
lago di Como in questo corno, piegandosi a Leuco, per il qual corre Adda, et poi 
anche esce (come è scritto) primieramente vedesi Mulgratone, et più alto (che 
pare sì come una Penisola) Belasio al lago di Como, et scendendo lungo la riva 
del detto verso Como appare Nessio, et Caren, [410v] dipoi la Pliniana, la qual è 
una Fontana (talmente nominata da Pli. che quivi habitava, come dicono gli ha-
bitatori del paese.) La quale per ciascuna hora cresce, et manca, come detto Plin. 
scrive nel 106 cap. del 2. libro. Salendo pur secondo a riva del detto, incontrasi 
in Torno, già molto popolosa contrada, ma mal trattata da i Comaschi gli anni 
passati, per nemicitie c’haveano insieme. Poi fatta la pace fra Carlo V. Impera-
dore, et Francesco Sforza II. Duca di Milano, ha pigliato riposo, et così di man in 
mano si sono gli habitatori ridotti a far i suoi traffichi, et mercatantie. Più oltra 
vedesi Parlasca contrada, illustrata da Gierolamo detto di Parlasca dalla patria, 
dell’ordine de i Predicatori, huomo letterato, et prudente, già inquisitore de gli 
heretici nella città di Bologna, ne’ tempi de’ nostri padri. Si giunge poi alla città 
di Como, posta sopra il lago antidetto. La nomina Comum Strabone nel 4. et 5. 
lib. Plin. nella 9. Regione d’Italia nel 3. lib. Trogo nel 20. Catone, et Tolomeo, 
Ammian Marcellino nel 15. lib. et molti altri scrittori. Vuole Trogo che fosse edi-
ficato da i Galli con Milano, Bergamo, Brescia, Trento, Verona, et Vicenza. Ma 
sono d’altra opinione Catone, et Plinio, dicendo, che havesse origine, et princi-
pio insieme con Bergamo, et il Foro di Licinio da gli Orobij, o siano habitatori 
dell’Alpi, come ho dimostrato in Bergamo; così adunque dice Catone. Alpes om-
nes Italiae Colonias fuisse Tuscorum incolae assentiunt, et ab his, vel ducibus, 
vel capitibus originum nomina gentibus, et locis indita, ut Rhetij, a Rheto rege 
lydorum, et Veronenses, a Vera Colonia Thusca, Comenses, a Fani Regijs Turre-
nis, a quibus Vallis Volturrena, et Osci, a quibus Oscella. Dicono gli habitatori 
del paese, che fossero tutte l’Alpi d’Italia habitate da i Toscani, et da quelli, o da 
i Capitani, o da i Capi dell’origini fossero posti i nomi a i popoli, et etiandio a i 
luoghi, sì come i Reti, da Reto Re de i Lidi, furono addimandati i Veronesi da 
Vera Colonia Tosca, i Comaschi da i Turreni Regali, dal tempio de i quali fu no-
minata Valle Volturrena (hoggidì Voltollina detta) et da gli Osci, Oscella. Io sarei 
di opinione, che fosse stata primieramente fabricata questa città da i Toscani, et 
che fosse una delle dodici città fatte da loro di qua dall’Apennino (delle quali 
parla Livio, Polibio, et Plinio) et che essendone scacciati i Toscani da i Galli 
(come sovente è stato detto) la fosse poi ristorata, o aggrandita da’ detti Galli, 
con Milano, et con quell’altre città, secondo che dice Livio, et Trogo; benché di-
cano, che fossero edificate da essi, conciosia cosa, che spesse volte appresso gli 
scrittori antichi si ritrova questo verbo construere, o sia edificare in vece di ag-
grandire, o ristorare (come sovente si è detto) et etiandio per condur nuovi habi-
tatori. Così io dico, riservando però a ciascuno il suo giudicio. Ne’ tempi di Stra-
bone era questa città mediocre Colonia, cioè assai competentemente habitata, la 
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qual essendo stata guastata da i Reti (onde haveano habitato nell’Alpi avanti 
anni 501) fu ristorata da Gn. Pompeo Strabone padre del Magno Pompeo, et da 
L. Portio Catone Consoli, avanti la natività del nostro Servator Giesu Christo 
anni 86. Et vi condussero nuovi habitatori. Et parimente vi menò C. Scipione 
3000. huomini ad habitarci, et Giulio Cesare 5000. fra i quali furono 500. nobi-
lissimi Greci, da lui fatti cittadini d’essa, avvenga che poi non vi habitassero, pur 
vi lasciarono il [411] nome alla città, Nuovo Como, cioè nuovamente ristorata di 
nuovi habitatori. Ne fa memoria di questa città Livio nel 33. libro, dicendo, che 
trascorrendo i Boij il paese de i vicini popoli, incontinente passò Marcello il Po, 
et condusse le legioni de i soldati nel territorio de i Comaschi, ove si eran ferma-
ti gl’Insubri armati, essendo in loro compagnia detti Comaschi. Seguita Livio 
narrando la gloriosa vittoria di Marcello, che hebbe de’ detti Galli, et soggiunge, 
che acquistata tanta vittoria, con grand’uccisione, de i nemici, et saccheggiati i 
loro alloggiamenti, passò all’assedio di Como; il quale fra pochi giorni soggiugò. 
Credo che poi sempre fosse soggetta questa città al Romano Imperio, insino che 
fu servata la maestà d’esso, la quale mancata fosse sottoposta a i Gotti, et a i 
Longobardi, insino che furono essi scacciati da Carlo Magno, et fatto prigione il 
loro Re Desiderio, et allhora venisse sotto la signoria di Carlo antidetto, il quale 
creò un Re d’Italia, onde fu sotto al detto Re, et a i suoi successori, et poi sotto 
gl’Imperadori Germani, essendosi però drizzata in libertà, sì come l’altre città 
d’Italia. Poi ne venne sotto la signoria de’ Milanesi, come dimostra Merula, et 
Corio nelle loro historie. Onde narrano la ruina d’essa città, fatta d’Anselmo di 
Posterula Arcivescovo di Milano, il qual vedendo non haver voluto eleggere il 
popolo Comasco un Vescovo, secondo il suo volere, doppo molte contentioni, 
venne a Como, con l’essercito, et tanto l’astrinse che fu forza a lui darsi (come 
scrive il Bursello nel trattato delle città d’Italia) il quale havendola ottenuta co-
mandò a i cittadini, che di quindi si partissero, et passassero ad habitare ovun-
que li piacesse (etiandio ne’ paesi circostanti) perché disponea di ruinarla. Là 
onde gl’infelici cittadini con lagrime abbandonando la patria, si ridussero nelle 
circostanti Valli, et cominciarono a fabricare habitationi, et l’Arcivescovo ruinò 
la città insino a i fondamenti, la qual era posta sopra un alto luogo. Et talmente 
fu trasportata questa nobil colonia del popolo Romano nel luogo ove hora si ve-
de. Adunque ruinata la città (com’è detto) et di mano in mano edificando i citta-
dini habitationi quivi ridussero dette habitationi in forma di città come al pre-
sente appare, cioè a simiglianza dell’effigie d’un gambaro. La fu poi di mura in-
torniata dalla parte, ch’è verso Milano, da Giovanni Visconte Arcivescovo, et si-
gnor di Milano, nel 1354. che fece altresì edificare il castel di Torre Ritonda. Fu 
il primo che s’insignorì d’essa città (de i suoi cittadini dico quanto però ho potu-
to ritrovare nel Corio) Lutero Rusca nel 1284. o sia nel 88. secondo Merula nel 
quarto libro delle historie de i Visconti. Vero è, che poi contradicendogli i Vitani, 
con aiuto di Martino Turriano, capitano de i Milanesi, fu scacciato, pigliando la 
signoria di essa il detto Martino. Dopo poco ritornando i Rusconi, pigliò il pri-
mato Giordano. Il quale anche egli scacciato, con aiuto de i Vitani, se ne insigno-
rì Filippo Turriano, nel 1263. Io veggo gran diversità di tempi fra questi scrittori, 
conciosia cosa, che il Merula dica in un modo, et Corio in un altro, o che siano 
corrotti i libri, o ch’eglino habbino ritrovato diversamente scritto, io non lo so. 
Sia come si voglia. Lascierò in arbitrio del prudente lettore, di dar giuditio de i 
detti tempi. Ritrovo poi, che nel 1327. pigliasse l’amministratione di essa città, 
Francesco Rusca, a cui successe nel 36. Franchino (secondo Corio nella terza 
[411v] parte dell’hist.) Costui diede la signoria della città, nel 38. ad Azzo Vi-
sconte. Et così rimase sotto i Visconti insino alla morte di Giovan Galeazzo I. 
Duca di Milano. Nel qual tempo drizzando il capo i Rusconi, di quindi scaccia-
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rono i Vitani, con grand’uccisione dell’una, et l’altra parte. Imperò che rimasero 
uccisi circa 800. huomini, tra i quali fu Baldessar Rusca capo de i Rusconi. Onde 
per tal cosa rimase la città meza ruinata, insieme co i Borghi. Ritornò poi sotto i 
Visconti, creato Duca di Milano Filippo Maria. Et talmente rimase insino che es-
so visse, et dopo lui sotto Francesco Sforza, et Galeazzo suo figliuolo, et anche 
Giov. Galeazzo, cioè insino che Ludovico XII. Re di Franza s’insignorì di Milano. 
Et poi sempre fu a divotione de i signori di Milano, o fossero Re di Franza, o 
Sforzeschi, o Carlo V. Imperadore, sì come hora si ritrova. Patì questa città gran 
danno nel 1520. dall’essercito di Carlo Imper. antidetto, per haver ricevuto i 
Francesi, che fuggivano davanti a i Cesariani, i quali si eran quivi fortificati. On-
de poi scacciati, fu saccheggiata da’ detti Cesariani. Ella è nobile, et ricca città, et 
abbondantissima delle cose necessarie per il viver de i mortali. I cui cittadini son 
molto industriosi a ragunar ricchezze. Ha dal mezogiorno, ameno, et fertile ter-
ritorio, et dall’altro lato il lago, del quale poi parlerò. Li dierono gran nome molti 
illustri, et letterati huomini; de i quali fu Cecilio poeta, come dimostra Catullo 
con tal epigramma. Poetae tenero meo sodali, Velim Caecilio papyre dicas, Ve-
ronam veniat, novi relinquens. Comi moenia, Lariumque litus. Nam quasdam 
volo cogitationes Amici accipiat sui meique. Quare si sapient viam vorabit. Che 
fosse da Como detto Cecilio chiaramente altresì lo dimostra una tavola di mar-
mo, quivi gli anni passati ritrovata, ove così si legge. L. Caecilius. L. F. Clio. 
IIII.Vir A. P. Qui Testamento Suo Iis XXXX. Municipeus Comensibus Legavit 
Quorum Reditu Quotannis per Neptunalia Oleum In campo, Et in Thermis, et 
Balineis Omnibusque sunt Comi Populo praeberetur. T.F.I. Et Plinio secondo 
trasse origine da questa città, che fece quel gran volume della naturale historia, 
come dimostra Svetonio nel libro de gli huomini illustri, avvenga che alquanti si 
affaticano di affermare, che fosse Veronese. Onde io lascierò ad altri dare la sen-
tenza di questa cosa. Ha dato gran nome a questa patria Benedetto Giovio, orna-
to di lettere greche, et latine, qual passò di questa vita poco tempo fa, con mesti-
tia di tutta la sua città. Hora vive Paolo Giovio, già fratello dell’antidetto Vescovo 
di Nocera, eccellente scrittore d’historie, quale ha scritto le Vite de’ dodici Vi-
sconti, signori di Milano, la vita di Sforza, di Consalvo, Ferrando, di Ferdinando 
Marchese di Pescara, di Leone Decimo, d’Adriano VI. di Pompeo Colonna Car-
dinale, l’Elogie di più Illustri huomini, de i Turchi, de i Persi, et l’histor. de i suoi 
tempi. Descritta la città di Como, ci resta di parlar del lago al presente di Como, 
per esser posta essa città sopra la riva di quello. È nominato questo da Antonino 
nell’Itine. Lacus Comacenus, et da Strab. nel 4. lib. da Catone ne i Framenti, da 
Sempronio nella division d’Italia, et da Plinio in più capi del 2. et 3. lib. da Vergi. 
nel 2. della Georgia, et da Tolom. Lacus Larius. Dimostra la cagione di tal co-
gnome, cioè di Lario, Catone, et Sempronio, dicendo, che Lario significa prence, 
onde Lario Lago, vuol dire prence de i laghi, conciosia cosa, che gli [412] Hetru-
sci addimandano un nobile prence, Larone, Larune, et Arune. Et per tanto è 
nominato il lago Lario, nella Regione Traspadana, i Laruni fiumi, le Larune co-
lonie, et gli Aruni huomini, cioè nobili fiumi, nobili Colonie, et nobili huomini. 
Soggiunge Sempronio. Omnem Transpadanam Regionem Tuscorum prodem 
fuisse inter omnes auctores convenit, manentque vestigia. Urbs Mantua, lacus 
Hetrusca origine, dictus Larius, quo a patribus Volturrenis omnia era loca prin-
cipio possessa fuerunt usque Veronam. Hinc circa Larium lacum, a principibus 
dicta Vallis Volturrena. Le quai parole dichiarando Annio, dice. Sono nella Tra-
spadana Regione il lago Lario, cioè Maggiore, o sia Prence de i laghi, non per la 
grandezza della quantità. ma per la nobiltà, perché quivi intorno habitavano i 
padri antichi Volturreni. Da i quali fu nominata la valle Volturrena (al presente 
detta Voltollina, in vece di Volturrena) sopra cui ne i monti era Volturnia castel-
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lo (come dimostra il Biondo nell’8. libro delle historie,) dal qual fu chiamata 
detta Valle. Si diede detto castello di Volturnia a i Longobardi, essendo loro Re 
Agiolfo, come scrive Paolo Diacono nel 4. lib. dell’hist. de i Longobardi. Così gia-
ce detto Lago. Ha il suo principio dal Settentrione, et scorre verso al levar del 
Sole nel tempo del verno, et quivi fa due braccia. De i quali un passa a Como fra 
il Mezogiorno, et l’Occidente, et l’altro guarda all’Oriente, ov’è Leuco, ond’esce 
Adda. È la lunghezza d’esso (secondo Strab. nel 4. lib.) 300. stadij, o siano 38. 
miglia, et larghezza, 30. stadij, o circa 4. miglia. Entra in esso l’antidetto fiume 
Adda, che scende dall’Alpi Retie (come sopra è detto) et passa sopra l’acqua del 
detto nuotando, come dice Plinio nel 2. lib. nel cap. 103. et chiaramente si vede, 
et poi a Leuco, esce fuori d’esso, et trascorre in giù, insino che mette capo nel 
Po. Di cui dice Faccio nel 5. canto, del 3. lib. Dittamondo: 

Esperti eravamo de la Contrada 
Dove Adda fa il suo lago, e stati a Como, 
Che qual va là sotto par che vada. 

Così è disegnato questo lago da Angelo Milanese, secondo il riporto di Giulio de 
i Giulij da Canobio, dignissimo Giureconsulto, et curioso investigatore delle cose 
rare a me fatto. Egli è di lungezza sessanta miglia (secondo lui) che sarebbe qua-
si la metà più di quello, che dice Strabone. Egli è ben vero, che detto Angelo co-
mincia la sua mira da Como, posta nel cantone del detto lago, nel principio, che 
risguarda a Milano, et trascorre alla punta di Belasio, onde fra Como, et detto 
Belasio, annoveransi venti miglia. Al riscontro di Como da cinque miglia evvi 
Torno. Alzasi poi il lago alquanto nel fine. Si stende poi quella punta, che si ve-
de, sì come il fine di un triangolo, et poi si stringe, et al fine a poco a poco allar-
gandosi finisce a Leuco, di cui esce il fiume Adda, si vede la Valle, che scorre alla 
drittura di Porlezza, posta al fine del Lago di Lugano, di riscontro alla punta di 
Belasio, alquanto più alto alla sinistra. Et in questo spacio mirando verso Como, 
vedesi l’Abbatia di Acqua fredda, talmente posta, che pare una Penisola. Di ri-
scontro di Lugano per drittura, vedesi appresso Como, la Valle, per la quale si 
passa al Chiasso, et a Porto. Et sopra il monte di Musso, et la Valle, [412v] che 
trascorre drittamente a Belinzona. Ristringesi poi il Lago per grande spatio, in 
tal maniera, che più tosto pare un fiume che un lago. Onde quindi cominciando, 
più oltra navigare non si può per la moltitudine de i gran sassi, che quivi si ri-
trovano. Alla cui destra veggonsi altissime rupi. Et più a basso, pur a man de-
stra, vi è Voltollina. Per la quale (com’è dimostrato) scende il fiume Adda. In 
questi contorni appaiono alcuni vestigi d’una ruinata città, posta in una pianura, 
non molto discosto dal ponte di Leuco, che fu sommersa dall’acque, la quale (se-
condo alcuni) era il Foro di Licinio nominato da Plinio, benché altri dicono, che 
fosse alla Pieve d’Incino, sia come si voglia per hora. Questa è la descrittione di 
detto Angelo. Avvenga che pare assai differenza fra la misura di Strabone, et 
questa di Angelo, nondimeno se ben consideraremo la misura di Strab. et di det-
to Angelo, potremo conoscere che quello, solamente misura il lago, et non il det-
to stretto canale, che non si può navigare, come misura Angelo. Onde poca diffe-
renza si vedrà fra essi in detta misura. Ne ha fatto un’altra descrittione Paolo 
Giovio con la figura, certamente cosa molto ingegnosa. Volendo seguitare la de-
scrittione cominciata de i luoghi, che si ritrovano alla sinistra del detto lago, di-
co, che uscendo fuori di Como, et salendo a man sinistra, lungo la riva di esso 
vedesi il fiume Presa, et poi Cernobio, et alquanto più alto, Multravasio, Urio, 
Cartalaglio, Brieno, Arzenio, Galbiano, Perlana fiume, Lava, Turre, Promonto-
rio, Torre, Leno, et alquanto di sopra nel monte, Abbatia di Acqua fredda, 
Grianto, ove si cavano nobilissimi vini, Menasio, et Nobiale. Quivi comincia una 
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molto aspera, et stretta salita, meritevolmente nominata Sasso Ranzo, presso 
cui evvi un torrente, che sbocca nel lago. Più oltre evvi Acqua Seria, Arzonico, 
Cremia, e Pianello, ove si cavano belle pietre da fare le mole da macinare il gra-
no. Scorgesi poi sopra l’alto, et aspro monte Musso, tanto nominato ne i nostri 
giorni, per l’opere fatte da Giovan Giacomo de i Medici Milanese. Il quale essen-
do quivi mandato da Francesco Sforza II. Duca di Milano per guardia del lago, 
se ne insignorì d’esso, et dopo molte prode opere fatte da lui, fu creato Marchese 
di detto castello da Antonio da Leva Capitano della militia di Carlo V. Imperado-
re, et Viceré di Milano. Essendo poi pacificato Francesco Sforza, con l’antidetto 
Imperadore, si pacificò anch’egli con Francesco Sforza, restituendosi il detto ca-
stello con Leuco, come dissi. Quivi ritrovansi le Petrarezze di candido marmo. 
Caminando lungo la riva del lago, ritrovasi Dungo, et un torrente, che mette fine 
nel lago, et poi Gravidona, Domaso, Giera, et Sorgo. Si stringe poi il lago, et tal-
mente stretto fra alte rupi trascorre da otto miglia, insino alla foce del fiume 
Meira, che scende dall’alto monte di Adula, come innanzi è detto. Era altre volte 
(come dissi) allo sboccare di detto fiume nel lago, la Torre di Vologno, che fu 
quest’anni passati da i Grisoni ruinata. Et qui comincia la Valle di Chiavenna, 
della quale ne’ Reti parlai. In questo lago, da Como 16. miglia discosto, di ri-
scontro a Balbiano, vedesi l’Isola Comacina, così nominata da Paolo Diacono nel 
3. 4. et 6. libro dell’historie de i Longobardi. Ove molti Signori, et capitani, si 
conservarono con loro famiglie, et suoi tesori in una fortezza, che quivi era. Fra i 
quali fu Gandolfo Duce di Bergamo Longobardo, et [413] Francilione capitano 
de’ Romani, come scrive detto Paolo Diacono, con Biondo nel 4. et 8. libro 
dell’historie. Il quale (essendo quivi fuggito con la moglie, et figliuoli, et con 
gran tesori) sei mesi fu assediato da Antari Re de i Longobardi. Et mancandogli 
il vivere si diede a patti. Là onde si partì con la moglie, et figliuoli, con le vesti 
necessarie solamente, et andò a Ravenna. Et rimasero tutte quelle ricchezze, et 
tesori ad Antari, che havea detto Francilione ragunati di tutta la Gallia Cisalpi-
na, cominciando da Adda, dal Po, et dall’Alpi insino a Narnia. Non meno vi con-
servarono i Longobardi quivi i loro tesori, di Francilione, sì come in luogo sicu-
rissimo. Vero è, che poi essendo per forza pigliato questo luogo da Ariperto Re 
de’ detti Longobardi, fu da lui disfatto, come dimostra nel sesto libro Paolo so-
prascritto, con Biondo nel 10. lib. dell’histo. Si cavano di questo lago buoni, et 
saporiti pesci, tra i quali vi sono belle, et grandi Trutte. Presso al detto, et 
all’Alpi, (secondo Plinio nel 29. cap. del 10. lib.) evvi un molto dilettevole paese, 
tutto pien di vezzose herbette, ove mai per alcuna stagione passano le Cicogne. 
Lasciando il lago, et ritornando giù al Po, et passata la foce del Lambro, ritrovasi 
la bocca del fiume Tesino, per la quale entra nel Po termine de gl’Insubri da 
questo lato, come è detto, et principio de i Libici, come si dimostrerà. Strab. nel 
4. et 5. libro lo nomina Ticinum, et parimente Plinio nel 15. et 18. capo del 3. lib. 
et Tolomeo, et Silio Italico nel 6. et 7. lib. et Livio in più luoghi, tra i quali è nel 
5. lib. ove scrive, che fossero superati gli Hetrusci presso a questo fiume de i 
Galli, ch’erano passati in Italia con Beloveso, nel 21. narra, che fecero i Romani 
un ponte sopra di esso, per combatter con Annibale, et che poi s’azzuffarono in-
sieme presso detto fiume, et fu ferito il padre di Scipione (poi detto Africano,) 
essendo difesso da lui, che sarebbe stato morto. Et da Plutarco nella vita del pre-
fato Scipione talmente è nominato. Ha principio esso fiume dal monte di Sum-
ma, hora nominato di S. Gotardo, dal quale nasce il Rodano, Rena, et la Tosa 
tutti fiumi, ben però in diversi luoghi, i quali scendono, et trascorrono per diver-
si paesi, come dimostra Domenico Macagno nella Corografia del lago Maggiore, 
et Egidio Tuscudo nel libro delle genti Alpine. Scende questo fiume dal detto 
monte verso il Mezogiorno per i Lepontini, fra strabocchevoli balci, et giunge a 
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Belinzono fortissimo castello (di cui poi scriverò) et quindi scendendo già molto 
grosso d’acqua (per molti fiumi, et torrenti ch’entrano in esso) sbocca nel lago 
Maggiore, et nuota sopra il lago, secondo che scrive Polibio nel 103. capo del 2. 
lib. et al fine esce del lago pieno di chiarissima acqua, et scorre per la campagna 
insino al Po (ov’entra) ma non con quell’abbondanza d’acqua, con la quale esce 
del lago, per esserne istratti molti canali per irrigare i campi del paese. Tant’è la 
chiarezza di quest’acqua, che nel fondo d’essa, ancora che picciola cosa vi sia, 
chiaramente si vede. Della cui arena se ne trae argento, et oro. Produce etiandio 
nobili pesci, de i quali è il Temolo molto istimato. Non posso non poco maravi-
gliarmi di Biondo, dicendo nell’Italia, che scendendo questo fiume da i monti, 
ove ha la sua fontana, primieramente entra nel lago Sebuino (hora d’Iseo) avanti 
che sbocchi nel lago Verbano, o sia Maggiore; conciosia cosa, che essendo molto 
discosto dal detto lago Sebuino, et esca il fiume [413v] Oglio di esso; non può es-
ser vero questo. Sopra la foce del Ticino quattro miglia, evvi la città di Pavia, da 
gli antichi addimandata Ticinum, come dimostra Strab. nel 5. libro, Plin. nella 
nona Regione, qual è nell’Italia Transpadana, Cornelio Tacito nel 3. et 17. libro 
dell’hist. et Tolomeo. Diversamente n’è parlato del principio di questa città da 
gli scrittori. Et prima dicono alcuni, che la fu edificata da i Galli Boij, et Ceno-
mani, che habitavano circa il corso del Ticino, et che havendogli dato principio 
ritrovarono la mattina seguente istirpato tutto il fondamento, che haveano fatto 
il giorno davanti. Onde tutti conturbati (credendo questa cosa essere stata fatta 
da loro nemici per invidia, che habitavano oltra il Po) non sapeano che fare. Et 
essendo in questo pensiero, apparve una venerabile persona a Ticino, huomo 
saggio, et prudente dimostrandogli una carta nella quale erano tre N. disegnate, 
le quali dimostrate, incontinente disparve. Narrata la cosa a gli huomini da Tici-
no, ciascuno si sforzava d’interpretarla a suo modo: al fine la fu così interpreta-
ta: la prima N, Nido, la seconda N, de i Nidi, la terza N, non sarà edificato. Onde 
disperati quegli, et volendo lasciare la cominciata impresa, gli fu vietato da un 
con tale interpretatione: la prima N, significa Ninive città magna, la seconda N, 
Nido, la terza N, de i Nidi, guai a quello, che per forza la soggiugarà. Così scrive 
il Bursello haver ritrovato in alcune croniche di Pavia. Altri Cronichisti scrivono, 
che essendo tanto accresciuti i Boij, et Cenomani in Milano, che non vi poteano 
capire passarono eglino quivi, et edificarono questa città, nominandola Ticino 
dal fiume, sopra il quale fabricarono, dopo la ristoratione di Milano 60. anni (et 
altri dicono di dieci.) Par che Eutropio voglia che la fosse fondata da gli Insubri, 
et Boij. Dice il Bursello, che forse si potrebbono talmente intendere le parole di 
Eutropio, che habitando insieme detti popoli, la fabricassero di compagnia. E-
tiandio Mileto scrive, che fosse fatta da i Boij Galli, et Paolo Diacono da i Galli, 
insieme con Milano, Bergamo, et Brescia, non specificando da quai Galli. Sareb-
bono altre cose da narrare della fondatione di questa città, ma perché paiono a 
me di poco autorità, et di poca istimatione, non altrimenti le descriverono. Vole 
Plinio, che la fosse edificata da i Levi, et Marici non molto da Po discosto, che 
popoli fossero questi, sforzasi di dimostrarlo Rafael Volaterrano nel 5. lib. della 
Geografia, dicendo, che fossero Galli. Invero se noi vogliamo ben considerar le 
parole di Plin. nel 16. capo del 3. lib. diremo che fossero Liguri, detti Levi, et 
Marici. Così dice Plinio, Novaria ex Vertamacoris Vocontionum, hodieque pa-
gus, non (ut Cato existimat) Ligurem, ex quibus, Levij, et Marici condidere Tici-
num, non procul a Pado. Parimente Livio nel 5. lib. espressamente dimostra che 
fossero Liguri i Levij, quando dice, Seguitarono i Galli, che scesero nell’Italia, i 
Cenomani, benché dica il corrotto testo i Germani, che prima passarono con Eli-
tovio loro capitano, con consentimento di Beloveso capitano de i Galli, et fer-
marsi, ove hora è Brescia, et Verona. Dopo i Salvij, anche eglino vennero, et pi-
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gliarono il loro alloggiamento presso l’Apennino, vicino all’antica gente de i Le-
vij Liguri, quali habitavano circa il fiume Ticino. Onde per le parole di Plinio, 
pare a me, che la fosse fondata da’ detti Levij, et Marici Liguri. Et fosse forse poi 
[414] ristorata, o aggrandita da i Boij, et Insubri, Galli, come dice Paolo Diaco-
no, et Eutropio. Variamente è scritto da cui ella fosse nominata Pavia. Vuole 
Luitprando historico, che la fosse talmente detta da Pape, che significa una cosa 
maravigliosa, per esser quella maravigliosamente abbondante delle cose neces-
sarie per il vivere de i mortali. Altri dicono che acquistasse tal nome, con una 
certa etimologia, sì come al padre pietosa. Anche scrivono altri, che fosse così 
addimandata da Papirio nipote del Re di Francia, che passò nell’Italia nel 704. 
et s’insignorì d’essa città, et che per le sue eccellenti virtù, la fosse così nominata 
dal suo nome, da i cittadini, in sua memoria. Io lascierò in libertà ciascun di 
credere quel che gli parerà di tal opinioni. Quanto a questa ultima opinione, pa-
re a me totalmente, che la sia senza fondamento, conciò fosse cosa che nel 704. 
haveano la signoria di tutta la Gallia Transpadana, con quasi tutto il resto 
d’Italia i Longobardi, tenendo il seggio i loro Re in questa città (come chiara-
mente si può vedere nell’historie di Paolo Diacono, et d’altri scrittori) ove dimo-
rarono insino all’Anno 800. et più, quando passò Carlo Magno nell’Italia, et fece 
prigione il Re Desiderio qui in Pavia. Oltre di ciò, non ritrovo, dico in scrittore 
autentico, che Carlo Magno, quando anche volesse dire alcuno essere stato difet-
to nella supputation de i tempi, lasciasse, o mandasse nell’Italia alcun capitano, 
o comissario, come vogliamo dire, nominato Papirio. Vero è, che fece Re d’Italia 
Pipino suo figliuolo, et poi Bernardino suo nipote. Sia come si voglia. Dice Bion-
do nella sua Italia, che non pare a lui che fosse edificata questa città ne’ tempi 
della seconda guerra Punica, o sia de i Cartaginesi, quando passò Annibale 
nell’Italia contra Romani, imperò che se la fosse stata in essere allhora, ne have-
rebbe fatto mentione Livio, narrando la battaglia fatta vicino al fiume Ticino, 
ove fu ferito Cornelio Scipione padre di Scipione, poi detto Africano, nel 21 li-
bro. Et pur più oltre dice esso Biondo, che se la fosse stata in piedi allhora non 
havrebbono fatto i Romani il ponte sopra il Ticino, et quando anchora 
l’havessero fatto, non havrebbono fatto il castello per guardia di quello. Et altre-
sì dice, che i Romani, se la città fosse stata allhora, si sarebbono fortificati in es-
sa. Io così risponderei, che se ben Livio non fa memoria di questa città, non però 
si dee dire, adunque non era. Vedemo che esso lascia di descrivere molte altre 
città, et luoghi, quali erano in questi contorni, per non essere al suo proposito 
non essendogli fatto alcuna cosa degna da notare. Quanto alla fabrica del ponte, 
così risponderei. O che non era alcun ponte sopra il Tesino in quei tempi presso 
la città, overo se vi era, non era al proposito de i Romani. Veggiamo molte città 
essere vicine a i fiumi, et non essergli ponti, da potergli passare, sì come a Pia-
cenza, a Cremona, et ad altri luoghi, presso al Po, et sovente sono i ponti sopra i 
fiumi, che non sono al proposito di passare ogni parte. Al castello nominato da 
Livio per guardia di quello: Dico che forse era tanto lontano il ponte dalla città, 
che vi bisognava fare un luogo forte per guardia di esso. Che i Romani si sereb-
bono fortificati nella città, se la vi fosse stata. Così si può sodisfare, che Romani 
non voleano mantener tanti luoghi senza bisogno, et che li bastava allhora resi-
stere, che Annibale non passasse più avanti. Etiandio si potrebbe [414v] rispon-
dere, che questa città fosse picciola, o di poco momento, o forse meza disfatta, et 
priva di habitatori. Onde parve minore spesa a i Romani a far detto ponte col ca-
stelletto, per guardia di esso, che fortificare questa, et perdere tempo a fortifi-
carla, et a fornirla delle cose necessarie. Ho detto la mia opinione, et ne aspette-
rò una migliore. Cosa altra antica non ritrovo di questa città insino a i tempi di 
Attila Re degli Unni, dal quale ella fu saccheggiata, come dimostra Paolo Diaco-
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no nel 15. libro dell’historie, et Platina nella vita di Lione primo Papa. Fu poi ri-
storata, et fortificata talmente, che quivi si ritirò Oresto patritio padre di Augu-
stulo; ove fu assediato da Odoacro Re de gli Eruli. Il quale la pigliò per forza, et 
uccise detto Oresto con tutti i cittadini, et poi saccheggiò la città, la bruciò, et li 
gettò a terra le mura, come narra Biondo nel secondo libro dell’historie. Era per 
intervenirli simil disaventura, doppo 120. anni, havendo fatto voto Alboino Re 
de i Longobardi di ruinarla, per esservi stato oltre tre anni in assedio, se non li 
cascava sotto il cavallo, nell’entrare della città. Il quale non lo potendo far levare 
in piedi, ad esortatione d’un de’ suoi capitani, rivocando il crudel voto, inconti-
nente senza male alcuno drizzandosi il cavallo, entrò nella città, non vi usando 
crudeltà alcuna. Onde quella fu salva. Così scrive Paolo Diacono nel secondo li-
bro dell’historie de i Longobardi, et Biondo. Fu poi ella soggetta a’ Longobardi 
insino che fu fatto prigione Desiderio loro Re, da Carlo Magno. Onde quivi ha-
veano posto il loro seggio il Re, et vi haveano fatto molti sontuosi edificij, come 
chiaramente dimostra Paolo Diacono nel 4. lib. dell’hist. de i detti Longobardi. 
Tra i quali fu il monasterio di S. Agata, edificato da Pretarij, et dalla Reina Teo-
dolena, la chiesa di S. Maria dalle Pertiche, et dal Re Luitprando il monasterio di 
S. Pietro in Cielo Aureo, ove riposa il venerabil corpo di S. Agostino, che l’havea 
quivi fatto portar di Sardegna, et etiandio il monasterio di S. Anastagio martire, 
et dalla Reina Condiberta, la chiesa di S. Giovanni Battista, et da Pietro Vescovo, 
consobrino di Luitprando, la chiesa di S. Sabina. Furono fatti molt’altri nobili 
edificij, quivi da’ detti Longobardi, che sarei molto lungo in descriverli, de i qua-
li ne fa memoria detto Paolo Diacono, et il Corio nella prima parte dell’historie 
Milanesi, et Giacomo Gualla, scrittore Pavese dell’antichità di essa città. Habita-
rono etiandio i Re de i Gotti quivi avanti detti Longobardi per l’amenità, et dol-
cezza dell’aria, che quivi si ritrova. Soggiugati i Longobardi, et fatto prigione De-
siderio loro Re da Carlo Magno, rimase Pavia sotto i Re d’Italia, insino al tempo 
di Stefano settimo Papa. Nel qual tempo, usurpando l’Imperio d’Italia Ridolfo 
Borgognono, passarono nell’Italia gli Ungheri (essendo loro capitano Salardo) et 
l’assediarono, difendendosi valorosamente i cittadini. Nondimeno la fu però 
bruciata; perché essendo le habitationi di legne, et havendovi tirato gli Ungheri 
le saette col fuoco, et quello accendendosi ne gli edificij, talmente la bruciò. Così 
dice Luitprando Levita, nel terzo libro dell’historie, benché altri dicono che la 
fosse per forza pigliata, et saccheggiata, et uccisi i cittadini, le quai cose nega 
detto Luitprando. La fu poi soggetta ad Ugone di Arli, a i Berengarij, et ad Alber-
to, tutti Re d’Italia, insin alla creatione d’Ottone primo Imperadore. Il qual pas-
sò di Germania [415] nell’Italia, con 50000. combattenti, addimandati da i po-
poli Italiani, che cercavano d’essere liberati dalla tirannia de’ detti Berengarij, et 
di Adalberto, et havendoli scacciati liberò di carcere Alunda, o sia Adleida (se-
condo Luitprando, et Giacomo Vuiumpfelingio nelle loro historie) già consorte 
di Loteri figliuol d’Ugone d’Arli sopra nominato, alla quale appartenea la signo-
ria di Pavia; et la pigliò per moglie. Et per tanto cominciò alquanto a pigliar ri-
storo Italia doppo tanti travagli, et afflittioni, ch’havea patito sotto di tanti ti-
ranni, i quali haveano usurpato l’Imperio di essa. Fu poi sotto l’Imperio Romano 
governandosi però da sé istessa in libertà, al modo, che si governavano l’altre 
città d’Italia. Nel qual tempo alcuna volta drizzando il capo alcuni cittadini (sot-
to color di volerla conservare in libertà) s’insignorirono di essa. Vero è, che de-
siderando i cittadini di mantenerla in libertà, si dierono a Filippo Arcivescovo di 
Ravenna legato della Chiesa Romana nell’anno di CHRISTO 1259. secondo 
Biondo nel 18. libro dell’historie. Dopo alcun tempo se ne insignorì Gottifredi 
Langusco, suo cittadino, ne’ giorni di Napo Turriano signor di Milano nel 1274. 
Così scrive Merula nel quinto libro delle historie de i Visconti. Dice Corio, che 
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era nominato costui Guiscardo. Ucciso detto Gottifredi, ch’era stato fatto prigio-
ne nella battaglia, per comissione del prefato Napo, successe nella tirannia Fi-
lippone Langusco, secondo il Merula nel sesto libro. Poi nell’Anno 1306. scaccia-
to Filippone dal popolo, fu da quello creato Prencipe della città, Giovanni Becca-
ria, a cui successe Manfredi. Et nel mille trecento quaranta tre fu eletto dal po-
polo, Castellino Beccaria. Così scrive Corio nella terza parte delle historie. Ri-
tornò poi Filippone Langusco, et si mantenne nella tirannia, secondo Merula 
nell’ottavo libro, in sino che ’l fu fatto prigione da Galeazzo figliuolo di Matteo 
Visconte nella battaglia, fatta vicino a Piacenza. Fatto prigione quello, fu asse-
diata Pavia da Lodovico, et Stefano Visconti, difendendola Rizzardino, figliuolo 
di Filippone. Al fine egli fu ucciso con molti altri nobili cittadini, et fatti prigioni 
Antonio, et Guidetto figliuoli di Guidone, et i cittadini, si dierono a Matteo Vi-
sconte, come scrive Merula nel 9. libro. Fu poi sotto l’Imperio de i Visconti, ec-
cetto, che ne’ tempi di Galeazzo secondo del quale si ribellò, ma poco tempo vi 
stette, imperò, che nel 1359. ritornò al detto Galeazzo, secondo Corio nella terza 
parte dell’histo. Onde Galeazzo vi edificò un castello, et vi fece il ponte sopra il 
Tesino, et istrasse un canale d’acqua del detto fiume, et il condusse a Milano. 
Consegnò dopo la morte di Galeazzo, Bernabò Visconte, questa città a Giovan 
Galeazzo, creandolo Conte di essa. Questo magnanimo Signore vi fece molti 
sontuosi edifici, et la congiunse con lo stato di Milano, havendo incarcerato 
Bernabò suo barba sopranominato. Fu poi sempre sotto i signori di Milano, tan-
to ne’ tempi de i Visconti, quanto de gli Sforzeschi, et de i Re di Francia, insino 
che passò all’altra vita Francesco Sforza secondo Duca di Milano. Onde ne venne 
sotto Carlo V. Imperadore con tutto il Ducato di Milano. Quivi fu fatto prigione 
Francesco I. Re di Francia (essendogli cascato sotto il cavallo) da Carlo della 
Noia Vice Re di Napoli, et capitano dell’essercito di Carlo Imperadore col Re di 
Navarra, et con la maggior parte de i [415v] Signori, c’havea detto Re in compa-
gnia, assediando questa città, nell’anno mille cinquecento vinti cinque nel gior-
no di S. Mattia, et ella essendo stata valorosamente difesa da Antonio da Leva 
Spagnuolo. Fu poi pigliata nel mille cinquecento vinti sette da Odetto da Lau-
trecco capitano dell’essercito del detto Re Francesco, et per vendetta saccheggia-
ta, et meza ruinata. Dipoi essendo fra pochi giorni ripigliata da Antonio da Leva, 
et alquanto ristorata l’anno seguente, passando nell’Italia il Conte di S. Paolo 
mandato dal Re Francesco, con giusto essercito l’assediò, et per forza la soggiu-
gò, et saccheggiò, et per maggior parte la ruinò, come io viddi; ritornando di 
Bertagna, et la viddi talmente desolata, che pochi habitatori v’erano. Giaceano 
gli edificij chi mezi ruinati, et chi totalmente, ch’era gran compassione a vederla, 
poi sotto Francesco Sforza II. fatta la pace fra esso, et Carlo Imperadore a Bolo-
gna, cominciò un poco ad esser ristorata. Et così di mano in mano si ristora da 
quei cittadini, che sono rimasi dopo tante calamità. Si vede il castello fatto da 
Giovan Galeazzo Visconte ov’era la pretiosa libraria, ch’è mezo disfatto. Evvi 
quell’artificiosa sepoltura di marmo, ove si deono riporre l’ossa di S. Agostino, 
ma non è finita. Vedesi etiandio quivi quella statua di Bronzo, detta Regisole, di 
cui così scrive Corio nella prima parte dell’historie, et nell’anno del Signore 505. 
Anastasio imperando, havendo finalmente ucciso Teodorico, et in tutto debella-
to Odoacro, intieramente ottenne l’Imperio d’Italia. Onde la sua sede statuì a 
Ravenna. Ho ritrovato, che ivi a sua similitudine per arte magica sopra una Co-
lonna, fece fare un eneo cavallo con un milite sopra, et nominollo Re del Sole. 
Quale il magnanimo Carlo in tutto havendo ottenuto il Reame de i Longobardi, 
et soggiugato l’Italia volendo isportare in Francia, la fece condur a Pavia, dove 
infermandosi Carlo, fin al presente, vi è restata. Poi corrotto il vocabolo, è detto 
Regiasole. Ma altrimenti dice Merula nel 9. libro dell’historie. Et scrive, che 
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questa antica imagine par simile all’imagine d’Antonino Pio, sì come si può pa-
ragonare per i lineamenti della faccia, dalla forma del naso, della bocca, della 
barba, et dell’habito militare, del quale ella è vestita, sì come si veggono le figure 
fatte nelle medaglie, rappresentando detto Antonino. Soggiunge etiandio haver 
ritrovato in alcune croniche esser quella la figura d’Odoacro Re de i Gotti, che 
poi fu portata da Ravenna quivi, sì come spoglie della soggiugata città, come pa-
rimente dice Platina nella vita di Gregorio secondo Papa. Penso sia in errore 
Merula, dicendo haver ritrovato essere questa la effigie di Odoacro Re de i Gotti, 
conciosia cosa, che Odoacro non fu Re de’ Gotti, ma de gli Eruli, onde credo, che 
voglia dire di Teodorico Re de’ Gotti. Questa imagine nel 1528. fu tolta da Co-
smo di Magna Ravennate, animosissimo soldato, ch’era co i Francesi, et fu il 
primo che per le mura entrasse nella città, et essendo pigliata Pavia per forza 
(com’è detto) et posta in nave per condurla a Ravenna per il Tesino, et poi per il 
Po, sì come cosa, che altre volte era stata a loro tolta; et conducendola per il Po, 
la fece pigliar Francesco Sforza II. et condurla nel castello di Cremona, et poi a 
Pavia, ove hora giace. Quivi a Pavia è lo studio generale posto da Carlo Quarto 
Imperadore nel 1361. a’ prieghi di Galeazzo secondo, et di Bernabò Visconti, si-
gnori di [416] Milano. Così scrive Corio. Ha questa città buono, et fertile territo-
rio, del quale se ne cava abbondantissimamente tutto quel ch’è necessario per li 
mortali, cioè frumento, con altre biade, vino, et saporiti frutti. Et tanto produce-
vole delle cose per il bisogno de gli huomini, che si dice essere il giardino di Mi-
lano, perché non solamente il soccorre delle cose necessarie, ma ancora delle co-
se delitiose, et parimente quasi d’ogni specie di salvaticine, et non meno 
d’uccelli, di buoni pesci, et di simili altre cose per l’uso dell’huomo, che sarei 
lungo in descriverle. Talmente parla Faccio de gli Uberti di questa città nel canto 
5. del 3. lib. Dittamondo: 

Ma qui ritorno allo nostro camino 
Come quel giorno giungendo a Pavia 
Dove giace Boetio, et Agostino. 

Ha prodotto Pavia molti huomini illustri, de i quali fu Giovan. 18. Papa, 
huomo molto virtuoso, secondo Biondo, et Platina, Tesoro Beccaria, Abbate di 
Valle Ombrosa, martirizato in Fiorenza, come dimostra il Volaterrano nel 21. lib. 
de i Comentari Urbani, Enodio eccellente poeta nacque in questa patria, con An-
tonio Guarnero dignissimo medico, et Luitprando Levita scrittori dell’historie de 
i suoi tempi, Cato Sacco, Silano Negro, et Lanfranco, tutti celeberrimi Giurecon-
sulti, Giacomo Gualla Giurisconsulto, il quale anco compose un’operetta 
dell’antichità di essa sua patria. Sono usciti altri degni huomini di questa nobil 
patria, che sarei molto lungo in rammentarli. Sopra Pavia vedesi Mirabello, et la 
Certosa, certamente opera di non minore spesa, che d’artificio, cominciata da 
Giovanni Galeazzo Visconte primo Duca di Milano, nella cui sontuosissima 
chiesa è sepolto. Et quivi, vedesi la sua vera effigie in marmo espressa, intorno 
cui evvi il Barco, in latino Leporarium detto, ch’è una muraglia di venti miglia 
condotta in quadro, dove sono campi arati, prati, et selve, nel qual si conservano 
assai animali selvaggi, sì come lepri, caprioli, cervi, daini, et altri simili animali 
per la cacciagione. Fu fatta tanta opera dal detto Gio. Galeazzo. Ora in più luoghi 
appaiono le mura ruinate. Et non vi si ritrovano più tanti animali. Passato il 
Barco si scorge Mandrino, Vidigulfi, et lungo il Ticinello alla sinistra, Metuno. 
Passato il Ticinello, evvi Cavagnera, Sician, Campo Morto, Basili, Figenasco, 
Ferrabò Bisson, Moirago, Cassin, Assago, Bazzaello, Barriano. Scendendo al Ti-
cinello a man destra d’esso appare Chiarella, et poi Binasco buono, et popoloso 
castello, in latino secondo il dotto Alciato detto ad Bacinas, et secondo altri, Bi-
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nae. Quivi ha un molto magnifico palagio, il prefato Andrea Alciato. Più avanti si 
vede S. Nuovo, Caizzan, Sportan, S. Giacomo Interciso, et Rovido. Ritornando al 
Ticinello, evvi la Rosa, Benda, Vignan, Vermezzo. Seguitando poi lungo il Navi-
lio, che passa da Abia Grasso, et scorre a Milano, passato un canale d’acqua, ap-
par Zelo, Cado, Gazzano, ov’è un ponte sopra detto Navilio. Poi evvi Benirola, 
Terzano, Corsico, et poi si vede la gran città di Milano, Mediolanum la nomina 
Strabone, Catone, Polibio, Livio, Trogo, Cornelio Tacito nel 17. libro, Ammiano 
Marcellino nel 15. lib. Antonino nell’Itinerario, Plutarco nella vita di Marcello, 
Procopio nel secondo libro dell’historie de i Gotti, con molti altri nobili scrittori. 
Circa la cui edificatione, [416v] diverse sono le opinioni. Scrivono alcuni, secon-
do ch’io ho ritrovato in tre antichissime croniche di questa città, et di Lodi, che 
dopo l’universal diluvio della terra, passò di Scithia in questo continente di terra 
(hora Italia addimandato) Tubal figliuolo di Giafet, di Noè figliuolo, et pigliò tut-
to quel paese, che si ritrova esser fra Taranto, et il Po con tutta questa amena, et 
piacevole pianura, che si ritrova a man destra del Po, insino all’Alpi di Ligone, et 
di Vessione. Et quivi habitando visse 197. anni, trasse della moglie 90. figliuoli, 
fra maschi, et femine. De i quali ne vide uscir 13. mila, et 700. nipoti. Ai quali 
consignò, et divise tutto detto paese da Taranto al Po, insino all’Alpi antidette. 
Vero è, che aggradendogli questa bella campagna (poi Gallia Transpadana ad-
dimandata, et al presente Lombardia di là dal Po) vi cominciò a fare alcune ca-
suzze in forma d’una contrada nominandola Subria. Mancato Tubal, rimase in 
suo luogo Massappo suo nipote, che accrescé molto questa contrada, et la intor-
niò di mura addimandandola da sé Messapia. Ma non puoté però tanto fare, che 
istinguesse il primo nome, anzi parea, che quanto più s’affaticasse d’estinguerlo, 
tanto più accrescesse. Benché dica Merula nel primo libro dell’historie de i Vi-
sconti esser questa narratione di poco fondamento, pur se vorremo sottilmente 
considerar quel che dicono gli antichi, et autentici scrittori, non totalmente la ri-
futaremo, né ancora a tutti gli daremo fede, come più in giù dimostrerò. Poi 
soggiungono l’antidette croniche, che essendo cresciuti di popolo questi paesi 
dopo molto tempo passando di qua dall’Apennino i Toscani soggiugarono ogni 
cosa, eccetto, che Subria, la qual etiandio dopo molte battaglie, la ottennero per 
forza. Onde uccisero tutti gli habitatori di essa, et poi che l’hebbero sacchiggiata, 
l’abbruciarono. Che i Toscani passassero di qua dall’Apennino, et anche di qua 
dal Po, et acquistassero tutti questi luoghi, più volte l’ho dimostrato con autorità 
di Catone, Sempronio, Strab., Polibio, Plinio, Livio, et Trogo, et etiandio che 
lungamente vi habitassero insin al passaggio di Belloveso nipote di Ambigato Re 
de i Galli Celti, et che quindi da lui scacciati, dopo la rotta a loro data presso il 
Tesino, non molto discosto da Insubria contrada, pigliando detti Galli buono 
augurio, et presagio, et che quivi edificassero Milano, come narra Livio nel 5. lib. 
Onde non par disconvenevole quello che dicono l’antidette croniche della con-
trada Subria, et de i Toscani, che venissero in questi paesi, et se ne insignorisse-
ro, da quel che dice Liv. con quei altri scrittori. Quanto a questo nome di Medio-
lano, cioè perché così fosse detta questa città, varie sono le opinioni. Sono alcu-
ni, che dicono, che talmente fu nominata per essere posta fra due lame, o siano 
due fiumi, cioè Adda, et Tesino. Altri scrivono che tal nome gli fu imposto da 
Belloveso per comandamento de gli Dei, havendogli fatto intendere, che dovesse 
fare una città, ove ritrovasse una Scrofa meza nera, et meza bianca, che havesse 
la lana sopra le spalle. Onde ritrovandola quivi la fece nominandola Mediolano, 
sì come meza lana. Catone dice, che traesse il nome di Olano primieramente, da 
Olano capitano de i Toscani, che fu il primo a fermarsi quivi con gli Orobij, che 
così s’addimandava, et che poi quindi scacciati i Toscani da Medo capitano de i 
Galli Insubri, et havendo aggrandito questa città, ch’era una [417] contrada, 
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mettesse avanti il nome Olano, il suo nome Medo, et così ne risultasse Mediola-
no. Il dotto Andrea Alciato, dice circa questo nome, così. Edificarono questa cit-
tà i Biturgi, et Edui, secondo che scrive Livio, onde ciascun d’essi gli diede 
l’arma sua, i Bituricesi un Montone, che è la loro insegna, et gli Edui, una Porca. 
Onde di queste due insegne ne composero una, cioè disegnando una porca lana-
ta, et così per tal ragione nominarono talmente la città Mediolano, perché in lin-
gua Celtica antica Medel vuol dire Polzella, onde ancora in Germania è la città 
Meldeburg, nominata dalla medesima ragione, et Lano, significa terra, et paese, 
la dissero adunque Terra della Polzella, cioè di Minerva, la quale ivi si adorava 
anticamente con gran cerimonie, come etiandio scrive Polibio, et il suo Tempio 
per la fede Christiana, fu poi distrutto, et edificatone un altro consecrato al no-
me di Santa Tecla, la qual in quei tempi era in grandissima veneratione delle 
sante vergini, come scrive Girolamo nella cronica d’Eusebio, onde detto Alciato 
fece l’infrascritto Epigramma, che hora si ritrova nel secondo lib. de gli Em-
blemmi suoi, per questa cosa. 

Bituricis vervex, Heduis dat sucula signum. 
His populis patriae debita origo mea est, 

Quam Mediolanum sacram dixere puellae 
Terram, nam vetus hoc Gallica lingua sonat. 

Culta Minerva fuit, nunc est ubi numine Tecla 
Mutato matris virginis ante domum. 

Laniger huic signum suis est, animalque biforme, 
Acribus hanc setis, lanitio inde levi. 

Sono altre opinioni circa la impositione del nome di questa città, che sarei 
molto lungo in descriverle. Onde io le lascierò, massimamente considerando es-
ser di poca autorità, et forse di manco verità. Io crederei, che fosse stato imposto 
ad essa questo nome di Mediolano da i Galli, o fosse per commandamento de gli 
Dei, overo per le loro insegne. Sia come si voglia, etiandio nota Claudiano il si-
mile, quando dice. 

Continuo sublime volans ad moenia Gallis 
Condita Lanigerae suis ostentantia pellem 
Pervenit, adventu veneris spissata recedunt 
Nubila, rarescunt puris Aquilonibus Alpes. 

Era questa città avanti la venuta di Belloveso, una contrada, com’è detto, nomi-
nata Subria, come possiamo conoscer da Livio, et da Strab. Il qual dice nel 5. li-
bro. Insubres hac in aetate sunt, qui Mediolanum metropolim habent. Ea qui-
dem pridem, vicus erat. Omnes enim vicatim habitabant. Hac vero tempestate 
eximiae dignitatis trans Padum civitas est, quodammodo Alpibus finitima. Ora 
essendo venuto qui Belloveso di Gallia, havendone scacciato i Toscani, aggrandì 
questa contrada, et molto la magnificò, et da’ detti Galli fu Mediolano addiman-
dato, com’è detto. Onde Livio, et Trogo dicono, che la fu edificata da i Galli, cioè 
aggrandita, conciosia cosa, che più volte è detto, che sovente usano gli scrittori, 
questo vocabolo di [417v] edificare in vece di ristorare, et di aggrandire, et che la 
fosse una contrada, l’habbiamo dimostrato con auttorità di Strabone. Narrano 
l’antidette croniche la fabrica che vi fece Bellovesco co i Galli a parte a parte. Et 
dicono, che vi fece una muraglia larga 24. piedi, et alta 64. et circondava, et ser-
rava dentro tutto l’ambito della città, facendovi 130. torri in essa muraglia di 
smisurata grossezza, et altezza, delle quali n’erano sei porte principali. Et ciò fu 
fatto d’anni 270. avanti, che scendesse nell’Italia Breno Re de i Svevi, et Unghe-
ri, secondo Merula nel 1. li. dell’historie de i Visconti. Narrano poi dette croni-
che assai altri edifici, le quali dicono che facesse il prefato Bellovesco, ch’io la-
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scio ad altri scrivere. Soggiungono, che havendo quello fatto talmente questa fa-
brica, si fece nominare Re di questi paesi, ove signoreggiò 40. anni. Nel qual 
tempo i Galli da lui condotti nell’Italia ristorarono, et aggrandirono molti luo-
ghi, et città in questa Regione, et anche in altre. Mancando Belloveso, li successe 
in signoria Segovese suo figliuolo huomo prode nell’armi, d’anni 700. avanti che 
’l figliuolo di Dio al mondo incarnato apparesse, secondo una cronica, ma se-
condo un altro di 644. havendo tenuto la signoria, non solamente di questa Re-
gione, ma anche di tutta la Gallia Cisalpina, anni 58. passò di questa vita, la-
sciando suo successore nel Regno Brunesedo, o sia Bruniesvido suo figliuolo. Il 
qual tenne l’Imperio di Milano, et de gli altri luoghi della Gallia Cisalpina 51. 
anno, o siano 70. secondo altri. Regnando costui con gran felicità scese 
nell’Italia Breno Re de’ Svevi, et Ungheri con grand’essercito, contra il qual pas-
sò Brunisedo con gran compagnia d’armati, et azzuffati insieme dopo lunga bat-
taglia rimase debellato Breno. Il qual fuggendo ne’ suoi paesi ragunò poi un 
grosso essercito, dicono di 400000. persone, et ritornò nell’Italia, et passò a Mi-
lano, et uccise Brunisedo, et poi andò a Roma, et fu superato da’ Rom. come di-
mostra Livio, che fu innanzi l’avvenimento del nostro S. Giesu Christo 516. anni. 
Dopo la partita di Breno, accrescé Milano tanto in moltitudine di popolo, quanto 
di ricchezze. Onde era chiamato Metropoli, o sia capo di tutto questo paese, co-
me dice Polibio nel secondo libro, Strabone, et Plutarco nella vita di M. Marcel-
lo. Non deono parere in tutto le sopradette cose fuori di verità, perché sovente 
Livio narra le battaglie fatte fra i Romani, et Galli Insubri, et parimente Polibio, 
che tenevano la signoria di gran parte d’Italia. Onde si dee chiaramente credere, 
che havessero i popoli i suoi Signori, et Capitani, et anche Re, da chi fossero go-
vernati, et amministrati. Et così non dee parere in tutto favola quel che narrano 
dette croniche, di quei Re, de i quali ho fatto memoria. Questo ho voluto scrive-
re, perché sono alcuni, che totalmente si fanno beffe di dette croniche. Ritor-
nando alla principiata narrazione, essendo adunque Milano con gran parte della 
Gallia Transpadana da i Galli Insubri posseduto, fu mandato M. Marcello, et C. 
Cornelio Consoli da i Romani contra di quelli, de i quali era Re Virodomaro. Et 
azzuffati che furono insieme, fu ucciso l’antidetto Re da M. Marcello. Le cui o-
pime spoglie consecrò Marcello a Giove Feretrio, et così soggiugò Milano capo 
de gli Insubri, come scrive Polibio nel secondo libro, Livio nel ventesimo, et Plu-
tarco nella vita di detto Marcello. Narrano anco dette Croniche assai [418] cose, 
che in vero sono favole, sì come che Milano fosse ruinato da Annibale, che mai 
non vi fu, et che fosse ristorato da Marcello, et che detto Marcello vi fece tanti 
sontuosi edifici, et che qui lungo tempo dimorò, et alfine vi morì, et vi fu sepolto. 
Queste sono chiaramente favole; conciò fosse cosa, che soggiugato Milano, Mar-
cello ritornò a Roma a trionfare de gl’Insubri, et presentò le spoglie opime di Vi-
rodomaro a Giove Feretrio in Campidoglio. Dipoi fu mandato in Sicilia dal Sena-
to, et doppo la rotta di Canne fu fatto Consolo, con Fabio Massimo contra Anni-
bale, essendo suo collega, et compagno, Crispino Consolo, et doppo molte vitto-
rie, fu ucciso in Puglia da i soldati di Annibale, secondo Livio, et Plutarco. Sog-
giugato Milano da M. Marcello Consolo, come è detto, fu sotto i Romani lungo 
tempo, onde accrescé molto in ricchezze, et in popolo, et massimamente sotto 
gli Imperadori. De i quali molti si dilettarono di habitar quivi, aggradendo, e 
compiacendogli la bellezza del luogo, et anche per la commodità, che haveano di 
guerreggiare co i Galli, et Germani, quando bisognava. Là onde Cesare assai fia-
te vi soggiornò, et Nerva, et a Traiano tanto gli aggradiva il luogo, che vi edificò 
un superbo palagio, che hora si addimanda il Palagio. Si fermò etiandio quivi 
Adriano, et altresì Massimiano Erculeo, che vi fabricò un gran tempio, dedican-
dolo ad Ercole, ove al presente appare la chiesa di San Lorenzo. Vicino a questo 
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tempio furono da lui poste sedici colonne di marmo, sopra le quai vi fece un or-
natissimo palagio per gl’Imperadori. Il qual fu poi abbruciato, come scrive Me-
rula nel 1. libro dell’historie. Onde di quello non vi rimase eccetto dette colonne. 
Si dilettò assai d’habitare in questa città Filippo Imperadore Christiano, et dopo 
lui Costantino, Costantio, come chiaramente dimostra Ammiano Marcellino, 
Gioviniano, Valente, Valentiniano, et Teodosio, come etiandio scrive Biondo. 
Ne’ tempi di Teodosio, fiorendo il glorioso dottore della chiesa Ambrosio Arcive-
scovo di questa città, fu donato a i Milanesi dal detto Teodosio uno de i chiodi, 
co i quali fu confitto sopra la Croce il Nostro Servator Giesu Christo, et anche il 
serpente di bronzo fatto da Moisè nel deserto. Le quai cose Santo Ambrogio ri-
pose nella chiesa di San Salvatore, hora di Santa Tecla, et nella chiesa di Santo 
Gervasio, et Protasio, al presente di Santo Ambrogio. Passò alla vera vita tanto 
Dottore quivi, nel 393. a i quattro d’Aprile. Morto Teodosio, et le sue ossa porta-
te a Constantinopoli, parve a’ Milanesi, che passasse con esse il seggio Imperia-
le, rimanendo come abbandonati. Là onde essendo molto mesti, et di mala vo-
glia, vi fu mandato da Teodosio Giuniore per governo d’essi, et de gl’Insubri, et 
de i Cenomani, et di molti altri paesi di qua dal Po, Giacomo, benché dicano 
quelle croniche, che fosse eletto dal popolo di Milano per governatore di questi 
paesi, che non par verisimile, essendo tutta Italia sotto l’Imperio; pur potrebbe 
essere stato, come altrove ho dimostrato di detto Giacomo. In questi tempi pas-
sando Attila nell’Italia, ch’era Re de gli Unni, et havendo ruinato la città di Aqui-
leia, nel 440. passò quivi, et saccheggiò la città di Milano, come dice Paolo Dia-
cono nel 4. lib. dell’hist. de i Romani, et il Volaterrano ne’ suoi Commentari Ur-
bani, et Platina nella vita di Leone primo Papa, essendo Arcivescovo di Milano 
[418v] il B. Eugenio. Successe a Giacomo nel governo di Milano, et de gli altri 
paesi d’Italia, mandato dall’Imperadore Teodosio Aritimere, huomo savio, et 
prudente. Costui essendo animoso, passò contra Igoro Re de gli Alani, che era 
sceso nell’Italia, con grandissimo essercito, et già haveva soggiugato Bergamo, 
et lo scacciò fuori d’Italia, et poi passò a Roma, et uccise Antemio con Bilimere 
Gotto capitano dell’essercito nemico, come scrive Paolo Diacono nel 16. libro 
delle historie, et costui haveva nome Richimere Gotto, et il Re de gli Alani Bior-
ge, come ancor dice Platina nella vita di papa Ilario, et il Volaterrano nel 33. li-
bro de i Commentari, lo nomina Biorge. Soggiunge Biondo, che fu ucciso detto 
Re dal prefato Richimere fra Bergamo, et il lago di Garda, et da lui soggiugata 
Roma havendo ucciso Antonio suo suocero. Pigliata Roma doppo tre mesi passò 
all’altra vita Richimere havuto tanta vittoria. Mancato lui pigliò le insegne 
dell’Imperio Occidentale Olimbrio a lui date dal popolo Rom. et doppo lui Glice-
rio, et poi Augustolo, et havendo fatto prigione Oreste padre del detto Odoacro 
Re de gli Eruli, et de i Turilingi in Pavia, et havendolo ucciso a Piacenza, passò a 
Roma, et si fece Re d’Italia, secondo Paolo Diacono nel 16. lib. Biondo nel 2. et 
3. libro, il Volaterrano nel 23. lib. de i Commentari. Ma le croniche antidette di 
Milano dicono, che mancato Richimere fosse creato Re d’Italia Diocletiano Mi-
lanese, et coronato nella chiesa di Sant’Ambrogio da Teodoro Arcivescovo, il 
quale più volte rimase vittorioso de’ Galli, et Germani, ch’erano entrati 
nell’Italia. Dopo morto costui, dicono, che fu coronato Re parimente d’Italia 
Massimiano de’ Conti di castello di Separo, dall’antidetto Teodoro Arcivescovo. 
Riportò questo prode Re, secondo che elle dicono, gloriosa vittoria di Alessio Re 
d’Ungheria, ch’era passato nell’Italia. Io non posso intendere come fossero co-
ronati Re d’Italia questi huomini sopranominati dall’Arcivescovo di Milano, non 
havendo mai ritrovato, che fosse data tal autorità a quelli da chi li poteva dare. 
Pur si potrebbe dire, che in quegli infelicissimi tempi, ne i quali parea esser stata 
data Italia in preda a tutte le nationi, sì come dirò del mondo, essendo tanto at-
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tenuata, et mancata la possanza de gl’Imperadori, che anche loro non si poteano 
difendere da diversi Barbari, che parea lecito a ciascun di procacciare 
d’insignorirsi di quella, in qual modo le paresse, et potesse. Et così forse gli Ar-
civescovi di Milano, che li pareva di tenere il primato in Italia, non riconoscendo 
ancora il Pontefice Romano per loro superiore, come chiaramente dimostrerò, 
usurpando tal ufficio, coronavano i Re d’Italia quelli, che erano eletti dal popolo 
Milanese, s’è vero però quel che dicono quelle croniche, così io direi. Ritornando 
adunque al nostro primo proposito. Passato di questa vita Massimiano sopra-
detto, venne nell’Italia Teodorico Re degli Ostrogotti, come dimostra Biondo nel 
3. libro delle historie, ma secondo gli antidetti Annali, Enderico Re de i Ruteni; 
questa è poca differenza; mandato dall’Imperadore da Costantinopoli, et ucciso 
Odoacro, che havea occupato Italia, s’insignorì di essa. Et venne a Milano, et si 
fece coronar della corona di ferro, in segno ch’è necessario, a chi vuole insigno-
rirsi dell’Italia, et massimamente della città di Milano, di pigliarla con l’armi di 
ferro in mano. Così ho ritrovato in dette croniche [419] scritto, le quai soggiun-
gono, che costui fu il primo, che ordinasse, che si dovessero coronare i Re 
d’Italia di tale corona in Milano. Ma Merula nel secondo libro dell’historie, et 
Corio nella prima parte delle sue historie havendo narrato diverse opinioni 
dell’ordinatione di questa corona di ferro a Milano, conchiude, che par che fosse 
primieramente fatta detta ordinatione dopo la ruina de i Longobardi, et la cattu-
ra del Re Desiderio loro Re, fatta da Carlo Magno per dar pasto a i popoli di 
Lombardia, i quali erano usati haver Reggi nell’Italia presso loro, acciò che 
gl’Imperatori dimorando nella Gallia, paresse a i detti popoli d’haver qualche 
cosa particolare, per la quale paresse che fossero obligati gl’Imperadori d’haverli 
rispetto, et etiandio in segno dell’antica signoria d’Italia, qual era stata in questi 
paesi, così ne’ tempi de gli Ostrogotti, come de’ Longobardi. Poi fu ridutta que-
sta coronatione a Monza, che si dovesse però fare per l’Arcivescovo di Milano 
con molte cerimonie. Altrimenti dice Biondo nel 13. libro dell’historie haver ri-
trovato, cioè, che fu fatta questa ordinatione da Gregorio Quinto Papa, overo da 
Ottone Imperadore primo, overo da primi elettori dell’Imperio, che quel che 
fosse dichiarato Re di Germania, andando a Roma per la confermation 
dell’Imperio, dovesse pigliar due corone nel viaggio, una di paglia a Monza, et 
l’altra di ferro a Milano dall’Arcivescovo. Così dice Biondo. Io m’accostarei alla 
prima opinione, perché ritrovo, che dopo Teodorico fossero i suoi successori 
nella signoria d’Italia, coronati della corona di ferro a Milano dall’Arcivescovo. 
Successe nell’Imperio d’Italia a Teodorico, Alarico suo nipote, il qual fu corona-
to in Milano della detta corona di ferro, nella chiesa di Sant’Ambrogio, dal B. 
Datio Arcivescovo. Et essendo ucciso nel terzo anno del suo Imperio, pigliò la 
signoria Guidetto, da Biondo nel quarto libro Vitige nominato, il qual fu condot-
to prigione a Costantinopoli a Giustiniano Imperadore da Bellisario, come scrive 
Procopio, et Biondo nel detto libro. Avanti però che fosse fatto prigione, essendo 
divenuto in fastidio a i Milanesi il governo de i Gotti, drizzarono a Roma Datio 
Arcivescovo a Bellisario sopradetto, capitano di Giustiniano, pregandolo, che 
volesse mandare un prodo capitano con soldati a Milano, che gli darebbono la 
città liberandosi delle mani de i Gotti; et così Bellisario vi mandò Mundilla 
huomo molto esperto nell’armi, et gli fu data la città. Il che intendendo Vitige, 
incontinente vi drizzò Uraia suo nipote con 10000. Borgognoni a lui mandati da 
Teodoberto Re di Francia. Et talmente assediò Milano, che non vi potendo en-
trar cosa alcuna divenne a tanta necessità delle cose per il bisogno del vivere, 
che li fu necessario, se non voleano pericolare dalla fame, d’arrendersi a lui. Co-
stui entrando nella città, non servando patto alcuno, né fede data, uccise oltre di 
30000. persone, et diede a sacco ogni cosa a i Borgognoni insieme con le femi-
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ne, et poi fece ruinar gli edificij con le mura della città, come narra Procop. nel 
2. libro, et Merula nel primo, avvenga, che Biondo, nel quinto lib. dell’histo. dica 
altrimenti, sforzandosi di provar che non fosse ruinata questa città con alquante 
ragioni, che facilmente si possono dissolvere. Io crederei in questa cosa più a 
Procopio, che si ritrovò a tutte queste guerre, che ad altri. Narrano ancor le cro-
niche sopranominate, che fu ruinato da [419v] Teodoberto, et che costui poi fu 
ucciso da Azzone figliuolo di Ilduino capitano de i Milanesi, con altre cose, le 
quai le lascierò leggere a quelli che l’hanno, et io scriverò quel che dicono gli ap-
provati autori. Fatto poi prigione Vitige, com’è detto, da Belisario, successe nella 
signoria d’Italia, overo sopra i Gotti Ildibardo, overo Ildovardo (secondo Biondo 
nel quinto libro) et fu coronato della corona di ferro in Milano. Il quale ucciso da 
Bovilla suo cubiculario, entrò nella signoria Bertero suo figliuolo, da Biondo 
nominato Atarico, che solamente visse nell’Imperio sei mesi, et anche lui fu 
morto nell’anno di CHRISTO apparuto al mondo cinquecento sessanta tre. 
Doppo cui fu creato Re Totila, cognominato Baldovilla nipote d’Ilduardo, il qua-
le etiandio pigliò la corona di ferro con le solite cerimonie in Milano. Fece que-
sto eccellente Re gran cose, et prese Roma due volte, al fine fu ucciso nella gior-
nata fatta a Caglio fra lui, et Narsette capitano di Giustiniano Imperadore, come 
chiaramente dimostra Procopio nel terzo libro delle guerre de i Gotti, benché di-
ca Biondo col Sabellico che fosse a Brescello, ma di grosso s’ingannano, come 
già dimostrai. Morto Totila, et superati i Gotti, rimase alquanto in riposo Italia, 
et parimente Milano, essendo governato da Narsette antidetto, in nome dello 
Imperio. Possederono i Gotti Italia anni settantadue, cominciando dalla venuta 
di Teodorico primo Re, insino alla morte di Totila loro ultimo Re. Scesero poi i 
Longobardi in Italia, dopo la morte di Narsè, essendo loro Re Alboino per il 
Frioli, et havendo soggiugato tutta la Regione di VENETIA, passarono a Milano, 
et dopo lungo assedio, a patti l’hebbero, onde secondo la usanza Alboino si fece 
coronare della corona di ferro da Frontino Arcivescovo. Ma secondo Merula, fu 
introdotto nella città a suasione d’Onorato Arcivescovo, et da lui fu saccheggiata 
contra la fede data. Vero è, che Biondo nell’ottavo libro conferma, che fosse ri-
cevuto Alboino nella città per le parole d’Onorato, ma non dice, che la fosse da 
lui saccheggiata, anzi nell’Italia illustrata arditamente nega, che la patisse mal 
alcuno da esso. Ucciso Alboino, secondo che scrive Paolo Diacono nell’historie, 
fu creato Re de’ Longobardi Chefi suo nipote, o sia Dric, come dice Corio. Volse 
anco costui esser coronato della corona di ferro quivi, come era stato coronato 
Alboino. Dopo la ruina de i Gotti (secondo che innanzi ho detto) et l’entrata de i 
Longobardi nella Italia, fu mandato in Italia da Giustiniano Imperadore, Longi-
no Essarco contra i Longobardi. Onde fu a quello soggetta la maggior parte 
d’Italia. Dice Merula nel primo libro, che ’l detto Essarco venisse ad habitare a 
Milano, pigliando questa città per sua habitatione, perché havea posto Alboino il 
suo seggio a Verona. Et che questo fosse vero, il conferma con una tavola di 
marmo, ritrovata in Milano, ove così è scritto. D. M. Aurelio Ianuario signi. ex 
numer. Dalmat. Fort. et Aurelio Valentiniano Exarcho posuit Aurelius pater Ia-
nuarius. Vixit annos 32. menses 3. diebus 6. Valentinianus vixit annos 32. men-
ses 3. diebus 6. Poi soggiunge, dicendo, che se costui non havesse governato Mi-
lano, et quivi habitato, come sarebbe stato sepolto in questa città? Et se non po-
tea uscire di Ravenna, né far giustizia in Milano, come adunque è posta quivi? 
eccetto se non fosse stato questo nome Essarco, [420] nome di maestrato. Et 
soggiunge lui credere, che ’l detto maestrato havesse il suo seggio in Milano, sì 
come in luogo opportuno da poter governare tutta la Gallia Cisalpina. Assai mi 
maraviglio del Merula (che fu huomo ornato di singolar dottrina) che voglia per 
detta pietra, che gli Essarchi mandati in Italia da gli Imperadori, tenessero il suo 
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seggio in questa città, conciosia cosa, che tutti gli Historici di quei tempi dimo-
strano, che habitassero in Ravenna, trattando tutte le cose d’Italia, così ne’ tem-
pi della pace, come della guerra. Alla scrittura della pietra da lui allegata, così ri-
sponderò. Non ritrovandosi alcuno scrittore di questi tempi, che nomini alcuno 
Essarco (mandato in Italia da gl’Imperadori per governarla, addimandato Aure-
lio Valentiniano, come chiaramente lo dimostra in Ravenna, descrivendoli tutti 
ad uno ad uno) mi par equivocare Merula in questo nome Essarco, perché altre-
sì significa capo di sei uomini, et non solamente quel supremo Maestrato insti-
tuito da Giustiniano. Et che così par sia, dice prima di Aurelio Gianuario Bande-
rale, del numero de i forti Dalmati, et poi di quell’Essarco, onde se detto Aurelio 
Valentiniano fosse stato di quel Maestrato supremo, non li sarebbe stato posto 
innanzi il Banderale, né anche in compagnia per la dignità, et grandezza 
dell’antidetto maestrato. Et per tanto paiono a me le ragioni che adduce Merula, 
per provare che gli Essarchi havessero qui il loro seggio, non essere molto per-
suasibili. Anzi tengono, che sempre la città di Milano fosse soggetta a i Longo-
bardi, cominciando dal primo loro Re Alboino, insin a Desiderio ultimo Re di 
quelli. Et perciò son mosso a tener questo, perché i Re di quelli posero il loro 
seggio a Pavia, et altresì a Monza, presso Milano dieci miglia (secondo che è det-
to in Monza) onde essendo eglino vicino a Milano, et havendo la signoria di gran 
parte d’Italia, et massimamente di queste Regioni, hoggidì Lombardia addi-
mandata, par verisimile, che etiandio l’havessero di Milano. Il che par confer-
mare detto Merula nelle sue historie, il qual poco più in giù, narrando il passag-
gio di Agiulfo Re a Roma, essendosi pacificato con l’Essarco, et vedendo di non 
poterla ottenere, scrive che ritornasse a Milano. Et più oltre dice, che morendo 
Ariperto figliuolo di Gondoardo fratello della Reina Teodolina, lasciò per testa-
mento Pavia a Gondiperto, et Milano a Perter suoi figliuoli. Et Corio narra, che 
fosse insignorito della Reale dignità sopra i Longobardi, Adoaldo figliuolo di A-
giulfo a Milano nell’Ippodromio in presentia del padre. Onde pare a me, che i Re 
de i Longobardii (i quali furono ne i tempi de gli Essarchi di Ravenna) havessero 
la signoria di Milano, et de i luoghi vicini, et non detti Essarchi. Secondo alcuni 
ha equivocato il Merula, perché questo nome Essarco, in verità in sé non contie-
ne etiam cosa alcuna, che voglia significare di numero senario, perché non va 
scritto avanti per aspiratione, che significaria capo di sei, ma Exarchus sempli-
cemente senza l’aspiratione denota Prencipe, o Rettore. Né per quello marmo, si 
deve intendere altro, se non che quello Aurelio Valentiniano fosse in quel tempo 
un semplice Governatore posto dall’Imperadore, o da altri suo ufficiali per capo 
di sei militi. Et però è differenza dall’Essarco d’Italia, che resideva in Ravenna, 
dal quale fu poi detto l’Essarcato di Ravenna; così dicono [420v] costoro. Ritor-
nando a i signori di Milano, et della maggior parte d’Italia. Essendo stato ucciso 
Clefi da i suoi, il secondo anno da che era stato coronato Re, crearono i Longo-
bardi trenta Duchi non volendo più Re, secondo Paolo Diacono. De i quali quat-
tro ne furono maggiori, cioè quel di Roma, di Narni, di Spoleto, et di Benevento, 
come chiaramente dimostra Merula nel primo libro dell’historie. Onde i Milane-
si fecero loro Duca Perideo, così dice Corio; ma secondo Paolo Diacono nel se-
condo libro fu Alom, ch’era un de i trenta Duchi, creati da i Longobardi. Doppo 
dieci anni, essendo entrato nell’Italia Smaragdo Essarco, et havendo pigliato 
Classe città vicina a Ravenna, et quivi superato i Longobardi, ragunandosi in-
sieme gli antidetti Duchi, crearono loro Re Antari già figliuolo di Clefi, cogno-
minandolo Flavio dalla dignità, là onde poi tutti i Re de i Longobardi, furono 
detti Flavij, secondo Paolo Diacono nel terzo libro dell’historie. Morto Antari, 
successe nel Reame Agiolfo, eletto per marito, et Re da Teodolina Reina, di vo-
lontà di tutti i Duchi. Il quale fu ornato dell’insegne Reali in Milano, come narra 
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il sopradetto Paolo nel fine del terzo libro. Ad Agiolfo seguitò nel Reame Adoal-
do suo figliuolo, et a costui, Arioaldo, et poi Rotari, et a lui Rodoaldo suo figlio-
lo. Ucciso Rodoaldo, pigliò la corona del Reame Ariperto figliuolo di Gondualdo, 
fratello della Reina Teodolina. Mancando Ariperto di questa vita, divise la si-
gnoria a i figliuoli così. Lasciò a Gundiperto Pavia, con una parte del Reame, et a 
Perterito Milano, con l’altra parte. Morto Ariperto, Gundiperto uccise a tradi-
mento Grimoaldo Duca di Benevento, per farsi lui Re; il che vedendo Perterito 
ancor fanciullo fuggì da Milano, et poi morto Grimoaldo, fu egli creato Re. Fu 
questo Re Christianissimo (come dinota Paolo Diacono) et pigliò anco in sua 
compagnia per il governo del Regno Gundiperto suo figliuolo (benché fanciullo) 
il quale lasciò sotto la cura di Asprando, passando di questa vita. Onde isdegna-
to Raginperto Duca di Turino mosse guerra al detto, et azzuffati insieme, rimase 
debellato Asprando vicino a Novara, con Rotari Duca di Bergamo. Et così Ra-
gimperto si coronò del Reame. Successe poi nel Regno a Ragimperto, Ariperto 
suo figliuolo; il quale (anche egli) superò Asprando, con Rotari, et altri Duchi de 
i Longobardi, presso al Tesino, et fece prigione detto Rotari, che si era coronato 
in Lodi del Reame, et lo fece tosare per maggior sua vergogna, et vituperio, et al 
fine lo fece uccidere in carcere con Luitiperto fanciullo. Dipoi per forza soggiugò 
l’Isola Comacina, posta nel lago di Como, ov’era fuggito Asprando, et ruinò insi-
no a i fondamenti il castello, che quivi era (come dimostrai scrivendo del Lago di 
Como.) Vero è, che avanti ottenesse detta Isola, già era fuggito Asprando in Ba-
viera per la Valle di Chiavenna. Onde havendo ragunato un potentissimo esser-
cito, ritornò nell’Italia, et fece la giornata presso al Tesino con detto Ariperto, et 
lo superò in tal guisa, che volendo fuggire, et passare il Tesino, rimase sommer-
so nell’acqua. Poi fu coronato Re da i Duchi, Signori, et Baroni de i Longobardi il 
prefato Asprando. Doppo alcun tempo consegnando l’insegne del Regno a Lui-
tprando suo figliuolo, passò all’altra vita. Morto poi Luitprando, essendo ragu-
nati i Duchi, Signori, et Baroni del Regno, per coronare Irprando [421] figliuolo 
di Luitprando, secondo le consuete cerimonie de i Longobardi, apparve sopra 
l’hasta del detto l’augello Cucco, del che pigliandone i Signori ragunati tristo au-
gurio, nol volsero altrimenti per loro Re, anzi coronarono Rachesio Duca di 
Friuli. Costui pensando a i fatti suoi, dopo alquanto tempo rinonciò la corona 
del Reame ad Aistolfo suo fratello, et andò a Roma con la moglie, et figliuoli, et 
lasciando la vita del mondo, pigliò l’habito monacale, acciò più quietamente po-
tesse servire a Dio. Fece assai cose Aistolfo, et poi passò di questa vita, essendo a 
cacciare le selvaticine, ove fu ferito da un fiero cinghiale. Così scrive Merula; ma 
Biondo dice nell’undecimo libro, che morisse d’apoplesia. A cui successe Desi-
derio, il quale doppo molte opere da lui fatte, al fine fu prigionato da Carlo Ma-
gno in Pavia, et condotto in Francia. Et in costui hebbero fine i Re de i Longo-
bardi nell’Italia. Ove regnarono da dugento trentadue anni, con gran felicità, 
come dimostra Paolo Diacono, et Biondo nell’undecimo libro, ove racconta il fi-
ne del Regno loro. Il seggio de i quali era in Pavia, et in Monza. Et sovente furo-
no coronati i loro Re in Milano, com’è detto. A i quali era soggetta quasi tutta I-
talia. Egli è ben vero, che maggiormente habitarono detti Re di qua 
dall’Apennino, che di là, così di qua dal Po, come di là (ne’ luoghi hoggi Lom-
bardia addimandata da i detti Longobardi) secondo ch’è dimostrato nel princi-
pio della precedente Regione, con autorità di molti scrittori. Ruinata la signoria 
de i Longobardi nell’Italia da Carlo Magno, fu fatto Re d’Italia da esso Pipino 
suo figliuolo (et questo morto) fu mandato Bernardono suo nipote. Successe poi 
a Carlo Magno nell’Imperio, Lodovico Pio suo figliuolo, il quale fece uccidere 
Bernardono Re d’Italia, per haver trattato d’ucciderlo. Nel cui luogo vi pose Lo-
teri primo suo figliuolo, che prese la corona dell’Imperio, morto il padre. Doppo 
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Loteri fu coronato Imperadore Lodovico secondo; morì poi a Milano, havendo 
governato l’Imperio Rom. 21. anno. Mancando Ludovico di questa vita, pigliò 
l’insegne dell’Imperio Carlo secondo (detto Calvo) figliuolo di Ludovico Pio. Ha-
vendo tenuto lo scetro Imperiale Carlo anni 6. fu coronato Imperadore Ludovico 
3. cognominato Balbo. Costui insieme con Carlo 3. detto Grosso, hebbe cura 
dell’Imperio. Et essendo lui morto, rimase solo nell’Imperio detto Carlo, quale 
imperò dieci anni, et poi essendo divenuto come sciocco, et pazzo, gli fu dato per 
compagno Arnolfo, figliuol di Carlo Magno, già figliuolo di Ludovico Balbo. Il 
quale amministrò i negotij dell’imperio da 12. anni. Mancando costui, con lui 
mancò la dignità Imperiale nella stirpe di Carlo Magno, nella quale era stato cir-
ca cento anni, come chiaramente dimostra Biondo, Platina, Sabellico, Volater-
rano, con Roberto Guagnino nell’historie loro. Benché (morto Arnolfo sopradet-
to) fosse eletto da i Galli Imperadore Lodovico suo figliuolo, et da sei anni fosse 
riverito da quelli, non fu però confermato dal Papa, secondo la consuetudine, né 
accettato da i Romani, anzi essi elessero Imperadore Berengario, Duca di Frioli 
della stirpe de i Longobardi, huomo molto ricco, et nell’armi prode. Il che inten-
dendo Lodovico, scese nell’Italia, con grande essercito, et azzuffandosi insieme, 
fu superato Berengario. Essendosi poi rimesso Berengario passò contra Lodovi-
co, appresso Verona, et [421v] tanto fu l’ingegno, et forza di Berengario, che non 
solamente ruppe l’essercito di Lodovico, ma anche lo fece prigione, et cavando-
gli gli occhi, lo uccise, secondo alcuni. Havendo regnato quattro anni Berenga-
rio, passò di questa vita, et pigliò l’insegne dell’Imperio Berengario secondo. Il 
quale doppo tre anni fu scacciato d’Italia da Ridolfo Re di Borgogna. Parimente 
havendo tre anni tenuto l’Imperio Ridolfo, fu altresì scacciato da Ugone di Arli. 
Regnò costui dieci anni, et mancando lasciò suo successore Lotiero suo figliuolo, 
che regnò due anni, et passando all’altra vita, lasciò Aldeida sua consorte signo-
ra di Pavia. Il che intendendo Berengario Terzo nipote del primo, nato di una 
sua figliuola, ne venne in Italia, con Adalberto suo figliuolo, et s’insignorì di es-
sa. Et la tiranneggiò undici anni, et incarcerò Aldeida Reina di Pavia, et scacciò 
fuori d’Italia Enrico Duca di Baviera. Non possendo i Romani sostenere la ti-
rannia d’esso, chiederono aiuto ad Ottone figliuolo di Enrico Duca di Sassonia, il 
quale scese nell’Italia con quaranta mila combattenti, et s’azzuffò con quello 
presso al Frioli, et lo superò. Di poi li consegnò parte della Gallia Cisalpina di là 
dal Po. Ma costui non contento di tal parte (essendo ruinato Ottone in Germa-
nia) cominciò di ragunare un essercito per acquistare tutta la intiera signoria. Il 
che intendendo Ottone ritornando con grande essercito nell’Italia, combattendo 
con lui, lo superò facendolo prigione con Adalberto suo figliuolo. Uno de i quali 
mandò a Costantinopoli, et l’altro menò con lui, et pigliò per sua consorte la 
Reina Aldeida. Di cui poi ne trasse Ottone secondo, che a lui successe 
nell’Imperio Romano, havendo imperato anni trenta. Al secondo Ottone, che 
passò a miglior vita nel 17. anno del suo Imperio, seguitò il terzo Ottone, figliuo-
lo di quello. Costui governò l’Imperio anni 19. Nel cui tempo fu promulgata la 
legge de gli elettori dell’Imperio da Gregorio Quinto Papa, cioè, che si dee tener 
quello esser Imperadore Romano, che canonicamente s’era eletto da quegli elet-
tori, cioè dell’Arcivescovo di Colonia, di Trevere, et di Maganza, dal Duca di Sas-
sonia, dal Marchese di Brandiburgh dal Conte Palatino, et per cagione di discor-
dia, dal Re di Boemia. La qual legge insino ad hoggi è stata osservata. Mancato 
Ottone, fu eletto da gli elettori Imperadore, Enrico Duca di Baviera. In questi 
tempi si nominò Imperadore in Italia Ardoino Marchese da Ivrea, essendo eletto 
da gli Vescovi, et Gentilhuomini delle città vicine di Lombardia. La qual cosa in-
tendendo Enrico Imperadore, scese nell’Italia con valido essercito contra Ardoi-
no, et combatté con lui, et rimase perditore. Essendo poi esortato da Enrico Ar-
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civescovo di Milano, a ristorare l’essercito, et un’altra volta tentare la fortuna 
della battaglia, ritornò nell’Italia, et animosamente si azzuffò con Arduino, et 
dopo lunga contesa, al fine lo superò, et fece la vendetta contra quelli, che erano 
stati cagione di tal cosa. Entrò poi in Milano, et si fece coronare della corona di 
ferro, secondo la laudevole, et antica consuetudine. Et havendo imperato anni 
otto, divotissimamente rese l’anima al Creatore, come dice Merula nel secondo 
libro, col Volaterrano. Fu poi eletto Imperadore Corrado Svevo, che passò 
nell’Italia con grand’essercito, et assediò Milano per soggiugarlo, ma non puoté 
per la prodezza del popolo, che lo difese. Onde quindi si partì senza [422] verun 
profitto, et ritornò in Germania. Dice Merula con Biondo, che apparesse 
all’Imperadore S. Ambrogio, assediando Milano, et li minacciò la morte, se non 
lasciava l’assedio della città. Ho descritto l’ordine, et progresso di questi Re, et 
Imperadori, essendo mancato l’Imperio nella famiglia di Carlo Magno, perché 
(come dice Merula) fu governato Milano da quelli Berengarij, da i tre Ottoni, et 
da Enrico Imperadore. Et ben che fosse sotto de gli Imperadori, era però ammi-
nistrata la giustitia de i capitani, et altri ufficiali dal popolo eletti, tenendo però 
il primato della città l’Arcivescovo eletto da i cittadini. Occorrendo, che fossero 
eletti più huomini da i cittadini, all’Arcivescovato era mandato la elettione allo 
Imperadore, et otteneva l’Arcivescovato, lo eletto dall’Imperadore. Ne’ tempi 
che il sopranominato Corrado guerreggiava in Lombardia, cominciarono i popo-
li d’Italia di pigliare ardire, et essercitarsi nell’armi, contra nemici. Et acciò, che 
con qualche ordine andassero alla battaglia, fecero un carro per ciascuna com-
munità, nominandolo, Carozzo. Così era questo edificio, secondo che scrive Me-
rula nel secondo libro, et Corio nell’historie Milanesi, era più alto delle communi 
carra, da quattro rote, ornato di panno rosso. Nel cui mezo era un’hasta lunga, 
dalla cui sommità scendevano assai funi, da molti huomini tirate, sopra la quale 
appareva una bella croce di oro, da cui pendeva una bandiera bianca con la cro-
ce rossa nel mezo. Conducevano questo edificio quattro para di buoi, coperti di 
bianco con la croce rossa (ma secondo Corio, havevano la destra parte coperta di 
rosso, et l’altra di bianco.) Teneva cura di esso un prodo, animoso, et gagliardo 
cavaliero. Et acciò fosse riverito, et honorato, gli era donato dalla città una ma-
glia; et una spada, che seco portava. Con il Carrozzo sempre vi era un Sacerdote 
per celebrare la messa, et ministrare i Sacramenti secondo il bisogno. Seguita-
vano detto edificio otto trombetti, dalla città salariati. Questo dava segno ove si 
dovea fermare l’essercito fermandosi lui. Quivi etiandio si riducevano le squadre 
rotte, et ripigliata la forza, ritornavano alla battaglia. Perduto il Carrozzo era 
ruinato l’essercito. Governandosi adunque i popoli d’Italia in libertà sotto 
l’Imperio, passò Corrado di questa vita havendo imperato anni quindici, et fu e-
letto in suo luogo Enrico secondo suo figliuolo, insino a questi giorni havendo 
prosontuosamente osservato la chiesa di Milano di eleggere un Arcivescovo a 
suo piacere, senz’altra osservatione, la qual libertà (anzi temerità per essersi sot-
tratta dal Pontefice Romano) era durata oltra ducento anni. Ma ravedendosi del 
suo fallo, et errore, in questo tempo si sottomesse al Papa, riconoscendolo per 
capo della chiesa militante (così dice Merula.) Seguitarono la chiesa di Milano in 
questa cosa, quasi tutte le chiese dell’Occidente. Et a tanta impresa era stato 
mandato a Milano in questi tempi un letterato huomo Pietro Damiano da Ra-
venna Vescovo ostiense, et Cardinale della Romana chiesa, il quale come egli te-
stifica nelle opere sue ridusse essa chiesa Milanese all’antica obbedientia della 
chiesa Romana. Cominciò etiandio in questi giorni gran discordia, et travaglio 
fra la nobiltà, et la plebe di Milano talmente in libertà governandosi. Onde so-
vente combattendo insieme, al fine fu scacciato Gottifredi [422v] Arcivescovo, 
capo della nobiltà, da Eremba Laso capo della plebe. Mancando Gottifreddi, fu 



 719 

eletto Arcivescovo Tealdo Castiglioni. Il quale con sua prudentia, et desterità, ri-
conciliò la plebe con la nobiltà. Passato all’altra vita Enrico Secondo Imperado-
re, fu eletto in suo luogo, Enrico terzo suo figliuolo nemico della Chiesa Roma-
na. Et costui havendo imperato quaranta nove anni, mancò di questa vita, e di 
commun consentimento de gli elettori pigliò il scettro Imperiale Enrico quarto 
suo figliuolo, non meno nimico della Chiesa Romana del padre. Ne i cui tempi 
bruciò la maggior parte di Milano, come scrive Merula haver ritrovato presso al-
cuni scrittori. Et ciò dice non de parer impossibile, perché erano in quei tempi le 
habitationi di crate di legno, che talmente erano fatte al meglio, ch’era stato pos-
sibile, dopo ch’era stata ruinata la città ne i tempi passati, come è detto. Onde 
era facil cosa di bruciarli tutti, accendendosi il fuoco in un luogo, et spirando il 
vento. Et per tanto fu fatto uno statuto, che ne i tempi de i venti, non presumes-
se alcun di accendere fuoco in casa, né per cuocere i cibi, né per altra cagione. Là 
onde occorreva, che durando lungamente il vento, non si accendendo fuoco, al-
cuna volta appena si poteva ritrovar pane, et altre cose necessarie cotte per il vi-
ver humano. Era in questi giorni Arcivescovo Giordano Clivio. Essendo quieta, 
et pacifica la città, furono ricercati i Milanesi da i Bresciani in aiuto contra i Co-
maschi, i quali glielo dierono, et ne riportarono gloriosa vittoria, et soggiugaro-
no poi Lodi vecchio, et li ruinarono le mura, scacciandone fuori il popolo, et fa-
cendolo habitare nelle ville in gran miseria. Onde quaranta anni fecero patire 
tanta miseria, et calamità a i detti Lodigiani, che non è così duro cuore (che 
l’intenda) che a compassione non si muovi, come scrive Merula nel terzo libro, 
et narrano le croniche tanto di Lodi, quanto di Milano. Havendo tenuto 
l’Imperio quindici anni Enrico quarto passò all’altra vita, nel cui luogo da gli e-
lettori fu posto Lothieri, Duca di Sassonia, il quale venendo a Milano, fu corona-
to della corona di ferro da Anselmo Pusterula, Arcivescovo. Fu questo Anselmo 
che ruinò Como, essendo ritornato Lothieri in Germania. In questo tempo fece il 
Papa il Vescovo di Genova, Arcivescovo, dandoli per suffraganei il Vescovo di 
Bobio, con tre Vescovi di Corsica, togliendoli dalla soggettione dell’Arcivescovo 
di Milano. Superò Anselmo i Pavesi, et fece altre opere. Fu etiandio fatto il mo-
nastero di Chiaravalle, procurando S. Bernardo. Poi che hebbe amministrato 
l’Imperio anni undici Lothieri, mancò della presente vita, et fu eletto in suo luo-
go Corrado secondo Svevo, Duca di Baviera, già nipote di Enrico quarto. Ne’ 
giorni di questo Imperadore, secondo Merula con opinione d’altri, cominciarono 
le fattioni de’ Gibellini, et Guelfi, et fu ucciso in Siria per la fede di CHRISTO, 
Martino Turriano, detto il Gigante, per la sua fortezza. Passati quindici anni, ne 
i quali era stato nell’Imperio Corrado, benché non havesse havuto la corona Im-
periale, abbandonando i mortali, successe a lui nel seggio Imperiale Federico 
Barbarossa Svevo, fratello del detto Corrado, secondo Merula. Costui più tosto 
pigliò il scettro dell’Imperio, non contradicendoli gli elettori, che eleggendolo. 
Fatto Re de i Romani passò in Italia, et pigliò per forza Asti, ruinò Torlona a 
[423] prieghi de i Pavesi, et passò a Milano, ove fu coronato della corona di ferro 
da Uberto Arcivescovo con gran favore del popolo. Coronato poi a Roma della 
corona dell’Imperio ritornò in Germania. Passato lui in Germania, ristorarono i 
Milanesi Tortona, et cominciarono infestare i Pavesi, trattandogli molto male. Il 
che intendendo Federico, tutto isdegnato ritornò in Italia, et dimostrossi nemico 
a i Milanesi, non solamente per haver ristorato Tortona, et haver mal trattato i 
Pavesi, et Lodigiani, et Comaschi, ma etiandio per ubidire Papa Alessandro, di 
cui era nemico. Et assediò Milano con potentissimo essercito. Onde doppo al-
quanto tempo, non havendo vettovaglia i Milanesi; fu tradita la città da alcuni 
malvaggi cittadini, et vi entrò, et fece gettare a terra le mura di quella, a quei 
popoli che erano stati ingiuriati da i Milanesi, cioè Pavesi, Lodigiani, Bergama-
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schi, Comaschi, et Novaresi. Et mandò quindi a Colonia i corpi de i tre santi Ma-
gi, quali erano nella Chiesa di S. Eustorgio. Partì poi il territorio di Milano in sei 
contati, cioè, nel Contato di Martesana, di Leuco, Patrazzo, Borgaria, Barzana, et 
di Seprio, mettendo sopra ciascun d’essi un Conte Alamano. Volendo che sopra 
di tutti quei vi fosse un suo Vicario, che habitasse in Milano. Instituì poi i Cata-
nei, et Valvassori suoi ufficiali che portassero le insegne Imperiali. Uccise tanti 
quanti ne puoté havere de i Conti di Angiera, de i quali solamente gli scampò 
delle mani Viviano, il qual fuggì a Bologna. In questo tempo usarono i Tedeschi 
tanta crudeltà ne i Milanesi, et vi fecero tante ingiurie (come narrano le croniche 
della città) che penso non ne havrebbono fatte tante i Turchi. Benché credo 
permettesse questo il giusto giudice Iddio, per li grandi stratij, ch’eglino havea-
no fatto de gli infelici Lodigiani, Pavesi, et Comaschi. Correndo poi l’anno di Dio 
humanato mille cento sessanta sette drizzando il capo molte città di Lombardia 
contra Federico (ch’era passato a Verona, et a Vicenza) fecero consiglio di risto-
rare Milano (essendo creato Arcivescovo Galdino da Sala, doppo la crudel morte 
di Uberto Pirovano) che furono Cremona, Piacenza, et Verona con alcune altre, 
come scrive Biondo nel 15. lib. dell’histo. Et così cominciarono a i sette d’Aprile 
a ristorare detta città nel 1167. Passò Federico a Roma contra Alessandro Papa, 
et non lo possendo havere (perché si era ridutto a Benevento) ritornò tutto adi-
rato in Lombardia, et vedendola tutta in arme contra di sé, non hebbe ardire di 
andarli contra, ma andò in Germania, et ragunò un potente essercito, et lo con-
dusse nell’Italia per vendicarsi de i Milanesi, Bresciani, Veronesi, Novaresi, et 
Vercellini, i quali intendendo il grande apparecchio, che havea fatto Federico, et 
che gli veniva contra, ragunate tutte queste città insieme col Carrozzo, gli anda-
rono contra insino a Barilano nella via, che passa da Milano a Como. Onde in-
contrata l’una parte, et l’altra, cominciarono a combattere amendue le parti con 
tanto isdegno, ira, et ardire, che per buona pezza non si puoté discernere chi 
fosse vincitore. Pur facendo un gran sforzo i Tedeschi incalciarono tanto forte-
mente i Milanesi, che si ritrassero al Carozzo. Et quivi considerando in che ter-
mine si ritrovavano, deliberarono più tosto di voler morire gloriosamente che 
vivere in servitù. Et esortandosi insieme con tanto ardire che ritornarono contra 
[423v] l’hoste (che pareva esser vittorioso) et cominciarono a combattere, che al 
fine ne riportarono gloriosa vittoria, benché con loro grande uccisione, ma mol-
to maggiore de’ nemici, havendo ucciso il Banderale, che portava lo stendardo 
dell’Aquila, et morto il cavallo di Federico, credendo ognuno essere anche lui 
ucciso. Fu grande la uccisione de i Tedeschi, ma molto più quella de i Pavesi, et 
Comaschi, ch’erano in compagnia del Barbarossa, secondo Merula nel terzo li-
bro, Biondo nel 15. col Corio. Havuto c’hebbe questa rotta il Barbarossa, fece pa-
ce co i Milanesi. Fu Federico il primo, che instituì i Vicarij, detti dell’Imperio, 
sopra questi paesi, et i Podestati sopra le città. L’ufficio de i quali era di haver 
cura della città, tanto ne i tempi della pace quanto della guerra, d’amministrare 
giustitia, et di ragunare gli esserciti, et di condurli contra gli nimici, come facea-
no i Consoli Romani. Così dice Merula per opinione d’altri. Erano etiandio eletti 
dalle città ciascun anno alquanti Consoli, che doveano esser sempre in compa-
gnia del Podestà per consigliarlo, nel governo della Republica, havendo libertà 
di far pace, et guerra. In Milano vi erano aggiunti i Savij della credenza, cioè 
consiglieri secreti de i Consoli. Poi haveva l’Arcivescovo di Milano un Vicario 
addimandato Vicecomite, che giudicava le differentie del popolo, et puniva i cat-
tivi. Erano etiandio i Questori, o siano Tesorieri, che fidelmente tenevano buon 
conto dell’entrate della città. Non era lecito ad alcun trattare quest’ufficio, se 
non fosse stato Console. Vi erano i capitani della plebe, et i Valvassori, o siano 
servitori di quelli, et altri detti della Mota, c’haveano cura di liberare i poveri 



 721 

dalla rabia de i mali huomini, et porgere aiuto a quelli, che non haveano modo 
di aiutarsi. Questo era l’ordine del governo di Milano in questi tempi. Havendo 
Federico tenuto l’Imperio anni 37. et essendo passato all’acquisto di Terra santa, 
pericolò in un fiume presso Iconio, volendosi lavare. Così scrive Biondo, et il 
Merula, con gli scrittori, et pigliò l’insegne Imperiali, eletto da gli Elettori, Enri-
co quinto suo figliuolo. Sotto cui la plebe di Milano ordinò il Maestrato della 
Credenza di S. Ambrosio, così scrive Merula nel quarto libro. Imperato c’hebbe 
Enrico anni otto, morì in Palermo, a cui successe nell’Imperio (di consentimento 
de gli elettori) Filippo suo fratello. Il qual regnò nove anni et poi fu ucciso dal 
Conte Palatino. Crearono gli elettori Imperadore, Ottone quarto Duca di Sasso-
nia, che venne a Milano a coronarsi della corona di ferro, secondo l’antica usan-
za. Onde dopo quattro anni, abbandonando la mortal spoglia, fu posto nel seg-
gio Imperiale da li elettori, Federico secondo, già figliuolo di Enrico quinto. Il 
quale superò i Milanesi presso al fiume Oglio, facendo prigione Pietro Tiepoli 
Venetiano loro podestà, et Enrico da Monza capitano, etiandio pigliando il Ca-
rozzo loro. Onde per tanta vittoria andò a Verona a trionfare. Ristorando poi i 
Milanesi l’essercito, saccheggiarono Bergamo, amico di Feder. col territorio di 
Cremona, ov’era Federico, che non hebbe ardire di uscire contra loro. Dipoi ha-
vendo raunato un potente essercito Feder. passò a’ danni de i Milanesi. I quali 
arditamente gli andarono contra, essendo loro capitano Ottone Mandello, et az-
zuffandosi insieme, doppo lunga battaglia, rimasero vittoriosi i Milanesi, che ri-
tornarono tutti lieti a Milano, et Federico passò [424] nella Puglia. Il che fatto 
crearono i Milanesi Podestà, Pagano Turriano. Questo fu il primo de i Turriani, 
ch’havesse maestrato di Milano, secondo Merula nel 5. libro. Passarono a Mila-
no i suoi avoli da valle Sassina del territorio di Como. Et per le gran ricchezze, 
c’haveano, si amicarono tutto ’l popolo. Elessero Pagano in Podestà, per esser 
huomo molto popolare, dolce, affabile, et liberale, et di grande ingegno. Penso, 
che non sarà cosa ingrata a i lettori di leggere la Genealogia di questi Turriani. 
Essendo adunque passati a Milano, detti Turriani di valle Sassina, molto ricchi, 
et potenti di denari, furono maritate due figliuole del Conte Taio, a due giovani 
della Torre. De i quali nacque Martino, et Filippo. Di Martino, nacque Giacomo, 
et di costui Pagano, che lasciò Ermano, Napo, Francesco, Caverna, Pagano se-
condo, et Raimondo, che fu Patriarca d’Aquileia. Ermano hebbe Manfredi, Arci-
prete di Monza, et Gottifredi, che generò Izzolino, et Andriotto padre di Ansini-
sio, Giacomo secondo, Enrico, Lombardo, del qual uscirono Raimondo secondo, 
et Lombardo secondo Vescovo di Vercelli. Napo generò Mosca, e Cassono. Il 
Mosca, Cassono secondo, Pagano terzo, Eduardo, Muschino, et Napino. A Cas-
sono, nacquero Martino secondo, Aquilino, et Claudino. Francesco terzo genito 
di Pagano primo, lasciò Guido, c’hebbe Francesco secondo Simone, Nandino, 
Lamorat, et Guidone. Caverna trasse della moglie, Pagano quarto Patriarca 
d’Aquileia, Zonfredi, et Giovanni. A Paganino (che così era addimandato Pagano 
secondo) nacque Galera, Paganino, et Cassono terzo. Di Raimondo sesto genito 
(per esser Patriarca) non rimasero figliuoli. Così scrive Corio nelle volgari histo-
rie. Ritornando alla principiata narratione. Essendo creato Pagano Podestà, 
continuamente crescevano i mali humori de gli odij fra la plebe, et nubiltà, es-
sendo Arcivescovo Lione di Pergo, fautore di detta nobiltà. Così passando le cose 
in Milano ritornò ancor Federico con grande apparato di soldati contra i Mila-
nesi, onde uscendo animosamente di Milano il popolo contra di lui, lo scaccia-
rono, et pigliarono suo figliuolo, vicino ad Adda, et con gran trionfo il condusse-
ro a Milano, et poi gratiosamente, et honoratamente lo lasciarono libero. Mancò 
poi Federico nemico della Chiesa Romana, iscommunicato, et deposto 
dall’Imperio, da che fu eletto Imperadore dopo 32. Imperando, et 28. anni, 
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ch’era stato deposto dall’Imperio. Et pigliò il seggio Imperiale Corrado suo fi-
gliuolo (da alcuni degli elettori eletto.) Il qual fu velenato da Manfredi. Nacque 
nell’Anno, che morì Federico, Matteo Visconte, poi Magnifico nominato per 
l’opere grandi, che fece. Concordandosi gli elettori, crearono Imperadore Ridol-
fo Conte di Aldeburg. Crescendo pur gli odij fra la plebe, et nobiltà di Milano 
(com’è detto) a compiacenza dell’Arcivescovo fu eletto Podestà da i capitani, et 
Valvassori, Paolo Soresina, ch’era capitano della nobiltà contra la plebe, et cre-
denza loro. Il che non volendo sopportare la plebe elessero anch’eglino Martino 
Turriano, acciò difendesse la plebe dall’insolentia de i nobili. Vero è, che poi 
concordandosi, elessero di commune volontà un forestiero deponendo quei due 
primi fatti. Non poterono molto tempo star in pace, ma dopo pochi giorni, driz-
zando l’armi la plebe contra i nobili, tanto fecero, che scacciarono Lione Arcive-
scovo con tutta la nobiltà essendo loro capo [424v] Martino Turriano. Il che fat-
to, fecesi nominare Martino, signore della Credenza. Vero è, che dopo poco fa-
cendo forza la nobiltà, scacciarono esso Martino, et quello anche ritornando con 
favore della plebe, si fece maggiore, che prima, quasi totalmente insignorendosi 
di Milano con favore della plebe. Mancando Lione Arcivescovo, fu posto in suo 
luogo Otto Visconti da Urbano Papa. Passò poi all’altra vita Martino Turriano, 
essendo signore di Milano nell’anno di CHRISTO 1263. et fu sepolto nella Chie-
sa di Chiaravalle. Fu Martino huomo molto prudente mansueto, clemente, et 
benigno, non dimostrando cosa alcuna di crudeltà. Soleva dire, che mai havreb-
be fatto uccidere alcuno, perché egli non haveva generato, essendo la sua moglie 
sterile. Successe nella signoria a lui Filippo suo fratello, huomo di grand’ardire. 
Soggiugò costui Bergamo, Novara, et Lodi, et fece assai cose, et maggiori ne ha-
verebbe fatto, se gli fosse stata conceduta lunga vita. Conciò fosse cosa, che in 
esso si ritrovava (oltra la grandezza dell’animo) una certa benignità, et gratiosi-
tà; dalle quali era ciascuno sforzato di doverlo amare. Mancò di questa vita nel 
mille dugento sesantatré. Dopo Filippo pigliò la signoria Napo suo nipote. Il 
qual con potente essercito passando Oglio, soggiugò Palazzuolo castel del Bre-
sciano con altri castelli. Ne i tempi di costui furono annoverati in Milano 30000 
huomini da portare armi. Altresì s’insignorì Napo di Lodi, et di Vigevano, et 
hebbe prigione Succio Vestarino signore di Lodi con due figliuoli, et li fece mori-
re in prigione essendoli dati da Pietro Tennacolo. Essaltò i Fisiraghi in Lodi, 
nemici de i Vestarini. Superò etiandio Gottifredi Langusco, signore di Pavia co i 
fuorusciti di Milano presso al fiume Guasira, vicino ad Angiera, et fece prigione 
detto Gottifredi con Tebaldo Visconte, fratello di Otto Arcivescovo, et padre di 
Matteo, et di Uberto con molti altri fuorusciti di Milano, et a tutti fece tagliar il 
capo. Dipoi c’hebbe più volte rotto gl’esserciti de i fuorusciti di Milano nel 1277. 
combattendo contra Otto Arcivescovo sopradetto, del cui essercito era capitano 
Ricardo Langusco vicino al castel Decimo, fu fatto prigione dal detto Ricardo, 
essendo ucciso Pontio Amato Cremonese con Francesco Turriano suo cugino. 
Onde fu scacciato di Milano Cassono suo figliuolo, il qual si ricoverò a Parma. Et 
esso fu condotto dentro Milano con gran gloria, et trionfo Otto Arcivescovo co i 
Marcelli, Mirabelli, et Castiglioni, i quali poi furono tutti creati Catanei, 
dell’antidetto Otto. Così scrive Merula. Tenne la signoria di Milano Otto alquan-
to tempo, avvenga che fosse conturbato da Cassono Torriano, et da Raimondo 
Patriarca d’Acquileia suo cugino, et da Gulielmo Marchese di Monferrato. Ha-
vendo Otto alquanto tempo molto pacificamente governato Milano, nel mille 
dugento ottanta quattro consegnò l’amministratione della città a Matteo suo ni-
pote, dandogli per compagni alcuni nobili, et prudenti cittadini, et tra gli altri 
Enrico da Monza, et Otto Mandello, che fossero seco a governare la città. Et così 
per ciascun anno, ve ne consegnava due nobili, saggi, et maturi cittadini, acciò 
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che ogni cosa passasse quietamente. Onde Matteo talmente si governò 
nell’amministration della Republica, et etiandio nella guerra, che meritevolmen-
te fu nominato Magno. Voglio qui descriver la Genealogia de i Visconti, pensan-
do [425] dover dar piacere a i curiosi Lettori, come la descrive Merula nel quinto 
libro, et il Volaterrano nel 4. della sua Geografia. Vogliono costoro, che questa 
nobilissima famiglia havesse origine da i Re de’ Longobardi, ch’erano passati 
dopo la presa di Desiderio loro Re, con le mogli, et figliuoli in quei luoghi, ove 
haveano havuto Imperio i loro Re. Et avvenga che dopo Carlo Magno fosse go-
vernata Italia da i Reggi, da lui, o da i suoi succissori dati, o da gli Imperadori, o 
per i loro Vicarij, et procuratori, nondimeno sempre fu osservata l’antica con-
suetudine, che i conti di Angiera, della stirpe de i Longobardi, dovessero servire 
all’Arcivescovo di Milano coronando i Cesari della corona di ferro. Là onde fu 
osservata questa usanza insino che Federico Barbarossa guastò Milano, et uccise 
tanti quanti ne puoté havere dell’antidetta famiglia. Onde non vi rimase alcuno 
d’essa, eccetto Viviano, che fuggì a Bologna, i cui successori, o fosse povertà, o 
per sciocchezza, o per paura, viveano molto privatamente, non si facendo addi-
mandar Conti, ma Visconti, quasi diminuendo il loro titolo. Più oltre non parla 
Merula de gli antenati di Viviano, né similmente de i suoi successori. Il Volatter-
rano talmente scrive. Correndo l’anno di nostra salute mille dugento e cinquan-
ta Uberto, et Berta hebbero Ottone Arcivescovo di Milano, Uberto Vescovo di 
Ventimiglia, Giacomo, et Gasparo. Trasse Giacomo dalla moglie Tebaldo. Di co-
stui rimase Matteo Magno, et Uberto terzo. Nacque ad Uberto, Giovanni, Ver-
cellino, et Ottone secondo. Ma più minutamente la narra Corio. Et dice, che Ili-
prando (il quale uccise Baviero nipote di Corrado Imperadore) abbandonando la 
vita nel mille e settanta cinque lasciò Otto essendo costui passato in Soria con 
Gottifredi Bogliono all’acquisto di Terra Santa, et combattendo con Voluce 
Prencipe Transiordano, l’uccise, et tolse il cimiero, ov’era una gran vipera a 7. 
revolutioni con uno scorticato in bocca, et prese questa insegna. Di questo Otto, 
et di Lucretia sua consorte di Regia stirpe di Francia, rimasero Andrea, et Otto 
secondo. Di questo nacque Uberto, et Giovanfrancesco. Successe Andrea nella 
signoria del padre, et lasciò poi sé Galvagno della figliuola del Conte di Savoia. 
Seguitò poi Viviano che fuggì a Bologna. A Viviano successe Andreotto, et a co-
stui Tibaldo. Uscì Matteo Magno di Tibaldo, nella terra di Invorio, Opizzo, Azzo, 
et Otto, che fu poi Arcivescovo di Milano. Nacque di Pietro fratello di Tibaldo, 
Ludrisio, et Gasparo, Matteo Magno lasciò Galeazzo, Marco, Luchino, Giovanni, 
et Stefano padre di Matteo secondo da Galeazzo secondo, et di Bernabò. Così 
scrive Corio. Seguitando la nostra descrittione, dico che havendo tenuto il scet-
tro dell’Imperio Rodolfo anni 19. et essendo mancato della presente vita, di con-
sentimento de gli elettori, successe a lui Ataulfo Conte di Assia dal Merula no-
minato Arnolfo, che visse nell’Imperio anni sei, et poi fu ucciso da Alberto già 
figliuolo di Rodolfo Imperadore. Costituì Arnolfo Matteo Visconte Vicario Impe-
riale di Milano, et di tutta Lombardia (secondo Bernardino Corio nella seconda 
parte) et li donò l’Aquila nelle sue insegne. Et per questo si cominciò a nominare 
Matteo, Vicario dell’Imperio, nel 1294. Soggiugò Matteo Coma, et entrando nel 
Monferrato, pigliò Trino, Ponte di Stura, Moncalvo con molti altri castelli, fa-
cendole [425v] tributarie, che dovessero pagare a lui tre mila lire di moneta di 
Aste. L’anno seguente, passò all’altra vita Otto Arcivescovo d’anni ottantotto di 
sua età, nel monastero di Chiaravalle. Fu Otto huomo molto saggio, prudente, et 
buono, così dice Merula nel sesto libro con Corio. Accrescé molto Milano ne i 
tempi di questo Arcivescovo tanto in ricchezza, quanto in nobiltà. Onde si ritro-
vavano in esso da cento Dottori di leggi, et furono annoverati 1500000. cittadi-
ni. Tra i quali erano due, che faceano cose da far maravigliare ognuno, cioè U-
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berto della croce, et Guglielmo da Pusterula. Il primo per la sua gran forza, cor-
rendo un possente cavalo a tutta briglia, lo riteneva, che più oltra non passasse, 
et altresì portava un giumento carico di frumento. Et etiandio non ritrovava al-
cun tanto gagliardo, che lo potesse movere, essendo fermo solamente sopra un 
piede, l’altro era di tanto ingegno dalla natura dotato, (benché non havesse mai 
imparato altro, che un poco di grammatica) che tanto drittamente sententiava in 
ciascuna lite, et causa, che non era alcun Dottore, che gli potesse dir contra, over 
aggiungerli cosa alcuna. Onde essendo Podestà di Bologna con tanta prudentia, 
et con tanto ingegno decideva ogni causa, che tutti i Dottori si maravigliavano, 
non havendo cosa da opporli. Mancato Otto (com’è dimostrato) soggiugò Mat-
teo Novara, et vi lasciò Galeazzo suo figliuolo per Podestà. Successe nell’Imperio 
ad Arnolfo, Alberto Duca d’Austria, che l’havea ucciso in battaglia. Confermò 
Alberto Matteo nel Vicariato di Milano, et di Lombardia, et egli instituì Galeazzo 
suo figliuolo governatore di Milano, et li diede per moglie Beatrice figliuola di 
Azzo da Este, Marchese di Ferrara. Congiurando insieme Alberto Scotto primo 
huomo di Piacenza, Filippino Langusco tiranno di Pavia, Corrado Rusca da Co-
mo, Antonio Fisirago da Lodi, Simone Avocato da Vercelli, Gulielmo Bruciato da 
Novara con molti altri tiranni di Lombardia, condussero un grand’essercito nel 
territorio di Milano contra Matteo. Vedendo egli di non poter resisterli, rinuntiò 
la bacchetta del Vicariato ad Alberto Scotto, et passò a Piacenza, nel 1302. Onde 
ritornarono a Milano i Turriani, che erano stati fuorusciti circa vinticinque anni. 
Et questi furono Mosca, Guidetto, Francesco, et Simoncino, con tutti gli altri di 
detta famiglia. Entrato Mosca in Milano, scacciò fuori tutta la nobiltà, et fece 
Podestà Guglielmo Bruciato sopranominato. Dipoi egli si fece signore della città. 
Ma poco visse in signoria. Lasciò dopo sé Cassone, Pagano, Rainaldo, Odoardo, 
Napo, et Muschino suoi figliuoli. Successe al Mosca nella signoria Guidetto, suo 
fratello molto più civile, et gratioso di lui. Pigliò costui la signoria di Piacenza 
per due anni con aiuto di Alberto Scotto, et vi messe Podestà Passarino Turria-
no. Dopo 15. mesi s’insignorì di essa città il detto Alberto, havendone scacciato 
Tegnagan Pallavicino Podestà mandato da Guidetto. Mancando poi 
l’Arcivescovo di Milano, fu eletto Cassono Murriano. Essendo stato nell’Imperio 
Alberto anni dieci (passando il Reno) fu ucciso da Giovanni figliuolo del fratello, 
et fu riposto nel seggio Imperiale da gli elettori, Enrico sesto Duca di Lucimbor-
go nel 1308. Et nel 310. scese nell’Italia, et venne a Milano conducendo seco 
Matteo Visconte, et pacificò i Visconti co i Turriani, et pigliò la corona di ferro, 
con le solite [426] cerimonie, da Cassono Arcivescovo nella chiesa di S. Ambro-
gio, et fu dichiarato esser Re de i Longobardi, essendoli dato il scettro, col Pomo 
d’oro, ov’era descritta l’Asia, Europa, et Africa, essendovi sopra posto una croce 
d’oro. Sedeva quivi vicino, la Reina con le bionde treccie sparse dietro le spalle, 
cinte d’una ricca corona d’oro ornata di pietre preciose. Coronato Enrico fece ot-
tanta cavalieri de i circostanti baroni, de i quali fu il primo Matteo Visconte, et 
Gulielmo Pusterula, et li cinse la spada donandogli alcuni nobili presenti. Si ap-
presentarono i Monzaschi, lamentandosi perché non era andato a Monza a pi-
gliar la corona di ferro nella chiesa di S. Giovanni Battista secondo l’antica usan-
za. A i quali con buone parole li sodisfece Enrico, et li confermò il privilegio, che 
haveano di detta coronatione, et quei li presentarono 5000. ducati d’oro, per tal 
confermatione. Bandì poi Enrico i Turriani da Milano. Rinovò la compagnia del-
la Credenza di S. Ambrogio, in favore della plebe, et etiandio la compagnia Im-
periale, contra quelli che traparlassero dell’Imperatore. Diede altresì lo stendar-
do giallo con l’Aquila Negra, alla nobiltà. Onde fu divisa la città. Confinò ancor 
Matteo in Aste, et Galeazzo suo figliuolo a Trevigi. Al fine il rivocò a Milano, et 
passando a Genova, lasciò per suo Vicario in Milano, Guarnero di Aspurg, im-
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ponendogli etiandio il governo di tutta Lombardia, volse costui havere in sua 
compagnia nel governo Matteo. Consegnò ancora Enrico Podestà Galeazzo a i 
Piacentini, et Luchino a i Bergamaschi. Passò poi a miglior vita Enrico nel 5. an-
no, da che era stato creato Imperadore, et pigliarono l’Imperio due per discordia 
de gli elettori. Imperò che parte ne elesse Lodovico Duca di Bavera; et parte Fe-
derico Duca d’Austria. Onde otto anni insieme amendue combatterono. Alfine 
havendo Lodovico superato Federico due volte, passò nell’Italia, et si fece coro-
nare a Milano della corona di ferro, et a Roma da Stefano Colonna della corona 
Imperiale, con le solite cerimonie, contra la volontà del Papa, sempre fu nemico 
del Papa, et perciò fu iscommunicato, et privato d’ogni honore, et grado 
d’ufficio, c’havesse, o potesse havere. Ma egli non istimando il Pontefice, né sua 
autorità, fece Antipapa Pietro di Corbario dell’ordine de i minori huomo temera-
rio, come dimostra Biondo, Platina, S. Antonino, Sabellico, et il Volaterrano con 
tutti gli scrittori di quei tempi. Essendo in tal termine le cose, s’insignorì di Pia-
cenza, Galeazzo, havendone scacciato Alberto Scotto, et fu confermato Procura-
tore perpetuo d’essa, di Cremona, et di Crema dall’antidetto Lodovico Bavaro. 
Pigliò poi nella battaglia Galeazzo, Filippone Langusco, signor di Pavia, et 
l’incarcerò in Milano; et dopo poco s’insignorì ancor di Tortona. Così felicemen-
te succedendo le cose de i Visconti, fece fare Matteo Gibellino castello alla bocca 
del fiume Iria, ove mette capo nel Po, per prohibire la vettovaglia a i nemici. Su-
però etiandio Matteo sovente i Turriani, con molti altri nemici, et fuorusciti di 
Milano, et pigliò Zonfredi Vescovo di Padoa, fratello di Pagano, Odoardo fratel 
del Mosca, Amorato, et Guidetto di Guido tutti Turriano, con ottanta nobili Mi-
lanesi, et uccise Ricciardino figliuol di Filippone Langusco. Fu altresì ricevuto 
per signore da i Pavesi, a quali consegnò per Podestà, Luchino [426v] suo fi-
gliuolo, onde fece in Pavia una Rocca. Parimente chiederono per loro signore il 
detto gli Alessandrini, ove mise per Podestà Marco suo figliuolo. Similmente ne 
vennero sotto la sua signoria i Valentiani, che gli consegnarono Antonio Fistra-
ga, già tiranno di Lodi, che tenevano in carcere. Il qual lo mandò a Milano, et lo 
fece mettere in carcere, ove morì. Passò etiandio in questi giorni della presente 
vita Ubertino, fratello di Matteo, huomo di grande ingegno, et molto prode 
nell’armi, et fu sepolto honorevolmente a Santo Eustorgio. Fabricò ancor Matteo 
il palagio della Piazza de i mercatanti, ove si dovessero ragunare i dodici Savij 
huomini a giudicare i negotij de i mercatanti, et imporre gli honesti pretij alle 
robbe da vendere. Poscia nell’anno mille trecento e tredici rinuntiò al Papa 
l’Arcivescovato di Milano Castone Turriano, et accettò il Patriarcato di Aquile-
gia, acciò potesse quietamente vivere, vedendo esserli contraria la fortuna, et a i 
suoi. Nel cui luogo fu eletto dal Chericato Giovanni figliuolo di Matteo. Ben è ve-
ro, che ’l Pontefice già vi havea disegnato per Arcivescovo Aicardo, huomo pru-
dente, et letterato, dell’ordine de i Predicatori. Onde giunto a Milano non puoté 
entrare nella città, così havendo ordinato Matteo, et per tanto adirato il Papa i-
scommunicò Matteo, et interdì la città. Il che vedendo Matteo acciò, che non pa-
resse essere stato escluso l’antidetto Aicardo di suo consiglio, depose il nome del 
Vicariato, et si fece nominare capitano del popolo, et difensore della libertà. Si-
gnoreggiava Matteo a Milano, Cremona, Bergamo, Lodi, Pavia, Piacenza, Nova-
ra, Vercelli, Acqui, Alessandria, et Tortona. Teneva stretta amicitia con Giovanni 
Quirico da S. Vitale, et con Orlando Rosso, huomini di grande autorità in Par-
ma, havendogli aiutati a scacciar fuori di Parma Gilberto da Coreggio loro con-
trario. Havea altresì grand’amicitia con Cane della Scala Signor di Verona. Et 
per tante cose, ch’avea fatto, ottenne il cognome di Magno, onde da tutti così era 
addimandato. Riportò anche in questi tempi molte vittorie de i Turriani Galeaz-
zo; et soggiugò Crema, et scacciò di Cremona i Cavalcaboi. Essendo Matteo di 
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72. anni (dopo tante cose da lui fatte) nel 1322. passò della presente vita, et fu 
sepolto nel monastero di Crassenzago. Fu Matteo molto allegro, presumendo as-
sai delle sue forze, terribile di voce; in tal maniera, ch’era detto Bruglia, dal forte 
ruggito, che faceva. Era tanto costumato, che da tutti i cittadini era amato. Et 
havea tanta prudentia, et ardire di trattare i negotij della Republica, et etiandio 
tanta felicità in maneggiar le cose della guerra, che pareva esser creato a dover 
signoreggiare. Fu anche catolico, et divoto circa gli ufficij sacri, in tal modo, che 
non si sdegnava di aiutare a vestire il sacerdote per celebrare la messa. Lasciò 
dopo sé questi figliuoli, Galeazzo (così nominato dal frequente canto de i Galli, 
che si udivano quando nacque) Marco, Luchino, Giovanni Arcivescovo, et Stefa-
no. Nella signoria successe Galeazzo. Insino a qui scrive Merula le sue histo. Es-
sendo adunque entrato Galeazzo nella signoria a lui dal padre lasciata, dopo po-
co tempo ne fu scacciato con i fratelli. Ben è vero, che altresì dopo poco tempo, 
cioè nel medesimo anno, ritornò con essi suoi fratelli, che fu nell’anno 1322. Ha-
vendo poi lungamente [427] combattuto col Legato del Papa, et riportatone vit-
toria, venne alle mani con Marco suo fratello, essendo passato a Milano Ludovi-
co Bavaro nel 1327. onde fu incarcerato nella carcere di Monza, che egli havea 
fatto fare, con Giovanni Arcivescovo, Luchino, et Azzo suoi fratelli suspicando il 
Bavaro, che l’havessero voluto tossicare. Nacque tal suspittione, perché serven-
do Stefano loro fratello al detto, et facendoli la credenza del vino, incontanente 
s’infermò, et morì. Incarcerati adunque i Visconti, disegnò il Bavaro ventiquat-
tro cittadini, che havessero diligentissima cura, et governo della città, lasciando 
per suo Vicario di Lombardia Gulielmo Conte di Monte forte. Furono poi lasciati 
liberi i Visconti l’anno seguente, i quali subitamente cavalcarono al Bavaro, che 
era in Toscana, et dimorando a Pescia, mancò del numero de i viventi Galeazzo 
d’anni cinquantuno di sua età. Fu Galeazzo, secondo Bernardino Corio nella ter-
za parte dell’historie, bellicosissimo Prencipe, et forte, di mediocre statura, ben 
carnoso, di colore bianco, et rubicondo, con la faccia rotonda, liberale più che 
qualunque altr’huomo, magnifico in donare, et far conviti, non timido nella av-
versità, di gran consiglio, raro in parlare, ma facondo. Mancato questo Prencipe 
disegnò per suo Vicario il Bavaro in Milano Azzo suo fratello, che fu nel mille 
trecento ventinove. Onde con gran favore ritornò a Milano. Poi nel trentaquat-
tro fu creato Arcivescovo di Milano Giovanni fratello di Azzo. Et ottenne Azzo 
Cremona, et nel trentasei comperò Piacenza da Francesco Scotto, et da molti al-
tri cittadini, et pigliò anche Brescia, et Como. Doppo molte altre egregie opere 
da lui fatte, nel 14. giorno d’Agosto del 1339 et di sua età 38. disse vale a i morta-
li, non lasciando alcun figliuolo legittimo. Era Azzo di commune statura, ritondo 
di faccia, et allegro, co i capelli alquanto rizzi, giocondo d’aspetto, piacevole, et 
humano, et oltra modo liberale, et di gran prudentia. Per la qual molto aumentò 
la signoria di Milano. Dopo la cui morte, di comun consiglio de i cittadini, et del 
popolo Milanese, pigliò la signoria di Milano Giovanni Arcivescovo, et Lucchino 
fratelli. Egli è ben vero, che Giovanni lasciò tutto il Governo temporale a Luchi-
no, insin che visse. Il qual governò tanta Republica con grandissima humanità, 
et prudentia. Nel 1346. fu eletto Imperadore Carlo quarto, figliuolo di Giovanni 
Re di Boemia. Passò poi a miglior diporto Luchino nel 23. giorno di Genaro nel 
1349. Fu Luchino huomo di grandissima prudentia, et di grand’animo, giusto, et 
amorevole. Hebbe sotto il suo Imperio Milano, Brescia, Cremona, Piacenza, 
Parma, Lodi, Aste, Alessandria, Alba, Vercelli, Novara, Bobio, Bergamo, et Cre-
ma. Fece fabricar a Bergamo quella fortezza detta la cappella. Successe a Luchi-
no Giovanni suo fratello Arcivescovo, nella signoria non solamente di Milano, 
ma etiandio di tutti quegli altri luoghi. Che come hebbe pigliato la signoria, in-
contanente rivocò d’essilio Bernabò, et Galeazzo secondo sui nipoti, che havea 
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confinato Luchino. Fece quest’huomo gran cose, per tal guisa, che ne venne sot-
to la sua signoria Bologna, et Genova, nel 1353. Doppo molte eccellenti opere da 
lui fatte abbandonò questa vita nel 54. a i cinque di Ottobre in Domenica, alle 
14. hore, lasciando heredi della signoria Matteo, Bernabò, et Galeazzo secondo, 
figliuoli di Stefano suo fratello. [427v] Talmente divise la signoria. Lasciò a Mat-
teo, Bologna, Lodi, Piacenza, Lugo, Massa, Bobio, Ponteremolo, con Borgo San 
Donnino. A Bernabò, Cremona, Crema, Soncino, Bergamo, Brescia, Val Camo-
nica, Luni, la Riviera del Lago di Garda, Rivolta, Caravazzo, col Ponte di Vavaro. 
A Galeazzo, Como, Novara, Vercelli, Aste, Alba, Alessandria, Tortona, castel 
Nuovo, Bassignana, Vigevano, il ponte del Tesino, Sant’Angelo, Monte Buono, et 
Mairano. Volse che Genova fosse sotto tutti. Sepolto l’Arcivescovo, questi fratelli 
insieme elessero un Podestà, che facesse ragione in Milano. Nel mille trecento e 
cinquantacinque furono fatti Vicarij questi fratelli (da Carlo Imperadore) di Mi-
lano, Genova, Savona, Ventimiglia, et di Albenga, con tutta la Riviera di Levan-
te, et Ponente, dal Corno insino a Monaco, col Vicariato di Locarno, dando que-
gli all’Imperadore per presente cinquanta mila fiorini d’oro, con dodici corsieri 
copertati di sandalo, fodrato di Vairo. Passò poi di questa vita l’anno seguente 
Matteo, la cui parte della signoria, gli altri due fratelli fra sé divisero. Lasciò poi 
questa mortal vita Galeazzo secondo in Pavia d’anni cinquantanove di sua età, et 
nel ventuno della sua signoria, nell’anno di Christo 1378. A cui successe nella si-
gnoria Giovan Galeazzo suo figliuolo, nominato Conte di Virtù, per havere havu-
to per dote d’Isabella sua consorte, figliuola del Re di Francia, il Contado di Vir-
tù. Quale nel mille trecento sessanta l’havea menata per sua sposa a Pavia. Nel 
medesimo anno, che morì Galeazzo sopradetto; morì etiandio Carlo Imperado-
re, a cui successe, così volendo gli elettori, Vincislao suo figliuolo. In questi tem-
pi Bernabò sopranominato divise la signoria a i suoi figliuoli in tal modo. Con-
segnò a Marco la metà della signoria, che havea in Milano. A Lodovico, Lodi, et 
Crema; a Carlo, Parma et Borgo San Donnino: a Ridolfo, Bergamo, Soncino, con 
Ghiara d’Adda. Et a Mastino Brescia, la Riviera di Salò, con Valle Camonica. Poi 
nel 1385. doppo molte grandi opere fatte per mezo di Egidio Papazzone Mode-
nese Capitano del suo essercito, fu fatto prigione esso Bernabò da Giovan Gale-
azzo Conte di Virtù suo nipote, havendo Imperato con gran felicità anni trenta, 
et divotamente passò all’altra vita nella Rocca di Trezzo, al 18. giorno di Agosto, 
di sua età anni sessantasei. Fu Bernabò molto al furore soggetto, nel giudicare 
severo, et ove giustitia intendeva, mirabilmente quella seguitava. Fece molti ot-
timi instituti, i quali sono stati osservati. Deputò assai Cappelle da essere conti-
nuamente ufficiate. Hebbe cinque figliuoli maschi legittimi, cioè Marco, Lodovi-
co, Carlo, Rodolfo, et Mastino, et hebbe dieci figliuole femine. La Verde, marita-
ta a Leopoldo Duca di Austria, con la dote di cento mila fiorini d’oro. Tadea a 
Stefano Duca di Baviera, con altrettanto di dote. Agnese a Francesco Gonzaga; 
Anglesa a Federico Urimbergo: Valentina a Piero Re di Cipro; Caterina a Giovan 
Galeazzo suo nipote Conte di Virtù, tutte con la somma de’ predetti danari: An-
tonia a Corrado Conte Vertebergese, con 75000. fiorini. Maddalena a Federico 
Duca di Baviera, con cento mila fiorini: Elisabetta detta Picinina ad Erneste Du-
ca di Baviera con 75000. et Lucia ad Edemondo Conte di Consia, figliuolo del Re 
d’Inghilterra. Di diverse donne trasse altri figliuoli, cioè Ambrogio, et Nestor di 
Beltramella de i [428] Grassi, Lancilotto di Donnina de i Pori con Palamidese, 
Galeotto di Caterina da Cremona; et Sacramoro di Montanara Lanzani. Questo 
Sacramoro d’Achiletta sua moglie hebbe Leonardo, di cui nacque un altro Sa-
cramoro, padre di Francesco Bernardino Visconte, et Leonardo, che fu Abbate di 
S. Celso, questi anni passati con Pietro Francesco di cui uscì Alfonso. Generò e-
tiandio detto Bernabò molte figliuole naturali. Questo fu il fine di tanto già felice 



 728 

signore. Incarcerato adunque, com’è detto, Bernabò, pigliò la signoria di Mila-
no, et di tutte l’altre città, et luoghi Giovan Galeazzo sopranominato. Il qual ma-
ritò, nel mille trecento ottanta sette Valentina sua figliuola a Lodovico duca di 
Turronia fratello di Carlo Re di Francia con la dote di quattro cento mila fiorini 
d’oro, con la città di Asti, et co i castelli, et terre del distretto d’essa città. Questo 
parentado fu poi la ruina di casa Sforzesca, et di Milano nel mille quattro cento 
novanta nove, come narra Corio, Sabellico, et tutti gli scrittori di questi tempi, et 
io ho veduto. Dipoi pigliò Giovan Galeazzo Verona, scacciandone Antonio dalla 
Scala nel detto anno, et altresì s’insignorì di Vicenza, et di Padova, scacciandone 
i Carrari. Et nel novanta cinque fu creato Duca di Milano, da Vinceslao Impera-
dore, con gran cerimonie, (come dimostra Corio) infeudandolo dell’infrascritte 
Città, Castelli, Ville, Terre, Munitioni, Provincie, Distretti, Monti, Colli, et Piani, 
cioè di Brescia, Bergamo, Como, Novara, Vercelli, Alessandria, Tortona, Bobio, 
Piacenza, Reggio, Parma, Cremona, Lodi, con le terre congiunte, Trento, Crema, 
Soncino, Burmio, Borgo San Donnino, Ponte Remolo, Massa nuova, Feliciano 
con la terra, et Rocca di Arasso con tutte le pertinentie nella Diocesi di Asti, Se-
ravalle, Contati, et giuridittioni pertinenti al sacro Imperio, Acque, Stagni, Tor-
renti, Laghi, Fiumi, nelle nominate Diocesi, et parimente Verona, Vicenza, Fel-
tro, Belluno, Bassano con le sue giuridittioni, Sarzana, Laventino, Carrara, San 
Stefano, et tutte le fortezze, et terre, o ville che sono nella Diocesi di Luni. Dipoi 
nel mille trecento novanta sette, fu creato Conte di Pavia, et Conte di Angiera, et 
di tutte le terre sopra il Lago Maggiore, dal detto Imperadore. Del qual Contato 
solevano essere insignoriti poi li primogeniti de i Duchi di Milano, innanzi, che 
pervenissero alla successione del Ducato. Acquistò anche Giovan Galeazzo Mar-
caria, Casadegno, S. Michele con Campadello, del Marchese di Mantova. Et nel 
mille trecento novantanove s’insignorì di Pisa, comprandola da Gerardo Apiano. 
In questo anno fu deposto dall’Imperio da gli elettori Vinceslao, sì come huomo 
indegno di tanto maestrato, et fu eletto Roberto di Baviera conte del Renno in 
suo luogo. Et nell’Anno 1402. detto duca hebbe Bologna, et assediò Fiorenza con 
un potente essercito, in tal maniera, che se non se gli interponeva la morte 
l’haverebbe havuta fra poco tempo. Onde mancò questo anno del mese di Set-
tembre in Melegnano d’anni cinquanta cinque di sua età, lasciando la signoria a 
Giovan Maria, et a Filippo Maria suoi figliuoli. Nondimeno consegnò a Giovan 
Maria primogenito Anglo il Ducato di Milano, Bologna, Cremona, Lodi, Como, 
Piacenza, Parma, Reggio, Bergamo, Brescia, con tutto il paese insino al Mentio. 
A Filippo Maria Anglo secondogenito Pavia, col Contato di Novara, Vercelli, 
[428v] Tortona, Alessandria, Verona, Vicenza, Feltro, Belluno, Bassano, con la 
Riviera di Trento, insino al Mentio, a Gabrielle Anglo naturale, Pisa, et Crema. 
Fu questo Prencipe, prudentissimo, et astuto, et di vita solitaria fuggendo le fa-
tiche, tanto quanto potesse, timido nelle cose avverse, et audacissimo nelle pro-
spere, et assai simulava, sontuoso, et non di pecunia spenditore, anzi prodigo. 
Più prometteva che non osservava, studiava che si divolgasse la fama sua per 
tutto ’l mondo. Oltre a tutti i Prencipi, ne i suoi successi fu fortunatissimo. Passò 
adunque di questa vita tanto Prencipe in Melignano, ove havea parecchiati i Re-
gij ornamenti per farsi coronare Re fra pochi giorni. Li successe nel Ducato di 
Milano Giovan Maria Anglo, sotto del quale fu tutto travagliato il Ducato, perché 
da lui si ribellarono quasi tutte le città della paterna Signoria. Conciò fosse cosa, 
che s’insignorirono di esse molti Tiranni. Et tra gli altri, Giovan Suardo si fece 
Signor di Bergamo, i Coglioni di Trezzo, Giorgio Benzono di Crema, Giovanni 
Vignate di Lodi, Gabrin Fondullo di Cremona, Ottobon terzo di Parma, et di 
Reggio, Bologna ritornò sotto la chiesa, Gabriel Visconte vendé Pisa a’ Fiorenti-
ni, Siena si ridusse alla sua libertà, Perugia, et Assisi furono restituite alla chie-
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sa, Verona, et Vicenza si dierono a i Venetiani. Et così quasi ogni cosa andò sot-
tosopra. Fu questo Duca huomo bestiale, imperò che cacciava gli huomini la 
notte co i cani come si cacciano le salvadicine. Et per le sue bestialitadi fu ucciso 
da i cittadini essendo alla messa in S. Gottardo nel mille quattro cento e dodici. 
A cui successe nel Ducato Filippo Maria Anglo Conte di Pavia suo fratello. Es-
sendo mancato in questi tempi Roberto Imperadore, fu disegnato a governar 
l’Imperio da gli elettori, Sigismondo Duca di Lucimborgo figliuolo di Carlo Re di 
Boemia, et d’Ungheria con favore di Giovanni XXIII. Papa. Ricoverò il Duca Fi-
lippo quasi tutta la signoria paterna nella Lombardia con Genova perduta ne i 
tempi di Giovan Maria essendo suo capitano Francesco Carmagnuola, come 
scrive Biondo, Sabellico, et il Corio con molti altri scrittori. Essendo poi detto 
Carmagnuola con giusto isdegno da lui partito, et aderito a i signori Venetiani, si 
ribellò Bergamo, et Brescia, et si dierono a i detti Venetiani. Et nel mille quattro 
cento trenta uno, venne a Milano Sigismondo Imperadore. Et fu coronato della 
corona di ferre (secondo l’antica consuetudine) con le solite cerimonie da Barto-
lomeo Capra Arcivescovo di Milano, mettendogli nel dito annullare della man 
destra un pretioso anello, et dandogli una spada nuda di gran pretio, et consi-
gnandoli etiandio lo scetro col pomo d’oro, havendolo coronato di detta corona. 
Dopo la cui morte fu eletto Imperadore Alberto Duca d’Austria, genero del pre-
fato Sigismondo. Et essendo costui dopo anni due passato all’altra vita, fu posto 
in suo luogo da gli elettori, Federico 3. Duca d’Austria. In questi tempi diede per 
moglie Filippo Duca, Bianca sua figliuola naturale a Francesco Sforza da Codi-
gnuola, con la dote di Cremona, et di Ponte Remolo. Fece Filippo gran guerre, et 
ricoverò la maggior parte dello stato, usurpato da i Tiranni (com’è detto.) Al fine 
havendo perduto Bergamo, et Brescia, et non le possendo ricoverare, et etiandio 
essendo morto Nicolò Piccinino (nel quale havea posto la sua speranza) et già 
essendo divenuto vecchio, et aggravato da [429] infermità, passò di questa vita 
molto vecchio, nel mille quattro cento e quaranta sette. Fu Filippo di bella statu-
ra, et di venerando aspetto, munifico, liberale, di sottile ingegno, et molto facile 
nel punire, difficile nell’audire, mansueto, et dolce nel parlare, non curandosi 
del colto del corpo, et molto dedito alla caccia. Non poteva quietamente vivere, 
per esser molto desideroso di signoreggiare. Et quindi occorse che tenne sveglia-
ti tutti i signori d’Italia, et parimente fu tenuto svegliato da loro, per ogni piccio-
la cagione faceva pace, et similmente guerra. Fu maraviglioso artefice di simula-
re le cose, et altresì di simulare. Havea maggiore compassione a i soldati, che a i 
cittadini, di rado appareva in publico. Talmente dava l’orecchie a i detrattori, et 
reportatori, che per ogni minima suspittione lasciava i fidelissimi amici. Non 
poteva udir cosa a lui più odiosa della morte, quando se ne parlava. Temeva ol-
tra modo i folgori, et tuoni dell’aria. Ne’ tempi suoi, non fu verun prencipe, con 
cui tanto liberalmente giocasse la fortuna, quanto con lui. Con ciò fosse cosa, 
che essendo fanciullo, lo privò della signoria, dipoi essendo giovane, lo restituì, 
et nella sua vecchiezza, poi lo vessò. Soggiugò Genova, hebbe prigione due Re 
con molti Prencipi. Sovente combatté co i Venetiani, et Fiorentini, de i quali più 
volte ne riportò vittoria. Domò gli Elvetij, gente ferocissima. Pigliò Bologna, 
Forlì, et Imola, et poi le restituì alla chiesa Romana. Non solamente conturbò 
Eugenio Pontefice, ma anche fu cagione, che fosse da Roma scacciato. Pareva 
questo Prencipe essere nell’Italia sì come maestro della nave, stando appoggiato 
al tiemo, et drizzandola a suo volere (come ho detto.) Nella sua gioventù li fu 
molto favorevole la fortuna, et parimente huomo fatto, ma al fine essendo vec-
chio li divenne di pietosa madre, crudel matrigna. Imperò che Genova si ritrasse 
dal suo dominio; perdé Brescia, et Bergamo, udì (essendo in Milano) le voci de i 
nemici soldati, divenne cieco, et infermo; et così per tali afflittioni se ne morì. 
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Con cui mancò la signoria del Ducato di Milano nella stirpe de i Visconti, la qua-
le con tanta felicità era regnata in Milano per tanti anni. Morto Filippo si drizzò 
il popolo in libertà, benché dicesse Carlo Duca d’Orliens Francese a lui apparte-
nere il Ducato di Milano, essendo nato di Valentina figliuola di Giovan Galeazzo 
primo Duca di Milano: et similmente Federico III. Imperadore facesse intendere 
essere devoluto questo Ducato all’Imperio, essendo finita la linea de i Visconti, 
secondo il tenore della investitura, et non meno affermasse Francesco Sforza es-
ser successore lui di Filippo per Bianca Maria sua consorte, già figliuola di detto 
Filippo. Vero è, che prevalse la furia del popolo, et elessero 12. cittadini, che do-
vessero conservare la libertà, nominandoli conservatori della libertà. Il che fatto 
stracciarono il testamento del duca Filippo, et crearono loro capitano contra i 
nemici della patria Francesco Sforza. Che come fu eletto capitano ricoverò Pia-
cenza, et Lodi, ov’erano entrati i soldati de’ Venetiani, da quei popoli chieduti. 
Ruppe poi l’essercito de’ detti Venetiani a Caravaggio. Al fine fu creato Duca di 
Milano detto Francesco da tutto il popolo nel mille quattro cento e cinquanta, et 
gloriosamente entrò nella città nel giorno dell’Annuntiatione della Madonna, 
ove fu con gran gaudio da tutto ’l populo ricevuto. Pigliò poi l’insegne [429v] 
Ducali con le solite cerimonie, et creò Conte di Pavia Galeazzo suo figliuolo pri-
mogenito. Fece pace co i Venetiani, et fu creato Signor di Genova, et di Savona 
da i Genovesi, et Savonesi. Rinovò il castel di Porta Zobia, ruinato da i Milanesi 
dopo la morte del Duca Filippo, et di tanta fortezza, et tanto inespugnabile lo fe-
ce, che pochi simili in tutta Europa si ritrovano. Al fine poi che gloriosamente 
havea passato i suoi anni, con gran dolor del popolo Milanese, nel mille quattro 
cento sessanta quattro abbandonò questa mortale spoglia, lasciando di sé, et di 
Bianca Maria sua consorte, Galeazzo, Lodovico, Ascanio (che fu poi Cardinale) 
Filippo, Ottaviano, et Ippolita Maria femina. Fu Francesco di statura procera, et 
honesta faccia, di occhi allegri, largo nelle spalle, alto di petto, di capo calvo, et 
al tutto ben formato; facondo nel parlare, et molto copioso; sottile d’ingegno, 
desideroso di gran cose; nel negotiare molto cauto, alle fatiche infatigabile, pro-
vido in tutte le sue operationi, ad ingannare i nemici astuto, et solerte nel preve-
nire i loro consigli, di rado s’azzuffò alla sproveduta co i nemici, più tosto li su-
perava col tempo, che combattendo, si dilettava della moltitudine di fanterie nel 
suo essercito, co i quali dimostrava di quanto ingegno fosse, et di quante forze, 
dilettavasi altresì di vedere i suoi soldati ornati d’oro, et d’argento, fu presto 
sempre in essequire i suoi consigli, dimostrando in tutte le sue opere con la tole-
ranza della fatica, la prestanza dell’animo. Pigliò dopo la morte di Francesco il 
Ducato di Milano Galeazzo suo figliuolo, con le solite cerimonie. Il qual fu gran 
guerriero; et fu ucciso da i suoi cittadini per la intemperata lussuria nel mille 
quattro cento settanta otto, lasciando dopo sé Giovan Galeazzo, et Ermese suoi 
figliuoli, tratti di Buona figliuola del Duca di Savoia sua moglie, con molti altri 
naturali (come scrissi in Cotignola narrando la Genealogia de gli Sforzeschi.) Fu 
Galeazzo molto bello di corpo, forte, et robusto, et terribile nella battaglia, di 
sottile ingegno, patiente alla fatica, giusto nel giudicare, et severo, fedele nelle 
promissioni, intemperato nella lussuria. Vero è, che mai per forza non volse ha-
vere a fare con alcuna femina. Ucciso Galeazzo, fu ornato delle insegne del Du-
cato di Milano Gio. Galeazzo suo primogenito, essendo anco fanciullo sotto la 
tutela, et cura di Bona sua madre, et di Cecco Calabrese, huomo di 
grand’ingegno, et di somma integrità. In questi tempi passò di questa vita Fede-
rico Terzo Imperadore, dapoi c’havea governato l’Imperio anni 47. nell’Anno di 
CHRISTO nato mille quattrocento ottanta sei. A cui successe nell’Imperio Mas-
similiano secondo suo figliolo, già eletto Re de i Romani. Regnò Giovan Galeaz-
zo insino al 1494. ai venti d’Ottobre, lasciando dopo sé Francesco Secondo, che 
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trasse d’Isabella, figliuola di Alfonso secondo d’Aragona Re di Napoli, sua con-
sorte, d’anni quattro. Questo Duca fu multo tardo d’ingegno, benché fosse bello 
di corpo, ma poco ornato, et dotato de’ beni dell’animo. Conciò fosse cosa, che 
mai pigliò il governo dello stato, ma sempre fu governato dalla madre, o da Lo-
dovico suo barba. Mancato della presente vita (essendo Francesco suo figliuolo 
molto fanciullo) et ritrovandosi Italia tutta in conquasso, per esservi passato 
Carlo 8. Re di Francia, contra Alfonso d’Aragona Re di Napoli, parve a i Baroni 
del Ducato di Milano, che si dovesse [430] eleggere un Duca huomo di grande 
ingegno, et esperto in trattar le cose dello Stato, in tanti travagli. Onde elessero 
Lodovico Sforza detto il Moro, che havea amministrato i negotij, non solamente 
del Ducato di Milano (essendo tutore di Giovan Galeazzo) ma etiandio d’Italia. Il 
quale poi c’hebbe ottenuto la investitura da Massimiliano Imperadore, fu ornato 
delle insegne Ducali con gran solennità nel giorno di San Teodoro martire, 
nell’anno della salute nostra 1495. con grand’allegrezza di tutta la città di Mila-
no. Fu questo Lodovico il primo de gli Sforzeschi, che legittimamente fosse or-
nato di questa dignità Ducale dello stato di Milano, per non haver mai potuto ot-
tenere gli altri Sforzeschi l’investitura del sacro Imperio. Fu investito Lodovico 
del Ducato antidetto co i suoi figliuoli legittimi, respettivamente succedendo 
l’uno all’altro, et etiandio ottenne detta investitura per li figliuoli suoi naturali, 
mancando i legittimi (come io ho veduto.) Governò l’antidetto Lodovico il Duca-
to di Milano, insino all’anno 1499. Nel qual anno passando nell’Italia Giovan 
Giacomo Triulcio con potente essercito, mandato da Lodovico duodecimo Re di 
Francia, già Duca d’Orliens, per ricoverare il Ducato di Milano, dicendo appar-
tenere a sé, per rispetto della Valentina sua avia, già figliuola di Giovan Galeazzo 
Visconte primo Duca di Milano. Fuggì Lodovico Moro in Germania, et così Gio-
van Giacomo pigliò tutto il Ducato di Milano, eccetto Cremona con Ghiara 
d’Adda, ch’era stata consegnata a’ Venetiani, da Lodovico Re di Franza, ne’ patti 
fatti fra lui, et detti Signori contra Lodovico Sforza. Et così ottenne detto Ducato 
il Re, et gridato Duca dal popolo. Vero è, che ’l seguente anno ritornato Lodovico 
Sforza nell’Italia con potente essercito d’Elvetij, ricoverò quasi tutto il perduto 
stato, eccetto il castel di porta Zobia, et Novara. Et essendo in assedio di Novara, 
ov’era Giovan Giacomo Triulcio con l’essercito Francese, havendo trattato con 
gli Elvetij, che dandogli una somma di danari lo tradirebbono, così lo dierono 
nelle mani de’ nemici, et fu condotto in Franza, ove morì nella città di Borgo in 
Franza nel 1508. lasciando due figliuoli legittimi, cioè Massimiano, et Francesco 
secondo, et Giovan Paolo naturale. Fu Lodovico Sforza di bella habitudine di 
corpo, et molto venerabile, humano, benigno, et gratioso, amatore de’ virtuosi, 
essendogli molto liberale, di grande ingegno, cauto, astuto, et molto cupido di 
regnare. In giudicar retto, et in poche parole gran liti giudicava, et quasi inesti-
mabili. Era di tanto ingegno, che pareva (non che Italia, ma tutta Europa) fusse 
da lui governata. Onde pareva l’arbitro di tutte le cose della Christianità. Fu 
molto pietoso, et religioso. Vero è, che al fine fu molto vessato dalla Fortuna, es-
sendo venduto da gli Elvetij, et condotto in Francia cattivo, lasciando (com’è 
detto) quei figliuoli legittimi, tratti di Beatrice figliuola d’Ercole da Este primo 
Duca di Ferrara sua consorte. Pigliò il cognome di Moro per esser di color fosco. 
Condotto in Franza il Sforzesco, fu gridato Duca Lodovico XII. Re di Franza, il 
qual venne a Milano, et fu insignito dell’insegne Ducali. Havendo fatto gran cose 
in Italia questo Re, al fine fu scacciato d’Italia da gli Elvetij, et Venetiani, per o-
pera di Papa Giulio secondo, nel 1512. et posto del Ducato di Milano Massimia-
no già figliuolo di Lodovico Sforza, et [430v] investito da Massimiano Impera-
dore. Doppo la morte di Lodovico Re di Franza, essendo creato Re Francesco 
duca di Angolem, volendo ricoverare il Ducato di Milano, scese nell’Italia, et az-
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zuffandosi con gli Elvetij presso Melignano, doppo lunga battaglia, sopravenen-
do Bartolomeo Alviano, capitano de i Venetiani, furono rotti gli Elvetij. Onde 
Massimiano Sforza ritrovandosi nel castel di Porta Zobia, temendo diede il ca-
stello al detto Re con alcuni patti. Et così prese le insegne del Ducato di Milano 
detto Re Francesco, passando in Francia Massimiano, ove poi morì. Et nel 1519. 
ai 12. di Gennaro, lasciò questa vita Massimiliano Imperadore, havendo tenuto 
l’Imperio anni trentatré. Nel cui luogo fu posto da gli Elettori Carlo Quinto fi-
gliuol di Filippo Re di Spagna, Sardegna, Sicilia, Napoli, et Arciduca d’Austria, 
Conte di Fiandra, et Signor dall’acquisto di Terra Nuova, o sia mondo Nuovo 
(come si dice.) Dipoi nel 1521. essendo stato scacciato il Re Francesco dell’Italia 
dalla lega, nella quale era Papa Leone Decimo, Carlo Quinto Imperadore, e i 
Fiorentini, essendo loro capitano Prospero Colonna, fu posto nel Ducato anti-
detto, dal detto Francesco secondo Sforza già figliuolo di Lodovico, et fratello di 
Massimiano, et investito da esso in compiacimento di Adriano VI. Papa, et de’ 
Fiorentini. Perseverò nello stato detto Francesco insin all’anno 1535. nel qual 
passò all’altro secolo, benché spesse volte fosse disturbato prima da Francesco 
Re di Franza, et poi da Carlo Imperadore, nondimeno poi ritornato in gratia del 
detto a Bologna (quando quel pigliò la corona dell’Imperio nel 1530.) visse quie-
tamente nel Ducato. Mancò in questo Francesco la gloriosa stirpe de gli Sforze-
schi signori di Milano. Era Francesco inelegante di persona, alquanto gibboso, 
astuto, et acuto d’ingegno, simulando la semplicità, et non molto eloquente. 
Successe a lui nel Ducato Carlo V. Imper. sopranominato. Onde è perseverato 
insin ad oggi. Del quale fu Luogotenente, o sia Viceré primieramente Alfonso 
d’Avalos Marchese del Vasto d’Amone, huomo certamente da ragguagliare con 
quei capitani Romani, tanto celebrati da gli antichi historici. Le cui lodi riservo 
altrove a narrarle. Morto detto Alfonso nel 1546. vi mandò Carlo, Ferrando Gon-
zaga in suo luogo, huomo da governar ogni gran Reame, per la providenza, giu-
stitia, et humanità, che in lui si ritrovano. Altrove ne ho parlato di tanto Prenci-
pe, riservandosi altresì di parlare secondo le occorrenze. Ritornando alla città di 
Milano, dico ella essere posta in un molto agiato luogo, ove possono essere por-
tate della Gallia Cisalpina (oltre a quelle che raccoglie abbondantemente nel suo 
territorio) tutte le cose, tanto necessarie per il viver de i mortali, quanto etiandio 
per le delitie, et piaceri. Ha grande ambito questa nobilissima patria, et è da ri-
porre fra le grandi di tutta Europa, et molto è aggrandita da i larghi, et lunghi 
borghi che la intorniano, che vi sono tali di quelli, che ragguagliar si potrebbono 
con grandi città d’Italia. Vero è, che hanno patito di gran ruine quest’anni passa-
ti, per le continue guerre fra Carlo V. Imperadore, Francesi, et Venetiani. Onde 
per maggior parte sono stati ruinati. Pur hora si ristorano di mano in mano. Cir-
condano tanto la città, quanto i borghi, larghi canali d’acque, per li quali da di-
verse parti, con le barche si conduce grande abbondanza di robbe di ogni sorte. 
Et per tanto [431] ogni cosa con basso pretio si vende. In vero è cosa maraviglio-
sa di veder la grande abbondanza, che qui si ritrova delle cose per il bisogno 
dell’huomo. Quivi veggonsi tante differenze d’artefici, et in tanta moltitudine, 
che sarebbe cosa molto difficile da poterla descrivere. Là onde si dice, che chi 
volesse rassettare Italia si ruina Milano, acciò che passando gli artefici d’esso al-
trove, inducano l’arti sue in detti luoghi. Sono in questa città magnifici, et su-
perbi edificij, tra i quali vi è il grande et sontuoso Tempio, detto il Domo, fatto 
con innumerabile spesa, et con tanto artificio, che pochi Tempij in tutto il mon-
do si possono paragonare ad esso, tanto nella grandezza, et arteficio, quanto 
nella preciosità de i marmi, et magisterio. Conciosia cosa, che oltre che tutto è 
crustato di marmi bianchi, tanto di dentro, quanto di fuori, vi sono anche mara-
vigliose imagini di marmo, molto arteficiosamente fatte. Vi sono etiandio altri 
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magnifici tempij, tra’ quali è la Chiesa delle Gratie de i frati Predicatori di ri-
scontro al forte castello di porta Zobia, ov’è quella sontuosa Trona, overo Cupula 
(come si dice) fatta da Lodovico Sforza, sotto la qual volea esser sepolto con la 
moglie, havendo fatto fabricare una bella sepoltura di marmo, ov’era scolpito lui 
con Beatrice sua consorte, ma non gli fu lecito, essendo morto in Francia. Et così 
è rimasa detta sepoltura imperfetta, come ho veduto. Vi è quivi il bel monasterio 
de i frati antidetti, con quella magnifica libraria, da annoverare fra le prime 
d’Italia, et ancora nel Refettorio si dimostra il Cenacolo di Christo con gli Apo-
stoli, dipinto tanto maravigliosamente da Lionardo Vincio Fiorentino. Nel qual 
appare il gran magisterio di lui, cosa da ognuno nella pittura perito, somma-
mente lodata. Poscia nella Sacrestia sono conservate assai vesti d’oro, et 
d’argento, fatte da Lodovico Sforza, per ufficiare la Chiesa. Certamente cosa ra-
rissima. Sono assai edificij per la città de i cittadini molto superbi, et il castel di 
porta Zobia, prima fortezza d’Europa, la quale mai per forza non è stata pigliata, 
ma sì bene per il mancamento delle cose necessarie, come chiaramente si può 
vedere nelle nostre latine Efemeridi. Evvi etiandio la Corte Vecchia, ove si vede 
la picciola Chiesa di San Gottardo, nella quale appaiono alcune nobili sepolture 
d’alcuni de i signori Visconti. Assai altri edificij vi sono, che per brevità li lascio. 
Così dice Faccio degli Uberti di questa città nel quarto canto del terzo libro Dit-
tamondo. 

Giunti a Milano, così volsi vedere 
A Sant’Ambrogio, dove s’incorona 
Qual de la Magna è Re, se n’ha ’l podere. 

L’Hercules vidi, del qual si ragiona, 
Che sin che ’l giacerà, come fa hora, 
L’Imperio non vi potrà sforzar persona; 

Poi fu in San Lorenzo più d’un’hora, 
Vago di quel lavor sì grand’e bello, 
Perché esser mi pareva in Roma allora. 

E veder volsi ancor il degno avello, 
Nel qual Gervaso, et Protaso si giacciono. 

[431v] 
Furon d’Ambrogio, e come di fratello, 

E più ancora, dove insieme funo 
Ambrogio, et Agostino a loco antico, 
Per disputar di quello, ch’è tre, et uno. 

Egli è in questa città grandissimo popolo, molto industrioso, ove si ritrovano 
molte nobili, magnifiche, et signorili famiglie, delle quali sono usciti molti illu-
stri huomini, che hanno dato gran nome, et fama a questa città, et non solamen-
te ad essa, ma ancora a tutta Italia. Fra i quali è stato Alessandro secondo Papa 
di Badaggio, Urbano Terzo de’ Crivelli, et Celestino Quinto de’ Castiglioni, come 
dimostra Merula nel secondo, et quarto libro dell’historie. Furono etiandio di 
questa città Didio Giuliano, et Massimiliano Erculeo Imperadore, il qual fece le 
Therme Herculee, et quivi in Milano, dipose l’insegne dell’Imperio. Ha partorito 
anche Milano Simone di Borseno, Giovan Antonio da San Giorgio, detto il car-
dinale Alessandrino, Cardinali della Romana Chiesa, et letteratissimi huomini 
con Branda Castiglione, parimente Cardinale, et egregio dottore, che fiorì nel 
1440. secondo Corio nella quarta parte dell’historie, et Scaramuzza, et Agostino 
amendue de’ Triulci, creati Cardinali da Leone Decimo, et Giacomo Simonetta 
parimente fatto Cardinale da Paolo Terzo. Ora vive Giovanni Morono riposto nel 
numero de i Cardinali meritevolmente dal detto Paolo Papa Terzo, per le sue ec-
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cellentissime virtù, che ha governato la magnifica città di Bologna, che essendo 
dignissimo Legato per tre anni con gran prudenza, et integrità. Vero è, chi po-
trebbe contentar tutti eccetto Iddio? Parimente detto Pontefice ha annoverato 
quest’anno 1549. ne’ Cardinali Giovan Angelo de i Medici Arcivescovo di Ragu-
sa, per le sue buone qualità. Imperò che è huomo prudente, et letterato, et de gli 
huomini letterati buon padrone. Son usciti molti Arcivescovi di Milano, de i 
quali fu Bernabà, Anatelono, Gaio, Calozero, Datio, Castritiano, Calimero Mona, 
Mirocle, Protaso, Materno, Eustorgio, Dionisio, Aussentio Arriano, Ambrogio 
Santo, Simpliciano, con molti altri Arcivescovi, et Vescovi, de i quali poca me-
moria ho ritrovato. Hanno illustrato questa patria molti dotti huomini in diverse 
generationi di lettere. Et prima nelle leggi, Salvio Giuliano avolo di Giuliano Im-
peradore, Oberto dell’Hosto, che compose de Usu feudorum, et Gerardo Catapi-
sto, nelle leggi Canonice fiorirono, Vicenzo Glossatore, Paolo Eleazarno, et Gio-
vanni Lignano. Il quale condotto a Bologna con gran premio, vi rimase, et fatto 
cittadino, da lui è proceduta la nobil famiglia de i Legnani. Dierono etiandio 
gran lume a gli studianti di leggi Imperiali, Pileo de i Medicinis di Monza, Sigi-
smondo Omodeo, Christoforo, et Guarnero da Castiglione, Giasone del Maino, 
Filippo Decio, con molti altri legisti. Fu Milanese M. Valerio Massimo Historico, 
et Astrologo, come appare per una pietra di marmo in essa città, ove così si leg-
ge. M. VALERIUS MAXIMUS SACERDOS, D. S. I. M. STUD. ASTROLOGIAE 
SIBI, ET SEVERIAE APR. UXORI. H. M. H. N. S. Et Cecilio Comico nacque qui-
vi, et Giovan Giacomo, et Camillo Gilini, Tristano Calco, Galeazzo Capella, Gio-
van [432] Stefano Cotta, Platino Plato, Lancino Curtio, et Andrea Bilio frate 
dell’ordine de gli Heremitani. Furono etiandio altri, che nel trattare le armi die-
rono nome a questa città, tra i quali fu Virginio Rufo, che fu tre volte Console, 
capitano delle legioni sopra il Reno, che giace sepolto nella Villa di Alsia con 
questo Epitafio. 

Hic situs est Rufus, pulso qui vindice quondam 
Imperium asseruit, non sibi, sed patriae. 

Ne fa memoria di questo Rufo Cilino, Plinio nel secondo libro dell’Epistole, 
et nel sesto, et Plutarco con Dione Greco. Scrisse (essendo già vecchio) i libri 
della Retorica, molto lodati da Fabio Quintiliano. Ne parla assai delle cose fatte 
da lui Cornelio Tacito. Fu ancor valoroso Capitano de gli armati Tatio Mandello, 
contra Federico Barbarossa, Aliprando, ne’ tempi di Azzo Visconte, Opizzone 
Alciato, ne’ tempi di Giovan Galeazzo Visconte, primo Duca di Milano, Antonel-
lo, et Tommasino Crivello, sotto Filippo Anglo Duca, Ambrogio Longinano, sot-
to di Galeazzo Sforza, et Giovan Giacomo, Renato, et Teodoro Trivulcij, sotto di 
Lodovico Sforza, et Lodovico duodecimo Re di Francia, et massimamente Gio-
van Giacomo, che per le sue rare prodezze si fece nominare per tutta Italia, et 
Francia ne i nostri giorni. Dà hora gran nome a questa città per tutta Europa 
Andrea Alciato in ogni generation di lettere eccellente Dottore, il qual ha letto 
con gran premio in Francia, a Pavia, a Bologna, a Ferrara, et al presente alla 
magnifica città di Pavia, con tanto concorso di studenti, che da ogni parte 
d’Europa vengono, ch’ella è cosa maravigliosa. Concorrono ad esso, sì come 
all’Oracolo d’Apolline. Non potrei esplicare il singolare ingegno, che in lui si ri-
trova, et la peritia della lingua Greca, et Latina, et la cognition delle civili leggi, 
et delle altre degne scienze, et dell’antichità, da pochi conosciute, et della candi-
dezza dell’Oratione soluta, et facilità, et elegantia ne’ versi da lui scritti. In vero 
sarei molto lungo s’io volessi descrivere (come egli merita) la grandezza del suo 
ingegno, et l’affabilità che in esso si ritrova. Altrove sarò più lungo, benché siano 
però manifeste le sue nobil virtù, et la sua dottrina, hormai, a tutte le parti di 
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Europa, per esser vulgate le opere da lui composte. Evvi anche Bonaventura da 
Castiglione degno, et elegante scrittore, qual ha scritto de Gallorum Insubrium 
antiquis sedibus, opera molto dotta, et curiosa. Vive etiandio Sabba da Casti-
glione meritevolmente Cavalliero Gierosolimitano, in Faenza, huomo di grande 
integrità di vita, et di grande ingegno, et non meno curioso d’antichità, come fa-
cilmente si può conoscere dall’opere, che ha composto, et dall’antichità che tiene 
in casa. Assai altri illustri huomini ha partorito questa nobilissima patria, che 
per non haverne notitia, gli lascierò descrivere ad altri. Volendo adunque segui-
tare la principiata descrittione, comincierò sopra Milano, et nominerò tutti i 
luoghi, quali sono fra il Navilio, Sevese, et l’Olona, Orona da i Latini addimanda-
ta. Primieramente ritrovasi alla destra mano di Milano (che è la sinistra di Seve-
se) Mirabello, Vergano, Quarto, Frisiana, Bruzzano, Vialba, Bolà, Novà, Noià, 
Cormà, Cassina Matta, Garbagnà, Sinago, Castelletto, Cesata, Solera, [432v] 
Limià, Boisio, Cervano. Et vicino al fiume Lura, a man destra d’esso, Cadifatti, S. 
Dalmasio, Mombello, Cesa, Mesnite, Barlassina, ove fu ucciso S. Pietro martire 
dell’ordine de i Predicatori da gli heretici, Canago, Lazzate, Rovellasca, Birago, 
Lenta, Crivello, Bricola. Et più alto Chiasse, et Mandrusio. Scendendo a Milano 
alla sinistra di esso, et alla destra di Olona salendo, vi è Cagnola, la Certosa, Mi-
soc, Rose, Cassina del Pero, Hospitale, Paltanello, Reò, Mazzo, Torretta, Santa 
Maria Rossa, Carono, Leina, Poliano, Zacona, Orugio, San Lorenzo, San Vettore, 
Legnano. Quivi a Legnano vedesi il ponte sopra Olona. Più oltra ritrovasi Cerrò, 
Santa Maria, Serona, alla sinistra del fiume Lura. Più avanti Germano, Rovello, 
Aip, Olona, Marcià, Castellago, Mezzà, Prospiam, Carbona, Gorlà, Lorò, Rovela-
sca, Venian, Senegra, Abiaguazzo, Lunacipino, Tradà, Somallé. Et ne’ monti Ca-
stigliono, Venegono inferiore, Venegono superiore, Canosco, Bellagazzo, Appia-
no, Guenzo, Lomazzo, Borgoro, Solerona. Et più alto Sulbià, Rocca, Cagnò, Mo-
nello, Pianasca. Alla destra riva di Olona, Ponte Vidon, Vedanò, Rovera, Binago, 
Mocagna, Malnò, Lagurnò, Lignanetto, Cazzan, Rodero, Bisuchio, Imbrusà, Vi-
glavi, Salnò, Monte, Arsò. Et più oltre il Lago di Lugano, di cui altrove scriverò. 
Scendendo a Pavia, fra il Barco, et il Navilio di Belriguardo, veggonsi Pistura, 
Castorate. Et più basso (passato detto Navilio) Belriguardo, Zelata, la Motta. Et 
più alto, Bessà, Farangia, Ozeno. Et anche più in su, Abbia Grasso sopra la riva 
del Navilio, che esce del Tesino, et quindi drittamente è condotto a Milano. Egli 
è nominato talmente questo castello, dal Merula nel quinto lib. dell’hist. Albiate 
era già molto ricco, et nobil castello, et pieno di popolo, per esser posto in luogo 
molto idoneo, tanto per nuocer Milano, quanto per difenderlo, ma ha patito gli 
anni passati gran travagli, per le continue guerre, che sono state fra Carlo Quin-
to Imperadore, et Francesco Secondo Sforza Duca di Milano, et Francesi. Salen-
do alla sinistra del Navilio, sopra Abiate, evvi Robecco, ov’è il ponte sopra il Na-
vilio. Et più in su ritrovasi Brena. Ritornando ad Abiate, et havendo a descrivere 
i luoghi, che sono fra Olona, et l’antidetto Navilio (che esce del Tesino, et è con-
dotto di quindi a Milano) comincierò ad Abiate, et caminerò a man sinistra di 
esso Navilio, insino a Milano. Dipoi salito lungo la sinistra riva di Olono, descri-
vendo quei luoghi con parte de i Mediterranei, ritornerò poi altresì ad Abiate, et 
salirò lungo la destra riva del Navilio, trascorrendo insin all’uscita del Tesino, et 
anche salirò più alto. Cominciando adunque da Abiate, alla sinistra del Navilio, 
ritrovasi Bursà, Rosà, Terzago, Cesano, et S. Christoforo. Salendo poi sopra Mi-
lano a man sinistra di Olona, evvi Maddalena, Lampognano, Fagnan, Pobieto, 
Trenò. Ne’ Mediterranei, Baggio, Moirano, Cusago, Bareggio, S. Pietro, l’Olmo, 
Cassina, Quinto, Casa della Quarta, Luferna, Arsanò, Venazzago, Pregnano, S. 
Stefano, Nerviano, Parabiage, Cosorezzo, Busto picciolo, Canegrà, S. Giorgio, 
Villa Cortese, Busto grande, Selva Longa, Castellazzo, ov’è il ponte, che congiun-
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ge insieme amendue le rive dell’Olona, poi veggonsi Oglià, Sulbià, Fagnano, et a 
man destra del canale Arna, Cassano. Ritornando alla sinistra riva del fiume O-
lona, appare Castellazzo, et Borgoro, [433] Boladello, Carà, Peverazza, Subiano, 
Carnago, Travaino, Carenghi, Mortezon, Schian, Gornà, Caron, Lizzà, Biozeto, 
Bosti, et più oltra Varesio da alcuni detto Vicus Varoneis, et da altri Varsisium, 
et anche Valesium, sì come dal sito delle valli, et secondo il costume de gli scrit-
tori è nominato Varisium. Seguita poi Induino, et Sant’Ambrogio. Ritornando 
altresì ad Abiate, et caminando lungo la destra riva del Navilio sopradetto (che 
passa a Milano) conducendo le barche del lago Maggiore per il Tesino, et per 
detto Navilio 160. stadij, che danno miglia 21. ritrovasi Castelletto, et ne’ Medi-
terranei, Fagnano, Bestagno, Albairé, Corbetta, in latino Curia picta, detta (se-
condo l’Alciato) Ceriano, Cisliano, Sidriano, in vece di Desidriano, fabricate da 
Desiderio Re de i Longobardi (come vogliono alcuni) Vittone, in latino Vicus 
Tadonis addimandato dall’Alciato, Mazzenta, o Masitia da Massimiliano Impe-
radore, così dicono alcuni, et altri da Masentio Tiranno, Ossona, Bufalora, Mise-
rò, Bugiono, Terbigno, Mala, Taia, Castano, Magnago, Biena. Et vicino alla boc-
ca ond’esce il detto Navilio del Tesino, Tinella, Lonà, Pezzoldo, Fernà, Samarà, 
Casa Vergara, Arnà, Carlano, Galerato da alcuni detto Gallorum Area. Et più al-
to Bettolino, et Albizà lungo, Arnà, et Albizà, Abiegazzo, Cardà, Villa, Foit. Po-
scia sopra l’alto monte appare il divoto tempio di Santa Maria del Monte, al qual 
sempre è gran concorso di popoli, che quivi passano per ottenere gratie da Iddio 
per i prieghi della gloriosa Reina de’ Cieli, sempre Vergine MARIA. Servono a 
questo sacrato tempio molte vergini dedicate a Dio. Più oltra vi è il picciol lago 
di Brinci. Poi scendendo al Tesino, et salendo vedesi Golla Secca. Et più alto Se-
sto, da i latini Sextium detto, ov’esce il Tesino del lago Maggiore. Vogliono alcu-
ni, che si dica, Sesto Calendas, perché in questo luogo, nel detto giorno del me-
se, anticamente si ragunavano i rustici alle fiere, o sacrificij. Et per tanto dicono 
dinotar tal cosa il tempio, ch’è quivi, ove si veggono alcune lettere antiche, per le 
quali si chiarisce, che sacrificavano i rustici pagani ad Ercole, Mercurio, Silvano, 
et etiandio a Panteo. Ne’ Mediterranei vi è Somà, Cesorà, Mezzanà, Arsago, da 
alcuni interpretato Ara Cesaris, Besnà, più alto Vergià. Scendendo al Po, et pas-
sando la foce del fiume Tesino, et salendo lungo la riva sinistra di quello tre mi-
glia, ritrovasi la bocca del canale Gravalone di riscontro a Pavia, il quale esce di 
quello, et poi anche ritorna in esso per detta bocca. Salendo due miglia vedesi 
l’uscita di quello del detto Tesino. Onde ne riesce una picciola Isola da un lato 
fatta dal Tesino, et da altri lati dal prefato Gravalono. La qual pare fatta di rin-
faccia di Pavia. Avanti passando appare il magnifico palagio, con l’ameno, et di-
lettevole podere detto Sforcesca, così nominato da Lodovico Sforza Duca di Mi-
lano, dalla sua stirpe, ove fece porre questi versi. 

Vilis gleba fui, nunc sum ditissima telus: 
Cur? quia Sfortiadum me pia destra colit. 

Mutata est facies, mutataque nomina, vilis 
Dicebar, dicor nunc ego Sfortiaca. 

Litavicus agros tulit hos, nec poenitet esse, 
[433v] 

Auctorem pacis convenit agricolam. 
Quivi veggonsi belli, et ameni campi ornati di molti alberi moroni per nodri-

gare i vermicelli, da i quali se ne cava la seta. Fecevi l’antidetto Lodovico deriva-
re due gran canali d’acque, l’uno dal fiume Gogna, del territorio di Novara, et 
l’altro dal Tesino per irrigar questo paese. Ne’ Mediterranei ritrovasi Gembolate. 
Scrivono alcuni che questo è il luogo descritto da Ammiano Marcellino nel 15. 
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libro, nominandolo le due Colonne, quando dice: Deinde diebus pacis ex Helena 
Costantij sorore, eidem Caesari coniugali foedere copulata, paratisque universis, 
quae maturitas proficiscendi poscebat, comitatu parvo suscepto, Cal. Decembri-
bus egressus, deductusque ab Augusto ab usque locum duabus columnis insi-
gnem, qui Lacmellum interiacet, et Ticinum, itineribus rectis Taurinum perve-
nit. È questa bella, et civile contrada con Gropetto quivi vicino. Seguita poi pres-
so il Tesino la città di Vigevano, fatta città da Clemente Settimo Papa, essendo a 
Bologna, havendo coronato Carlo Quinto Imperadore nel mille cinque cento e 
trenta a compiacenza di Francesco Sforza Secondo Duca di Milano. Sono alcuni 
scrittori, che addimandano questa città Vicus Veneris, tra i quali è Corio indu-
cendo autore Carino, et altri, sì come Merula nel quinto libro dell’historie con 
Giovanni Simonetta nella Sforziade, Vigevanum, et dal Volaterrano nel quarto 
lib. della Geografia Vegivanum, et da Domenico Macaneo nella Geografia del 
Lago Verbano Viglivenum, et gli habitatori di esso Viglivenses, et da altri Ver-
geminum, et hora Vigevano, et per tanta varietà di nomi credo, che sia di nuova 
fabrica, non ritrovandosi cosa d’antichità di lui, benché dica Carino, che fosse 
edificato ne’ tempi di Marcello, dopo la uccisione di Virodomaro Re de Galli, et 
che poi Vicus Veneris fosse nominato. Il che pare a me una favola, non havendo 
altro testimonio. Non approvo però l’opinione del Volaterrano, che vuole nel 4. 
libro della Geografia de i Comentari Urbani, che fosse fatto questo luogo da i 
Duchi di Milano; conciosia cosa, ch’io ritrovo, che innanzi c’havessero i Visconti 
signoria in Milano, fosse dichiarato da Beltramo Christiano, Consolo di Pavia, 
nel mille tre cento novanta sette esser Vigevano Borgo di Pavia, come scrive Co-
rio. Et parimente in esso leggo, che fosse ruinato le mura di questo castello da i 
Milanesi nel mille dugento e sessanta nove. Forse intende detto Volaterrano, 
che fosse ristorato da i Duchi di Milano, et anche aggrandito; il che è vero, per-
ché da loro fu ridotto alla bellezza che ora si vede, et massimamente da Galeaz-
zo, et Lodovico Sforzeschi Duchi di Milano, i quali vi fecero il sontuoso castello 
con altri edificij, sovente quivi soggiornando. Fu soggetto Vigevano a i signori di 
Milano, insino che Lodovico duodecimo Re di Francia hebbe ottenuto il Ducato 
di Milano, il quale lo donò a Giovan Giacomo Triulcio, disegnandolo Marchese 
di quello. Scacciati poi i Francesi d’Italia, et fatto Duca di Milano Massimiano 
Sforza, egli lo consegnò al Cardinal Sedunese. Di poi entrato Francesco Re di 
Francia nel Ducato di Milano, ritornò al detto Re. Et così rimase sotto lui, et sot-
to Francesco Sforza Secondo insino che visse; et lui morto divenne alle mani di 
Carlo Quinto Imperadore, sì come tutto il Ducato di Milano. Ha patito gran tra-
vagli ne’ tempi passati, tanto per le [434] continue guerre fra Carlo antidetto; 
Francesco Sforza, et Francesco Re di Francia, quanto per la pestilenza, et care-
stia. Onde divenne a tanta miseria, che rimase quasi abbandonato. Vero è, che 
pacificati insieme questi Principi in Bologna, nel 1530. si cominciò a ristorare. 
Et così di mano in mano ristorandosi per il soggiornare, che vi facea Francesco 
Sforza Duca, è divenuto ad assai buon porto. Ella è buona, et civile città, abbon-
dante delle cose, che bisognano per il viver de gli huomini. Et ha buono, et ferti-
le territorio, che produce frumento, vino, et altri frutti. Sono gli huomini di essa 
molto industriosi a traficare, et massimamente i panni, che quivi in gran nume-
ro si fanno. Sono etiandio usciti molti illustri huomini di essa, che l’hanno fatta 
nominare, fra i quali fu Pietro Candido, ornato di lettere greche, et latine, che 
tradusse in latino di greco le Paralelle di Plutarco, et Appiano Alessandrino con 
altre opere. Girolamo Fantono dell’ordine de i Predicatori eccellente Teologo, 
diede gran fama alla detta città, il qual ha lasciato dopo sé molte laboriose, et u-
tili opere, per le quali si può conoscere di quanto ingegno fosse. Passò a miglior 
diporto tant’huomo divotamente nel convento de gli Angeli di Ferrara nel mille 
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cinquecento e trentadue, et di sua età circa 70. Seguitando pur la sinistra riva 
del Tesino, ritrovasi Valle di Piomba, Borgo del Tesino, et più oltra quasi di ri-
scontro a Sesto, Castelletto. Quivi comincia la gran forza del Tesino, che scende 
dal lago più ad alto. Ritornando a dietro al Po, fra il Tesino, et il fiume Gogna, 
vedesi ne’ Mediterranei il civile castello di Mortara, già Selva bella nominato, 
ma poi per la grand’uccisione fatta da Carlo Magno de i Longobardi, quivi com-
battendo con Desiderio loro Re, et havendolo superato, fu così Mortara addi-
mandata, nel 786. da ch’era nato CHRISTO nostro Salvatore, come dice Corio 
nella prima parte dell’historie. Nomina questo castello Merula nel 4. libro 
dell’histo. de i Visconti, Mortarium, che fu ruinato da i Milanesi nel 1213. et es-
sendo ristorato, fu un’altra volta da essi a terra gittato, nel 1299. come scrive Co-
rio nella seconda parte dell’hist. Vero è, che fu altresì rifatto, et così è persevera-
to. Partorì questo castello Dominico dell’ordine de i Predicatori ne’ nostri giorni 
molto leterato, che lasciò alcune opere, dalle quali si può facilmente conoscere 
di quanta dottrina fosse ornato. Abbandonò questa mortal vita in Bologna nel 
1502. Anche diede al mondo esso castello, Bartolomeo pur di detta Religione, 
nel qual risplendea la latinità, con la scienza, et cognitione della Teologia insie-
me. Lasciò la spoglia mortale in Marsilia, ritrovandosi Papa Clemente Settimo a 
parlamento con Francesco Re di Francia. Così dice Faccio de gli Uberti di Mor-
tara nel 5. Canto del 3. libro Dittamondo. 

Giunti a Mortara quivi vedemmo a pieno, 
Che per i molti morti il nome prese. 
Quando gli due compagni venner meno. 

Salendo più avanti scorgesi Borgo Lavezza, detto da alcuni Forum Lebuoni, 
sive Libetorum, aut Lebetiorum. Et dicono che così dicano gli antichi. Io non mi 
ricordo haver mai letto presso alcun buon autore, che questo luogo fosse detto, 
Forum Lebetiorum; alla cui destra vi è Barbariga. Nel mezo di questo spatio ve-
desi [434v] Lumello, da Tolomeo Laumellum nominato, benché dica il corrotto 
libro Gaumellum. Parimente lo nomina Antonino Laumellum, nell’Itinerario, 
dicendo esser discosto miglia vinticinque da Vercelli; et Paolo Diacono nel terzo 
libro dell’historie de i Longobardi, narrando quella dilettevole historia di Teodo-
lina Regina de i Longobardi, che pigliò per consorte Agiolfo Duca di Turino, et lo 
fece Re, talmente Laumellum lo addimanda. Vero è, che Ammiano Marcellino lo 
nomina Lacmellum. Fu già grande, et nobile castello, da cui trasse il nome di 
Laumellina, tutto il paese, che si ritrova fra gli antidetti fiumi, cioè fra il Tesino, 
et la Gogna. Ora egli è questo luogo picciolo d’habitationi, ma molto grosso, et 
ricco: il qual fu ruinato da i Milanesi nel mille dugento e quindici così scrive Co-
rio nella seconda parte dell’historie. Nel detto paese addimandato Laumellina, 
sono molte contrade, et ville. Se ne trae di questi luoghi assai lino, et ottimo, se-
condo Plinio. Vedesi poi la città di Novara, fra i detti luoghi, Novaria addiman-
dandola Plinio, Catone, Procopio nel secondo libro dell’historie de i Gotti, et 
Cornelio Tacito nel decimosettimo libro. Ella è riposta da Tolomeo ne gl’Insubri, 
et nella Regione Transpadana. Diverse sono le opinioni della edificatione di 
questa città, conciosia cosa, che dicono alcuni che la fu edificata da Eltio figliuo-
lo di Venere, Troiana. Il quale nominò il monte, ove ella è posta, Eltio da sé, et la 
città Novaria, come nuova Ara, per haver quivi sacrificato con Venere sua ma-
dre, et che fu poi accresciuta da gli Insubri, et perciò fu annoverata fra essi da 
Tolomeo. Così dicono costoro. Io non mi ricordo d’haver letto di alcuna Venere 
Troiana. Vuole Plinio nel sestodecimo capo del terzo libro, che questa città ha-
vesse origine dalla contrada Vertamacore de i Vocontij, et non da i Liguri, come 
pare istimare Catone. Et Catone ne’ Frammenti, scrive, che vi fosse imposto 
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questo nome di Novaria da Ercole Egittio Libico, et dal cognome Aria, vocabolo 
Egitio, che significa Leonina; et essendo poscia ristorata da i Liguri, fosse addi-
mandata Novaria. Giovanni Annio isponendo le parole antidette di Catone nel 
settimo libro de i Comentari, dice che istima che fosse edificata primieramente 
Novaria, et Vercelli da i Toscani (che furono i primi habitatori dell’Alpi) et che 
poi fossero accresciute da Ercole Egittio Libico, et al fine ristorate, o aggrandite 
da i Liguri. La fu adunque nominata talmente Novaria, cioè Nuova Aria, che 
vuol dire Nuova Leonina, overo Nuova Herculea. Così scrivono questi tali autori. 
Piglierà il prudente lettore quel che li parerà più verisimile di dette opinioni. El-
la è edificata sopra d’un picciolo colle havendo una parte del suo territorio ferti-
le, et dilettevole, et un’altra parte i monti sterile. Lungo tempo fu soggetta a i Si-
gnori di Milano. Et prima a Turriani, poscia a i Visconti, et a gli Sforzeschi, et a i 
Re di Francia, sì come Milano. Qui fu tradito, et venduto Lodovico Sforza Duca 
di Milano a i Francesi da gli Helvetij, nel mille cinque cento. Poi nel tredici, es-
sendo quivi Massimiano figliuolo del detto Lodovico Duca di Milano, volendo 
detti Helvetij ristorare il danno dato a suo padre (alla Riota non molto discosto 
da questa città) con tanto impeto, et furore assaltarono i Francesi (de i quali era 
capo Giovan Giacomo Trivulzo valoroso Capitano di militia, [435] col Signor 
dalla Palissa) che gli ruppero, et misero in fuga, liberando detto Massimiano 
dall’assedio loro. Sono alcune nobili famiglie in questa città, cioè i Tornielli, Ca-
vallazzi, et Brusciati, i quali sovente l’hanno posta in gran travagli, come scrive 
Merula con Corio nelle loro historie, et massimamente nel 1303. Hanno etiandio 
illustrato questa città molti nobili ingegni, de i quali fu Albutio Silone, eccellente 
Oratore, che fiorì ne’ tempi di Augusto. Ornò Pietro Lombardo Vescovo di Lio-
ne, questa città, con la sua dottrina, che ragunò le sentenze de i Dottori in quat-
tro libri addimandate le Sentenze, certamente dignissima opera. Trasse simil-
mente origine da quella (secondo però alcuni) Pietro Comestore, diligente scrit-
tore dell’historia Ecclesiastica. Disse vale a i mortali, questi anni passati Giovan 
Maria Cataneo dignissimo poeta. Il quale tra l’altre opere, che ha fatte in verso 
Heroico, dimostra con bella maniera l’espeditione fatta dell’acquisto di Terra 
Santa fatto da i Christiani. Ella è stata illustrata altresì da valorosi capitani di 
soldati, de i quali sono stati alcuni de i Brusciati, de i Tornielli, et di altre nobili 
famiglie, come dimostrano l’historie. Al presente tratta l’armi valorosamente Fi-
lippo Torniello, essendo capitano de i cavalieri di Carlo Quinto Imperadore. Sa-
lendo poscia a gli alti monti, vi è monte Boso, et più oltre un giogo di tanta altez-
za, che par superare tutti gli altri monti d’Italia. Onde mai per verun tempo non 
se vi può passare alla sommità, tanto per la grand’asprezza, quanto per le gran 
nevi, dalle quali sempre è coperto. Presso a questo altissimo monte ve n’è un al-
tro non men basso di quello, Monte Gazzarono addimandato, et è molto nomi-
nato, perché quivi si era ritirato Dolcino heretico, con più di cinquecento hereti-
ci, et erasi fortificato molto bene, per potersi mantenere da ogni insulto, che gli 
potesse esser fatto. Vero è, che poi tanto per il grandissimo freddo, quanto per il 
mancamento delle cose necessarie, molti di loro pericolarono, et tutti gli altri 
con lo scelerato Dulcino, et Malgherida sua perversa moglie, furono pigliati (et 
sì come meritavano) crudelmente uccisi, secondo che scrive Biondo, con molti 
altri historici. Fu poi fatta una picciola Chiesa nel detto luogo, ove si era ridotto 
tanto scelerato heretico con la sua compagnia, et fu consecrata a San Bernardo. 
Dall’altro lato dell’antidetto monte, alle radici di esso, ritrovasi Triverio, Cozzo-
la, et Crevacore castelli del Territorio di Vercelli. Ritornando al Po, et passata la 
foce del Tesino, si veggono alcuni fiumi, che sboccano nel Po. Dipoi appare il 
fiume Gona, che esce da i monti presso Cocchio, et scendendo mette fine nel Te-
sino a S. Marta, et alla Nebulosa. Caminando poscia lungo la destra riva del Po, 
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incontrasi nella foce del fiume Cenza, ov’è il castel Bremido, et quivi si scarica 
nel Po, termine de gl’Insubri. Sono alla destra di detto fiume salendo, Palestri, et 
Romagnano, talmente nominato da i Romani, che quivi ruinarono i Cimbri, es-
sendo loro Capitani, C. Mario, et Q. Catullo (come poi dimostrerò) vedesi etian-
dio Camariano Castello, corrottamente così detto in vece di Castra Mariana, co-
me dice l’Alciato, overo Arco Mariano, come dicono altri, che fu quivi posto in 
memoria di Mario. I cui vestigi etiandio al presente si veggono. Et così son giun-
to al fine de gli Insubri. Ma avanti che più oltre proceda a i Libici, voglio descri-
vere [435v] il Lago Maggiore, con quegli altri Laghi, et luoghi, i quali sono in-
torno a quello co’ popoli, che si comprendono in essi. 

 
DESCRITTIONE DEL LAGO MAGGIORE, 

et altri Laghi intorno a quello. 
Havendo ad entrare nella descrittione del lago Maggiore, et de gli altri laghi 

intorno a quello, comincierò sopra Sesto, ov’esce il Tesino del detto lago, et sali-
rò alquanto per i Mediterranei, et caminerò a Vergià, et anche più alto, ove si 
vede il lago di Monà da alcuni detto in latino Lacus Monatij. Così è addimandato 
questo lago da Monà castello, posto sopra la riva di quello. Mette capo questo 
lago per un canale nel lago di Gavirà. Salendo più, vedesi il lago di Trinà da al-
cuni in latino nominato Lacus Ternati, vel Ter Lacus, così detto da Trinà castel-
lo, che giace alla sinistra riva di esso, con Comabio, alla cui destra vi è Corzino, 
et Varrano, onde trasse altresì il nome di Varrano, et di Corzino. Egli è lungo 
questo lago due miglia, et largo uno, da Sesto quattro miglia discosto, et presso 
al lago di Gavirà uno, ove si scarica con un canale presso Biendrono, che è un 
picciol castello, anzi uno stagno non solamente di mezo miglio, vicino al lago di 
Gavirà venticinque passa. Quivi si ragunano dette acque, che scendono dal pre-
fato lago per alcuni sotterranei cunicoli. Ne’ Mediterranei, sono le Croci, et San 
Pancratio. Ritornando all’antidetto stagno, et poscia salendo da mezo miglio 
appar Biendrono, Barbia, et il lago di Gavirà, Lacus Gaviratius in latino nomina-
to. Egli è esso largo un miglio, et lungo circa sei. Si scarica nel lago Maggiore so-
pra Ispra alla Bozza (come dimostrerò) per un canale di cinque miglia lungo. 
Evvi sopra la sinistra riva di esso, Gavirà cast. che gli ha dato tal nome. Vedesi 
poi Cellano, et Cò di lago nel fin di esso. Et dall’alto lato, Azzà, in latino Accia-
tum detto, et più oltre S. Francesco. Passando da Gavirà verso Angierà, vedesi 
una bella pianura addimandata la pianura di Gavirà. Più oltre appare S. Maria 
del monte, avanti descritta, ne gli Insubri. Scendendo verso il lago Maggiore, 
vedesi Valle di Chiuri, et Valle di Travaglia. Sono etiandio fra gli alti monti, che 
seguitano, alcune picciole Valli, con la Valle di Consiglio Maggiore, et Minore. 
Doppo la Valle di Travaglia, passando al lago Maggiore, si giunge al fiume Tres-
sa, ch’esce del lago di Lugano. Salendo a man destra del detto fiume, che passa 
fra alti monti otto miglia, appare il ponte nominato della Tressa, qual congiunge 
insieme amendue le rive d’esso. Qui comincia il lago di Lugano, qual è detto la-
tinamente, secondo però alcuni, Lucanus, et è molto tortuoso, havendo tre prin-
cipali rami. In vero è molto difficile da figurarlo. Pur io mi sforzerò di rappre-
sentarlo come potrò. Comincia adunque al detto ponte ad allargarsi, et scorre 
assai drittamente per un miglio, et mezo, insin a Lavena, la qual passato, en-
trando la riva del lago, par creare un mezo circolo, et così a poco a poco entran-
do, et poi mancando per due miglia giunge a Brusino piano. Dipoi maggiormen-
te allargandosi il lago, et piegandosi a simiglianza del dito della mano, scorgesi 
nel [436] mezo di questo dito Marco da Brusino due miglia lontano. Vedesi po-
scia circa l’estremità di questo ramo (dopo altrettanto spatio) Porto. Passato 
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detta estremità, et piegandosi al corpo del lago, vi è Brusino Cisso, dopo due mi-
glia, et mezo. Entra poi la riva nel lago, et talmente continua per alquanto spa-
tio, et poscia comincia a produrre un altro ramo, parimente a simiglianza del di-
to, ma però molto più largo del primo. Nella cui estremità si vede Riva castello 
(da Brusino discosto quattro miglia) et Cò di Lago vicino a Riva un miglio. Sono 
questi due castelli, un posto ad un lato, et l’altro dall’altro. Rivoltasi la riva effi-
giando detto dito, insino al corpo del lago; benché a Cò di Lago finisca da questo 
lato, nondimeno poi pigliando il corso, et alquanto incurvandosi, et anche drit-
tamente scorrendo fra l’Oriente, et Mezzogiorno, produce un lungo ramo insino 
a Porletia (come dimostrerò.) Ritornando a Cò di Lago, quasi lungo quel dito, 
scendendo al corpo del Lago, et caminando due miglia, ritrovasi Marozzo, et più 
oltre (per altrettanto spatio) Bissono, et quasi circa il principio di questo Ramo, 
ov’esce del corpo del Lago da un miglio dal Bissono, vi è Campiono latinamente 
detto Campilio. Seguitando lungo quel ramo (di cui è detto esser prodotto fra 
l’Oriente, et il Mezzogiorno) appare dopo otto miglia, circa l’estremità di esso, 
Hosten; et dopo tre, Cima del Lago. Rivoltandosi dall’Altro lato di questo ramo, 
et seguitando la riva, nella punta d’esso, un miglio dalla cima del lago lontano, 
vedesi Porlezza. Et ne’ mediterranei da questo lato Lichime, et Valsoldo. Tal-
mente è dimandato questo paese ove sono molte belle ville, et contrade tanto in-
torno la riva del lago, quanto più oltra ne’ mediterranei. Appare etiandio sopra 
un di quei colli un miglio dal Lago discosto, i vestigi di castel di Valsoldo, fortis-
sima Rocca ruinata da Giovan Giacomo de’ Medici Milanese gli anni passati. 
Veggonsi etiandio Gandrie, et alquanto ne’ mediterranei, Sonvigo. Ritornando al 
Lago, et seguitando di lungo l’antidetto ramo, si vede un largo Golfo fatto dal 
detto lago, dal quale ha origine esso ramo, et quivi è il nobile, et ricco castel di 
Lugano, da cui ha tratto il nome questo Lago. Annoverandosi tre miglia da que-
sto castello a Campione, ch’è nell’altra riva oltra il Lago, nel principio di 
quell’ultimo ramo. Era già a Lugano una fortissima Rocca, ma fu ruinata. Scen-
dendo da Lugano vedesi entrare il continente della terra nel Lago in tal guisa, 
che pare creare un istmo, o sia Penisola. Nella cui estremità scorgesi Mili, tre 
miglia lontano da Lugano. Dopo altrettanto spatio in un’altra estremità simile a 
quella ov’è Mili nel detto istmo (o sia braccio di terra da tre lati dall’acque ba-
gnato) è Murcò. Era quivi altresì sopra un colle una fortissima Rocca, che fu git-
tata a terra da gli Elvetij gli anni passati, essendosi insignoriti di questi luoghi. 
Comincia poscia il Lago a piegarsi, et poi alquanto, elevandosi crea quasi un ra-
micello, che mira fra l’Oriente, et Settentrione. Nel mezo dopo tre miglia da 
Murcò, giace Casoro. Et salendo lungo detto ramicello due miglia, nella punta 
d’esso, vi è Agnò. Et quindi scendendo altrettanto insino alla punta d’esso, 
ch’entra nel Lago vedesi Caslano. Et quivi appare un gran Golfo, fatto dal Lago 
fra questa punta, et Murcò. Egli è ben vero, che fra questa riva, ov’è Caslano, 
[436v] et l’altra di riscontro ov’è Lavena, tanto s’astringe il lago, overo le rive di 
esso per tre stadij, che appena possono passare fra esse due mediocri navi. Poi 
cominciano ad aprirsi dette rive l’una dall’altra, et massimamente da questo lato 
incurvandosi, che riesce un gran Golfo, quasi insino al ponte della Tressa, ch’è 
da Cassano lontano due miglia, ove comincia il canale, per il quale si scarica 
questo Lago nel Lago Maggiore, scorrendo otto miglia (com’è detto) fra alti, et 
difficili monti. Et questo luogo è detto il ponte della Tressa, per il ponte, ch’è so-
pra detto canale. Questa è la grandezza di questo Lago. Navigando dal ponte a 
Murcò annoveransi sei miglia, dal ponte ad Agnò, per la curvatura del Golfo fat-
to dal lago cinque; da Murcò a Brusino piano, che è dall’altra riva, et quindi a 
Moro, uno, et due dal porto, et insino a Brusino Cisso, uno, et quindi a Cò di La-
go cinque, et quattro da Cò di Lago al Bissono. Da Cò di Lago passando all’altra 
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riva di riscontro a Campiono, vedesi Lugano, fra i quali sono tre miglia. Da Lu-
gano a Cò di Lago, ch’è nell’altra riva; computandosi sei, et da Lugano al Bisso-
no, (pur nella riva, ov’è Cò di Lago) tre. Questo adunque è l’ambite, et grandezza 
di detto lago. Entrando ne’ Mediterranei veggonsi da ogni lato alte montagne, et 
altresì la Valle di Lugano, et anche altri assai aspri monti insino si giunge alla 
pianura del Tesino, per traverso di Monte di Cenere, sopra Magadino circa un 
miglio presso Cadenazzo si passa per una pianura da cinque miglia fra Tesino et 
questi monti insino a Zubiasca, ove a man destra ritrovasi Valle Morobia, che 
traversa dieci miglia, verso il Lago di Como, alla drittura di Musso già nominato. 
Et quindi più oltre passando un miglio in alto, vi è il fortissimo castel di Belin-
zona, posto nel piano fra l’altissimo monte dalla destra, et un colle alla sinistra 
(di cui poi scriverò.) Ritornando in giù al Tesino a Sesto, ove lasciai la descrit-
tione, ond’esce il Tesino del Lago Maggiore, et comincia detto Lago Maggiore, 
comincierò alla destra d’esso, et descriverò i luoghi, i quali circa quello da que-
sto lato si ritrovaranno, con la grandezza di esso. Sarà adunque questa parte del 
lago il termine de gl’Insubri da questo lato. Egli è talmente nominato questo la-
go da Plinio nel decimottavo capo del terzo li. Lacus Verbanus, et parimente da 
Strabone in più luoghi, et massimamente nel fine del quarto lib. Ove dice uscire 
il fiume Adda da questo Lago Verbano. Conciosia cosa, ch’esce del Lago Lario, o 
sia di Como (come è dimostrato.) Onde essendo io molto dubbioso se fosse stato 
mal tradotto Stra. in questo luogo, volsi veder il testo Greco, et così parimente lo 
ritrovai scritto, come giace nella traduttion latina. Dipoi considerando quel che 
soggiunge nel predetto libro, et nel quinto, ove scrive del detto fiume Adda, 
chiaramente conobbi, che fosse ivi corrotto il testo Greco di Strab. perché ne gli 
sopranominati luoghi dimostra entrar il detto fiume Adda nel prefato lago Lario 
così. Non longe a fontibus Rhodani, Rheni fontes, et mons Adualla, ex quo in 
Septentrionem Rhenus excurrit. Et diversa ex parte Adua in Lacum Larium, iu-
xta Comum intrans. Et nel 5. Novo Como finitimus Lacus Larius est quem Adua 
fluvius auget. Inde in amnem Padum ingrediens, fontem vero in Adua monte 
habet, ubi Rhenus. Credo che sia corrotto quel luogo ove dice, Mons Adualla, et 
anche in Adua monte, perché diviso voglia [437] dire Adula mons (talmente 
nominato da gli altri autori, et da Tolomeo) o Adoa, come dice nel quinto. Fu 
notato questo errore etiandio da Domenico Macaneo, huomo letterato nella Co-
rografia di questo lago, non havendo avvertito a quel c’havea detto esso Strab. 
avanti, et poi quel che ’l soggiongeva nel principio del 5. come ho dimostrato. 
Assai ho detto dell’origine di Adda, et per tanto altro per hora non scriverò. Ri-
tornando al lago, primieramente scriverò la cagione del nome Verbano, et altresì 
di Maggiore, poi noterò la figura d’esso, et al fine i luoghi, che vi sono intorno. 
Furono alcuni che dissero, che fosse dimandato Verbanus Lacus, a diversis ver-
bis, cioè da diverse prolationi, che di continuo si fanno ne’ vicini luoghi di que-
sto lago. Essendo diversi, et varij ragionamenti de gli habitatori de i luoghi. Altri 
dicono per le molte parole, che sono quasi sempre fra gli habitatori del Lago per 
il continuo traficare insieme. Non mancano altri di dire, che traesse questo no-
me da Verbena herba sacra, la qual era pigliata dal luogo sacro del Campidoglio 
(secondo Servio) della quale erano coronati i Feciali, et il padre Patrato, doven-
do comporre i patti co i nemici del popolo Romano, overo dinonciarli la guerra. 
Onde sì come di detta herba erano composte, et fatte l’antidette corone, così fu 
nomato questo lago Verbano (benché mutata la lettera e, in a, per maggior dol-
cezza) sì come Verbena è corona de i laghi, che si ritrovano ne’ luoghi vicini per 
la sua eccellenza. Altri etiandio soggiungono, che con tal nome fosse addiman-
dato da Verna temperie, dalla temperanza dell’aria. Conciosia cosa ch’intorno di 
esso sempre pare la primavera, vedendosi da ogni stagione le vezzose, et ver-
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deggianti herbette. Così dicono costoro. Sarà in libertà del giuditioso lettore di 
dar giuditio di quello che li parerà più verisimile. Imperò che altro autore non 
ritrovo approvato, che ne parli di questa cosa, né del seguente nome Maggiore, 
avvenga, che dicono alcuni che s’addimanda con tal cognome, per esser maggio-
re di sei Laghi, che si ritrovano in questi luoghi vicini; cioè del lago di Monà, di 
Trinà, di Gavirà, di Lugano, di San Giulio, e di Mergozzo; benché vi siano etian-
dio altri Laghetti fra i monti quivi vicini, ma non però di gran momento. Sog-
giungono altresì costoro, che forse potrebbe havere ottenuto tal nome, per la 
grande opportunità, che hanno gli habitatori del paese da poter portare le sue 
robbe con le barche da questo Lago ad ogni parte del mondo. Perché quindi si 
conducono le barche cariche di mercatantie per il Tesino al Po, et dal Po nel Ma-
re Adriatico, et quindi nel Tirenno, et passando per il Ligustico allo stretto di 
Gibilterra nell’Oceano. Queste sono l’opinioni di questi tali, secondo Giulio de i 
Giulij da Canobio degno Giureconsulto, huomo di raro, et curioso ingegno. Egli 
è figurato questo lago (secondo però la descrittione del Macaneo) a simiglianza 
di una Chiocciola, o sia Lumaca, con le biforcate corna ad effigie di Luna scema, 
o quasi vota. Altri lo pingono in alcune parti sì come un triangolo. Ma secondo la 
figura a me data da Giulio sopradetto, par detto lago dal Mezo in su figurare un 
Delfino, et dal mezo in giù una foglia di Quercia, overo un triangolo in più parti 
sinuato, et curvato. Così adunque lo disegnarò secondo detta forma. Vi do prin-
cipio a Magadino, et alquanto salisco, et poi poco mi [437v] piego insino a Lo-
carno. Onde ne risulta questo circuito alla forma del grugno del Delfino. Poi 
scendendo, et curvandosi insino ad Ascona, dimostra questo Golfo la curvatura 
del pesce. Salendo alla sommità del capo, che continua insino a Brissago. Poi 
soavemente scendendo a Canobio per formare il gibbo d’esso. Quindi poi molto 
curvandosi, et nel fine, quasi repentinamente alzandosi insino a Canero, dimo-
stra la figura dell’estremità della larga coda, terminando a Vifà. Tale è la figura 
sotto il ventre. Ritornando a Magadino, quindi si scende perpetuamente ritro-
vando però alcune piegature a simiglianza della parte, ch’è sotto la foce, et gola 
del Delfino, et parimente sotto il ventre, insin al fin della coda, che par a Laveno 
di riscontro di Vifà, ove finisce la figura del Delfino, et comincia la forma della 
foglia di Quercia, che ha principio a Vifà, et finisce ad Intrà. Comincia adunque 
quivi la curvatura a similitudine delle curvature, che si ritrovano nella foglia del-
la Quercia, overo frappature. Scorre questa curvatura insino a Palanza, accre-
scendo la parte della spaccata foglia insino alle foci del fiume Tosa. Et quindi ri-
voltandosi passa a Stressa. Et etiandio poi incurvandosi giunge a Bugira, ove 
termina detta piegatura, sì come la sontuosità d’una parte della foglia, di man in 
mano alzandosi, et etiandio curvandosi, arriva sì come in una punta da Cigogno 
a Sesto, ove esce il Tesino, et quivi pare il fine della foglia. Parimente si vede 
dall’altra parte del lago di riscontro a questa figura, cioè alzarsi, et abbassarsi, et 
curvarsi il lago cominciando da Laveno a Lisanza, et quindi a Sesto. Par etiandio 
a una parte di detto lago una figura triangolare. Fingo le base d’esso Triangolo 
da Vifà alla foce de la Tosa, et poi la destra parte quindi alla Cicognola, et la sini-
stra da Laveno a Lisanza, et a Sesto. Quanto alla grandezza di esso lago egli è 
lungo (secondo Strab.) 300. stadij, o siano trenta sette miglia, et mezo. Ma se-
condo Domenico Macaneo, stadij 364. cioè da quaranta cinque miglia, et secon-
do la descrittione di Giulio Canobio per dritta linea sono poco più di quaranta. 
Ella è la maggior larghezza del detto, come dice Strab. di trenta stadij, o poco 
meno di quattro miglia, ma perfettamente di quattro miglia, secondo il Macane-
o, et seguitando Giulio Canobio, sarebbe di sette miglia. Cominciando però dal 
continente della terra, che si ritrova fra la bocca del Canal, ch’esce del lago di 
Mergozzo, et la bocca della Tosa, navigando per dritta linea alla riva, che si ri-
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trova fra Cerrò, et S. Caterina. Quivi si vede la maggior larghezza di questo lago. 
Conciosia cosa, che altrove solamente è largo due, o tre miglia, et altresì in alcun 
luogo tanto si stringono le rive d’amendue le parti, che appena vi è la larghezza 
d’un miglio. Egli è anche in alcuno luogo tanto cupo, che non si può ritrovare 
fermo fondo, come si dimostrerà. Alcuna volta è tanto quieto, che vi possono 
navigare ancor quelli, che sono poco esperti nell’arte, et altresì è tanto adirato, 
et pieno di venti, che par superare con le procellose onde la furia del Lago di 
Garda, et anche comparare si può alle turbate onde marine. Etiandio alcuna vol-
ta vedesi placido, et poi quasi in un momento turbato, et pieno d’impetuosi ven-
ti, et massimamente di quello, che spira dal Mezogiorno da gli habitatori del pa-
ese detto Liverna. Si sentono in questo lago grandi strepiti, cagionati dalle con-
quassate [438] onde, che impingano ne gli scogliosi liti, et cavernosi luoghi, che 
sono nelle rive di esso, le quali onde talmente sono conquassate da gl’impeti de’ 
grandi venti, che spirano per detto Lago. Creano buoni, et saporiti pesci, tra i 
quali sono belle, et di smisurata grandezza Trutte, che in vero è cosa maraviglio-
sa da vederle, ma molto più soave da gustarle. Sonvi etiandio bei Luzzi, Agoni, 
Varroni, et Persico molto nobil pesce di color d’Oro. Evvi intorno a questo lago 
l’aria molto temperata, et vi sono ameni colli; et fruttiferi campi, copiosi pascoli 
per gli armenti, et greggie d’animali, ombrose selve, tanto per trarne legna, co-
me per la cacciaggione de gli animali selvaggi. Ancor si veggono quivi chiare 
fontane d’acque. Ritrovansi etiandio le foci di molti fiumi, et torrenti, che met-
tono fine in questo lago (sì come dimostrerò.) Sono i popoli di questi luoghi 
huomini di grande ingegno a trafficar mercantie per ragunare ricchezze. Non vi 
mancano molti luoghi civili, et nobili, che si possono agguagliare a molte cità 
d’Italia, tanto per i loro civili costumi, quanto per le ricchezze. Comincia questo 
lago a Sesto (come s’è detto) ov’esce il Tesino, et così di continuo aprendosi, ho-
ra s’allarga, et altresì s’astringe, et talmente trascorrendo giunge a Magadino. A 
cui vicino mette in esso capo il Tesino, il qual nuota sopra esso, come scrive 
Plin. nel 103 cap. del secondo lib. Di questo lago dice Faccio de gli Uberti nel 
quinto canto del terzo libro Dittamondo. 

E cercato per tutto fu dal sommo 
De lo Lago Maggior, che fa il Tesino, 
Io dico di Marcotto in fine a sommo. 

Darò principio alla descrittion di esso lago da i luoghi, che sono lungo esso, 
dalla parte de gl’Insubri, et salirò insino alla entrata del Tesino. Passato adun-
que Sesto castello, ove comincia aprirsi il lago, vedesi Lisanza. Alquanto poi cur-
vandosi il lago, et intrando incontinente in esso, quasi creando un istmo, in esso 
si vede la antica città di ANGIERA, Angleria da i letterati detta, et quasi ad Gla-
ream Verbani sita (secondo alcuni) che già era posta un miglio dal lago discosto 
nella bella, et vaga pianura, ma hora si vede sopra di esso. Vedesi etiandio hora 
la forte Rocca fabricata sopra il monte, a cui ella era vicina nella soggetta pianu-
ra, ove si vede la contrada. Fu ruinata questa città da i Gotti, et poi fu ristorata, 
ma non in quel luogo, né di quella grandezza di prima. Circa l’edificatione di 
questa città diverse sono l’opinioni. Onde sono alcuni, che dicono ch’havesse 
principio da Anglo Troiano, et altri da Anglo figliuolo d’Ascanio benché io non 
ho mai ritrovato alcuno Anglo Troiano, né ancor che Ascanio havesse mai fi-
gliuolo nominato Anglo. Sono etiandio altri, che scrivono, ch’ella fosse edificata 
da gli Angli, et Sassoni, che scesero nell’Italia co i Longobardi. In vero s’è vera 
l’opinione, che dice, che fosse disfatta questa città da i Gotti, non sarebbe stata 
principiata da i detti Angli, et Sassoni, che vennero co i Longobardi, ma ben po-
trebbe essere stata ristorata, et edificata nel luogo ove hora ella si vede. Perché i 
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Gotti habitarono nell’Italia avanti la venuta de i Longobardi, come avanti chia-
ramente ho dimostrato. Et così havendola edificata quivi vicina al Lago, la no-
minarono [438v] Angliera da loro, sì come fatta da gli Angli. Sia come si voglia, 
ritrovo nelle croniche di Milano, che i Visconti trahessero origine da questa cit-
tà, et descrivono una molto antica genealogia, volendo che scendessero da molti 
Reggi, Duchi, et Conti. Così (brievemente però) narrano detta genealogia, et 
prima vi pongono Anglo figliuolo d’Ascanio, poscia passano all’anno 384. di 
Christo, et vi descrivono Uberto Visconte, Massimiano Re, Alione Conte d’Italia, 
tre figliuoli di costui, cioè Galvagno, Cosmo, et Andrea. A Galvagno, dicono, che 
succedesse Perideo suo figliuolo. Altri dicono, che pigliasse la signoria 
d’Angleria, doppo Alione, Milone, et dopo lui Orlando, et poi Milone secondo; et 
doppo costui Galvagno; successe poi Cosmo, Andrea, et Perideo, che fu creato 
Re di Milano, contra Teodorico Re de i Gotti. Seguitano questi tali, dicendo, che 
ne venisse poi Astolfo Re de’ Longobardi, et Desiderio ultimo loro Re. Et che 
doppo costui entrasse nel reame d’Italia Bernardo Conte d’Angleria, poi Guido, 
Otto, Berengario fattosi Imperadore d’Italia, Ugo, Folco, Obizzone, Faccio, et Ir-
prando, tutti Conti di questa città. Altresì la descrivono (come si vede in dette 
croniche) Anglo primo Re d’Angiera, hebbe Abido, che a lui successe, et costui, 
Fisoc, poi Filo, Punecio, Elimac, Albanico, Semebondo, Albanico secondo, Asca-
nio, Galeremondo, che soggiugò Toscana, Elimac secondo, Rachim, Beloveso, 
che s’insignorì quasi di tutta Italia Brigino, Brumisedo, Felaranando, Bridoma-
no, et Lucio. In questo Lucio finì il Reame d’Angiera, et di Milano. Soggiungono 
altresì, che doppo molti anni, nacque Ubertino ucciditor del Dragone, et che pi-
gliasse la signoria di Milano Massimo, poi Milono, et Rolando, qual fece la for-
tissima Rocca di questa città, con un profondissimo pozzo, insin ad hoggi detto 
il pozzo d’Orlando. Vogliono, che doppo costui mancasse la signoria de i Conti 
d’Angiera, insino a Galvagno, che cominciò a pigliar forza in Milano, doppo la 
ruina fatta da Federico Barbarossa. Così narrano queste croniche. Sarà in libertà 
del giudicioso lettore di creder quel che li parerà di tai genealogie. Io l’ho voluto 
descrivere per sodisfar al volgo, acciò non li paresse, ch’io non l’havesse vedute. 
Sovente io descrivo alcune cose, più tosto per sodisfattione d’alcuni poco periti 
nell’historie di buoni autori (acciò non dicano me non l’haver veduto) che per 
fede io gli dia. Seguita dette croniche con una scrittura, che si ritrova in un mes-
sale nella Chiesa di S. Ambrogio in Milano, la genealogia de i Visconti, comin-
ciando da Galvagno, et Viviano (che fuggì a Bologna) insino a Filippo Maria Du-
ca di Milano, ultimo signor de i Visconti. Et perché scrivendo di Milano, l’ho 
narrata, altrimenti non la ricorderò. Ora possedono questa città i Signori Bon-
romei, gentilhuomini Milanesi. Seguitando la riva del lago, vedesi in questo i-
stmo Rancò. Incurvasi poi la riva, nel cui mezo è Incusa, et nel fine della curvità, 
Isprà. Più oltre caminando appare la bocca del canale, per il quale passano 
l’acque del lago di Gavirà, in questo lago. Egli è addimandato questo canale, il 
fiume Bozza. Vedesi poi Arolo, et S. Caterina. Et nella sommità della riva, quasi 
di riscontro Palanza, vi è Cerrò. Declinando poi a poco a poco la riva, et creando 
una picciola curvatura, incontrasi nella foce di un picciolo fiume, che scende da i 
monti; la quale passata, alzandosi alquanto la riva nel lago, scorgesi Laveno, et 
[439] più oltre la bocca d’un altro fiumicello. Et quivi si dimostra all’occhio valle 
di Travaglia assai dilettevole, ove sopra il Lago era una fortezza detta la Rocca di 
Valle di Travaglia assai antica, la qual fu disfatta da gli Helvetij, gli anni passati, 
essendosi insignoriti di questi luoghi. Nel declino della riva, vi è Germignaga, in 
latino (secondo il dotto Alciato) Geminus Lacus, detta. Quivi veggonsi etiandio 
le foci della Tressa, che scende dal Lago di Lugano, come chiaramente si è dimo-
strato. Passato detto fiume, vi è Luino, et Dogmenza. Et oltre, ove si stringono 
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amendue le rive, et dimostrano la maggiore strettura del lago da questa parte, 
appare Maccagno, patria di Domenico Maccaneo, talmente nominato dal detto 
luogo, in latino. Il quale è huomo saggio, et prudente, et con la sua degna dottri-
na dimostra a ciascuno, di non havere perduto il tempo a lui da Nostro Signor 
Iddio conceduto, et così dà gran nome, et fama a questa sua patria con la peritia 
delle lettere greche, et latine, come chiaramente per l’opere da lui scritte cono-
scere si può. Merita certamente assai lode, havendo dimostrato il grande amore 
verso questa sua patria, nella descrittione tanto minutamente, et dottamente 
fatta di quella da lui. Passando più oltre, et aprendosi le rive del lago, si ritrova 
monte Scopazzolo, et nella curvatura del lago, che par come il ventre del Delfi-
no, Poggio, et Sasso del Pino nella punta del continente, che entra alquanto 
nell’acqua. Quivi comincia la riva, che passa dritta insino a Magadino. Passato 
Sasso del Pino, appare Zena, et poi Martignoni, et Virà. Et nel capo, sì come sot-
to il grugno del Delfino, Magadino. Più oltre si vede la bocca del Tesino, per la 
quale entra nel lago. Pare che Biondo nell’Italia sua, voglia che il Tesino scen-
dendo dall’Alpi Graie, entri prima nel lago Sebuino (hora d’Iseo detto) avanti 
che passi nella pianura. Il che è falso, perché è molto discosto il detto lago da 
questo fiume. Conciosia, che egli è quello oltra di Bergamo (come è dimostrato.) 
Vero è, che penso sia stato errore dello scrittore, che dovendo scrivere nello 
Verbano habbia scritto nel Sebuino. E ciò me lo fa credere, perché soggiunge es-
ser Magadino vicino alla bocca del Tesino, ove mette capo nel lago. Onde dicen-
do esser vicino a Magadino, chiaramente si comprende l’errore dello scrittore, 
non ritrovandosi presso il lago Sebuino luogo alcuno talmente nominato. Onde 
leggendo Domenico Maccaneo tal cosa nel Biondo, si dimostra molto adirato 
contra di lui, nella Corografia di questo lago, non avvertendo tal errore, che fos-
se fatto dallo scrittore (come ho dimostrato.) Salendo lungo la destra riva del 
Tesino, ritrovasi la contrada Crà, ove è un Monasterio di Vergini dedicate a Id-
dio; poi vi è Ossogna, et Biasca. Et più oltre Belinzona, fortissimo castello, da 
Paolo Diacono, et Gregorio Turronese detto castrum Bilincionis. Ma Bonaventu-
ra Castiglione nel libro, ove parla de Gallorum Insubrium sedibus, dice, che an-
che si dice Berinzona, Bellinzona, overo Bellinzona, che vuol dire Breunorum 
Castrum, vel Breunizona, sì come Breuni agrizonam, seu settiorum. Egli è posto 
questo castello nella punta, havendo a man destra l’altissimo monte, et alla sini-
stra un colle, con una fortissima muraglia, che trascorre dal picciolo cast. (edifi-
cato alle radici del detto alto monte) insino all’altro maggior castello, fabricato 
sopra l’antidetto colle. Dal quale [349v] Lodovico Sforza Duca di Milano, fece ti-
rare una fortissima muraglia di piedi sette grossa, et lunga sedici stadij, o siano 
due miglia, tutta di durissimo selice, per il traverso di detta pianura con grande 
arteficio, et non minore spesa, con le opportune Torri, per guardia, et fortezza di 
questo luogo. Etiandio fece fare una fortissima Rocca a man destra di detto cast. 
di Belinzona, dimandandola Sasso Corbero. Et ciò fece fare per ritardare, et in-
terrompere l’impeto, et furore de gli Helvetij, che soleano scendere da questo la-
to a saccheggiare, et rubbare i luoghi vicini. Egli è ben vero, che essendo stato 
tradito nelle mani de’ Galli detto signore, da i prefati Helvetij a Novara, piglia-
rono tutti questi luoghi essi Helvetij, et fecero ruinare parte di questa muraglia, 
et poi parte anche d’essa fu ruinata dall’impeto dell’acqua del fiume Bregno. 
Caminando più oltre alla destra del Tesino, doppo poco spatio ritrovasi la bocca 
del fiume Muesa da i Latini Muetius detto. Alla cui destra comincia la valle 
Mueselcina da i Latini Vallis Mesauca dimandata. La quale è posta fra gli altis-
simi, et aspri monti. Sono nominati i popoli fra questa valle, et Belinzona da Pli-
nio nel 19. cap. del terzo libro Mesauci, avvenga che dica il corrotto libro Pisarci, 
come etiandio dice Egidio Thuscudi. Salendo lungo la riva della Muesa, appare 
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Roveredo in Latino Rogoretum dimandato, che è nella pianura con la forte Roc-
ca. Alla sinistra del detto fiume si entra nella valle di Caranga, luogo certamente 
molto stretto, et difficile. Seguitando il fiume si scorge sopra il Monte la Rocca 
di Musoc molto forte, da i latini detto Mesaurum. Già erano tutti questi luoghi 
soggetti alla nobile famiglia de’ Sacchi Milanesi. Ma poi ne vennero sotto i Tri-
vultij anche loro gentilhuomini Milanesi. Più oltre si vede monte Colmo di Lo-
cello, overo Colmo di San Bernardino nominato per una villa, che nel principio 
di questa valle si ritrova. Scendendo alla bocca del Muesa, per la quale entra nel 
Tesino, et salendo alla destra del detto Tesino si giunge alla foce del fiume Bre-
gno (otto miglia da Belinzona discosto) per la quale entra nel Tesino, che scende 
dal monte Lucumone, ove finisce il monte Adula, et cominciano summae Alpes, 
hora dette di San Gottardo, come poi dimostrerò. Nominasi il paese intorno a 
questo fiume Bregno, valle Bregnana, et in Latino Vallis Breunia, a Breunio flu-
vio dicta, cioè dal fiume Bregno. Trascorre questa valle verso Coirà circa sedici 
miglia. Addimanda Plin. nel cap. 19. del 3. libro gli habitatori di questa valle 
Breuni. I quali habitano presso la valle Mesauca sopranominata, o sia valle 
Muesolcina, et sono riputati fra i Lepontij, de i quali poco più in giù scriverò. Ne 
fa mentione Tolomeo de i Brenori, ma non di questi d’Italia, ma di quelli che so-
no fra Lico, et lo Eno. Vero è, che Plinio li descrive quivi da questo lato de i mon-
ti, che risguardano all’Italia, et poi fa particolare memoria de i Vendelitij. Gli 
anni passati per il terremoto spaccandosi dal monte gran parte di terra, in tal 
guisa traversò la soggetta valle, per la quale trascorre il Bregno, che non potendo 
quello scendere per il consueto letto ne risultò dall’acque ritenute, un largo, et 
cupo lago con gran danno de gli habitatori della valle, ove molti ne rimasero 
morti, et le loro habitationi sommerse. Talmente per alquanto tempo a poco a 
poco mollificandosi la terra caduta (et più non possendo sostenere tanta [440] 
abbondanza d’acqua) aprendosi con tanta furia scese l’acqua quivi ragunata, che 
non la possendo contenere l’usato letto del fiume (per il quale trascorreva nel 
Tesino) fece assai danni a i vicini luoghi, ruinando etiandio gran parte di quel 
forte muro, già fatto da Lodovico Sforza presso Belinzona. Lasciando questa val-
le, et caminando lungo la sinistra riva del Monte Bregno, che passa a ritrovare il 
monte di S. Gottardo, si entra Valle Liventina, da i Latini Vallis Lepontina, da i 
Lepontij habitatori di detta. 

 
LEPONTII. 

Furono i Lepontij, secondo Catone, parte de i Taurisci, che habitarono in 
qua, et in là, per questi monti, et valli. Erano i Taurisci, Galli, i quali doppo lun-
go tempo, che haveano passato i primi Galli nell’Italia, ancor eglino vennero in 
questi luoghi, non possendo passare altrove; ove si erano fermati quegli altri, 
come scrive Egidio Tuscudo. Habitarono dunque i Lepontij in questi luoghi, cioè 
nella sommità dell’Alpi, et nelle vicine Valli fra gli Helvetij, Seduni, Salassi, In-
subri, et Rheti, et etiandio oltra i monti, come par dimostrare Polibio, quando 
dice. In Alpibus ab utroque latere, loca montuosa, habitant ad eam partem, quae 
versus Rhodanum, et Septentrionem spectat, Galli qui Transalpini appellantur 
ad eam vero, quae campis imminet, Taurisci, Agones, et alia pleraque Barbaro-
rum genera, a quibus Transalpini, non genere, sed differentia differunt. Così 
scrive Egidio. Ne fa memoria Strabone de i Lepontij nel quinto libro. Supra Co-
mum ad Alpium radices, Rheti iacent, et Vennones ad Orientem versi. Alia ex 
parte Lepontij, et Tridentini, et Stoni, et alij complures populi parvi, qui supe-
rioribus annis inopes latrocinabantur. Et più in giù scrive essere i Lepontij ap-
partenenti a i Reti, co i Camuli. Seguitando la principiata descrittione: Vedesi 
poi alla destra riva del Tesino, ma alla sinistra del monte, fra la valle di Bregno, 
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et la Liventina, Polesen, Capegno, et Fais, sedici miglia sopra Belinzona. Passato 
il difficile monte Piontino, privo d’alberi, si giugne (caminando però la valle) ad 
Airolo, posto alle radici de gli altissimi monti. Sopra i quali, salendo cinque mi-
glia per aspera, et strana via arteficiosamente però fatta a scaglioni, lungo la co-
sta del monte (alcuna volta ancor bisognando passare il Tesino, sopra i ponti, 
che scende fra questi aspri balci) ritrovasi l’ultima foce di detto alto monte, ove 
si scorgeva una picciola valle, nella quale è la divota cappelletta dedicata a S. 
Gottardo, dalla quale ha ottenuto il nome di S. Gottardo quest’alto monte da gli 
antichi, et massimamente da Cesare ne i Commentari. Alpes Summae addiman-
dato. Passata detta Chiesola, caminando un poco a man sinistra, pur fra gli altis-
simi monti, si vede un picciolo Lago, nel quale scendono tutte l’acque da quel la-
to, dall’alto, et precipitoso giogo di monte Giacere. Ha da questo monte il suo 
principio il Tesino, et poco più oltra la Tosa, come più in giù dimostrerò. 
Dall’altro lato del monte vi è la fontana del Reno, dell’Orsa, e del Rodano; tal-
mente escono da questo monte gli antidetti fiumi, che se alcun volesse disegnare 
un circolo intorno alle loro fontane, non vi si ritroverebbe maggior [440v] di-
stantia fra essi, di dieci miglia. Egli è ben vero, che non si può passare per dritta 
linea dall’uno all’altro, non vi essendo fatta la via per quegli strani, et horribili 
balci, et precipitij de i monti, che non si possono se non difficilmente passare. 
Ha il suo fine Italia, et la Diocesi di Milano, alla bocca di queste altissime Alpi, 
hora di San Gottardo addimmandate. Essendo adunque giunto alla fontana del 
Tesino, pare a me di ritornare a dietro ove esce detto Tesino del lago, et descri-
vere la sinistra riva (con le appartenentie a quella) del detto lago. Comincierò 
adunque alla Cicognola, qual è sopra la riva del Tesino, ove comincia il lago, di 
cui detto fiume esce. Onde vi fu fatto un letto molto dritto da i Re de i Longo-
bardi, per il quale scende esso Tesino, qual prima scendeva molto tortuosamen-
te, come narrano le Croniche. 

 
RIVA SINISTRA DEL LAGO MAGGIORE. 

Comincia adunque il Lago Maggiore alla Cicognola di allargarsi. Onde volen-
do descrivere i luoghi, laghi, et valli, che sono presso al detto da man sinistra, 
ove sono molte contrade, borghi, et Terre, acciò che con qualche ordine proceda, 
partirò tutto questo lato in quattro parti, come gli habitatori del paese lo parto-
no, cioè nella parte di Arona, Intra, Canobio, et di Locarno. Le quali parti sono 
quasi egualmente l’una da l’altra discoste. Et ciascun de i detti luoghi è posto nel 
mezo de suoi paesi, dal volgo addimandati Borghi, et capi di Pieve, havendo sot-
to sé molte contrade, et ville, tanto fra i monti, et valli, quanto presso la riva del 
lago. Adunque salendo sopra la Cicognola, ove si comincia allargare il lago, et 
poi incurvarsi, ad una punta discosto quattro miglia dalla Cicognola, vedesi A-
rona nobile castello, posto sopra la riva del lago, che è molto forte, sotto il quale, 
alla riva vi è un sicuro porto da fermarsi le navi, sopra l’alto, et arduo monte, che 
mira al lago, vi è una fortissima Rocca, la quale tanto per il sito del luogo, quan-
to per le mura, pare inespugnabile, pur che vi siano le opportune munitioni, et 
difensori. Il che esperimentarono i Francesi, che erano da quattordici milla 
combattenti, che la tennero assediata trentaquattro giorni, et la combatterono 
havendo seco quindici grosse bombarde, et mai la poterono ispugnare. Onde si 
partirono con loro gran danno, et vergogna, nel 1522. Egli è questo castello qua-
si di riscontro di Angiera, et è posto sopra una punta del continente, che entra 
nel lago, come dimostrai. Quivi comincia un golfo, et continuamente allargan-
dosi, et incurvandosi il lago, si camina lungo esso per il Vergante, territorio di 
Arona, et piegandosi la terra nel lago come un gombito, al fine ritrovasi Lessa 
quasi di riscontro d’Isprà. Quindi si traeno ottimi vini. Caminando più oltre lun-
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go la riva non molto lontano da Lessa, incontrasi in Bugirà. Entra poi la riva nel 
lago a simiglianza di un gombito, et nel rivolgere del monte a man sinistra è 
Stressa. Seguitando pure la riva, ove si vede il maggior Golfo del lago, nel fine 
d’esso, et del monte, sono nel lago due picciole Isole, non molto dalla riva disco-
sto, habitate da’ pescatori, addimandate Iselle, sì come Isolette. Veggonsi poi 
nell’estremo cantone dell’antidetto Golfo verso [441] Margozzo (lasciando però 
Feriolo, qual è una antica terra posta sopra un colle) le foci del fiume Tosa, le 
quali passate col canale, che esce del lago di Margozzo, et mette fine anche egli 
in questo lago si rivolta la riva, et quasi di rinfaccia di Stressa, si vede Palanza 
contrada molto bene habitata di popolo, la quale è senza territorio, per essere el-
la stata anticamente soggetta alla terra di Feriolo, et al fine trasferita nel territo-
rio d’Intra. Contra Palanza (non molto lontano dalla riva) appare un’Isola, et più 
oltra quasi nel mezo fra Palanza, et Stressa, vi è un’altra Isola, sopra la quale 
Lancilotto Bonromeo gentilhuomo Milanese edificò un sontuoso palagio, or-
nandolo con un vago giardino. Passato Palanza, fa un gombito la riva, et quivi 
comincia a piegarsi il Lago. Nella quale piegatura vi è il Monastero di S. Bernar-
dino de’ frati Minori, bello edificio. Caminando più avanti incontrasi in un fiu-
me, che scende da Monte Rosso, et quivi sbocca nel lago. Più oltra scorgesi In-
trà. Il qual passato, entra nel lago un altro fiume, che corre dalla Valle Intrasca. 
Seguitando la riva del lago, ov’è un largo golfo, appar Bighinzolo, Vifà, et Eugia-
bio con altri luoghi, et contrade soggette alla diocesi di Novara. Ritrovasi più ol-
tre un gombito del lago, ov’è la foce d’un fiume, che si scarica per quella in esso, 
et evvi etiandio quivi Canero. Egli è posto questo castello nella dilettevole pianu-
ra tutta piena di fruttiferi alberi, et massimamente di Cedri, Limoni, Naranci, et 
d’altri buoni frutti. Quivi etiandio si cavano delicati, et soavi vini dalle viti pian-
tate ne’ colli, che risguardano al Mezo giorno. In questo luogo si piega la riva del 
lago. Non molto discosto da questa riva, veggonsi nel lago più Isolette ragunate 
insieme, dette Malpaga. Nel qual luogo vi fu altre volte edificato un fortissimo 
castello d’alcuni fratelli Beccari, dimandati Mazzarditi, usci della piaggia di Ca-
nobio nominandolo Malpaga, essendo morto Gio. Galeazzo Visconte I. Duca di 
Milano. Et ciò fatto, divennero tanto potenti per le gran ladronarie, che facevano 
ne’ luoghi vicini, che passando Federico 3. Imperatore di Germania, da Belinzo-
na per andar a Roma a pigliar la corona Imper. vi se li fece incontro Antonio, 
uno di quelli, con una honorevole, et gran compagnia, et molto magnificamente 
lo ricevé, et lo presentò di ricchi presenti. Onde vedendo Federico tanta magni-
ficenza il fece Conte. Doppo intendendo Filippo Visconte Duca di Milano le rub-
barie che facevano i detti Mazzarditi, vi mandò 400. fanti ad assediar detto ca-
stello. Et così lo tennero assediato due anni continui, et mancandoli le cose per 
il bisogno, si dierono al Duca salvo l’havere, et le persone. Là onde quindi par-
tendosi, parte di essi passò ad Intrà, parte a Varallo, et parte altrove. Allhora il 
Duca Filippo fece rovinar detta fortissima Rocca. Vero è, che dopo molto tempo 
fece drizzare quivi un’altra Rocca Lodovico Bonromeo, che fu nel 1519. nomi-
nandola Vitaliana, scrivendoli questi versi nell’entrata di essa: 

Vitaliana vocor Verbani turris in undis 
Edita, primariae nomina stirpis habens. 

Me Ludovicus sic Bonromeus in altum 
Extulit, ut pateat Vitalianis honos. 

Simque locus fidis semper patefactus amicis 
[441v] 

Hostibus, at nostris sim moribunda lues. 



 750 

Poscia passando per il profondissimo lago presso il precipitoso sasso, il quale 
entra nell’acqua a simiglianza d’un Promontorio, vedesi Carmino, luogo alto, et 
poscia il bel tempio col monasterio dedicato a S. Eusebio. È posta questa chiesa 
sopra un colle, vicino a Canobio. Passata la punta della sassosa rupe appare il 
Borgo di Canobio co i suoi porti nel lago con l’alte Torri, et co i vaghi edifici che 
si dimostrano per quelle contrade a simiglianza più tosto d’un’honorevole città, 
che di Borgo. Egli è questo Borgo molto civile, et ricco, et pieno di popolo. Ove si 
ritrovano alti ingegni d’huomini tanto disposti alle lettere, quanto alle merca-
tantie; et fra l’altre nobili famiglie che vi sono, ritrovasi quella de i Giulij, della 
quale (da alquanto tempo in qua) alquanti sono passati ad habitare a Bologna, 
et sono fatti cittadini di quella città per li suoi meriti, tra i quali è stato Giulio di-
gnissimo Giuresconsulto huomo dotto, et di curioso ingegno, et ornato di molte 
virtù. A cui sono molto obligato per havermi fatto partecipe delle sue fatiche con 
liberalità, et massimamente della descrittione di questo Lago. Egli è Canobio 
molto antico, et in sua libertà quietamente da se stesso s’è governato, et pari-
mente ha governato il suo territorio, ville, et contrade a sé soggette, nondimeno 
sotto l’Imperio, eleggendo i loro Podestà, et dandogli amplissima possanza. 
Nell’anno del 1522. quivi apparve sudare sangue molti giorni una figura di Chri-
sto ignudo istratto della croce, et posto avanti l’angustiata madre, et al dolorato 
discepolo Giovanni Evangelista. Et più (cosa spaventosa) fu veduto uscire san-
gue del lato di quello, peraventura volendo dimostrare il pietoso Signore a gli 
huomini le gran calamità, rovine, et desolationi, che doveano venire sopra Italia, 
et massimamente sopra Lombardia, sì come vennero, et si sentirono, come chia-
ramente si può vedere nelle mie Efemeridi latine di punto in punto. Adunque 
per tal cosa maravigliosa, fu quivi gran concorso di popolo da ogni lato, et molti 
riportarono gratie da Iddio in questo luogo. Onde vi fu fabricato un superbo 
Tempio delle limosine fatte da i popoli, che qui concorrevano. Passato Canobio 
vedonsi le foci di uno fiume, per le quali si scarica nel lago. Et quivi comincia un 
gran gombito del lago. Nella sommità del quale (quattro miglia da Canobio di-
scosto) si vede Brisago, quasi di riscontro al Sasso del Pino. Fra questo mezzo 
veggonsi due Isolette (già di Conigli habitatione) possedute altre volte da i Ru-
schi. Seguitando detto Gibbo della riva, nel piegare di esso nel piano vi è Ascona, 
già molto gran contrada, popolosa, et ricca. Onde i vestigi de gli antichi edifici, 
et le gran rovine delle mura dimostrano quanto ella fosse grande, et piena di 
popolo. Entra poi nel lago la riva a simiglianza di una Penisola. Nel rivolto di es-
sa salendo sono le foci del fiume Maggia, latinamente detta Madia, che scende 
dal monte di S. Gottardo, et passa per Valle Maggia, della quale poi scriverò. E-
gli è creato questo promontorio, (qual tanto entra nel lago, che quasi aggiunge al 
mezo di esso) dall’antidetto fiume. Il qual conduce nel lago la terra, et quivi a 
poco a poco fermandosi, ella è divenuta a simiglianza d’una Penisola, cioè d’un 
braccio di terra da tre lati intorniato dall’acqua. Salendo sopra la riva d’un Golfo 
del lago (che pare il grugno [442] del Delfino da me avanti disegnato) scorgesi 
Locarno, da Ascona due miglia discosto. Egli è questo Borgo molto grande, et 
pieno di popolo della diocesi di Como. Quivi havevano il suo seggio i Ruschi, ha-
vendovi fabricato una fortissima Rocca, la quale rovinarono gli Helvetij nel 
1532. essendosi insignoriti di questi luoghi. Lasciando questa Piaggia co i suoi 
Ronchi della Fraggia (onde se ne cavano delicati vini) vedesi nell’ultimo cantone 
del lago Gordula, posta nel piano. Così è nominato questo luogo presso la bocca 
del fiume Verzasca, che scende per la precipitosa, et stretta valle (qual è alla si-
nistra di esso) detta Verzasca. Passato detto fiume entrasi in una pianura larga 
due miglia havendo il Tesino alla destra, et alla sinistra gli alti monti, i quali so-
no fra la Valle di Verzasca, et la pianura. Abbandonando il lago, et salendo lungo 
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detta pianura alla sinistra del Tesino, vedesi Cognasco ove sono l’artificiose pe-
schiere fatte al traverso del Tesino per pigliar trute, et altri pesci. Salendo più ad 
alto lungo essa valle ritrovasi Belinzona. Et così s’entra nella valle Liventina, 
della quale avanti parlai, descrivendone parte di là dal Tesino. Salendo più oltra 
appare il lato del monte, dal qual fece istrare alcune belle, et macchiate pietre di 
diversi colori (talmente macchiate, che pareano in esse esservi intesselati fini 
rubini dalla natura) Lodovico Sforza Duca di Milano, et ne fece formare alcune 
colonne per metterle in alcuni sontuosi edifici del castello di porta Zobia di Mi-
lano. Salendo altresì più vedesi il monte di S. Gottardo, del qual esce il Tesino, 
com’è dimostrato. Traversando questo monte alla costa di monte Giacere (sopra 
descritto) entrasi nella Valle Doglia, talmente dal fiume Doglia nominata il qua-
le scende dal monte, et trascorrendo per questa valle mette capo nella Maggia. 
Riesce questa valle a Locarno. Caminando lungo la valle Maggia ritrovasi Ve-
gnoio, Cordauco, Cono, Zumano, Sunco, Mogeno, Lavelera, Brontal, Marzono, 
Broilo, Sornico, et Fusio. Alla sinistra di detto fiume vi è la contrada Maggia, Ve-
rizzino, et Valle Rovana. Scendendo a Locarna, et piegandosi alla destra si ca-
mina per la Valle Formaggia, et per la valle di Antigorio. Lasciando monte Gia-
cere a man destra, et gli alti monti di valle di Maggia alla sinistra, caminasi per 
la valle di Lusernono, et per le cento valle presso Canobio. Abbandonando Anti-
goria, appare la valle molto più larga, et più piana. Alla cui destra, vi è Crevola, 
et più oltra, l’origine del fiume Tosa, all’alto monte di S. Gottardo. Alla sinistra 
di Crevola, si vede entrare nella Tosa il fiume Doveria, che scende molto stra-
bocchevolmente da monte Sempione (Mons Scipionis da i Latini detto, ma da 
Bonaventura Castiglione, Mons Sempronij) et passa per questa dritta valle (no-
minata di Doveria dall’antidetto fiume) presso Crevola, ove si ritrova una via per 
detta valle, et per monte Sempione, da passare a Briga, et al Lago Lemano. Di-
cono alcuni che quindi passò Cesare contra gli Helvetij, facendo scavalcare un 
alto monte, sopra Crevola, di tanta larghezza quanto potesse agevolmente pas-
sare un animal carico. Et poi gli fece scrivere la cosa. La qual scrittura, dicono 
più non apparere per l’antichità. Benché se ne veggano alcuni pochi vestigij. Al-
tri dicono, che non passò per questo luogo Cesare contra detti Helvetij, ma per li 
Caturgi. Per hora altro non dirò di questa cosa. Scesero gli Helvetij per questo 
luogo ne i giorni di Giovan Galeazzo [442v] Sforza Duca di Milano. Il qual man-
dò contra di quelli un giusto essercito. Et nel passare dello stretto ponte di Cre-
vola, talmente gli Sforzeschi assaltarono quelli, che ne fecero di loro grande 
strage, et li fecero fuggire con gran danno, et vergogna nel 1487. a i 28. d’Aprile. 
Così scrive Corio. Nella Valle, qual è di riscontro, a man sinistra di Vigletio, che 
confina con la valle di Canobio, si dimostra la valle Veggetia, per la quale passa 
il fiume Lamiezza, che scende dall’alto monte, et finisce nella Maggia. È posta 
questa Valle nel mezo della lunga bocca, et asperi balzi, in luogo molto alto, et 
freddissimo. Et per tanto sono gli habitatori di questi luoghi molti asperi, rozzi, 
et di grosso ingegno. Quindi escono quegli huomini, che passano per tutta Eu-
ropa per scopare i camini, o Cimineri, sotto i quali si fa il fuoco. Nella Valle Ro-
vana, vedesi Cerentino, Rusco, Cavrino, Campo, et Bugnasco. Scendendo presso 
al fiume Tosa appare nella più larga, et piana parte della Valle, due miglia sotto 
Crevola, Domo Doscella. È questa Oscella, da Tolomeo descritta nell’Alpi Scutie 
presso i Lepontij, come dice Biondo, Domenico Macaneo, et Egidio Thuscudo, 
avvenga che siano alcuni, che altrimenti dicono. Pure io sarei della opinione de’ 
detti scrittori, vedendo, che questo luogo è posto presso i Lepontij come dimo-
stra Tolomeo. Vuole Catone, che fosse fabricato detto luogo da gli Osci, et detto 
Oscella. Io non ho mai ritrovato che gli Osci passassero da questo lato d’Italia. 
Ora è questo castello bello, et pieno di popolo, havendo una forte Rocca, et è po-
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sto nel mezzo della Valle, et da i monti intorniato. Dice Egidio Thescudo sopra 
nominato nel 32. cap. del libro de i popoli Alpini, che talmente, Domo Doscella è 
nominata dalla chiesa collegiata, addimandata da gli Italiani, Domo, onde dicesi 
Domo di Oscella dal detto Domo, sì come Domo di Oscella. Tutta questa valle è 
chiamata Valle di Domo Oscella dal detto castello. Più in giù altre volte era so-
pra un colle Matarella, la quale era una Rocca, che rovinarono gli Helvetij. Pie-
gandosi lungo la riva dell’antidetto fiume, però alla sinistra, lasciasi l’ultima val-
le di esso, col fiume Antrona. La qual Valle è piana, ma molto stretta, et strana, 
et sterile. Quivi cavansi alcune pietre, delle quali se ne fanno belli vasi da cuoce-
re i cibi. Certamente ella è cosa maravigliosa da pensare come si possono caccia-
re d’un groppo di pietra, al torno tanti vasi, come si cacciano. Ne riportano gli 
habitatori di questi luoghi gran guadagno de’ detti vasi, portandoli per tutta Ita-
lia. Et ciò fanno perché non raccogliono il loro vivere in questo luogo. Onde con 
tal essercitio, acquistano danari da provedersi altrove delle cose necessarie, a 
sostentatione della vita loro. A man destra ritrovasi Valle di Anzasca, col fiume, 
ove è la via fra asperi, et strani monti, insino alla valle di Augusta. Di riscontro 
della gola di questa Valle d’Anzasca, a man sinistra presso la Tosa, si lascia Vo-
cogna, alle radici del monte intorniata di mura, havendo una forte Rocca. Quivi 
vedesi valle di Ugonia, da gli antichi, secondo Egidio Thescudo, vallis Agonum, 
nominata, cioè Valle de gli Agoni Galli, che passarono anche loro nell’Italia dopo 
gli altri Galli. Et vedendola esser pigliata da quelli per habitarvi, anche eglino 
qui venero, et vi habitarono. De i quali così dice Polibio nel 2. lib. In [443] Alpi-
bus ab utroque latere, loca montuosa habitant, ad eam partem, quae versus 
Rhodanum, et Septentrionem spectat, Galli, qui Transalpini appellantur. Ad 
eam vero, quae campis imminet, Taurisci, Agones, et alia pleraque Barbarorum 
genera, a quibus Transalpini, non genere, sed differentia loci differunt. Ideo 
Transalpini dicti, quod trans montes colant. Vero è, che poscia quindi partendo-
si i Taurisci, andarono ad habitare nel paese di Stiria, rimanendo qui gli Agoni. 
Onde essi nominarono questa valle da sé, valle di Agonia, et fu poi corrottamen-
te detta di Ugonia, come hora si dice. È lontano il castello di Vocogna da Domo 
Doscella, sette miglia. Caminando due miglia per questo tratto, appare Gando-
glia, et Ornavaspo, dal qual monte se ne traeno le bianche pietre di marmo, delle 
quali si adorna la superba fabrica del Domo di Milano. Scendendo due miglia vi-
cino al Lago, ritrovasi presso l’alto monte Margozzo, con un altro picciolo colle, 
ch’è fra il Lago di Margozzo e ’l fiume Tosa, il qual mette fine nel Lago Maggiore, 
nella pianura vicino a Feriolo, et Palanza (secondo che avanti dissi.) Egli è quivi 
presso a monte Margozzo, un lago detto di Margozzo dal detto monte, il quale è 
lungo un miglio, et gira intorno un miglio, et mezo, et si scarica nella Tosa però 
non molto discosto dal Lago Maggiore. Questo fiume Tosa è quello da gli antichi 
scrittori nominato Athiso, presso cui (come scrive Plutarco nella vita di C. Ma-
rio, che fu sette volte Console) Mario con Q. Catullo suo compagno, ruinò i Cim-
bri, uccidendone da cento e quaranta mille et facendone prigioni da sessanta 
mille. Il che etiandio esso conferma nelle Apophtegmati così. Catullus Lutatius, 
cum bellum ad versus Cymbros ad Athisonem Flumen Castra haberet, et Roma-
ni (quoniam Barbaros ad transitum niti intuerentur) cederent. Ubi eos detinere 
non possent, contendit ad primum cursim, abscendentium agmen, ne Romanis 
fugere hostes sed Imperatorem sequi auderentur. Egli è ben vero, che L. Floro 
nelle breviature sopra il 68. libro di Livio dice, che fosse fatta questa ruina de i 
Cimbri, dal detto Mario, et Catullo presso al fiume Atesis, hora Ladice detto. Io 
credo, che sia stato corrotto il libro per la simiglianza del vocabolo di questi due 
fiumi, da qualche ignorante scrittore, non havendo cognitione di questo fiume 
Atisone, et etiandio men cognitione de i luoghi, per li quali vennero detti Cim-
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bri. Conciò fosse cosa, che questi Cimbri essendosi partiti de i suoi paesi per es-
ser quelli sommersi dal mare Oceano, et essendo poi passati nella Spagna, et 
quindi scacciati da’ Celtiberi, et essendo entrati nella Gallia, si congiunsero co i 
Tedeschi, et Tigurini, et così passarono nell’Italia come narra Livio nel sessante-
simo settimo libro, par cosa più ragionevole, che dovessero passare per questi 
luoghi, ove è Domo Doscella, qual è una delle vie da passare della Gallia 
nell’Italia, et più breve dell’altre, che circondare tanti asperi, et stretti monti, et 
luoghi, per passare i strabocchevoli passi dell’Alpi di Trento, presso al fiume La-
dice. Altresì si può conoscere esser vero quel che dico, perché havendo Mario 
ruinato i Tedeschi (come scrive Plutarco) essendo i Cimbri da lui venuti, chie-
dendoli luogo per habitare, dopo molte parole, soggiunge non parere a lui con-
venevole cosa di lasciarli patire, che non parlassero co i loro amici. Onde li fece 
venire [443v] avanti Re de i Tedeschi fatti prigioni nell’Alpi de Siciani, che come 
li videro se ne fuggirono, conoscendo esser ruinato il loro essercito. Non ritrovo 
alcuni popoli addimandati Siciani presso Trento, ma sì ben nel territorio di No-
vara, ove è la Valle Siciana, per la quale passa il fiume Secia, hora Senza detto, 
dal quale ha pigliato il nome l’antidetta valle secondo che scrive Domenico Ma-
caneo. Par confermare questa cosa i nomi de i luoghi, presso i quali fu fatta que-
sta sanguinolente battaglia, cioè Randio, hora Robio, o Rodobio nominato, Ca-
mariano, cioè Rocca Mariana, Castra Mariana, o Arco Mariano, quattro miglia 
da Novara discosto Selva Vegna, Romagnano, et Biandrate, mutata la prima let-
tera F. in B. che diceva, Flandrate da Fiandra, che in vero fanno fede questi no-
mi corrotti, che fosse ivi da i Romani, et Cimbri, o siano Flandresi combattuto. 
Pare a me ingannarsi Domenico Macaneo, dicendo esser corrotto questo nome 
Blandrate, che vuol dire Flandrate da Flandria. Et prima perché n’è fatta memo-
ria da Plinio nel quinto capo del Terzo libro descrivendo la Liguria, ove dice. Ab 
altero latere ad Padum amnem Italiae ditissimum omnia nobilibus oppidis ni-
tent, Libarna, Dertona Colonia, Trica, Barderate. Credo che sia quivi corrotto il 
libro come pare accennare il Volaterrano nel quarto libro della sua Geografia, et 
voglia dire Banderate. Dipoi perché ne i tempi di Mario non erano addimandati i 
Cimbri Flandresi. Chiaramente adunque si può conoscere che presso questo 
fiume Tosa (hora così nominato, allora Atisone) erano accampati i Cimbri vicino 
ad un castello posto sopra l’Alpi, et non presso il fiume Atise, o Ladice di Trento. 
Et che finita fosse la battaglia nel territorio di Novara, et ne i luoghi vicini (come 
è detto.) Esce la Tosa dal monte Giacere, non molto discosto da quel picciolo la-
go di là dalla picciola chiesa di S. Gottardo (come è mostrato di sopra.) Et quivi 
scendendo per li luoghi di sopra nominati, al fine mette capo nel lago Maggiore, 
secondo è dimostrato. Vero è, che avanti sbocchi nel lago, alla sinistra di esso vi-
cino a Feriolo, vi entra il fiume Strona, che scarica l’acque del lago di Orta pres-
so di Omegna, dal lago Maggiore un miglio lontano. Nominasi altresì il detto la-
go, di S. Giulio, per esser posto un Tempio sopra una Isola di quello, et conse-
crato a Santo Giulio, ove riposano le sante ossa di esso, per li cui meriti il nostro 
Signore Iddio, quivi dimostra gran miracoli, et massimamente scacciando i De-
monij da i corpi humani. Dell’Isola di questo lago di Santo Giulio, ne fa memoria 
Paolo Diacono, nel quarto libro dell’historie de i Longobardi, narrando che A-
giolfo Re de i Longobardi uccise Minulfo Duca dell’Isola di Santo Giulio perché 
si era dato a i Francesi. Addimandasi questo lago di Orta, da Orta, castello fabri-
cato alla riva di esso. Egli è detto lago, lungo nove miglia, et largo cinque. Anno-
veransi tre miglia da Bussono ad Orta, et sei da Orta ad Omegna, et quindi alla 
Tosa cinque. Sono intorno a questo lago altre contrade sì come Meno, et Arme-
no con altri luoghi, et monti fra il Vergante, et Valle d’Anzasca. Seguitando po-
scia la destra della Tosa in alto vedesi valle di Antigorio, et alla sinistra vi è Valle 
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Vecchia. Ritrovasi passati i monti oltra della Tosa valle Bagnana, et più avanti 
valle Maginiaca, et passato i monti, valle di Senza, cioè di Scisia, della quale poi 
scriverò. Onde [444] havendo descritto il Lago Maggiore con altri laghi, et i luo-
ghi intorno a quei colli, et valli, ritornerò alla pianura di Lombardia, et comin-
cierò la descrittione del resto d’Italia da questo lato. 

 
LIBICI. 

Dopo la descrittione del lago Maggiore, et de gli altri laghi, monti, et valli, 
che si ritrovano circa quello, ritornerò alla descrittione de i luoghi piani di qua 
dal Po, et darò principio a quella de i Libici, così detti alcuni popoli, secondo To-
lomeo, ma Libetij, o Lebetij, secondo Polibio, overo Lebui, come scrive Livio. 
Par che Giovanni Annio sopra i Frammenti Catone, voglia, che più tosto si deo-
no dire Libici, che altrimenti, perché ebbero questo nome i popoli di qua dal Te-
sino da Ercole Egittio Libico, il quale ristorò alcune città di questi luoghi. Sa-
ranno i termini di questi popoli il fiume Senza, o Sesia all’oriente, i Po dal Mezo-
giorno, Duria Baltea dall’Occidente, et il lago Maggiore dal Settentrione. Vero è, 
che Tolomeo anche ripone in questi popoli oltra Vercelli Laumello. Ma io volen-
do seguitar gli antichi Geografi, i quali disegnavano i termini, communemente 
però alle Regioni, et paesi, a i fiumi, mi è paruto di finire gl’Insubri al fiume an-
tidetto Scesia, et principiare questi Libici. Et per tanto io ho descritto Laumello 
di là da questo fiume, ne gl’Insubri. Scendendo adunque al Po, et passata la boc-
ca della Gogna, ritrovasi la foce del fiume Senza, o Sicia, presso di Bremido ca-
stello, et quivi si scarica nel Po, come scrissi. Esce questo fiume dell’Alpi sopra 
Borgo, da Pli. nel 15. cap. del 3. lib. è nominato Sessiten, et scende per la Valle di 
Scesia, così addimandata da lui. Salendo adunque alla sinistra riva d’esso, ritro-
vasi Balzola, et Villa Nuova, et avanti, che sbocchi in quello il fiume Sarvo, 
l’antica città di Vercelli, da Strab. nel 5. lib. Vercelle addimandata, et parimente 
da Plinio da Corn. Tacito nel 17. lib. dell’hist. da Silio Italico nell’ottavo lib. et da 
Martiale nel 10. scrivendo a Domitiano così. 

Aemiliae gentes, et Apollineas Vercellas 
Et Phaetonti, qui petit arva Padi. 

Et similmente da Tolomeo. Da chi fosse edificata questa città, diversamente par-
lano gli autori. Et prima dice nell’historie Sicardo Cremonese, che fu principiata 
da Venere, nobilissima donna Troiana, la qual venne in questo luogo con Eltio 
suo figliuolo, avanti l’ultima ruina di Troia, et quivi vicino al fiume Scesia edificò 
una picciola città, la quale addimandò Vercelle, sì come di Venere Cella. In una 
cronica di Milano ho ritrovato, che fosse primieramente nominata Maropola, et 
essendo poi accresciuta da Beloveso, primo Re di Milano, fosse chiamata Vercel-
li. Sono altri, che scrivono altrimenti; perché paiono a me favole, et bugie, non 
lo scrivo. Ma Plin. 16. cap. 3. del lib. fondatamente scrive nella 9. Regione, quale 
è Transpadana, che l’havesse origine da i Salij de i Lebetij. Vero è, che si dee 
scriver de i Sallij, ovvero Saluij con tre sillabe, secondo il dotto Barbaro nelle 
correttioni Pliniane, conciosia cosa, che i Greci, hora dicono Sallij, et altresì Sa-
luij, et [444v] par etiandio che sia forse meglio di dir Salubij, et Saluij. Soggiun-
ge esso eccellente Barbaro, che si dee dire de i Libici, come dice Tolomeo, de i 
quali ne fa mentione Livio, et non de i Lebetij. Era l’habitatione de i detti Saluij 
ne’ monti sopra Nizza, insino a Massilia, et anche più oltra nelle rupi, lungo il 
mare, secondo Strabone nel quarto libro, addimandati da gli antichi Greci Ligu-
ri. Memora detti Sallij L. Floro nella guerra de gli Allobrogi, et Livio nel 61. libro, 
ove narra, che Gn. Sestio Proconsole, avendo superato i Saluij, edificò la Colonia 
Acque Sestie, talmente nominandola, dall’abbondanza dell’acque calde, et fred-
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de. Sì che secondo Plinio, la fu edificata da i detti Saluij. Ma Giovanni Annio dice 
nel settimo libro sopra Catone, parere a lui, che primieramente la fosse fabricata 
da i Toscani abitatori dell’Alpi, essendo stati detti Toscani i primi abitatori de’ 
detti luoghi, et che poi fosse accresciuta da Hercole Egittio Libico, et per tanto la 
pigliasse il cognome de i Libici dal detto. Pare a me, che più tosto si dee dar fede 
a Plinio, et a simili autentici Autori, che ad altri, i quali narrano sovente alcune 
favole più tosto per adulare, che per altro. Ho scritto in Novara di quanta autori-
tà siano le narrazioni scritte di Venere nobile Troiana; et anche di Elitio suo fi-
gliuolo, onde assai quello sarà bastevole. Così parla di questa città, et di altri 
luoghi vicini, Faccio de gli Uberti nel quinto canto del terzo libro Dittamondo. 

E così ricercando quel paese 
Passò mal Borgo, Lavezzaro, Novara, e Vercelli, 
Che poco in prima fabricare intese. 

Tutto il paese, e piano, e monticelli, 
Come suona è soave, e pien ancora 
Di pan, di vin, di fiumi grandi, e belli. 

Dice anche Plin. nel cap. 4. del 30. lib. Extat lex Censoria victimaliarum auri fo-
dinae, quae in Vercellensi agro cavabantur, ne plus quinque hominum in opere 
publicani haberent. Quivi vicino fu superato Castino capitano di Giovanni tiran-
no, da Ardaburo governatore dell’Oriente capitano di Valerio terzo figliuolo di 
Costanzo, come scrive Biondo nel 2. lib. dell’histor. Fu anche quivi ragunato il 
Concilio, da Leone IX. Papa, contra Berengario Archidiacono Turronese, ove a-
biurò la eresia, della quale era maculato, come appare nel Decreto. Ella è buona, 
et nobile città, abbondante delle cose necessarie per il vivere humano. Ha buo-
no, et fertile territorio, che produce frumento, vino, et altri frutti in gran copia. 
Et essendo fabricata rozzamente, secondo i tempi antichi, questi anni passati el-
la è stata ridotta a miglior forma; onde appare assai bella, et vaga. Quivi due vol-
te l’anno si ragunano i mercanti di diversi paesi, a trafficare le sue robbe, et 
massimamente le lane, et animali. Fu più tempo mal trattata da’ suoi cittadini 
per esser divisi fra sé, cioè fra gli Avvocati, et Ticcioni, che sovente combattendo 
insieme le condussero a gran travaglio, et rovina, come narra Merula 
nell’historie. Al fine tanto fecero gli Avvocati, che pigliarono il primato di essa 
nel 1310. Così scrive Corio. Anche fu soggetta a i Marchesi di Monferrato, cioè a 
Bonifacio terzo, et etiandio a i [445] Visconti signori di Milano, cominciando da 
Matteo insino a Filippo Duca. Il qual la diede ad Amadeo primo Duca di Savoia, 
avendo lui pigliato per moglie Maria figliuola del detto, nel mille quattrocento 
ventinove. Onde ella è poi sempre perseverata sotto de’ detti Duchi di Savoia, 
insino al presente. Sono usciti di questa città molti uomini illustri, che l’hanno 
fatta nominare, tra i quali è stato S. Eusebio Vescovo, et Giovanni Sesto Genera-
le maestro dell’ordine de i frati Predicatori, huomo non meno dotto, che santo, 
et parimente Georgio di detto ordine. Il qual santamente vivendo lo glorificò il 
signor Iddio, molte gratie facendo a i mortali a sua intercessione, come ho di-
mostrato ne i libri de gli uomini illustri de’ frati Predicatori. Vi fu anche Bernabé 
pur Generale Maestro di detto ordine de’ frati Predicatori. Ornarono anche que-
sta città molti prodi uomini nel maneggiare l’arme, et non meno hora l’orna Gie-
ronimo Ticcione de i Predicatori, huomo di candido ingegno, et di buone lettere 
ornato. Seguitando pur lungo la sinistra riva della Cisia, più ad alto scorgesi S. 
Germano castello, illustrato da Antonio dell’ordine de i frati Predicatori, che 
santissimamente passò a miglior diporto nella città di Como nel 1458. ove Iddio 
esaudisce i mortali, chiedendolo divotamente per loro patrocinio. Più oltra vi è 
Borgo. A man destra presso il fiume Sarvo, appare Andurno, et più alto fra i 
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Monti, Biella in latino Buggiela. Produsse questo castello Agostino dell’ordine 
de i frati Predicatori, huomo di santa vita, qual essendo ancor nella presente vi-
ta, fu esaudito dal Signore Iddio, ottenendo alcune gratie per li mortali, come 
chiaramente si può vedere nel 5. lib. de gli huomini illustri dell’ordine de i Pre-
dicatori. Passò all’altra vita tanto huomo in Venetia, pieno di buone opere, nel 
1493. A man sinistra vedesi Bedulo da gli antichi detto Bettulum, dall’albero 
Bettole, dal quale se ne fanno i cerchi da i vasselli, come dice il dotto Alciato. Ri-
tornando al corso del Po, et seguitando la destra riva (da quella però discosto ol-
tra mezo miglio) ritrovasi Trino, dai Latini Tridinum addimandato, castello as-
sai grande, honorevole, et forte, illustrato da Brolia valoroso capitano di militia 
ne’ tempi de’ nostri avoli, come dimostrano l’historie moderne. Diede etiandio 
grande ornamento a questa patria, la beata Maddalena del terzo ordine di S. 
Domenico gli anni passati, con la sua singolare, et santa vita, della quale lunga-
mente scrivere ne potrei, ma per hora lasciaremo. Ha illustrato pur detta patria 
Nicolò Faletto letterato huomo, et dignissimo poeta. Tiene la signoria di esso 
cast. il Duca di Mantova, con Casale. Pure anche a man dritta del Po, si vede 
Morano, et Fontanella castelli. Evvi altresì in questi luoghi vicini Palazzuolo, et 
più in alto Crescentino assai nobile castello presso al fiume Duria. Ha dato gran 
fama a questo castello, con la sua dottrina Ubertino, come si vede ne’ Comentari 
da lui fatti sopra Valerio Massimo, et sopra l’Epistole di Cicerone Famigliari. 
Mancò del numero de’ viventi ne’ nostri giorni, lasciando memoria di sé a i mor-
tali. Ne’ Mediterranei vedesi S. Maria di Locedo, già nobile monastero, da i Mar-
chesi di Monferrato fabricato. Ove soleano dimorare molti monachi per servitio 
d’Iddio, ma hora vi abitano pochi, et mercenari per essere in comenda, la son-
tuosità de gli antichi edificij fanno fede di quanta veneratione fosse, che di mano 
in [445v] mano ruinano. Più oltra fra alcuni luoghi paludosi, vi è Livurno castel-
lo. Ritornando al Po, vedesi la bocca del fiume Doria Balcia, da gli scrittori anti-
chi, Duria Baltea detta, la qual esce dall’Alpi presso Hasturgia, et quivi per detta 
bocca entra nel Po. Plinio l’addimanda nel 16. capo del 3. libro Duria. Et dice es-
sere due Durie. Vedonsi etiandio presso a questo fiume, San Giorgio, et Salugia 
picciolo castello. Essendo adunque giunto a questo fiume, termine de i Libici, 
entrerò ne i Salassi. 

 
SALASSI. CANAVESO. 

Furono i Salassi popoli derivati da i Taurisci Galli, come dimostra Plinio, de i 
quali ne fa mentione nel 16. et 19. capo del 3. lib. nella Gallia Traspadana, nella 
nona Regione d’Italia, et Strab. nel lib. 4. et parimente Tolomeo, et similmente 
Appiano Alessandrino nel libro della guerra dell’Illirico. Saranno i loro termini, 
il fiume Doria Balteo co i Libici dall’Oriente; dal Mezogiorno il Po; 
dall’Occidente la Doria Riparia co i Taurini, Centuroni, et Caturgi; et dal Setten-
trione l’Alpi, che partono Italia, da gli Helvetij, hora nominato Monte di Giove, 
et di S. Bernardo, come dimostrerò. Addimandasi hoggidì questa Regione posta 
fra dette due Dorie, Canaveso, dall’abbondanza del Canevo, com’eglino dicono, 
secondo Merula nel 6. lib. dell’hist. de i Visconti. La dipinge Strab. così nel 4. lib. 
È questa Regione molto grande, la quale ha due profonde valli, i cui campi sono 
da alte rupi intorniati. Quivi veggonsi le fodine, et minere dell’oro, delle quali ne 
cavano i Salassi anticamente gran guadagno, essendo aiutati altresì dal fiume 
Doria, dal quale se ne istraevano molti ruscelletti per purgare il prefato oro. Ben 
è vero, che poscia detti ruscelletti guastavano i campi seminati. La qual cosa da-
va giusta cagione a i coltori de’ campi di combattere con quelli, che cavano l’oro. 
A quelli volendo mantenere i campi seminati senza danno per raccogliere le 
frutta, a questi per voler cavare, et purgar l’oro. Di poi essendo detti popoli sog-
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giugati da’ Rom. rimasero senza guadagno dell’oro, et senza frutti de i campi. 
Vero è, che essendosi ridotti ne’ monti, vendevano però l’acque con le minere 
d’oro a quelli presidenti mandati da i Romani. Là onde ogni giorno perché erano 
azzuffati co i lavoratori mandati da i Romani a cavar l’oro, et per il danno, che 
pativano le loro Republiche furono mandati da i Ro. soprastanti, et presidenti, 
acciò li mantenessero in pace. Et vedendo per ciò non far verun profitto vi man-
darono più fiate i soldati per soggiugarli. Onde alcuna volta erano superati da 
essi, altre volte s’accordavano, sempre però rubbando i viandanti, che passavano 
per questi monti. Quivi fu da loro fatto prigione, Decimo Bruto, che fuggiva da 
Modena. Et se volse esser libero, li bisognò pagare una dramma d’oro. Parimen-
te pigliarono Messala (che era stato quivi una vernata) perché aveva tolto legna 
per abbruciare, et altresì per farne lanze da essercitare i Tironi, et soldati, et gli 
fecero pagar molti danari. Etiandio altre volte rubbarono i danari a Cesare. Erali 
cosa molto facile a far tal opere, imperò che vi erano alcune strette vie, per le 
quali bisognavan [446] passare i viandanti, et per stretti ponti sopra i fiumi. Et 
per tanto fra quelle precipitose rupi, li era facile a far tanto quanto gli aggradiva 
contra quelli, che quindi passavano. Al fine non potendo patir tanti mali, Cesare 
Augusto vi passò con grand’essercito, et totalmente li ruinò, et ne vendé sotto 
l’hasta di quelli, da trantasei milla in Eporeida, colonia de i Rom. (hora Ivrea 
detta) ove havea mandato habitatori, per difension di quella. Egli è ben vero, che 
poco li valse, insino che non furono tutti istinti. Onde ne furono uccisi sei milla e 
trenta di loro, et non vi rimasero, eccetto che 8000. da portar arme, i quali fu-
rono poi superati da Terentio Varrone, che ne vendé anche lui molti sotto 
l’hasta. Volendo particolarmente cominciare la descrittione di questi Salassi, 
comincierò dal fiume Doria, ove ho lasciato i Libici, et salirò lungo la sinistra di 
esso. Partendosi dal Po, et caminando si vede Verolengo, et più alto Rivarella et 
ne’ monti più in su Ivrea città, da altri l’Amporeggio, ma da Strabone Eporeida, 
et parimente da Cornelio Tacito nel decimosettimo libro, et da Tolomeo (benché 
dica il corrotto libro Eloredio.) Della quale dice Plinio nel decimosettimo capo 
del terzo libro della nona Regione d’Italia che fosse edificata dal popolo Romano 
per comandamento de i libri della Sibilla, et soggiunge, che furono addimandati 
i buoni domatori de i cavalli, da i Galli Eporedici, come voglia dire, che questa 
città fosse così Eporedia nominata da i buoni domatori de i cavalli. Vuole anche 
Strabone che fosse Colonia del popolo Rom. et Cesare Augusto vendesse quivi i 
Salassi pigliati, come è detto. Cicerone la nomina in plurale Eporedie, quando 
scrive nel fine d’una epistola, datum in Eporedijs. Ella è chiamata Iporeggia dal 
libro del Fisco Romano, et parimente hora dal volgo è così detta. È posta questa 
città in alto fra due alti colli che fanno la foce di Valle di Augusta Pretoria, ha-
vendo alla sinistra una forte Rocca, ove è la maggior chiesa molto antica dedica-
ta alla gloriosa Regina de i Cieli sempre Vergine Maria. Et quivi si riposano 
l’ossa di S. Besso, già Vescovo di essa città. Passa di sotto per il mezo di detto il 
fiume Doria, sopra il quale si vede un altissimo ponte di pietre che congiunge 
insieme la città. Ha dal Mezogiorno assai fruttifero paese, ma dal Settentrione 
molto aspero, in tal guisa che appena si cavano delle castagne, essendovi però 
assai buoni pascoli per gli armenti, et pecorelle secondo la stagione, dalle quali 
abbondantemente se ne traono lane, et latte, del quale se ne fa il cascio Salasso 
talmente chiamato al presente, come ne’ tempi antichi. Ha dato alla luce questa 
patria molti nobili et illustri huomini che l’hanno fatta nominare con le loro vir-
tù, et fra gli altri la magnifica famiglia de’ Ferrari, di cui son usciti assai dignis-
simi Prelati de i quali è stato Giovan Stefano Cardinale fatto da Alessandro Sesto 
Papa per le sue eminenti doti dell’animo. Qual passato di questa vita, Lione X. 
Papa per la memoria di tanto huomo ripose nel collegio de’ Cardinali nel mille 
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cinquecento e dicisette Bonifacio suo fratello, non meno buono di lui. Che fu poi 
mandato a governare la legatione di Bologna nel 1540. da Paolo Papa Terzo. Ove 
si diportò humanamente, et saggiamente, sì come conveniva ad un buon Gover-
natore de’ popoli. Poscia avendo finito il suo governo, et essendo ritornato a 
Roma, passò all’altra vita. Mancato tant’huomo, et tenendo buon conto di tanta 
[446v] degna famiglia, del mille cinquecento e quaranta nove Paolo terzo, creò 
Cardinal Filiberto nipote de gli antidetti Cardinali. Qual poco visse in tal dignità, 
imperò che disse Vale, a i viventi nel detto anno. Altri uomini illustri ha partori-
to questa patria, che per hora li lascierò scrivere ad altri più informati di me, di 
loro. Da questa città si entra nell’antidetta valle di Augusta, la quale è molto 
lunga, derivando da essa molte ville poste fra quelle alte montagne. È tutta que-
sta Regione circondata d’altissime rupi. Tra le quali vi è una gran pianura, hora 
Bart addimandata, et da gli antichi Bardum. Della quale se ne cavano ottimi 
frutti con soave moscatello (anticamente detto, Vinum Apianum) con molti altri 
buoni vini. Passa per il mezo di essa il fiume Doria maggiore, come altresì nota 
Strabone. Quivi si vede una sola via molto stretta, fra gli altissimi monti per pas-
sare quindi nell’Italia. La qual giunta, ch’è a i luoghi di sopra del paese, si parte 
in due vie di là dall’Alpi. Una delle quali passa per la sommità del monte Penni-
no (per la quale non possono salire i Giumenti) l’altra è più piana, et più piace-
vole, et molto frequentata, per la quale si conducono le carra, et passa per l’Alpi, 
più basse (già addimandate Graie) nelle Ceutroni. Si salisce etiandio dalla pia-
nura di Bart, per una via ad Augusta Pretoria, talmente nominata da Plinio nella 
nona Regione d’Italia, et parimente da Strabone, et da Tolomeo. Furono manda-
ti ad abitare in questa città (come narra Strabone) da Cesare Augusto 3000. 
Romani, ove già havea tenuto il suo essercito Terentio Varrone, havendo supe-
rato 8000 Salassi. Onde volse, che la fosse nominata Augusta dal detto Augusto. 
Altri dicono, che gli fosse imposto tal nome da Augusto Pretore, avanti quivi 
mandato da Augusto. Ella è posta presso due foci dell’Alpi, come scrive Plinio 
nel 17. cap. del terzo libro così. Salassorum, Augusta Praetoria iuxta geminas 
Alpium fauces Graias, atque Poeninas. È vicina Augusta Pretoria de i Salassi alle 
bocche dell’Alpi Graie, et Pennine. Era scritto presso queste bocche nella Pietra 
(secondo Plinio nel 19. cap. del terzo libro) le inscrittioni del Trofeo dell’Alpi, 
così: Imperatori Caesari Divi Filio August. Pont. Max. Imp. decimoquarto. Tri-
buniciae Potestatis 17. S.P.Q.R. Quod eius ductu auspitijsque gentes Alpinae de-
victae, omnesque quae a Mari supero ad Inferum pertinebant sub Imperium P. 
R. sunt redactae. Triumpilini, Camunes, Vennones, Venonentes, Mesauci, Breu-
ni, Naunes, Focunates, Vindeliciorum Gentes quatuor, Consuanetes, Virucina-
tes, Licates, Cattenates, Abisontes, Rugusci, Suanetes, Callucones, Brixentes, 
Lepontij, Iuberi, Nautuntes, Seduni, Veragri, Salassi, Ceutrones, Medulli, Ucen-
ni, Caturiges, Brigiani, Sontrontij, Brondiuntij, Nemaloni, Edennates, Esubiani, 
Veamini, Gallice, Triulatti, Ettini, Vergunni, Equituti, Nemerari, Oratelli, Vene-
si, Velauni, Suetri. Soggiunge poscia Plinio, che non furono quivi scritte le dodi-
ci città Cottine, per non essere state nemiche, anzi aggiunte a i Municipij per vi-
gore della Legge Pompeia. Si dee sapere qualmente in più luoghi della detta i-
scrittione è corrotto il testo di Plinio. Et io l’ho descritta secondo la correttione 
di Egidio Thuscudo (sì come etiandio a me par dever esser posta) nel cap. 34. 
del libro delle genti Alpine. Sono adunque nomate da gli antichi queste Alpi 
presso la foce, ove è [447] Augusta (come ho detto) Graie, et Pennine. Sono le 
Pennine a man destra di essa città, et a man sinistra le Graie si addimandano al 
presente le Pennine, Monte Maggiore di S. Bernardo, et altresì Monte di Giove; 
et le Graie, Monte Minore di S. Bernardo, et anche Colonna di Giove. Diverse 
sono le opinioni della cagione del nome di dette Alpi Pennine. Vuole Sempronio 
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nella divisione d’Italia, che quelle acquistassero detto nome da i Peni, o siano 
Cartaginesi, che passarono per esse con Annibale nella Italia contra i Romani. 
Et questa fu etiandio opinione d’altri come riferisce Plinio nel 17. capo del terzo 
libro. Il simile dice Livio nel 21. libro. Vero è, che poi soggiunge, fosse affermato 
da altri, che traessero tal nome da Pennino, consecrato sopra la sommità di esse. 
Et così lascia la cosa indeterminata. Sono tali le sue parole, dopo che ha riferito 
l’opinioni di diversi del numero de i soldati condotti nell’Italia da Annibale, se-
condo scenduto ne’ Taurini. Id cum inter omnes constet eo magis miror ambigi 
qua nam Alpes transierit, et vulgo credere Poeninae, atque inde nomen, et iugo 
Alpium inditum. Transgressum Coelius per Cremonis iugum dicit transisse. Qui 
ambo saltus esse non in Taurinos, sed per saltus montanos ad Libuos Gallos de-
duxissent. Nec verisimile est, ea tum ad Galliam patuisse itinera utique cum 
quae ad Poeninum ferant, obsepta gentibus semigermanis fuissent. Neque Her-
cule montibus his (si quidem forte id movet) ab transitu Poeninum ulla Veragri 
incolae iugi eius norunt, nomen inditum, sed ab eo, quem in summo sacratum 
vertice Poeninum montani appellant. Non mancano altri di scrivere, che tal-
mente fosse chiamato Pennino dalla sommità dall’altezza sua, imperò che supe-
ra tutte l’altre Alpi; la qual suprema altezza è nominata Pinna. Onde fu detto 
Pennino, sì come più alto de gli altri. Sarà in arbitrio del Lettore d’accostarsi a 
quale opinione li piacerà più. Ne fa mentione di queste Alpi Pennine Cornelio 
Tacito nel decimosettimo libro dell’hist. Furono nominate poi (com’ho detto) 
queste Alpi di Giove, per esser adorato Giove quivi da gli antichi. Al fine si ad-
dimandarono di S. Bernardo da Bernardo d’Augusta Monaco huomo santo, che 
quivi passò, et ridusse i circostanti popoli alla fede di Christo, et scacciò quindi il 
Demonio infernale, et lo costrinse in una cupa Caverna, che visibilmente assal-
tava, et uccideva le persone che passavano per questi luoghi. Il quale avendo fat-
to cose molto maravigliose, edificò quivi un bel monasterio, per poter meglio 
servire al Signore Iddio. Onde dopo la morte di tanto santo huomo, fu posto 
nome a questo monte il Monte di San Bernardo dal nome suo. Et che sia questo 
detto Monte Pennino, lo manifesta il nome d’una valle posta sopra Augusta a 
man destra fra i detti monti che riesce nella valle d’Augusta, oggidì Valle Pelina, 
in vece di Valle Pennina, dal volgo corrottamente così addimandata. Poscia a 
man sinistra d’Augusta, sono l’Alpi Graie, così da Plinio nominate, per le quali 
passò Ercole nell’Italia (secondo ch’egli dice.) Quivi per queste Alpi vi è il pas-
saggio per andare a Tarantasia de’ Ceutroni. Ora si addimanda detto Monte, il 
minor Monte di San Bernardo, et anche Colonna di Giove, secondo gli antichi. 
Etiandio per questo monte vedesi la via da caminare alla valle di Tarantasia, per 
la quale corre il fiume Isera. Fra l’Alpi Pennine, et Graie. [447v] Veggonsi pro-
fondissime Valli, ove si cava grande abbondanza d’oro. Sono più oltre i Caturgi, 
vicini a i Ceutroni habitatori del monte Cinisio, da gli antichi detto le Alpi Cottie. 
Adunque passato l’Alpi Graie, o siano il minor monte di S. Bernardo entrasi 
nell’Alpi Cottie antidette, che così furono nominate da Cottio Re, il quale haven-
do soggiugati i Galli vi fece rassettare le vie con gran pietre, acciò che per quegli 
aspri luoghi, tanto i soldati, quanto gli altri potessero agiatamente passare per 
detti luoghi. Et anche v’edificò 12. Città. Fu molto amico il Re Cottio a Cesare 
Augusto, come scrive Ammiano Macellino nel 15. libro. Trascorrono queste Alpi 
Cottie, come scrive Paolo Diacono, et Luitprando Levita Pavese nel quarto libro 
dell’hist. dall’Alpi Graie insino a Bobio, riponendovi dentro Genova. Assai ho 
scritto di quest’Alpi, però tanto quanto appartiene alla descrittione d’Italia. Et 
così ritornerò al fiume Doria, alla cui sinistra vi è Mazzadio. Partendosi poi da 
questa valle, et da i Monti, et scendendo al Po, ritrovasi la bocca del fiume Orco 
da Plinio nel 16. cap. del terzo libro Morgus addimandato. Alla cui destra si vede 
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il nobil castel di Danaso, il qual è molto ricco, et pien di popolo. Et più in alto 
appare S. Martino, da cui han tratto il nome i nobili, et illustri Conti di S. Marti-
no, de i quali sono usciti molti valorosi capitani di militia. Alla sinistra dell’Orca, 
vedesi Chiavasse nobilissimo castello, Clavasium nominato da Merula nel 6. lib. 
dell’histo. de i Visconti. Veggonsi etiandio Vulpiano, et ne’ monti Marcinasco, et 
alquanto più dentro Strambino con molti altri piccioli castelli, et contrade. Evvi 
ancor S. Benedetto di Fruttera. Ritornando al Po ritrovasi la bocca del fiume 
Stura, per la quale si scarica nel detto, che scende da i monti. Veggonsi in questi 
luoghi tanto di qua dal detto fiume, quanto di là assai castelletti, et contrade, sì 
come Caselera, et Grangia, le quali io le lascierò ad altri descrivere. Poscia lungo 
la riva del Po, si ritrova la foce del fiume Dorietta, da gli antichi Duria Riparia 
nominata, a differenza di Duria Baltea, avanti descritta qual è il principio di 
questa Regione de i Salassi, overo Canovese, et quest’altra è il fine di essa. Egli è 
questo fiume Duria, quello, del quale parla Strabone nel quarto libro quando di-
ce, ch’esce la Duria dalla contraria parte, onde esce il Daruntio (che mette capo 
nel Rodano.) Et passando questo fiume per l’Alpi della Gallia, et per i Salassi en-
tra nel Po. Scende adunque detto fiume a Turino dall’Alpi della Francia, et quivi 
sbocca nel Po. Et per tanto chiaramente si vede errare Giovanni Annio, scriven-
do sopra Sempronio nella divisione d’Italia, quando dice che dimostra Tolomeo 
havere il fiume Duria la sua origine nelle vicine Alpi ad Asta Colonia, et poi met-
te capo nel Po sopra Tortona; conciosia cosa che quel fiume talmente da Tolo-
meo descritto (secondo però la sua pittura) ha il suo principio sopra Turino Au-
gusta, et non sopra Asti, et di qua dal Po secondo la vera descrittione. Sì che 
questa Doria è di qua dal Po, et non di là. Forse fu cagione di detto errore, quel 
che dice Sempronio (parlando della Regione Doria) cioè quella cominciare da 
Asta Colonia, et trascorre insino a Parma, la quale poi fu chiamata Emilia. Così 
dice Sempronio. Cispadanam omnem, missis Colonijs tenuere Thusci, Doria 
Thuscorum prima familia incoluit principio ab Asta [448] Colonia usque Par-
mam. A qua fluvius Doria, et Regio prius Doria, nunc Aemilia. Se ben dice Sem-
pronio che fosse nominato il fiume Doria da questa famiglia, non però dice che ’l 
detto fiume fosse nell’antidetta Regione. Et così par a me che sia in errore esso 
Annio. Salendo poi a man destra di Dorieta, o sia Doria sopranominata, appare 
Lanzo, et Belengerio. Son giunto al fine de’ Salassi, et hora entrerò ne’ Taurini. 

 
TAURINI, PIÈ DE’ MONTI. DUCATO DI TURINO. 

Trassero origine i Taurini (secondo Strab. nel 5. lib. et Pli. nel 17. cap. del 3. lib. 
nella 9. Regione d’Italia) da i Liguri. Onde per questo pare, che cominciando dal 
fiume Duria Riparia (avanti nominato) et trascorrendo di là dall’Alpi Ligustice 
insin al mare, fossero tutti habitatori di questi luoghi Liguri. Et per tanto volen-
do seguitar gli antidetti scrittori annoverarò questi Taurini fra i Liguri. Ora que-
sta Regione è dimandata Piemonte, sì come piede di Monte per esser posta alle 
radici, et piedi de’ Monti, che partono la Savoia, et Gallia dall’Italia. Saranno i 
termini di essa Regione il Po dall’Oriente, l’Alpi de i Liguri dal Mezo giorno, 
dall’Occidente l’Alpi della Gallia, et il fiume Dorietta, o sia Duria Riparia dal Set-
tentrione. Ne parla de i Taurini Livio in più luoghi, et massimamente nel 21. lib. 
descrivendo il passaggio di Annibale nell’Italia, et parimente Polibio, et Plutarco 
nella vita d’Annibale, et molti altri scrittori. È questa Regione piena di belli, pia-
cevoli, et fruttiferi colli. Da i quali se ne cava frumento, et altre biade con delicati 
vini, et altri saporiti frutti. Vi sono città, castelle, et molte buone contrade. Ad-
dimanderò etiandio questa Regione Ducato di Turino per esser da i Longobardi 
così nominato (a cui haveano disegnato un Duca, come sovente ho dimostrato) 
dalla città di Turino, ove havevano detti Duchi il loro seggio (come dimostra Pa-
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olo Diacono.) Dopo i Longobardi fu soggetta a i Reggi d’Italia disegnati da gli 
Imperatori, et poi a diversi signori. Onde lungo tempo la signoreggiarono i Si-
gnori, Conti, et Duchi di Savoia. Vero è, che nel 1536. se ne insignorì di parte di 
quello Francesco I. Re di Francia, havendo etiandio soggiogato di là da i Monti 
la Savoia. Et così vi è rimaso sotto lui, et sotto Enrico suo successore, insino al 
presente, che siamo nel mille cinquecento cinquantatré, et hora così sta. Onde 
per questa cosa lunga guerra è seguitata fra Carlo V. Imperatore, et detto Fran-
cesco. Per la quale sono stati ruinati quasi tutti questi luoghi. Entrerò nella par-
ticolar descrittione. Et prima (cominciando dalla bocca di Doria, ove si scarica 
nel Po) dico esservi l’antica città di Turino, da Tolomeo nominata Augusta Tau-
rinum, et parimente da Cornelio Tacito nel decimo settimo libro dell’historie. Et 
da Plinio ella è descritta, Taurinum antiqua stirps Ligurum. Scrivono alcuni, che 
fosse edificata da Eridano, o sia Faetonte, che passò dell’Egitto con molti com-
pagni insino al mare Ligustico, et lasciando Genovino di là dall’Alpi, venne qui-
vi, et fece questa città, addimandandola da sé Eridano, et che poi partendosi 
(dopo alquanto tempo) quindi lasciò in suo luogo Ligure, suo figliuolo. Altri di-
cono che la fu fatta da [448v] Lamisone nipote di Noè, che teneva tutto il paese, 
che si ritrova fra il Tesino, et il Po, havendone primieramente scacciati i primi 
habitatori, et da sé Lamisone la nominò, che vuol significare in loro lingua Tau-
ro, o Toro. Et per ciò fu poi detta Taurino. Scrive Stefano grammatico che tal-
mente Taurino fu detta dal Tauro insegna de i Messiliesi, da i quali fu dedutta 
Colonia, cioè condotti nuovi habitatori. Sia come voglia, che la sia stata nobile 
città ne’ tempi antichi quindi si può conoscere, essendo stata Colonia de i Ro-
mani. Ella è posta alle radici de i monti, in forma quadrata, con quattro porte, 
ove si ritrova gran nobiltà di cittadini. Et vi si veggono begli edificij, et tra gli al-
tri la Chiesa Maggiore. Vi è lo studio generale, abbonda molto della cose neces-
sarie per il vivere humano. Ha buono, et fertile territorio, et massimamente ver-
so Mezo giorno, et l’Oriente, delle Valli a quella soggette, se ne cava abbondanza 
di ferro. Ella è memorata da Livio nel ventesimo primo libro, narrando come la 
fosse soggiogata da Annibale. Quivi havevano il suo seggio i Duchi de i Longo-
bardi (secondo Paolo Diacono, Biondo, et Sabellico) fu soggetta a i detti insino 
che Carlo Magno hebbe fatto prigione Desiderio loro Re. Poi fu governata da i 
Re d’Italia, et da gli Imperadori, da i Marchesi di Monferrato, et da i Duchi di 
Savoia, insino nel mille cinquecento trentasei, quando la pigliò Francesco primo 
Re di Francia, et la tenne insino che visse, et parimente Enrico suo figliuolo, et 
successore insino al giorno d’oggi, del mille cinquecento cinquantatré. Diede 
gran fama questa Città con la santa vita, Massimo Vescovo di essa, et etiandio 
con la dottrina, qual lasciò doppo sé un molto elegante libro di sermoni, et ome-
lie, in quelle congiungendo la gravità delle sentenze con la singolare eloquenza. 
Sotto Turino si comincia a navigare il Po. Alquanto più in alto sbocca il fiume 
Sangono nel detto Po. Salendo a i colli vedesi Rivoli, molto popolato castello il-
lustrato dal Beato Antonio martire dell’ordine de i Predicatori, ucciso in Tunisi 
per la fede di Giesu Christo, come si vede nel secondo libro de gli huomini illu-
stri dell’ordine de Predicatori. Più oltre al colle, scopresi Aviliana, molto civil ca-
stello, et ricco. Ritornando al Po passato il Sagono, ritrovasi Carignano, molto 
nominato per l’assedio tanto tempo tenutovi da i Francesi, essendovi dentro per 
difensione Pirro Colonna Capitano de i soldati di Carlo V. Imperatore. Salendo 
più in alto, vedesi fra Rivoli, et Aviliana il superbo Monasterio di Santo Antonio 
di Roveso, et più oltra, Santo Ambrogio, edificato nella Valle. Lungo questa Val-
le sono alquante contrade, et poi Susa, posta alle radici di Monte Cinisio, da Pli-
nio nella nona regione d’Italia, Segusium addimandata, riposta nell’Alpi Graie 
da Tolomeo, benché alcuni vogliono che Segusium nominato da Tolomeo sia 
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Siono ne i Germani. Così anche Segusium la nomina Ammiano Marcellino nel 
decimo quinto libro dicendo, che quivi cominciano l’Alpi Cottie. Altri la chiama-
no Secusa. La ruinò Federico Barbarossa, secondo l’historie. Seguitando più ol-
tra incontrasi in due vie per passare l’Alpi nella Gallia. Una delle quali ch’è a 
man destra conduce in Savoia, l’altra conduce a Granopoli. Seguitando la via di 
monte Cinisio al principio della salita del [449] monte, ritrovasi Novaleso, et a 
mezo il monte la Ferrera, et più alto vicino al giogo del monte appare un lago di 
chiare acque, da cui scende un fiume, Cinisio nominato. Il quale scendendo per 
strabocchevoli balzi, passa da Novaleso, et sempre scendendo mette capo nella 
Doria. Seguitando detto fiume, vedesi alla fontana di quello Sezana, et la Chie-
siola. Ritornando al Po, discosto dalla bocca del Sagono circa sei miglia, vedesi il 
castel di Pinarolo molto nobile, et ricco, ov’è un sontuoso Monasterio. Di sopra 
vi è Petrosa, et alla sinistra dell’origine del Sagone, Pagellato, et Bricariasse. Alla 
destra, monte Bobio. Entra poi nel Po, il fiume Pelice accresciuto dal Clusone, 
fra Pancalero, et Villa Franca, castello molto habitato di popolo, ricco, et civile. 
Fu Pancalero di Augusto dell’antica stirpe de i Taurini Liguri, presso il quale vi è 
il Po di tanta profondità, che si può navigare, come dice Plinio. Così dice Biondo, 
ma io non ho potuto ritrovare questo nome in Plinio di Pancalero, ma sì ben Au-
gusta de i Taurini, antica stirpe de i Liguri, presso a cui si può cominciare a na-
vigare il Po. Et pare a me, che Plinio intenda della città di Turino, come più 
chiaramente lo dimostra Tolomeo. A Villa Franca vedesi un ponte di legno sopra 
il Po. Quivi fu fatto prigione Prospero Colona dignissimo capitano del Duca di 
Milano, da i Francesi nel 1515. Caminando più oltra verso la fontana del Po, ap-
par Revello, et Paisana, onde si cavano bei marmi. Più avanti, vi è Critio (come 
scrissi) et anche più oltre Mambrino castello, da man destra della fontana del 
Po, ove comincia una bella pianura, Valle del Po addimandata, et da gli habita-
tori del paese Valle di Lucerna, da Lucerno castello quivi edificato. È questa Val-
le lunga trenta miglia, et al più larga quattro. Nell’entrata di essa dall’Oriente vi 
è Mambrino, et nel fine dall’Occidente una Croce di pietra molto alta. Sono gli 
habitatori nominati Christiani, ma non seguitano i costumi, né le cerimonie de i 
Christiani; anzi sono pieni di malvagie, et maladette cerimonie. Tra le altre os-
servano un certo giorno di ciascun mese, et così si ragunano nella chiesa tutti, et 
havendoli parlato il loro scelerato, et iniquo antistite, nell’oscura notte, estin-
guendo le facelle, et altri lumi, carnalmente usano insieme, dandosi piacere, 
senza alcun rispetto. Cosa certamente abominevole, et da ognun di sano consi-
glio vituperata. Siamo giunti al fine di questa Regione. 
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MARCA TRIVIGIANA 
DECIMASETTIMA REGIONE DELL’ITALIA 

di F. Leandro Alberti Bolognese. 
Ogni gran difficultà, come chiaramente si vede, con la continua fatica a poco 

a poco è superata, il che ho esperimentato nella discrittione delle precedenti Re-
gioni, la quale essendo molto difficile, pur con la patienza continuando, al fine 
l’ho ridotto a buon termine. Adunque finita detta descrittione, mi rivolterò a 
questa nobile Regione, al presente Marca Trivigiana nominata, ma da gli antichi 
Euganei i popoli di essa addimandati. I quali così furono detti dalla nobiltà delle 
loro famiglie, conciosia che [449v] sono chiamati da i Greci Euganei quelli, che 
sono usciti di honesti, et nobili avoli, come scrive Pietro Marso ne’ Comentarij 
sopra di quel verso di Silio Italico nell’ottavo libro. 

Eugania profugique sacris Antenoris oris. 
Et Giovanni Candido con Gregorio Amaseo nel 1. lib. de i Comentari d’Aquilegia. 
Ne parla di questi Euganei Plinio nel decimonono capo del terzo libro, fra i quali 
annovera Verona. Et nel ventesimo scrive per opinione di Catone, che fossero 
34. castelli soggetti a i detti Euganei, i quali altresì erano sottoposti a i Latini. 
Livio ancor nel primo ne fa honorevole mentione (come poi dimostrerò) et il po-
eta Lucano, quando dice. 

Euganeo si vera fides, memorantibus augur 
Colle sedens Aponus, ubi fumifer exit, 

Et Giuvenale. 
Atque Antenorei dispergitur unda Timavi. 
Et Euganea quantum vis melior agni. 

Assai altri scrittori ne fanno memoria de gli Euganei. Da chi havessero origine 
essi sono diverse opinioni. Vuole Catone, et Sempronio, che havessero principio 
da Dardano Tosco, imperò che vogliono quelli, che habitassero i Toscani in que-
sti luoghi. Onde furono talmente Euganei nominati dalla nobile origine havuta 
da i Toscani. Altri dicono, che havessero principio da i Greci, ma non inducono 
testimonio. Furono quindi scacciati detti Euganei da i Veneti, da i quali acquistò 
tutta questa Regione de gli Euganei, il nome di VENETIA. Diversamente parla-
no gli scrittori dell’origine de i Veneti. Et prima Catone, et Sempronio nella divi-
sione d’Italia dicono, c’havessero origine da Faetonte. Il che conferma Beroso 
Caldeo, descrivendo la genealogia di quelli, quando dice. Fu figliuolo Veneto 
d’Eridano, nipote d’un altro Veneto, et pronepote di Tilà, che uscirono di Fae-
tonte, figliuolo di Ligure Egittio. Il quale Faetonte passò nell’Attica, quindi con-
ducendone le prime colonie, et i primi habitatori, nella Liguria insino al Tilaven-
to, innanzi di Enotrio, et di tutti i Greci (come altresì dimostra Catone) di poco 
avanti la edificatione di Troia. Così dice Giovanni Annio ne’ Commentarij, ri-
prendendo Cornelio Nipote, che dice esser venuti questi Veneti dell’Asia; et sog-
giunge c’havessero essi Veneti origine da i Galli, et da i popoli di Europa, nobi-
lissima stirpe Eridana, come è detto. Recita Strab. nel 4. et 5. lib. due opinioni di 
questi Veneti. Et prima dice, che fosse opinione d’alcuni, che fossero usciti da i 
Galli Veneti, quali habitavano circa il Mar Oceano, et altri, che havessero havuto 
principio da i Veneti, quali passarono in questi luoghi con Antenore di Paflago-
nia, doppo la ruina di Troia, affaticandosi di provare questa sua opinione con la 
grand’industria da loro usata in nodrire i cavalli, a simiglianza di quei di Pafla-
gonia. Soggiungendo ch’era mancata ne’ suoi tempi detta sollicitudine, et dili-
genza. Era approvata questa ultima opinione, secondo detto Strabone nel 13. lib. 
dalla maggior parte de gli scrittori, et tra gli altri da Sofocle, quando dice. 
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Sophocles in captivitate Ilij Antenorem, ac filios eius cum Enetis in Thraciam 
servatos tradit. Inde circa Adriam, in eam [450] partem venisse, quae nunc Ene-
tia nominatur. Il simile scrive Cornelio Nipote, con Trogo nel 20. libro, dicendo 
esser passati detti Veneti della Lidia, con Antenore loro capitano espugnata 
Troia. Parimente dice Plinio nel capo 19. del terzo libro ne’ Mediterranei della 
decima Regione, così scrivendo. Venetos Troiana stirpe ortos auctor est Cato. Et 
Polibio nel secondo libro, et etiandio Livio nel principio delle sue historie il te-
stifica talmente. Iam primum omnium satis constat, Troia capta in caeteros sae-
vitum esse Troianos, duobus Aenea, Antenoreque, et vetusto iure hospitij, et 
quia pacis, reddendaeque Helenae semper auctores fuerant, omne vis belli A-
chivos abstinuisse. Casibus deinde varijs Antenorem cum multitudine Henec-
tum, qui seditione ex Paphlagonia pulsi, et sedes, et ducem, Rege Philemene ad 
Troiam admisso, quaerebant, venisse in intimum maris Adriatici sinum, Euga-
neisque (qui inter mare Alpesque incolebant) pulsis, Henetos, Troianosque eas 
tenuisse terras, et in quem primum egressi sunt locum, Troia vocatur. Pagoque 
inde Troia nomen est. Gens universa, Veneti appellati. Così il volgare dice. Egli è 
manifesto, avanti tutte le altre cose, qualmente essendo pigliata Troia, fossero 
uccisi tutti i Troiani, eccetto Enea, et Antenore. Et prima per l’antica amicitia 
qual era fra i Greci, et essi, et altresì per essersi sempre affaticati per comporre 
pace fra’ Troiani, et Greci, per far restituire Elena a i Greci. Onde poi per varij 
casi è chiaro, che Antenore con la moltitudine de gli Heneti, scacciati di Pafla-
gonia per la seditione, havendo perduto Filemene loro Re, et capitano a Troia, et 
cercando un capitano, che li conducesse in qualche luogo ad habitare, ne venis-
sero nell’intimo Golfo del mar Adriatico. Et havendone quindi scacciati gli Eu-
ganei, habitatori di questi luoghi, fra detto mare, et l’Alpi, et quivi habitarono. 
Fu addimandato primieramente il luogo ove scesero in terra Troia, et parimente 
la contrada da loro fatta. Poscia fu nominata tutta la generatione, che quivi habi-
tò Veneti. Il che altresì lo conferma Silio Italico nell’ottavo libro. 

Tum Troiana manu, tellure antiquitus orti 
Euganea, profugique sacris Antenoris oris, 
Nec non cum Venetis Aquileia superfuit armis. 

Et per tanto io son dell’opinione di tanti dignissimi Autori, che questi Veneti 
passassero quivi cum Antenore, ruinata Troia. Benché da alcuni di quelli siano 
descritti con la lettera aspirata H. Nondimeno presso la maggior parte di essi si 
ritrova esser posto in luogo di quella H. la lettera V. et si dice Veneti, per miglior 
consonanza (come dicono alcuni.) Di questi Veneti ne fa etiandio memoria Cor-
nelio Tacito nell’undecimo lib. dell’hist. Al fine fu nominata questa Regione 
Marca Trevigiana o Trivigiana (come dice il volgo.) Et la cagione perché così fos-
se addimandata l’ho narrata, scrivendo della Marca di Ancona. Onde qui altri-
menti non ne parlerò. Ruinate le forze de i Longobardi da Carlo magno (haven-
do fatto prigione il loro Re Desiderio) così come parte della Flaminia, et parte di 
Emilia, fu addimandata Romagna, per essere stata sempre fedele alla città di 
Roma, et parte d’Emilia con Gallia Transpadana, soggetta a i Longobardi, Lon-
gobardia, hora Lombardia (come è dimostrato a i suoi luoghi) così parimente fu 
chiamato tutto il [450v] paese di questa Regione di VENETIA, Marca Trivigiana, 
per essere stato il seggio de i Marchesi nella città di Trivigio, secondo che scrive 
Biondo, Rafael Volaterrano nel quarto libro de i Comentari, et il Razzano. Et co-
sì io nominerò tutta questa Regione Marca Trivigiana, non attendendo ad alcu-
ni, i quali dicono, che lungamente ella fu addimandata dalla Romana Chiesa, 
Dalmatia sopra il mare, nome certamente molto disconvenevole, per esser que-
sta Regione molto discosta dalla Dalmatia. Veramente io non ho potuto ritrova-
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re la cagione, per la quale così si potesse addimandare, eccetto se non fosse sta-
to, per havere i Pontefici Romani in abominatione la memoria del giogo Longo-
bardico, non volendo usare i nomi, et vocaboli da loro imposti. Come ho detto, 
essendo tanto tempo stato usato questo vocabolo, anch’io l’userò, nominandola 
Marca Trivigiana. Vero è che sotto questo nome si comprenderanno molti luo-
ghi de i Cenomani, come a parte a parte si dimostrerà. Erano i termini di questa 
Regione primieramente, quando era nominata VENETIA, (secondo alcuni) dal 
Lago di Garda, o dal Lago di Como, conciosia cosa, che alcuni vi disegnano il 
Lago di Como, insino al fiume Timavo. Et questa era la sua lunghezza, ma se-
condo altri, come dimostra Catone, erano minori, cioè dal Golfo del mare Adria-
tico, dopo l’Istria insino alla bocca del Po. Altri vogliono, che cominciasse al 
Taiamento fiume, et finisce alla bocca del Po. Ma Tolomeo in tal guisa vi disegna 
i termini; la foce del Po, et del fiume Ladice, ne i Mediterranei descrivendo Bel-
luno, Vicenza, Oderzo, Acedo, Este, Patavia, Altino, Adria, et Trento. Ma io così 
vi metterò i confini. Et comincierò dalla bocca del fiume Mencio, et salendo lun-
go la destra di quello al Lago di Garda, et lungo la riva di esso salirò all’Alpi, che 
partono l’Italia dalla Germania, et poscia seguiterò il corso di esso insino 
all’origine del Timavo, et anche più oltre insino al Risano, già Formione addi-
mandato, ch’era termine d’Italia altre volte, le quali Alpi sono nominate Tauri-
sane. Scenderò poi lungo la sinistra del Risano, al mare Adriatico, et quindi po-
scia lungo il lito di detto mare, caminerò a ritrovare la bocca del Ramo del Ladi-
ce, per la qual entra nel mare alle Fossane, ch’era una di quelle bocche da Plinio 
nominate sette mari, come dimostrerò. Et salendo lungo detto Ramo vi stringe-
rò dentro tutto quel paese, ch’è dalle paludi di Melara, et di Bergantino, ove la-
sciai la Romagna Transpadana. In questo modo; dall’Occidente sarà il Mentio, il 
Lago di Garda, col fiume Sarca: dal Settentrione l’Alpi Taurisane, che partono 
l’Italia dalla Germania; dall’Oriente le foci del Timavo, con parte del mare A-
driatico; et la foce del fiume Ladice con le paludi di Melara, et di Bergantino, del 
Mezogiorno. Vero è, che questi termini saranno di quel paese già detto 
VENETIA, ma non di quell’altro, hora Marca Trivigiana. Perché ella non havea 
con grandezza. Ma era la sua lunghezza dal Mencio al fiume Alsa (hora Limino 
detto.) Passato detto fiume si ritroverà il Friuli. Etiandio in questo paese, (hora 
Marca Trivigiana nominato,) vi si comprenderanno alquanti luoghi de i Ceno-
mani Galli, i quali essendo entrati nell’Italia, et havendo superati gli habitatori 
di questi luoghi, caminando dal Lago di Garda, overo di Como, insino a Trento, 
[451] et a Verona (com’io scrissi nella Lombardia di là dal Po) quivi dimorarono, 
poi da loro, Cenomani dimandati. Poscia furono nominati detti luoghi de’ Ce-
nomani, Lombardia, essendovi altresì posto dentro Trento, et Verona, com’io 
dissi; et da Verona, al fiume Limino, Marca Trivigiana. Nominerò adunque dal 
Mencio insin a Verona questo paese Venetia, Cenomani, et Marca Trivigiana. Et 
perché ho scritto tutti i luoghi posti intorno al lago di Garda, tanto dalla sinistra, 
quanto dalla destra, co i luoghi lungo le rive da ogni lato del Mentio, nella Lom-
bardia Transpadana, non altrimenti m’istenderò nella descrittion di essi luoghi, 
ma darò principio a questa nostra descrittione, a man destra del Mentio trascor-
rendo per i luoghi mediterranei, presso al Po, et poi passerò al fiume Ladice, et a 
Verona. È questa Regione molto nobile, et civile, ove si veggono ricchi castelli, et 
superbe città, ornate d’huomini di grande ingegno, et disposti ad ogni genera-
tione di virtù, et non meno al governo delle loro Repub. che a maneggiar l’armi 
ne’ tempi de i bisogni. Et anche sono molto industriosi a ragunar ricchezze. Son 
in questa nobile Regione belli, et fertili campi, che producono 
grand’abbondanza di frumento, et d’altre biade, con ogni generation di frutti, et 
buoni vini. Ritrovansi in essa sorgivi d’acque fredde, et calde per medicina de i 
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mortali. Anche si cavano molti metalli di questi paesi, si veggono molti nobili 
fiumi, et laghi (come descriverò.) Evvi etiandio buona, dolce, et temperata aria. 
In vero è questa Regione di tanti, et tali beni adornata, dalla gran maestra Natu-
ra, che la si può annoverar fra le prime di questa nostra Italia, come a parte a 
parte da me sarà dimostrato. Volendo dar principio alla particolar descrittione 
de i luoghi, che sono di qua dal Mentio, et dal Lago di Garda, primieramente ri-
trovasi presso la bocca del detto fiume Mentio, non molto discosto dal Po Sac-
chetta, della nobile famiglia de i Cavriani, ove nel 1531. essendo rotto l’argine del 
Po, per la grande abbondanza dell’acque, rimase sommerso dell’acque molto pa-
ese. Più oltre lungo la riva del Po, scendendo, vedesi Seravalle, molto forte roc-
ca, edificata da i Mantovani per assicurarsi nel 1220. secondo Mario Equicola 
nel 1. libro de i suoi comentari Mantovani. Egli è soggetto questo luogo a i signo-
ri di Mantova. Scendendo altresì pur lungo il Po, da un miglio appare Hostia, 
molto ricco, et civil castello, et pieno di popolo, ov’è una fortissima rocca, tanto 
di mura, quanto di larghe, et cupe fosse, et di luoghi paludosi. Ne fa memoria di 
questo luogo Antonio nel suo Itinerario nominandola Hostilia, et dicendo esser 
quella lontana da Verona 30. miglia. Parimente la nomina Cornelio Tacito nel 
17. et 19. libro dell’hist. quando scrive. Mox Caecina inter Hostiliam viam Vero-
nensium, et paludes Tartari fluminis castra permunijt. Fu ristorato questo ca-
stello da i Veronesi nel 1050. da che Christo nacque al mondo, et vi fecero son-
tuosi edifici rimembrandosi (secondo Biondo) che vi erano stati fatti molti altri 
edificij ne’ tempi di Teodorico Re de gli Ostrogotti. Annoveransi hora da questo 
castello a Verona, per una molto larga, et dritta via 20. miglia, ma ne annovera 
30. Antonino, forse che non era fatta ne’ suoi tempi tal dritta via, et bisognava 
passare altri luoghi, et così ne risultavano le dette 30. miglia. Si vede detta via 
[451v] hora in più luoghi tagliata presso Hostia, nondimeno ella è però congiun-
ta con ponti fortificati con rocche, et castelli per sicurezza de gli Hostiani. Al 
presente è soggetta Hostia a i signori di Mantova. Insino a i detti ponti arrivano 
le paludi, che sono nel territorio di Melara, et di Bergantino, delle quali nel fine 
della Romagna Transpadana scrissi. Sono accresciute queste valli da i fiumi, 
Tartaro, et Menaco (come in parte è detto.) Ha il suo principio il Tartaro sopra 
Grezano del territorio di Verona. Del qual dice Pli. nel 16. cap. del 3. libro par-
lando di Carbonara (una delle bocche di questa palude, dimandata sette mari) et 
delle Fossoni Filistine, che d’alcuni sono nominate il Tartaro. Ne fa memoria di 
questo fiume Cor. Tacito nel 19. lib. dell’hist. (com’è detto) et Antonino 
nell’Itinerario. Nasce il fiume Menaco non molto lontano da Magnano, pur del 
territorio di Verona. Aggrandiscono adunque questi due fiumi, l’antidette palu-
di, et etiandio molte altre scaturigini, et sorgivi d’acqua, che vi entrano. Voglio 
primieramente descrivere i luoghi, che sono fra il Mencio, et l’antidetto fiume 
Tartaro. Adunque alla bocca del detto fiume vedesi alla sinistra d’esso, il Bastio-
no, et la Torre dalle Zinzale, sotto cui da 1500. passa, vedesi partire esso in due 
rami. Il sinistro corre da Ponte Molino, et l’altro dalla Torre di Mezo, et più a 
basso tre miglia, con un ramo sbocca nel Po, per il mezo della fossa d’Hostia (se-
condo Prisciano.) Ritornando sopra la palude. Oltre la Torre dalle Zinzale, vede-
si i castelli M. Uzatico, Castellaro, Ponte Polero, Erba, Ferrazzolo, Poscia Greza-
no, Sisagna, Nugarolo, Castion Mantovano, M. Zancano, Tornezzo, Villa Franca, 
S. Zeno, Gersa, Borghetto, Vallezzo, del quale scrissi altresì ne’ Cenomani (hora 
Lombardia) per cagione del ponte; che congiunge amendue le rive del Mentio 
quivi. Più alto scorgesi Saliozze, Castel Nuovo, et Cavalca Selle. Scendendo po-
scia alla palude, ritrovansi fra la destra riva del Tartaro, et la sinistra del Mena-
co, il forte luogo di ponte Molino, et il Bastiono san Michele, et ultimamente la 
bocca del Menaco, ove si scarica quivi. Salendo fra questi due fiumi, appare 
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Sanguinedo, Noragé, Alpreto, Solazuolo, Isola della Scala, già detta de i Conti, 
Contrada molto honorevole tanto di edificij quanto di popolo, che la pare una 
bella città. Fu fatta questa nobile contrada da i signori della Scala per loro piace-
re, et diporto. Quivi fu fatto prigione Francesco Gonzaga da Lucio Malvezzi nel 
1509. Quindi si passa da Hostia a Verona. Più avanti si vede Vigazze, S. Maria, 
Pingiano, et Butta Preda. Ritornando all’antidetta palude, o sia al Tartaro, pas-
sato la foce del Menaco, si appresenta Castagnaro, et Carpo. Quivi vedesi partire 
un Ramo del Ladice dal suo corso, et entrare in questa palude sotto Lignago, et 
la villa Bartolomea. Di là da Carpo appare l’antidetta villa Bartolomea, et poi si 
arriva al corso del Ladice. Avanti che scriva del Ladice, voglio disegnare i luoghi, 
che sono fra la destra riva del Menaco, et la sinistra del Ladice. Salendo adun-
que lungo la sinistra riva del Ladice, appare Lignano, da i Latini Liniacum no-
minato, castello molto bello, grande, nobile, ricco, et ben popolato. Del quale 
sono usciti molti virtuosi huomini, et massimamente dell’ordine de i Predicato-
ri. Più avanti procedendo vedesi Angò, Roverchiara [452] di Sotto, Gollozzo, 
Manrega, Rovecchiara, Roncò, Torre di Magnan, Pezzò, Gegno, et più in alto Ve-
rona. Innanzi ch’io entri alla descrittion di detta città, voglio parlare del fiume 
Ladice. Egli è questo fiume Athesis da Plinio nominato nel 15. cap. del 3. libro et 
parimente da Vergilio nella Buccolica, et nel 3. libro dell’Eneida, quando dice. 
Sive Padi ripis, Athesim seu propter amoenum. Et da Livio, et da molti altri 
scrittori; ma da Tolomeo, et da Sempronio nella division dell’Italia piana Atria-
nus. Soggiunge esso Sempronio, che fosse questo fiume il termine de i Volturre-
ni, i quali cominciavano al lago di Como, et trascorrevano a questo fiume; ove 
havevano il suo principio i Veneti. Ha la sua fontana, dalla quale esce nell’Alpi di 
Trento (secondo Plin.) et è nel principio molto magro d’acqua, et poi scendendo 
di mano in mano entrandovi molte acque, et massimamente il fiume Sarca, fra 
Bolzano, piegandosi al mezo giorno, comincia ad esser molto rapido, et violento. 
Poscia passando da Trento, alquanto più piacevole scende per quella pianura. 
Passata la pianura antidetta, et entrando fra gli stretti monti comincia discende-
re con tanta violenza, et forza, che par voglia rovinare ogni cosa. Et con tanta 
forza partisce Verona in due parti, sotto la quale con un ramo entra nella palude 
nominata di sopra, et al fine mette capo nel mare Adriatico alle Fossoni, ove è 
uno assai bel porto. È questa bocca uno di quei sette mari da Plinio descritti nel 
16. capo del 3. libro (come avanti dissi.) Forse è addimandata questa bocca Fos-
sone dalle Fossoni Filistine, talmente dette, delle quali l’antidetto Plinio dice es-
sere ella da altri addimandato Tartaro, secondo che è dimostrato nella Romagna 
Transpadana. Etiandio una parte del Ladice, insieme con l’acque di queste palu-
di fanno il porto Brondolo, talmente da Plin. nominato. Non si può navigare il 
Ladice dalla sua fontana insino a Verona, per la gran rapacità, benché però si 
conducono le zattere, come eglino dicono, di travi, et lunghissimi legni di larice, 
et di Abeti, con lunghe et larghe tavole, et altri grossi legni, istratti da gli altissi-
mi monti di Trento. Navigasi poscia da Verona insino all’antidetto Fossone. An-
cora pare a me di dire due parole di quei larghissimi campi, quali si ritrovano fra 
Hostia, et Verona, dimandati Campagna di Verona, che sono di grandezza venti 
miglia, avvenga che però siano lavorati in alcuni luoghi talmente, che se ne trae 
frumento, et altre biade per il bisogno dell’huomo, nondimeno sono intorno Ve-
rona da quattro in 5. miglia incolti, et pieni di sassi. Vuole Biondo, che in questa 
campagna fusse fatta la battaglia fra C. Mario, Q. Catulo, et i Cimbri. Et perché 
ne ho scritto di questa cosa nella Gallia Transpadana, più altro qui non dirò. In 
questa campagna essendosi ridotto Odoacro Re de gli Eruli, et Turcilingi tiranno 
dell’Imperio d’Italia, havendo superato Oresti, et Augustulo, et essendo poi egli 
superato da Teodorico Re de gli Ostrogotti presso al fiume Lisonzo, et havendo 
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dopo tal ruina, ragunato un altro grosso essercito, et passato quivi contra detto 
Teodorico, et havendo combattuto con lui tre giorni continui, al fine rimase to-
talmente superato, come narra Biondo nel. 3. lib. dell’hist. Parimente havendo 
condotto nell’Italia un grossissimo esercito Arnoldo Duca di Baviera contra U-
gone Borgognone, il quale Arnoldo si era insignorito [452v] d’Italia, et trionfan-
temente in Verona, sì come Re era stato ricevuto, azzuffatosi insieme in questa 
campagna rimase debellato dal Borgognone. Così scrive Biondo nel 18. lib. 
dell’histo. Vedesi poi la città di Verona, nel fine di questa Campagna, posta pres-
so i colli del monte. Così Verona è ella addimandata da Catone, Sempronio, 
Strabo. Plin. Livio, Cornelio Tacito nel 19. lib. Tolomeo, Antonino, Silio Italico 
nel 8. lib. quando dice. Tum Verona Athesi circunflua, et undique solers. Et da 
molti altri scrittori. La cui origine diversamente è da diversi posta. Vuole Catone 
ch’ella fosse edificata da i Toscani, et talmente nominata (come scrive Sempro-
nio) dalla nobile famiglia Vera, pur Toscana: Livio nel 5. libro dice che la fu fa-
bricata da i Cenomani, che scesero nell’Italia con Elitovio loro Capitano, essen-
dogli favorevole Belloveso capitano de i Galli Celti (il quale era stato il primo ad 
entrare in Italia) ed erasi fermato in questi luoghi, ov’è Brescia, et Verona. Si dee 
ben avvertire, come etiandio nella precedente Regione dissi, esser corrotto Li-
vio, ove dice che scendesse Elitovio nell’Italia co i Germani, conciosia cosa che 
vuol dir Cenomani Galli, come pare altresì accennare Trogo nel 30. libro dicen-
do che fosse Verona edificata da i Galli, havendone scacciati i Toscani di questi 
luoghi, secondo che ancor ne’ Cenomani scrissi. Par a me che si debba tenere 
che fosse questa città fabricata da i Toscani, come par accennar Livio, et Trogo, 
dicendo che havendo i Galli scacciati i Toscani di questi paesi di qua dal Po, edi-
ficarono detti Galli, Milano, Brescia, Verona, Bergamo, Trento, et Vicenza, cioè 
ristorarono, overo le agrandirono, come ho scritto ne’ luoghi idonei. Et pertanto 
direi che questa città fosse stata primieramente edificata da i Toscani, et dalla 
nobilissima famiglia Vera Tosca, come dice Catone, et Sempronio, addimandata 
Verona, et poi ristorata, overo aggrandita da i Cenomani Galli, secondo Livio, et 
Trogo, avvenga che Marco Antonio Sabellico nel 5. lib. dell’ottava Enneade, con 
Rafael Vola. nel 38. de’ suoi Comentari Urbani, dicono esser quei Frammenti 
dell’antichità et origine d’Italia attribuiti a Catone, et Sempronio, cose finte, et 
non essere di quelli, ove dice Verona, che fosse nominata da Vera Colonia Tosca, 
et parimente d’altre simili cose, che si leggono ne’ detti libri, sforzandosi amen-
due questi letterati huomini di provar questa sua opinione, dicendo esser molto 
differente la latinità de i detti libri, da quella di Catone, et massimamente da i 
libri de Re Rustica. Et quivi grandemente esclamano contra Giovanni Annio Vi-
terbese comentatore de’ detti libri, sì come contra uno, che havesse bestemmia-
to, et rovinato tutta la Geografia insieme con la latinità et candidezza di Catone, 
benché però non lo nominano. Vorrei mi rispondessero questi huomini dotti, se 
si ritrova differenza così fra i vocaboli, come fra i modi di scrivere, cioè (et per-
ché hora parliamo dell’Agricoltura, et dell’origine della città) da scrivere le cose 
dell’Agricoltura, et del principio delle città. Vediamo tutte le cose che scrivono 
essendo in diverse specie esser altresì diverso il modo di scrivere. Conciosia che 
altrimenti si scrive un’epistola grave, et altrimenti una famigliare, et un’historia, 
ov’è materia di grand’opere da una di basso soggetto. Et che così sia 
l’esperimentiamo, leggendo l’epistole [453] famigliari di Cicerone, et poscia ad 
Attico, et altre opere di quello, ove vediamo, che quanto saranno varie nella ma-
teria, tanto saranno varie nella forma. Il simile altresì si conosce esser ne poeti. 
Bisogna adunque adagiare lo scrivere alla materia della qual vogliamo parlare. 
Nel libro dell’Agricoltura (benché la sia bassa materia) bisognandone lungamen-
te parlare, si poteva meglio adattare il parlare, che in questi libri dell’origine del-
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le città, per essere stretta, brieve, et come una nomenclatura, o sia citatione del-
la città; et però erano sofficienti poche parole, benché etiandio si veda ornata la-
tinità, et non meno artificio in stringer tante cose in poche parole. Oltre di ciò 
ritroviamo in Livio nel quinto libro, in Polibio nel secondo, et in Trogo nel ven-
tesimo come habitarono i Toscani tanto di qua dal Po, quanto di là, et che furo-
no di questi luoghi scacciati da i Galli. Anche leggo in detto Livio, Polibio, et Pli-
nio, che havessero detti Toscani dodici città di qua dall’Apennino. Egli è adun-
que necessario di ritrovar dette dodici città, le quali furono da loro edificate a-
vanti, che mai i Galli scendessero nell’Italia. Onde io sono di opinione, con molti 
altri nobilissimi ingegni, et letterati huomini, et tra gli altri di Giovann’Antonio 
Flaminio Imolese, che senza dubbio si debbia tenere essere gli antidetti fram-
menti di Catone, et di Sempronio, imperoché essi dimostrano a noi l’antidette 
dodici città Toscane di qua dall’Apennino, tra le quali vi è questa città di Verona, 
avvenga però, che creda insieme con Livio, et Trogo, che fossero poi da i Galli ri-
storate, et etiandio ampliate, havendone scacciati Toscani, come sovente ho det-
to. Et per tanto si dicono essere state fabricate, per essere state ristorate, et ag-
grandite, com’era costume presso gli antichi d’usare questi vocabili l’uno per 
l’altro. Certamente io non poco mi maraviglio della rozezza d’alcuni, a i quali più 
aggradisce d’intendere essere usciti de’ Barbari, che del nobil sangue Toscano, 
conciosia cosa, che essendo Italiani doverebbono havere maggiormente a grado 
di ritrovare, che fosse stata la loro origine Italiana, che Barbara, però sempre 
servando la verità. Lungamente potrei parlare di questa cosa, ma per non vagar 
tanto fuori del mio proposito, per hora più non m’istenderò. Dico adunque che 
fosse primieramente Verona edificata da i nobili Toscani, et che fosse una di 
quelle dodici città da loro poi possedute, di qua dall’Apennino, et parimente Ve-
rona nominata, come dice Catone, benché quindi poscia scacciati detti Toscani, 
fosse ristorata, o aggrandita da i Galli Cenomani, secondo ch’è detto. Ella è dise-
gnata da Tolo. ne’ Cenomani, et riposta da Pli. ne gli Euganei, nel 19. cap. del 3. 
lib. et annoverata fra i Volturreni della Gallia, da Annio. Vero è, che commune-
mente si ripone ne i Veneti, et nella Marca Trivigiana come è scritto. Ella è non 
meno fortificata dal fiume Adice, che partita, et molto ben presso i colli edificata 
(ch’al mezo giorno risguardano) et ornata di nobili, et magnifichi edifici, habitati 
da nobili, et civili popoli. Fra i quali edificij vi è la chiesa cathedrale molto anti-
ca, et il superbo tempio di S. Anastagia de i frati predicatori. Evvi etiandio quivi 
il grande anfiteatro, molto antico dal volgo Harena nominato, da L. V. Flaminio 
fabricato, secondo una tavola di marmo ritrovata nella chiesa di Santo Fidriano 
di Lucca con tal Inscrittione. [453v] L. V. Flaminius Rom. Cons. ac universae 
Graeciae Domitor, Amphitheatrum Veronae proprijs sumptibus erexit Anno ab 
Urbe Condita D. III. Questo è uno dei maggiori Anfiteatri, ch’io habbia veduto 
tanto nell’Italia quanto fuori, o nella Sicilia. Et chi vuol curiosamente veder di 
quanta grandezza fosse, legga il 2. libro dell’antichità di Verona fatto da Torello 
Saraina Veronese, huomo d’alto, et curioso ingegno. Vi era etiandio ne’ tempi 
antichi un Teatro, con molti altri archi trionfali com’egli in detto libro ad uno ad 
uno con detti edificij, disegna, et altresì descrive. De i quali edificij oggidì pochi 
in piede interi si vegono. Ora scorgonsi 4. belli ponti sopra Ladice, che congiun-
gono amendue le rive di quello insieme. Quivi è l’aria molto sottile, et sono i cit-
tadini civili, magnifichi, splendidi, et di aspetto giocondo, d’ingegno alto, et alle 
lettere molto disposti. Abbonda questa città delle cose non solamente necessarie 
per il viver de gli huomini, ma ancor per le delitie. Vi sono molte nobili famiglie. 
Ha nobilissimo territorio essa città, et producevole di frumento, vino, olio, et 
d’altri frutti molto copiosamente come a parte a parte si dimostrerà descrivendo 
detto paese. Se ne cavano etiandio lane fine in grande abbondanza in tal manie-
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ra, che se ne cava gran guadagno da i cittadini. Assai lungamente potrei dimorar 
nella descrittion di questa città, et del suo territorio, ma io lo lascio havendone 
larghissimamente parlato Torello Saraina nel 2. libro dell’historie de gli Scalige-
ri. La fu soggetta a i Romani, essendo in fiore la Maestà del loro Imperio, come 
chiaramente si può conoscer dalla scrittura intagliata nella porta de i Borsari di 
essa città, di tal tenore. Colonia Augusta Verona nova Gallieniana Valeriano II. 
et Lucillo Coss. Muri Veronensium fabricati ex die III. Non. April. dedicati Pr. 
Non. Decemb. iubente Sanctissimo Gallieno Aug. N. insistente Aur. Marcellino. 
V. P. Duc. curante. Iul. Marcellino. Onde per tale epitafio non solamente si può 
credere che la fosse soggeta a i Romani, ma etiandio che fosse dedutta Colonia, 
o siano nuovi habitatori in quella condotti, et poi nominata da Gallieno Impera-
dore, Nuova Galliena, havendola fatta ristorare. Sempre fu poi obbidiente al 
Romano Imperio insino al principio dell’inclinatione di quello. Nel qual tempo, 
anch’ella al meglio che poteva si governava, secondo che facevano le altre città 
d’Italia. Et così rimase insino, che passò Attila nell’Italia, che la saccheggiò (co-
me narra Paolo Diacono nel 15. libro dell’hist. dei Rom.) Dopo drizzando il capo 
alcuni, tiranni, et nominandosi Imperatori, tra i quali fu Olimbrio Glicerio, Au-
gustulo, et Odoacro Re de gli Eruli, et Turingi, alcuna volta fu soggetta ad uno di 
quelli, et altre volte all’altro insino che passò nell’Italia Teodorico Re de gli O-
strogotti, mandato da Zenone Imperatore a Costantinopoli. Il qual superò Odo-
acro presso questa città, come ho narrato, et lo fece prigione, et poi l’uccise, et 
egli s’insignorì d’Italia. Al qual diede etiandio ubbidienza Verona, et così rimase 
sotto lui, et i suoi descendenti, insino alla morte di Totila, datali da Narsete Eu-
nuco, capitano di Giustiniano Imperatore, presso a Cagliò, ove furono rovinati i 
Gotti. Dipoi entrati nell’Italia i Longobardi, s’insignorirono primieramente di 
questa regione, et qui in Verona fu ucciso il loro primo Re Alboino da Peredeo, 
[454] et Elmechilide, a suasione di Rosimonda Reina, del detto Re consorte (se-
condo Paolo Diacono nel 2. lib. dell’hist. de i Longobardi, et Biondo nel 4.) ri-
mase poi Verona sempre a i Longobardi soggetta insin che fu pigliato prigione 
Desiderio Re da Carlo Magno. Là onde i Veronesi allhora scacciarono fuori della 
città Aldegisa Longobardo, et si dierono al sopradetto Carlo. Il che etiandio fece-
ro tutte le città della regione, scacciando i Longobardi (come scrive Biondo 
nell’undecimo libro.) Furono poi i Veronesi soggetti a i Re d’Italia, creati da Car-
lo Magno, et da i suoi successori, et a gli Imperatori, insino a i Berengarij, a Ro-
dolfo Borgognone, Ugone di Arlese, Lotario, et Adalberto: Ognuno di essi affati-
candosi (essendo mancato lo Imperio Romano ne’ discendenti di Carlo Magno) 
di farsi Imperadore (come dimostra Biondo nel 5. libro dell’historie con Sabelli-
co) poscia havendo ottenuto l’Imperio Ottone primo, ritornarono le principali 
città all’Imperio, tra le quali fu Verona (governandosi però a libertà sotto di 
quello) havendo ordinato i suoi Maestrati, et consigli, et fabricato il Carroccio 
per passare alla battaglia contra nemici bisognando. In questi tempi così gover-
nandosi le città d’Italia nella loro libertà sotto l’Imperio, facevano leghe, et com-
pagnia insieme contra quelli, che gli offendevano, et parimente faceva Verona. 
Onde io ritrovo che sovente fecero i Veronesi compagnia co i Milanesi, et con al-
tri popoli, et tra l’altre volte fu nel 1155. che essendo ruinato Milano da Federico 
Barbarossa, et poi ristorato dalle città collegate, si concordarono insieme i Mila-
nesi, Veronesi, Bresciani, Novaresi, et Vercellini contra del Barbarossa, et ragu-
nati insieme combatterono con lui a bandiere spiegate a Barilano sopra la via, 
che passa da Milano a Como, et lo ruppero, ammazzandogli altresì sotto il caval-
lo, essendo creduto ancor lui esser morto, havendo uccisi molti de i Tedeschi, 
Pavesi, et Comaschi che erano in sua compagnia. Della qual vittoria ne fa me-
moria Biondo nell’antidetto libro, et Merula nel 3. Adunque si governarono i Ve-
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ronesi in tal libertà sotto l’Imperio, insino ad Ezzelino da Romano, che di Capi-
tano usurpò la signoria di essa, scacciandone Azzo da Este Marchese di Ferrara 
creato potestà da i Maestrati, et dal popolo, benché in questo tempo sovente 
combattessero i Monticuli co i conti di S. Bonifacio, alcuna volta pigliando il 
primato di essa i Monticuli scacciandone i Conti di S. Bonifacio, et altre volte es-
sendone quegli scacciati; et questi anche eglino pigliando detto primato con uc-
cisione dell’una, et l’altra parte (come dimostra Torello Saraina nel primo libro 
dell’historie Veronesi.) Combattendo adunque costoro insieme per il primato 
della città, furono scacciati, et banditi d’essa i Conti di S. Bonifacio da i Maestra-
ti di quella, et vi fu introdutto come capitano, Ezzelino antidetto, il quale si insi-
gnorì, et la tenne soffocata, con la sua tirannia anni 33. et fu ferito nel mille du-
gento cinquantanove a Cassano, et portato a Soncino, ove morì. Morto il Tiran-
no, fu eletto Podestà da i Maestrati, et popolo della città, Mastino dalla Scala 
d’antica famiglia di Verona, ov’erano dimorati i suoi antenati da 200. anni (con-
tra quello, che dicono alcuni, che era nuova famiglia questa de i Scaligeri in Ve-
rona.) Et per cinque anni in tal Maestrato tanto prudentemente si diportò, che 
fu gridato [454v] perpetuo Capitano della città da tutto il popolo. Et così sempre 
saggiamente, et giustamente governando, iniquamente fu ucciso da alcuni mali 
cittadini, nel 1273. et fu riposto in suo luogo con maggiore autorità da i Maestra-
ti, et dal popolo Alberto suo figliuolo, il quale era huomo savio, circonspetto, 
magnifico, liberale, sempre cercando con diversi modi la benivolenza de i citta-
dini, honorandogli, et altresì facendogli honorevoli conviti. Haveva Alberto due 
figliuoli, cioè Bartolomeo, et Can Francesco (poi detto Grande) qual era molto 
armigero, per man del quale nel 1275. ottenne Parma, datali da i Rossi, et pari-
mente Reggio di Lepido, consegnatoli da i Sanguinazzi. Pigliò etiandio la Signo-
ria di Este, di Vicenza, dandosi ad Alberto i Vicentini, et poi di Feltro, et di Civi-
dale di Belluno. Havendo tenuto la Signoria di Verona con gran pace, et quiete, 
anni 23. nel 1297. passò all’altra vita lagrimando tutta la città, lasciando Barto-
lomeo, et Can Francesco suoi figliuoli (com’è detto.) In luogo di cui fu creato da i 
Maestrati, et popolo di Verona capitan Bartolomeo, ch’era huomo benigno, gra-
tioso, pacifico, più tosto nato a dover governar, che guerreggiare, religioso, divo-
to, et molto elemosinario sempre havendo intorno al suo palagio i poveri in luo-
go de’ soldati. Passò all’altra vita, con lagrime di tutta la città, et massimamente 
de i poveri tanto humano huomo nel 1300. et fu sepolto senza pompa funerale 
(come egli haveva ordinato.) Vero è, che fu accompagnato alla sepoltura da tutti 
i poveri della città, piangendolo sì come padre, et pregando cordialmente Iddio 
per lui. Successe nel Maestrato a lui (essendo creato dalla città, secondo il co-
stume) Alboino suo fratello, huomo pacifico, et totalmente alienato dalla guerra. 
Et di suo consentimento la città le diede per compagno, Can Francesco suo fra-
tello, il quale era armigero, terribile, et gagliardo. Trasse Alboino di Caterina Vi-
sconte sua moglie Alberto secondo, Mastino secondo, et due femine. Acquistò 
costui Salò con tutta la Riviera. Havendo governato con gran pace quattro anni 
(parendogli non si contentar suo fratello Can Francesco dell’autorità che gli era 
stata data dalla città) tanto fece con quella, che fu gridato signore con tanta au-
torità quanto egli haveva. Era Can Francesco di statura grande, bello di corpo, et 
di buon giudicio, magnifico animoso, et liberale. Onde meritevolmente guada-
gnò il nome di Grande. Et lasciando il nome di Francesco, ritenne il nome primo 
del battesmo, et l’ultimo della gloria, addimandandosi Can Grande, così dice To-
rello Saraina. Furono investiti questi due fratelli da Enrico Imperatore in Milano 
della signoria di questa città. Et dice Merula nel libro dell’historie de i Visconti, 
che talmente gli investì, che fossero nominati Capitani del popolo, et Procurato-
ri, servandosi a sé la signoria, ma Torello dice nel primo libro che furono inve-
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stiti, et fatti Vicarij, et Signori di quella, et d’altri luoghi, che possedevano nel 
1310. Morì Alboino, dapoi che fu investito, quel medesimo anno, lasciando Al-
berto III. et Mastino III. Rimase nella Signoria Can Francesco Grande. Il qual 
volse haver compagno nella Signoria Alberto suo nipote sopradetto, come era 
stato pregato dal fratello, non havendo egli figliuoli legittimi, benché fosse di 
anni ventitré. S’insignorì Can Grande di Monselice, [455] Este, Montagnana, et 
Padova nel mille trecento e vinti cinque, et nel vinti otto hebbe Trevigi. Il quale 
havuto, (avanti che si partisse di detta città) passò all’altra vita, et fu portato a 
Verona, ove fu sepellito con grande honore, dapoi che hebbe tenuto la signoria 
di essa anni dicinove di sua età trenta sette. Onde paiono scrivere il falso, quelli, 
che dicono, che signoreggiasse anni cinquanta uno, conciò fosse cosa, che non 
hebbe vita oltra di trentasette. Fece maravigliose cose questo Cane. Et per tanto 
meritò esser cognominato Grande. Ancor vivendo il padre, acquistò molte città, 
et luoghi (com’è detto) et parimente dopo la morte di quello, et scacciò di Man-
tova i Passarini, et aiutò i Gonzaghi a pigliare la signoria di essa. Furono posti 
alcuni versi sopra la sua sepoltura in Latino (secondo quei tempi tenuti eccellen-
ti) che sono lionini. Pigliarono la signoria (doppo la morte di Can grande, essen-
do morto senza figliuoli) Alberto, et Mastino suoi nipoti (già figliuoli di Alboino 
sopranominato) eletti da i Maestrati, et popoli di Verona. Era Alberto huomo 
pacifico, mansueto, et gioviale. Onde molto si dilettava d’huomini letterati, vir-
tuosi, et musici, essendo di delicata complessione. Pel contrario era Mastino bel-
licoso, terribile, furioso, et ben complessionato a sopportar ogni fatica, et stento. 
Pigliò Mastino Brescia con gran frode, per opera de i Guelfi, et ruinò i Gibellini, 
non havendo rispetto a i suoi antenati, et anche al suo honore, che si faceva della 
parte Gibellina, che fu nel mille trecento e trenta, et nel trentaquattro s’insignorì 
di Parma, tolendola da gli ufficiali lasciati da Giovanni Re di Boemia, et pari-
mente hebbe la signoria di Lucca, dandosi a lui Lucchesi, per non passare sotto i 
Fiorentini. Sottomesse anche Odoterzo, con molti altri luoghi. Secondo alcuni 
furono investiti di Verona, et di Vicenza, Lucca, Parma, et d’altri luoghi da Be-
nedetto Papa, et fatti Vicarij della Chiesa, questi due fratelli con obligatione di 
pagare alla chiesa Romana ciascun anno cinque mila fiorini d’oro, et ad ogni re-
quisitione, mandarli dugento huomini d’arme a cavallo, et trecento fanti a sua 
spese dieci anni. Così dice Corio nella terza parte dell’historie, et soggiunge, che 
ciò fece il Pontefice per esser vacante l’Imperio, non vi essendo legittimo Impe-
radore, dicendo esser ridotta la autorità a lui. Ma questa cosa io non leggo nelle 
historie di M. Torello. Essendo divenuto Mastino col fratello tanto grande, e tan-
to potente, ch’era temuto da i Prencipi d’Italia; dubitando i Venetiani, et i Vi-
sconti signori di Milano, che più avanti passasse ad insignorirsi della maggior 
parte d’Italia, fecero lega contra di lui. Et gli mandarono grossi esserciti contra. 
Onde Mastino mandò Alberto suo fratello a Padova, per difender tutti quei luo-
ghi, il qual fu tradito da Marsilio Carrara, introducendovi dentro i Venetiani, et 
così fu fatto prigione, et di Padova se ne insignorì detto Marsilio, che fu nel mille 
trecento trentasette. Il che intendendo Guido da Correggio capitano di Mastino, 
ch’era in Brescia, diede la città ad Azzo Visconte, l’anno seguente. Conchiuden-
dosi poi la pace fra i Visconti, Venetiani, et Mastino, volsero i Venetiani Trivigi. 
Et nel quarantadue gli fu tolta Lucca da i Pisani, et Parma da i Corregiesi, et 
Rossi. Fu lasciato poi libero Alberto, et ne venne a Verona. Et vedendo Mastino 
di tanta altezza esser divenuto a tanto basso stato, [455v] pieno di tristitia, et 
d’affanni (come suole intervenire a quelli, che sono di grande animo) se ne pas-
sò di questa vita nel mille trecento cinquanta, et di sua età quarantatré, lascian-
do tre figliuoli maschi, et altretante femine. Cioè Can Grande Secondo, et Can 
Signorio, et Paolo Alboino, Beatrice Alta Luna, et la Verde. Et fu sepolto molto 
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honorevolmente in una sepultura fatta a Piramide nel Cimiterio di Santa Maria 
Antica, da lui apparecchiata con un Epitafio in Latino. Dopo la cui morte volen-
do Alberto riposarsi, et attendere alla quiete, fece che i maestrati col popolo del-
la città elessero Can Grande suo nipote in luogo del padre d’anni dicinove. Et 
dopo pochi mesi anch’egli morì del medesimo anno, essendo vissuto anni qua-
rantasei. Seguitò nella signoria dopo la morte d’Alberto, Can grande Secondo, et 
volendo passare in Germania per alcuni negotij con Can Signorio suo fratello, 
essendo a Bolzano intese esser insignorito di Verona Frignano figliuolo naturale 
già di Can Primo. Onde presto quindi partendosi venne a Vicenza, et con aiuto 
del signor di Padova, entrò in Verona, et fuggendo Frignano con una picciola 
barca per Ladice, rimase sommerso, e così ricoverò la signoria nel mille trecento 
e cinquanta quattro. Rimase poi in Verona, fuggendo la guerra quanto potea. 
Poscia nel mille trecento e cinquanta cinque fu ucciso da Can Signorio suo fra-
tello, lasciando dopo sé due figliuoli naturali, che furono Tebaldo, et Gulielmo. 
Fu questo Signore molto sdegnoso, onde per ogni leggiera occasione offendeva 
le persone. Si insignorirono poi della città Can Signorio, et Paolo Alboino, es-
sendo eletti dal Maestrato, et popolo, secondo l’usanza. Non havendo Can Si-
gnorio figliuoli legittimi, ne trasse d’una sua amata due naturali, cioè Bartolo-
meo, et Antonio. Et desideroso che dopo lui havessero la signoria di Verona fece 
incarcerare Paolo Alboino suo fratello nella Rocca di Peschera, incolpando d’un 
trattato ordito contra di lui, et già avvicinandosi alla morte (dubitando, che fosse 
istrato di prigione, et fatto signore) fece giudicarlo alla morte. Et così fu ucciso 
nel mille trecento e settanta cinque. Onde senza timor di Dio commesse ini-
quamente tanto fratricidio. Morì poi l’anno seguente d’anni 36. di sua età; et fu 
sepolto con gran pompa in una sepoltura fatta a simiglianza di Mausoleo da lui 
fabricata, ancor essendo vivo, ove vi furono intagliati nella pietra alquanti versi 
Latini. Morto Can Signorio, furono gridati signori da i Maestrati, et Cittadini 
Bartolomeo, et Antonio suoi figliuoli naturali, l’uno di età di quindici anni, et 
l’altro di tredici, essendo governati da Gulielmo Bevilacqua, et da Tommaso de’ 
Pellegrini, et da altri de i primi della città. Onde fin che si lasciarono governare i 
detti, passarono le cose quietamente, et giustamente, ma essendo cresciuti alla 
età il primo di vinti anni attendendo a i cattivi huomini, cioè Antonio, fece ucci-
dere a tradimento Bartolomeo, acciò fosse egli solo nella signoria, nel mille tre-
cento ottantauno. Et di continuo seguitando i rei costumi, fu scacciato di Verona 
da Giovan Galeazzo primo Duca di Milano. Onde egli (avanti, che fuggisse da 
Verona) rinunciò publicamente la signoria ad alcuni ufficiali di Vinceslao Impe-
radore, et poi nascosamente passò a Vinegia, che fu nel mille trecento ottanta 
sette. Et così pigliò la signoria di Verona Giovan Galeazzo Visconte antidetto; in 
Antonio mancò la signoria de [456] gli Scaligieri in questa città, nella quale ha-
veano tenuto detta signoria anni 107. cominciando da Mastino primo, capitano 
della città, insino ad Antonio, overo settantasette, cominciando dalla investitura 
fatta a quelli dall’Imperadore Enrico a Can Grande nel mille trecento dieci. Go-
vernò questa illustre famiglia tanto tempo, Verona con gran gloria, et dipoi tan-
to è divenuta bassa, che hora non si ritrova alcuno di essa. Verò è, che morto 
Giovan Galeazzo sopranominato (il quale haveva tenuto la signoria di questa cit-
tà da diciotto anni, havendovi fatto la fortezza di San Pietro, et di San Felice con 
la Cittadella, essendo morto Antonio sopradetto) ritornò a Verona Gulielmo fi-
gliuolo di Can Grande, aiutandolo Pandolfo Malatesta, et Francesco da Carrara, 
con Brunoro, et Antonio suoi figliuoli. Et essendone stati scacciati i presidij de i 
Visconti, entrò per la porta Orelia di Campo Martio alli sette di Aprile del mille 
quattro cento e quattro. Et alli 19. fu solennemente gridato signore da i Maestra-
ti, et popolo Veronese. Entrando poi nella città Francesco da Carrara come pa-
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rente, fingendo di volerli parlare di cose grandi, lo fece velenare. Et così doppo 
poco tempo morì. Invitati i figliuoli da Giacomino da Garrara in Castel Vecchio 
di Padova sì come parenti, li fece prigioni, fingendo haver trattato alcune cose 
contra di lui, et così gli incarcerò nel castello di Monselice, ove morirono, et 
s’insignorì di Verona Francesco antidetto, ove perseverò solamente un anno, et 
mezo. Intendendo i Venetiani il tradimento usato contra gli Scaligieri da i Carra-
resi, mandarono il Marchese di Mantova con un potente essercito contra di 
quelli, et li tolsero Verona. Onde il prefato Marchese vi fece l’entrata per detti si-
gnori il giorno di San Giovanni Battista, del 1409. Benché però nel 1438. vi en-
trasse Nicolò Picinino per il Duca Filippo, nondimeno non hebbe le fortezze, e 
poco vi dimorò. Poscia nel 1509. essendo stato rotto l’essercito de i detti Vene-
tiani a Rivolta, si dierono i Veronesi a Massimiano Imperadore. Et nel 1517. ri-
tornarono sotto i Venetiani. Et così hora pacificamente sotto tanta signoria se ne 
stanno. La qual di continuo detti signori fortificano in tal maniera, che la fanno 
una delle forti città d’Italia. La maggior parte delle cose, che ho scritto circa il 
dominio di questa città, l’ho istrate dalle historie di Torello Saraina, et dal quar-
to lib. dell’origine, et amplitudine di Verona da lui scritto, et parimente da altri 
luoghi, come si può vedere. Ha dato alla luce questa patria molti huomini pru-
denti, saggi, et letterati, quali non solamente hanno illustrata essa, ma etiandio 
tutta l’Italia. De i quali fu San Zenone Vescovo, che lasciò dopo sé alquante dot-
te, et sententiose opere. Etiandio 36. Vescovi hebbe annoverati fra i santi. Trasse 
origine da questa patria San Pietro martire dell’ordine de i Predicatori coronato 
della Laurea del martirio, per la fede di Giesu Christo. Le cui sante reliquie ripo-
sano in Milano. Assai ne parla di tanto huomo Giovann’Antonio Imolese nella 
sua vita. Uscì anche di Verona Girolamo Vargatari, pur di detto ordine eloquen-
tissimo Predicatore, qual santamente (havendo prima però denonciata la sua 
morte) passò a miglior diporto in Modena nel 1504. Al cui sepolcro dimostra Id-
dio gran segni, approvando la sua santa vita, come ho dimostrato nel quinto li-
bro de gli huomini illustri de i Predicatori. Pietro della Scala Vescovo di [456v] 
questa città, fece fede della sua dottrina ne’ Sermoni Predicabili, et ne’ Comen-
tari, che fece sopra l’Evangelio di S. Matteo. Uscì di Verona Cornelio Nipote, il 
qual compose molti libri, et massimamente l’historie ne’ tempi di Ottaviano, se-
condo Eusebio, Emilio Marco poeta lasciò in versi la natura de gli augelli, la 
qualità, et virtù dell’herbe, come testifica Ovidio nel 1. de i Tristi. Morì nell’Asia 
tant’huomo secondo detto Ovidio, che così dice d’esso. 

Saepe suas volucres legit mihi grandior aevo 
Quaequae nocet serpens, quae iuvat herba Macer. 

Plinio il Giuniore nipote del Maggiore, et altresì il maggiore (secondo alcuni) 
avenga, che dicono i Comaschi, che fu suo cittadine. Sia come si voglia, da ogni 
parte vi sono degni scrittori. Racherio Monaco, et Vescovo di essa sua patria, la-
sciò dopo sé molte degne opere, et Rainaldo Grammatico, assai nominato da 
Francesco Petrarca. Ludovico Campagna dell’ordine de i Predicatori degno Filo-
sofo, et Teologo, et eccellente Oratore, et Poeta, qual io conobbi, et Bernardo di 
detta famiglia huomini eccellenti, et rari. Fu ancor Veronese Giovanni Maggio 
degnissimo Giureconsulto, et facondo Oratore, Avanzo, Giacomo primo, et il se-
condo Lavagnoli famosi Legisti, et eloquenti dicitori. Ha mandato alla luce, fra 
l’altre nobili famiglie di Verona la Nugarola. non solamente maschi, ma anche 
femine, meritevolmente da esser annoverate fra gli alti, et peregrini ingegni 
d’Italia, et anche di Europa. Et de i mascoli fu Leonardo dignissimo Filosofo, et 
eccellente Teologo, et non meno eloquentissimo Oratore, come dall’opere da lui 
lasciate chiaramente si può conoscere. Quale essendo molto dalla fortuna (come 
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si dice dal volgo) travagliato, ovunque passava, però era honorato portando seco 
tutti i suoi beni, come faceva Biante Prianeo. Hora essendo fuori della patria 
gratiosamente fu ricevuto da Clemente Settimo Papa, et da Massimiano Impe-
radore, et mandato Ambasciatore a diversi Prencipi, et diverse nationi, che (ol-
tra la dottrina che havea) era perito nell’idioma Francese, Alamano, Spagnuolo, 
Unghero, Turchesco, et Schiavono. Onde era tenuto, che non fosse quasi lingua 
alcuna a lui nascosta, tanto era la eccellentia del suo ingegno. Mancò tanto 
huomo, gloria non solamente di Verona, ma d’Italia questi anni passati in Trie-
ste, ove era Capitano Signore di Belforte, Consigliere dell’Imperadore, Conte, et 
Cavalliere di San Giacomo, qual conobbi a Napoli, ritrovandomi con Giacomo 
Sannazaro egregio Poeta, et con molti altri huomini letterati. Non potrei scrivere 
tanto di questo huomo, quanto le sue degnissime virtudi ricercano. Delle donne 
di questa generosa famiglia, vi fu Ginevra, Angela, et Isotta, et avvenga, che fos-
sero le due prime ornate di pudicitia (ch’è corona delle donzelle) erano etiandio 
ben perite nelle lettere, che era cosa maravigliosa, ma molto più maravigliosa 
era la dottrina, che si ritrovava nell’ultima, cioè in Isotta. La quale era di tanta 
peritia di lettere humane, et di Filosofia, che ad ogni gran letterato huomo, et 
ornatamente, et dottamente scriveva, come io ho veduto in alcune sue Epistole, 
che era cosa maravigliosa da considerare, come in una tenera donzella fosse tan-
ta dottrina, et tanta elegantia di scrivere. Etiandio non vi mancano hora gli alti 
ingegni, sì come [457] Lodovico ornato di Filosofia, et di Teologia, come sovente 
nelle disputationi ha dimostrato, et il suo fratello Francesco, anche lui ha dato 
grand’opera alle lettere, quali in lui risplendono, a tal che ove si dimostra è ho-
norato, sì come richiedono le sue buone qualità, avvenga, che habbia isperimen-
tato anche lui i giuochi di fortuna (come dal volgo si dice) et in quelli sempre co-
stantemente si sia diportato, come richiede ad huomo saggio, et prudente: an-
che Alessandro suo fratello, non meno letterato che savio, et pratico di trattare 
le cose delle signorie, hora honoratamente dimora con la Reina Maria di Unghe-
ria, maneggiando le cose di quella con gran prudentia, et lode. Sono usciti di 
questa famiglia anche altri huomini di grande affare, sì come Bailardino, che pi-
gliò giuramento da Alboino, et Can Grande della Scala in nome dell’Imperadore 
instituendoli Vicarij del sacro Imperio nel mille trecento e trenta cinque, come 
appare per un’antica scrittura, la qual ho veduto. Onde si dimostra di quanta au-
torità fosse detto Bailardino appresso l’Imperadore. Trasse anche origine di 
questa nobile casa Cagnuolo, qual era ricco, che passava 40000. ducati d’entrata 
per anno. Lascierò assai altri huomini, che sono usciti di questo lignaggio, che 
sarei lungo in rammentarli tutti. Ritornando a gli huomini scientiati produtti da 
questa città, dico, che vi fu Bartolomeo Cipolla, celeberrimo Dottore di leggi, 
come chiaramente conoscere si può dalle opere da lui lasciate, et massimamente 
dalle Cautele, così nominate. Da cui è scenduto Girolamo dell’ordine de i Predi-
catori, giovane di elegante ingegno, qual s’affatica ne gli studij di Teologia, ha-
vendo fatto buon profitto ne gli studij Filosoficali, acciò paia esser nato del li-
gnaggio di detto Bartolomeo. Fu anche Veronese Giovanni Salerno, ornato di 
molta dottrina, et di molta prudentia da governare le Republiche. Tiene gran 
nome a questa città Guarino, con la peritia delle lettere Greche, et Latine, come 
dall’opere da lui lasciate di continuo si conosce, tanto da lui fabricate col suo in-
gegno, quanto di Greco in Latino transferite. Fu questo degnissimo huomo de i 
primi ristoratori della lingua latina, la quale gran tempo era stata (come dirò) 
ruinata da i Barbari, come altrove ho dimostrato. In vero sono ubligati tutti i let-
terati a tanto huomo. Passò questi anni passati a miglior diporto Matteo Bosso 
Canonico regolare non meno Religioso, che letterato, come dimostrano l’opere 
da lui lasciate, nelle quali si congiunge la pietà con la eloquentia. Parimente ab-
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bandonò i mortali ne’ nostri giorni Domitio Caldarino d’anni trenta, di sua età, 
lasciando gran desiderio a i mortali di sé. Ornò anche questa città Francesco, et 
Danielle amendue di S. Sebastiano. De i quali il primo fu degnissimo Dottore, il 
secondo fu ornato oltre alla dottrina della dignità dell’Archidiacono della chiesa 
di Verona sua patria, et del Protonotariato. Et tanto era istimato dal Papa, et per 
le sue buone qualitati, che gli havea promesso il cappello del Cardinalato. Ma in-
terponendosi la morte, non lo conseguì. Fu anche Veronese Marco Vitruvio, che 
scrisse così dottamente dell’Architettura. Evvi il Cotta degnissimo Poeta. Vi fu-
rono etiandio Giovan Antonio Pantheo, il quale fece tra le altre un’opera Latina 
di annotationi di diverse bellissime materie raccolti dalli ragionamenti di tre 
giornate. Christoforo Lanfranchino egregio Dottor di leggi, che [457v] fece, et 
lasciò a i posteri un trattato legale in stampa. Chi di ragione ha da precedere, il 
Dottore, over il Cavaliere. Don Celso Maffei Canonico regolare, che disputò 
quella bella, et ardua Questione, che si vede in stampa. Se alcuna Republica, può 
senza peccato condurre Hebrei per dare ad usura, et se il Papa può concedere, 
che ciò si possa fare senza peccato. Ora dà fama a questa città Torello Saraina 
Giureconsulto, et elegante historico qual ha scritto dell’origine, et grandezza di 
essa città, de gli huomini illustri di quella con altre nobili cose ancora disegnan-
do gli antichi edificij, con la signoria, che quella ha havuto: opere in vero belle, 
et molto curiose. Vive etiandio Girolamo Fracastoro buon medico, et elegantis-
simo poeta. Similmente hora dimostra Girolamo Verità co i suoi versi quanto sia 
nella Poesia eccellente, et parimente Adamo Fumano, i quali da tutti gli ingenio-
si huomini sono appreciati. Anche si sforza Marco de’ Medici, et Cocco Cataneo 
religiosi il primo regolare dell’ordine de i Predicatori, l’altro secolare, et Proto-
notario Apostolico giovani di raro ingegno, et ben disposti ad ogni grado di virtù 
di honorare, et far nominare questa sua patria, Marco con le scientie tanto prat-
tice, quanto speculative, et Rocco con la canonica, et con la civile congiunta con 
gli studij delle belle lettere, sì come egli delle une, et delle altre dà saggio perfet-
to, et etiandio per le lettioni, ch’ei legge publicamente sopra le Constitutioni 
Clementine, in questo nostro florido studio Bolognese, et per la sua fedele tra-
duttione nella nostra lingua Italiana delle Partitioni oratorie di Marco Tullio con 
un suo meno leggiadro, che dotto Commento, il quale ho veduto io, et conforta-
tolo per beneficio publico a darlo in luce. Dà fama a Verona al presente Gio. Bat-
tista Monte eccellentissimo, et degnissimo Medico, il quale dimostra nello stu-
dio di Padova quanto sia ornato non solamente di Filosofia, ma ancor di lettere 
Greche, et Latine. Assai altri huomini letterati ha prodotti questa città, che sarei 
molto lungo in rammentarli tutti. Sono usciti etiandio d’essa assai famosi capi-
tani di militia, et fra gli altri Pietro del Vermo, Ludovico, et Giacomo suoi fi-
gliuoli tutti tre eccellenti Capitani. Il primo fu Capitano de i soldati di Mastino 
della Scala, nel mille trecento trenta otto, secondo il Corio nella terza parte 
dell’historie. Il secondo Capitano de i soldati de i Venetiani, che li ricoverò Can-
dia a loro ribellata, al fine fu ucciso combattendo co i Turchi, nel mille trecento e 
cinquantatré. Fu il terzo, Capitano di Giovan Galeazzo Visconte primo Duca di 
Milano, il quale superò il Conte di Armignaca, et Giovanni Acuto Capitano dei 
Francesi, et d’Inglesi con loro grand’uccisione appresso Alessandria della Paglia, 
havendo fatto prigione detto Conte, et fatto fuggire il resto dell’essercito nemico. 
Uscì ancho di questa nobile famiglia Lodovico Capitano della militia di Filippo 
Maria Visconte terzo Duca di Milano. Di cui assai prodezze si leggono 
nell’historie, et massimamente del Corio. Assai altri huomini disposti a maneg-
giar l’armi sono usciti di questa famiglia, che sarei molto lungo in descriverli. Di 
sopra nella descrittione di Brescia feci lunga mentione della nobile famiglia de 
gli Emilij. Hora qui non è anche da tacere, che alcuni di questa famiglia deside-
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rosi di vivere sotto gli Illustrissimi Signori Venetiani lasciarono già [458] forse 
cento cinquanta anni sono, la sudetta sua patria, che in quelli tempi era sogetta 
al Duca di Milano, et vennero ad habitare a Verona, fra li quali fu Antonio capo 
di genti d’armi, che morì in servitio di detti illustrissimi Signori Venetiani in una 
guerra, che haveva mosso loro il Re di Ungaria nel Friuli. Vi fu ancora Pietro 
Abbate delle Abbatie San Zenone di questa città, et di Rosazzo nella Diocesi di 
Aquilegia, il qual Pietro fu Prelato di molto valore, et uno delli quattro eletti 
mandati da Papa Martino Quinto per presidenti al Concilio, che si doveva cele-
brare in Pavia, sì come attesta anche il Platina nella vita di questo Pontefice. Fu 
questo Pietro mandato poi anche Legato nella Marca di Ancona, dove si adoperò 
in modo, che ricuperò alla Chiesa molte terre occupate da Tiranni, et servì così 
bene, et utilmente alla Sede Apostolica, che ’l detto Papa lo promosse perciò alla 
dignità del Cardinalato, della quale egli non potette però gustare altro, che 
l’aviso, ritrovandosi nel medesimo tempo di questa sua promotione oppresso da 
una febbre maligna, che nel quarantesimosesto anno della sua età lo condusse a 
morte. Hebbe Pietro successore nell’Abbatia di San Zenone Marco suo fratello, il 
quale anch’egli seguitando la Corte Romana, mentre che si faceva la strada, es-
sendo referendario Apostolico, a titoli, et a gradi maggiori, fu da immatura mor-
te interrotto di età di anni trentaotto. Hebbero Pietro, et Marco un altro fratello 
detto Alvise, il quale maritato in una nobile della famiglia de i Pellegrini, tra gli 
altri suoi figliuoli, che ne hebbe, lasciò doppo sé Filippino, il quale adoperandosi 
in servitio della Chiesa, et di Ferrando primo Re di Napoli, difese col suo valore 
contra il furore, et le insidie de i Francesi alcune terre raccomandate alla sua fe-
de, et al governo di modo, che rese vani tutti i disegni fatti dalli nemici. Appres-
so vi fu Tommaso Cavaliere molto honorato, il quale dopo l’havere lungamente 
servito i suoi Illustrissimi Signori Venetiani, con carico di huomini d’arme, si ri-
tirò finalmente grave di molti anni, et di numerosa famiglia al governo della ca-
sa. Di questo Tommaso uscirono, et rimasero dopo lui Giovanni Canonico, et 
Tesauriere della Chiesa Maggiore della sua patria, et Protonotario Apostolico, et 
Marco suo fratello Cavaliere, che diede subito a tutti di sé grandissima espetta-
tione, ma morì giovinetto di vintidue anni, lasciando un altro Marco Posthuomo 
dopo sé, il quale nelli suoi più teneri anni per gli meriti del Protonotario suo zio, 
fu insieme con esso Protonotario investito, et creato Conte con tutti li suoi de-
scendenti di Moradega castello nel territorio Veronese, et di alcune ville vicine 
da Massimiliano Imperadore, che allhora teneva Verona. Morì poi il Conte Gio-
vanni Protonotario, et rimase il Conte Marco suo nipote, il quale con tutto, che 
cominciasse fino nelli primi anni giovenili ad esser in molti modi, et molto fie-
ramente combattuto, et travagliato, come volgarmente si dice, dalla fortuna, 
nondimeno in tanti, et così fieri, et continui travagli egli ha sempre mostrato al 
mondo uno animo invitto in ogni accidente, et in tutte le sue attioni da così va-
loroso, et honorato Cavaliere, che et in tempo di pace, et in tempo di guerra non 
li sono mancati mai, né gli mancano hoggidì carichi, et titoli honorati appresso 
di molti Prencipi, ne gli occhi, et nel servitio delli quali si può dire, che [458v] 
egli habbia menato con molta dignità, et lode la maggiore, et più verde parte 
della vita. Ha il Conte Marco tra gli altri anche dui figliuoli il Conte Giovan 
Francesco, et il Conte Giovan Carlo, li quali di veduta ho io conosciuti allo studio 
nella patria mia giovanetti di così buona indole, et buona creanza, che chiara-
mente mostrano di essere veri figliuoli di così gran padre, et di dovere caminare 
per le vestigia delli suoi maggiori. Nacque in questa nobilissima città Giorgio 
Cavallo Conduttiero di cavallieri de’ Venetiani, et Bartolomeo S. Sebastiano, il 
quale per le sue prodezze fu fatto capitano sopra il Lago di Garda, et per li suoi 
meriti da i Venetiani è stato dato detto capitaneato a i suoi discendenti. Passò di 
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questa all’altra vita nel mille cinquecento undici. Hora Paolo Luzzasco con 
l’armi fa nominare Verona. Fu anche Veronese Alticherio eccellente pittore ne i 
suoi giorni. Lascio altri huomini di questa degna patria ad altri a nominarli. So-
no in questa città molte nobili, et antiche famiglie, tra le quali sono i Marchesi 
Malaspini, i Conti di San Bonifacio, Conti di Sarego, Conti Giusti, Conti Bevilac-
qua, Conti Nugaroli, Pellegrini, Medici, Marcobruni, Monti, Maffei, Nogari, Re-
dolfi, Turchi, Dionisij, Miniscalchi, Buri, Guagnini, Spolverini, Saibanti, Alberti, 
Guarienti, Cartolari, Gioni, Giuliari, della quale famiglia vi fu un gran Cardinale, 
con molte altre famiglie, che sarei molto lungo in rammentarle; et fra l’altre no-
bilissime famiglie è la famiglia de i Conti Pompei, la quale è stata sempre fidelis-
sima alla Illustrissima Signoria di Venetia, et dal primo acquisto che fecero i Si-
gnori Venetiani di Verona in qua, mai detta famiglia ha voluto servire ad altri 
Prencipi, ma sempre d’età in età hanno continuato al servigio Venetiano, adope-
randosi sempre fedelmente (come per molte valorose imprese chiaramente si 
può vedere) et più in la captura del Signor Francesco Gonzaga Marchese di 
Mantova, il quale ritrovandosi in l’Isola della Scala con una grossissima guardia 
per esser capitano Generale della Cesarea Maestà, et suoi confederati, i detti 
Pompei scrissero a i signori Proveditori Generali, che se li voleano dar dugento 
cavalli leggieri in aiuto, che li dava l’animo col seguito che loro haveano nel Ve-
ronese, et più di quelli della montagna del Carbon, fare un bel tratto nelle genti 
del detto Signor Marchese, et il Signor Ludovico della Mirandola; il perché i Si-
gnori Proveditori li mandarono dugento cavalli, come appare per le sue lettere 
responsive, sotto a i cinque Agosto mille cinquecento e nove, tutte piene di 
grandissima confidanza che haveano detti Signori Venetiani in detta fidelissima 
Famiglia Pompea, et i Capi de i cavalli, che furono mandati a i detti Pompei, per 
far tal impresa, fu il Signor Lucio Malvezzo, il Signor Piero Spolverino, et il Si-
gnor Vincenzo Cassina, et fu fatta la massa sopra la montagna del Carbone, et 
poi andarono a fare l’impresa, che fu a i dieci d’Agosto mille cinquecento nove, 
innanzi il giorno. Il perché il detto Signor Marchese fu fatto prigione; per la cap-
tura del quale seguì grandissimo commodo, et utile a i signori Venetiani. Et che 
vero sia, che detta magnifica Famiglia, fu quella che fece tal impresa, lo dimo-
stra la confiscation de i beni loro, che li fece la Cesarea Maestà a i 25. d’Agosto 
1509. Poi lo dimostra la rimuneratione fattale per la Illustrissima signoria di 
Venetia, la qual diede al [459] Conte Girolamo fratello maggiore una compagnia 
di huomini d’arme, appresso alla compagnia de i cavallieri leggieri, già detti Ba-
lestrieri, che allhora si ritrovava esserli capitano, et donò possessioni per ducati 
seicento d’annuale d’entrata, e ’l castello de gli ILASI con sue giurisdittioni, con 
espressa dichiaratione, che s’intenda essere in tutto separato dalla giurisdittione 
di Verona, creandoli Conti di detto luogo, come appare per detto privilegio con-
cessoli dallo Illustrissimo Consiglio de’ Dieci con la giunta, sotto a i dodici 
d’Ottobrio 1509. Il Proemio del quale incomincia. 

TANTA est fides, et merita nunc vulgaria spectabilis viri Hieronymi Pompeij 
capitis Balestrariorum Dominij nostri, et fratrum eius numero sex, cognita per 
veram experientiam in praesenti bello, qui non degenerarunt a maioribus suis 
relicta propria patria, et amissis omnibus suis facultatibus exposuerunt pro-
priam vitam in servitijs Dominij nostri, et praesertim in procurando capturam 
Marchionis Mantuae, et gentium suarum, sicut successit, etc. 

I quali sei fratelli di detto Conte Girolamo Pompeo furono i Conti Antonio, 
Giacomo, Agostino, Tomio, Giovan Battista, et Alessandro, il qual Conte Ales-
sandro sì come fu l’ultimo a nascere, fu anche l’ultimo a morire, lasciando però 
di sé magnifica progenie di figliuoli, tal che con opere degne, et virtuosi fatti ag-
guagliano i suoi maggiori, come chiaramente si vede per gli honori, et carichi, 
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che al presente hanno detti suoi figliuoli, de i quali quattro servono attualmente, 
et honoratamente, gli Illustrissimi Signori Venetiani, cioè due, con essercitio di 
Cavalleria, il Conte Antonio, et Conte Marco. Il qual Conte Antonio ha il governo 
di cento huomini d’arme, et anco appresso, espedito capitano di cavalli leggieri 
in tempo di guerra. Et due, il Conte Giunio, et il Conte Tomio Capitani di Fante-
rie. L’altro poi il Conte Giovan Paolo, attende al governo di detta nobilissima cit-
tà di Verona, con grande amorevolezza, et sincerità. La qual non gli manca di 
darli carichi honorevoli, et d’importanza, secondo l’occasioni, sì adoperandolo 
per Oratore all’Illustrissima Signoria di Venetia, come in altre occasioni impor-
tanti per la città, come nel presente è eletto nel numero de i quattro, che hanno 
il carico di pacificar le risse, et questioni, che nascono in detta città. È ancor de-
gno per le sue virtù, et conditioni, che con silentio io non preterisca il capitano 
Pompeo natural figliuolo del magnifico Conte Girolamo, il qual veramente con 
opere degne si sforza di dimostrare a tutto il mondo esser nato da sì valoroso 
capitano, et da sì nobile, et magnifica famiglia Pompea. Evvi ancora la nobile 
famiglia di quelli della Torre, tra quali fu Girolamo Filosofo, et medico famosis-
simo, il quale lasciò doppo sé quatro figliuoli, M. Antonio, il quale morì molto 
giovane, et nondimeno in quelli pochi anni giovenili fu riputato nelle lettere di 
Filosofia un Mostro di natura. Giovan Battista, et Raimondo, che fu poi creato 
Conte, amendue Filosofi, et gentilhuomini oltra di ciò molto compiti, et ornati di 
rare qualità, li quali sono morti tutti ne i tempi nostri. Vive Giulio il quarto fra-
tello Filosofo anch’egli molto raro, come possono far fede i quattro libri da lui 
composti, et venuti in luce, DELLA FELICITÀ, latinamente scritti. Di Giulio so-
no usciti tre [459v] fratelli Francesco cresciuto nelle Corti, et ornato di nobilis-
sima creanza, et oltre di ciò dotato di bellissime lettere Grece, et latine, le cui let-
tere famigliari scritte nella nostra lingua volgare, et raccolte, et messe in stampa 
dalla curiosità de gli huomini mostrano quanto egli in quella professione sia ec-
cellente, et raro. De gli altri due fratelli l’uno detto Girolamo di generosissimo 
spirito, et di soavissima conversatione è Canonico, et proposto della Chiesa Ca-
thedrale della sua patria, l’altro nominato il Conte Antonio, attende civilmente 
al governo, et si avanza tuttavia nome, et gloria ne gli honori, che li sono dati 
dalla sua città. Et in oltre tutti tre insieme sono di uno animo tanto grande, et 
liberale, che chiunque va, et viene in Verona, o nel Veronese, che sia persona di 
valore, o di qualche nome, è subito da questi fratelli a gara nella casa loro molto 
magnifica, et splendida, et di tutte quelle cose che opportune sono a dovere gen-
tili huomini ricevere, et honorare ottimamente fornita, con piacevolezza, et con 
festa ricevuto, et honorato. Fu ancora di questa nobile famiglia Lodovico eccel-
lentissimo Giureconsulto, che nella medesima professione lasciò tra gli altri do-
po sé un figliuolo detto Domenico, di gentilissimo, et rarissimo spirito, et per il 
suo molto valore, et integrità chiamato, sempre a render ragione ne i primi Tri-
bunali di Italia, sì come è hora nella Rota, et Podestà bene merito della patria 
mia. Certamente ella è nobilissima patria, la quale ha buono, et fertilissimo ter-
ritorio, (come nel principio io dissi.) Dal quale se ne trae abbondantemente, 
frumento, vino, olio, frutti d’ogni maniera, et lane fine, con altre cose necessarie 
al vivere dell’huomo, et anche per delitie. Et tante cose se ne cavano, che non so-
lamente soddisfanno a i cittadini, et contadini, ma ancora ne cavano gran gua-
dagno, dandone a i foriestieri. Produce diverse specie di vini, et massimamente i 
Retici tanto lodati da Plinio nel sesto capo del quartodecimo libro, et da Vergilio 
sono riputati poco meno buoni de’ Falerni. Onde per la loro bontà (essendo no-
minati però da Cassiodoro Accinatici) se ne faceva condurre a Roma Teodorico 
terzo Re de gli Ostrogotti per il fiume Adice, et poi per il mare Adriatico, et al fin 
sopra i giumenti, come dice Biondo. Talmente egli è descritto da Cassiodoro. E-
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gli è detto vino di color rosso, di regal sapore, et buono, la cui dolcezza maravi-
gliosamente si gusta con una certa soavità. Et benché paia nel toccare denso, et 
grasso, o sia spesso, come un liquore di carne, o come una bevanda da mastica-
re, nondimeno è soavissimo. Produce etiandio detto paese grande abbondanza 
d’olio (il qual è molto dolce) et massimamente la sinistra riva del lago di Garda. 
Conciosia cosa che dalla detta parte (come dimostrai nella descrittion del detto 
lago) si veggon tante piante d’olivi, che paiono più tosto folte selve dalla natura 
prodotte, che dall’arte piantate. Le lane che si cavano nel Veronese sono da an-
noverare fra le lane buone, et fine d’Italia, per i secchi pascoli per le pecorelle. 
Della varietà, e bontà de i frutti che si ritrovano in questo territorio, non ardisco 
a descrivere, perché in pochi luoghi credo ritrovarsene di tanta diversità, et bon-
tà quanto quivi. Et sono queste frutta di tal natura, che altresì invecchiandosi 
talmente si conservano, che nel fiorir delle altre sono saporite, come le Novelle. 
Non vi mancano le [460] mandre d’animali, per l’uso de gli huomini. Ritrovansi 
medicinevoli herbette per sanità de i mortali, et massimamente nell’altissimo 
monte Baldo, che è sopra la città. Ove da ogni parte di Europa concorrono Her-
bolati a raccogliere Radici, et herbette molto profittevoli ad ogni grande infermi-
tà. Scaturiscono etiandio in molte parti, et luoghi di questo territorio, diversi 
sorgivi di sanevoli Acque, et altresì acque fredde, et chiare per irrigare i campi, 
et prati secondo il bisogno, et anche per rivolgere diverse machine, et strumenti 
disposti a diversi artificij per commodità de gli huomini. Delle quali sorgive 
d’acque ve n’è una (che merita, ne sia fatta memoria di essa) nella Valle di Poli-
cella, presso Negarino. Vedonsi adunque quivi artificiosamente fatte con il scar-
pello nel duro sasso due mammelle tanto grandi, quanto communemente sono 
quelle di una donna. Dalle papille delle quali continuamente stillano chiare ac-
que, le quali hanno tanta forza, che essendo diseccato il latte per qualche caso, o 
infermità alle donne, lattando i fanciulli, lavate le poppe con quelle, vi ritorna il 
latte. Seguitando il Ladice sopra Verona alla sinistra, si dimostra Pontono ca-
stello, et più alto castel Barco nobil castello, et poi Cadenio. Dal lato ove il tor-
rente taglia la valle del Sole, et mette fine Adice, vi è Mozo, et sopra esso Ignato, 
et più alto Formigaro. Vicino alla fontana dell’Adice nell’Alpi, presso al picciolo 
lago (dal qual esce detta fontana) ritrovasi Lamio castello. Havendo descritto i 
luoghi posti a man sinistra della riva del Ladice, cominciando da quella scissura, 
ove si divide a Castagnaro, et nelle paludi insino alla fontana onde esce, ove 
Terminavano i Cenomani, i quali cominciavano dall’Adice, et trascorrevano in-
sino ad Adda, et al lago di Como (come è dimostrato) entrerò alla descrittione de 
gli altri luoghi posti a man destra del detto Adice. 

 
FINE DE’ CENOMANI. 

Volendo seguitare la descrittione de i luoghi posti alla destra del Ladice, co-
mincierò alla foce, per la quale egli mette capo nel mare Adriatico, et quindi sa-
lirò lungo quello, havendo descritti i luoghi posti alla sinistra di esso nella Ro-
magna Transpadana, sì come appartinenti a quello. Dando adunque principio 
alla detta descrittione alla bocca del detto fiume, dico che quivi si vede creare un 
Porto (nominato Fossone) dell’acqua dell’antidetto Ladice (come già dissi,) et 
parimente dissi, che era forse questo la Fossa Filistina, talmente addimandata 
da Plinio nel decimo sesto capo del terzo libro. Et questa foce a una di quelle foci 
dal detto Plinio nominate sette Mari, le quali uscivano delle paludi de gli Adria-
ni, ove sboccavano le fosse che purgavano i luoghi, ove hora è la città di Ferrara, 
con gli altri circonstanti paesi, fatte da i Saggi Toscani con alcuni altri fiumi 
(come è dimostrato nella Romagna Transpadana,) et al fine metteno capo con 
sette bocche nel mare Adriatico, detti Sette mari, per la grande abbondanza 
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d’acqua quivi ragunata alle dette bocche, che facevano sette Porti. Era tra dette 
foci dell’antidette acque questa la prima (per la quale il Ladice, con [460v] dette 
paludi si scaricava nel Mare) nominata Fossone (secondo che è detta.) De i quali 
Sette Mari ne fa memoria etiandio Erodiano nell’ottavo libro, havendo descritto 
la morte di Massimino, et del figliuolo in Aquileia, che si era partito Massimino 
da Ravenna, et passato per questi luoghi per andare in Aquileia così. Interea 
Maximus Ravenna, et profectus Aquileiam pervenit, transmissis Paludibus, in 
quas fluvius Eridanus, ac vicina exundant stagna, sicut per ora septem in Mare 
praecipitentur. Itaque indigenae, patria lingua paludem illam, septem maria ap-
pellant. Dentro adunque del Ladice mescolato con le dette paludi, stagni, et la-
ghi appare Torre nuova, fatta quivi per guardia, accioché non passino i contra-
bandi (come si dice) cioè, che non possono passare quelli che ingannano i datij, 
et le gabelle. Poscia evvi il capo di Bastiono, fabricato nel principio della edifica-
tione di VENETIA, a i confini di essa, per sicurezza di questo lato. Scorgesi poi la 
Rocca di Campo Nuovo intorniata dal fiume, et più oltre la Torre Marchesana, 
già edificata da i Marchesi da Este, secondo Peregrino Prisciano. Poscia più a-
vanti si vede partir il Ladice in due rami, fra i quali è posto il Polesino di Rovigo, 
già descritto nella Romagna Transpadana. Salendo pur lungo la destra del Ladi-
ce, sopra la divisione del detto, ov’entra il fiume Nuovo nel Ladice, vedesi Castel 
Baldo molto honorevole castello edificato da i Padovani nel mille dugento e no-
vantadue, secondo una cronica Bolognese. Più alto caminando vi è il nobile, et 
civile castello di Porto, di riscontro a Lignago, amendue dal Ladice partiti, ma 
poi congiunti con uno ponte, in tal guisa, che paiono un medesimo castello. Ca-
minando più avanti, vedesi sboccare nel Ladice il fiume Albo, vicino a cui a man 
destra vi è la bella, et molto istimata contrada di Cereda. Poscia alla sinistra del 
detto appare Avella, et più oltre il Magnifico castello di S. Bonifacio. Vogliono 
alcuni che havessero origine quindi i nobili Conti di S. Bonifacio di Verona. Fu 
ruinato questo castello da Galvagno Lanza Vicario dell’Imperadore nel mille 
cento e quaranta tre. Vero è, che poi fu rifatto. Più avanti trovasi Villa Nuova, et 
sopra la bocca dell’antidetto Albo, presso al Ladice Porcille castello, et poco da 
quello discosto la bocca del fiume Monte Aureo, ov’è edificata una molto bella 
villa. Nel cui mezo, sopra la piazza, esce una fontana tanta abbondanza d’acqua, 
che al gettar d’una pietra, la può rivolgere le ruote da macinare il frumento. On-
de si vede (lungo detto fiume d’acqua prodotto da detta fontana) gran numero di 
edificij, tanto per macinare il grano, quanto per fare il papiro. I quali edificij ap-
pena sono l’uno dall’altro discosti uno stadio, o sia un ottavo di miglio. Quindi 
poi a sei miglia, vedesi la nobile città di Verona. Sopra la quale a man destra del 
Ladice, vi è Peluso castello. Dal qual crede il volgo sia stata nominata la Valle 
Pelusella. Ma Guarino vuole (secondo, che riferisce Biondo) che la sia talmente 
addimandata Pollicella, dalla bellezza de i belli frutti, che ella produce, sì come 
polita, et vaga. Più oltra ritrovasi Licena castello, et più in alto Roveredo da i La-
tini Roboretum detto, et tra gli altri da M. Antonio Sabellico. Sotto questo ca-
stello, vi è la molto stretta via nel sasso cavata con gran fatica per la qual si passa 
d’Italia in Germania. Onde ne seguita gran fortezza al territorio [461] Veronese 
da questo lato. Essendo questo castello soggetto a Venetiani, da loro fu molto 
fortificato. Il qual ne venne sotto Massimiliano Imperadore, dopo la rotta del 
campo Venetiano in Ghiara d’Adda, del 1509. Pur seguitando la destra riva del 
Ladice, vedesi da man destra supra un colle una fortezza nominata Pietra molto 
cautamente da i Tedeschi guardata. Sotto la quale fra essa, et il Ladice vi è una 
bella pianura, ove valorosamente combattendo Roberto da S. Severino capitano 
dell’essercito Venetiano co i Tedeschi, fu ucciso, et l’essercito posto in fuga, con 
grand’uccisione di quello, come narra il Sabel. nell’ottavo libro della 19. Ennea-
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de, et io mi ricordo essendo molto fanciullo. Più oltre passando vedesi Bisino, e 
più avanti in quel luogo ov’entra un fiume nel Ladice, che scende dal castello Pe-
regrino, la città di Trento, da gli antichi scrittori nominato Tridentum, et è ripo-
sto ne i Cenomani da Tolomeo. Scrivono alcuni (come riferisce Giovan Pirro 
Mantovano nel libro de Gestis ducum Tridenti) ch’acquistasse tal nome di Tri-
dento, da tre Torrenti, i quali scendono da’ monti a questo luogo, sì come dices-
se luogo di tre Torrenti. De i quali uno entra nella città per la porta Aquileia per 
uno stretto canale, et poi mette fine nel Ladice; l’altro Fersina detto, passa in-
torno le mura, et il Saletto qual è il terzo, scende alquanto dalla città discosto 
molto furiosamente per vigne, et valli, facendoli poco danno per esser da ogni 
lato astretto da gli argini, et pietre, ivi da gli habitatori poste, et al fine sbocca 
nel Ladice anche lui. Etiandio (dice esso Giano) come altri dissero, che traesse 
detto nome da tre alti gioghi di monti, che paiono tre diti, quali sono quivi vici-
ni, sì come tre diti. Non mancano alquanti di scrivere, che così fosse addimanda-
to dal Tridente di Nettuno, a cui fu primieramente dedicata questa città, et ciò 
confermano con una pietra molto antica, ove si vede scolpito il Tridente di Net-
tuno. Sia come si voglia, questo è quel ch’io ritrovo del nome di essa città, di cui 
ne parla Strabone nel quinto libro. Plinio nel decimonono cap. del terzo lib. an-
noverando i Tridentini fra i popoli Mediterranei della decima Regione d’Italia. 
Vuole Trogo nel vigesimo libro, che fosse edificata questa città da i Galli con Ve-
rona, et con altre città (come altrove ho detto.) Vero è, che io direi, che fosse 
primieramente fabricata da i Toscani, essendo ella posta fra i Retij, talmente 
nominati questi luoghi da Reto Re de i Toscani scacciati da i Galli, come nota 
Plin. nel decimonono cap. del terzo lib. et nel 18. ove dice doversi annoverare i 
Tridentini fra i castelli de i Reti. Vero è, che direi, che quella fosse stata ristora-
ta, et aggrandita da i Galli Cenomani, come anche posso cavare da Livio nel 5. 
lib. parlando di Verona, et Brescia. Etiandio è il Volaterrano di questa opinione, 
nel 4. lib. della Geografia. A chi ella fosse soggetta doppo la ristoratione fatta da 
i Galli, insino alla venuta de gli Ostrogotti, particolarmente non l’ho ritrovato, 
avvenga, che creda fosse soggetta a i Romani, et a gli Imperadori, insino che du-
rò la Maestà dell’Imperio. Poscia essendo disceso Teodorico Re de gli Ostrogotti 
nell’Italia, et dilettandosi del sito di essa, essendo stata ruinata, la fece intornia-
re di mura da i vicini popoli, et massimamente da i Feltrini, che fu l’anno 415. 
dall’avvenimento del nostro Salvatore Giesu Christo, come scrive Platina nella 
vita di Gelasio Papa, et il Pintio nel lib. de Origine [461v] Urbis Tridentinae, et 
come si legge nell’editto, et bando del prefato Teodorico. Scacciati fuori d’Italia i 
Gotti, fu soggetta essa città a i Longobardi, secondo Biondo nel 9. li. dell’hist. Et 
detti Longobardi anche eglino scacciati, rimase sotto gl’Imperatori Romani, in-
sino a Viceslao, che la diede a Gregorio Papa, nel 1377. Così scrive il Corio. Ora 
ella è soggetta al suo Vescovo. Di cui al presente tiene la signoria Cristoforo suo 
Vescovo, et della città di Brissina, et Cardinale della Romana chiesa, et merite-
volmente è posto in tal dignità, per le sue eminenti virtù, il quale è molto amato-
re de i virtuosi, et massimamente de i letterati. Potrei assai parlare di 
tant’huomo, et dimostrare quanto si devesse istimare, et riverire, ma per hora 
non posso, volendo seguitare la nostra descrittione. Egli è Trento assai honore-
vole città, havendo una forte Rocca. Habitano quivi Italiani, et Germani. Et così 
come son differenti nel favellare, così sono differenti di costumi. A questo luogo 
fu ragunato il Generale Concilio della chiesa, nel mille et cinquecento quaranta-
sei con autorità di Paolo Terzo Papa, da cui vi furono mandati Giovan Maria di 
Monte Vescovo pur Cardinale, Marcello di Monte Politiano, Prete Cardinale del 
Titolo di santa Croce in Gierusalem, et Reginaldo Inglese Diacono Cardinale tut-
ti tre huomini letterati, et pratichi a maneggiare ogni gran cosa, et vi convennero 
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molti Prelati di diverse nationi, et quivi fu cominciato, et fatte alcune sessioni, et 
poscia fu trasferito a Bologna nel mese di Marzo nel 1547. In questa città fu cru-
delmente stracciato, et ucciso da i malvaggi Giudei il Beato fanciullo Simone ne’ 
nostri giorni. Alla cui sepoltura Iddio dimostrò gran segni, facendo gratia a i 
mortali di quanto divotamente chiedevano. Hanno illustrato questa patria molti 
dignissimi Prelati, cioè Cardinali, et Vescovi come dimostra Giovan Pintio ne 
dodici libri che scrisse elegantemente delle vite de detti Prelati: fra gli altri furo-
no Cardinali Ugone Candido, et Bernardo Clesio, qual fu huomo di molte virtù 
ornato, et di vivace ingegno da maneggiare ogni gran negotio. Uscendo di Tren-
to, vedesi a man destra il fiume Fersena, il qual entra nel Ladice, et scende 
dall’Alpi appresso Pinea, vicino a cui, a man destra vi è Seconzano, et più alto, 
Parchiaso, et Veso, et Canazzo. Più avanti sbocca nel Ladice un fiume, ch’esce 
vicino a Personoro, molto civile castello. Vedesi poi appresso detto fiume a man 
destra Valese, Fespergo, et Cividono castelli. A man sinistra evvi la Chiusa, 
Chiusura Stradella, strettissima via fra l’Alpi, et più avanti il nobile, et ricco ca-
stello di Bolgiano, in Latino (secondo Biondo) nell’undecimo libro dell’historie, 
Banzano detto, narrando la venuta di Pipino figliuolo di Carlo Magno nell’Italia 
con grande essercito contra Trassilone Duca di Baviera, a Trento, et a Bauzzano. 
Parimente la nomina Elia Capriolo nel quarto libro dell’historie Bresciane. Quivi 
a certi tempi dell’anno si ragunano mercatanti d’Italia, Francia, Germania, et di 
Dalmatia a fare suoi trafichi. Egli è questo castello civile, et pieno di popolo, al-
quanto dal Ladice discosto, ma bagnato dal fiume Sarca, che scende poco disco-
sto di quindi da Sirentino castello, con gran rapacità. Di cui ne fa memoria il Sa-
bellico, nell’ottavo libro della decima Enneade, in tal guisa tocca questo fiume 
Bolzano, che (per la gran rovina che fa) [462] guasta continuamente gli edificij 
vicini, come si vede. Ha buono, et bel territorio, ornato di bellissime vigne, le 
quali producono tanta abbondanza di vino, che è bastevole a sé, et anche a i cir-
costanti paesi della Regione, insino a ponte di Eno, o sia Ispruc, ove non si rac-
coglie vino, per li gran fredi che sono fra quegli asperi, et alti monti. In vero ella 
è cosa maravigliosa, et altresì vaga, di vedere tante vigne insieme raunate, per 
gran spatio di paese, et tanto bene poste, et coltivate, che paiono una lunga, et 
larga campagna, a vederla di lunge, ornata di verdeggianti herbette ne’ tempi 
della Estate. Più oltre scorgesi Casa nuova, et più alto, Marano castello molto 
ben habitato. Avvenga che sia questo castello posto nella Italia, nientedimanco 
sono più tosto gli habitatori di esso, nel parlare, et ne’ costumi Tedeschi che Ita-
liani. Poscia appaiono gli alti gioghi dell’Alpi. Fra i quali vi è la stretta, et aspera 
via da passare in Germania. Havendo adunque descritti i luoghi da ogni lato del 
Ladice, vicini, dalla bocca di esso insino alla sua fontana, et etiandio insino a i 
termini d’Italia, et di Germania da questa parte, hora ci resta a scendere, et far 
memoria di quegli altri luoghi lasciati a dietro. Onde comincierò dal fiume Nuo-
vo sopra nominato, che accresce il Ladice vicino a castel Baldo (come ho scritto.) 
Salendo adunque alla sinistra di esso, Lenero, bagna il detto fiume Cologna no-
bil castello, et molto popoloso, et ben ricco da i latini Colonia addimandato. Se-
guitando per lungo la riva del detto, vedesi Monte Bello civile, et ricco et popola-
to castello. A cui diede nome Guido dell’ordine de i Predicatori huomo prudente, 
religioso, et letterato, Vescovo di Ferrara, che giace nella chiesa di S. Domenico 
di Bologna in una assai honorevole sepoltura. Alla fontana del detto fiume vi è 
Brendulo non meno nobile, et ricco, et pieno di popolo de gli antidetti. Scen-
dendo poi a man destra del prefato fiume, non però molto discosto da Brendulo, 
vi è Lunigo da i Latini Leonicum nominato, il qual si può ragguagliar tanto nella 
grandezza, et moltitudine di popolo, quanto nella nobiltà, et ricchezza a molte 
città d’Italia. Diedero gran fama a questo castello con la loro dottrina Nicolò, et 
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Ognibuono; i quali hebbero buona cognitione tanto di lettere grece quanto lati-
ne, come chiaramente lo dimostrano l’opere da loro scritte. Fu Ognibuono di-
scepolo di Vittorino da Feltre uno de i primi ristoratori delle lettere latine. Vede-
si poi Este, anche egli honorevolissimo castello, da Plinio nel decimonono cap. 
del 3. libro, Ateste addimandato, benché dica il corrotto libro Aceste. Parimente 
lo nomina Ateste Cornelio Tacito nel decimonono libro dell’historie, et Tolomeo, 
et Antonino nell’Itinerario, con alcune tavole di marmo, ove così è nominato. 
Par che Ermolao Barbaro nelle correttioni Pliniane sia molto dubbioso, se que-
sto sia quel luogo detto Ateste da Plinio, et da Tolomeo, et Antonino, perché An-
tonino disegna esser vinticinque miglia da Padova ad Ateste, et hora non se ne 
annoverano oltre quindici, o sedici. Vero è, che soggiunge potere essere errore 
nella descrittura di Antonino, cioè che voglia dire quindici, et esserli stato ag-
giunto dieci, che dicono 25. Io sono etiandio di opinione, che sia questo Ateste, 
da quelli notabili scrittori nominato per più ragioni. Fu rovinato questo nobile 
castello da [462v] Ezzelino da Romano, et da Enzo Re di Corsica, et di Galura, 
figliuolo di Federico secondo, havendone scacciato Azzone Marchese di esso, 
come scrive il Corio nella seconda parte dell’historie, nel mille dugento quaran-
tasette; avvenga che il Corio dica cinquanta, che non può essere per esser egli 
stato fatto prigione da i Bolognesi nel mille dugento quarantanove, come si può 
vedere nell’undecimo libro dell’historie di Bologna da me scritte. Poscia Ezzeli-
no vi lasciò alquanti Saracini ad habitare, secondo Biondo nel decimo settimo 
libro dell’historie. Trasse origine di questo castello la molto illustre, e nobile fa-
miglia da Este, hora Duchi di Ferrara, di Modena, et di Reggio di Lepido, secon-
do Rafael Volaterrano, et molti altri scrittori. Vero è, che io scrivendo di Ferrara, 
descrissi l’origine di detta Illustrissima famiglia. Poscia da Cologna insino alle 
soggette paludi, vicino a questo castello di Este, vedesi una fosse artificiosamen-
te cavata insino al corrente fiume, la quale passata, si scorgesi sopra un picciolo 
colle, il molto nobile castello di Monselice. Egli è nominato questo luogo da Pli-
nio, nel decimonono capo del terzo lib. Acelum, et da Tolomeo Acedum, posto in 
Venetia presso a Padoa, secondo Pontico Vitruvio nelle annotationi. Vero è, che 
sono altri, che dicono, che sia Asolo del territorio di Trivigi, da cui hebbe origine 
Ezzelino da Romano crudelissimo Tiranno, come nota il dotto Barbaro nelle 
correttioni Pliniane. Fu rovinato questo castello con Padova da i Longobardi, co-
sì scrive Paolo Diacono nel quarto libro delle historie, et Biondo nell’ottavo libro 
dell’historie. Poscia nel decimo ottavo dice con Corio nella seconda parte 
dell’historie, che nel mille dugento cinquantasei liberò Azzone da Este Monseli-
ce, et Solono fortissimi castelli, delle mani di Ezzelino, et le consegnò al Legato 
del Papa. Se ne insignorì altresì Can Grande della Scala di esso castello nel mille 
trecento diciotto, che era prima nominato, monte Divitie, così scrive Corio nella 
terza parte dell’histor. Poscia nel 1338. ne venne sotto la signoria di Vinegia, che 
era prima soggetta a Mastino della Scala, essendovi dentro per difensore Pietro 
dal Vermo. Il quale l’havea mantenuta un anno, essendovi assediato dentro da i 
Venetiani, de i quali era Capitano Rolando de’ Rossi. Rimase poi sotto a i Vene-
tiani insino nel mille cinquecento nove. Nel qual tempo passò sotto Massimilia-
no Imperadore, con le nobili città, et castelli della Regione. Et così vi perseverò 
insino al mille cinquecento dicisette, in questi tempi fece molte mutationi con 
gli altri luoghi di questa Regione. Pur al fine ritornando sotto i Signori Venetiani 
insino ad hoggi sono vissuti pacificamente. Seguitando lungo il fiume soprano-
minato, vedesi Rovere, et il nobilissimo castello di Montagnana, molto habitato 
da civil popolo per cotal maniera, che più tosto pare una città, che castello, at-
tendendo alla civiltà, et ricchezza di quello. Illustrò questo castello Bartolomeo 
eccellente Filosofo, et nominatissimo medico, come dimostrano l’opere da lui 
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scritte, et massimamente dell’infermità, et de i Bagni. Trasse il cognome di 
Montagnana, et così è addimandato da i letterati. Lo seguitò in dottrina il suo 
nipote, anch’egli Bartolomeo, nominato il Gobbo da Montagnana, che fiorì ne’ 
nostri giorni. Diede gran fama etiandio questo castello Secco, anche lui addi-
mandato il Montagnana, valoroso capitano di militia, del quale ne [463] fa me-
moria Biondo nel ventesimo terzo libro delle historie. Poscia sotto la bocca della 
detta fossa, ove entra nella Palude, vi è Lotio castello, et poi il fiume Bacchiglio-
ne, che scende dall’Alpi, risguardanti a Trento. Vuole Biondo nella Italia, che sia 
questo fiume il Meduaco principale, et non la Brenta, et sia quello da Plinio no-
minato nel sestodecimo capo del terzo libro, et quando dice, sono due Meduaci 
(come poi chiaramente dimostrerò.) Ma di gran lunga erra in questo Biondo, 
imperò che Plinio intende di scrivere del fiume, hora detto Brenta, che sia il 
maggiore Meduaco, et questo il secondo, cioè il Bacchiglione. Ma Biondo vuole, 
che sia questo Bacchiglione il semplice, et maggiore Meduaco, et la Brenta il 
Timavo, come più oltre si dimostrerà, et si chiarirà esser Biondo in grande erro-
re. Egli è talmente addimandato questo Bacchiglione da alcuni latini Bambilo, 
overo Bachilio, et da Plinio Meduacus minor, quando dice, Meduaci duo faciunt 
Edronem Portum. Egli è il maggior Meduaco la Brenta, et questo Bacchiglione il 
minore, che fanno il Porto Edrone (di cui poi scriverò.) Questo fiume adunque 
scende dall’Alpi, et per la pianura trascorre, et passa per la città di Vicenza, et 
avanti che tocchi Custozza castello, si parte in due rami, l’uno de i quali giunge 
alle fosse Brentelle, circa Padova, et quindi correndo in giù, esce presso 
d’Ingenzone, et passa a Buovelenta, et poscia scende a Ponte Longo, et entra ne 
gli stagni, et paludi, et accrescendo, et altresì mancando per il flusso, et il reflus-
so del Mare, al fine scarcasi nella Fossa Clodia, la quale crea il profondissimo 
porto di Chioggia, come chiaramente poi si dimostrerà. Alla sinistra mano del 
Bacchiglione, sopra Vicenza, si dimostra il nobile, et ben popolato castello di 
Costozzo, da i latini Custodia addimandato, perché quivi anticamente si custo-
divano i rei, et cattivi huomini nelle gran cave, che vi sono, per esservi state ca-
vate assai pietre per fabricare, come si narrerà. Così dice Biondo. Onde nel Bor-
go di esso castello, si veggono le lunghe, et cupe cave, delle quali si cavano le 
pietre molto simili alle Trevertine. Et per tanto io credo, che siano queste pietre 
quelle, delle quali scrive Plinio nel vigesimosecondo capo del trigesimo libro, co-
sì. In Liguria, Umbria, et Venetia, albus lapis dentata serra secatur. Hi tractabi-
les in operam laborem quoque tolerant, sub tecto duntaxat. Aspergine, et gelu, 
pruinisque corrumpuntur in testas, nec contra humores, et auram maris robur. 
Il simile si vede di queste pietre, le quali si secano molto facilmente con la serra, 
et non si mantengono al ghiaccio, et altri infortunij di mali tempi, né a i venti 
marini. Havendo io inteso da molti la grandezza delle cave di queste pietrarezze, 
et desideroso di esserne pienamente informato, feci intendere questo mio desi-
derio per lettere a Messer Giovan Giorgio Trissino Vicentino, huomo molto let-
terato. Dal quale tanto per esserli vicini questi luoghi, quanto per essere egli di 
curioso ingegno, sperava di essere ottimamente informato. Il quale (sì come egli 
è humanissimo) volendo sodisfare a i voti miei, così scrive. Già molto tempo 
hebbi vostre lettere, le quali mi ricercavano, che io gli dovessi dare notitia del 
Covale da Costozza, alle quali non diede altra risposta, se non il cercare di essere 
informatissimo, perciò che (come dice Dante) la dimanda honesta si dee seguire 
con l’opera [463v] tacendo. Io adunque per haver più chiara intelligenza di esso, 
vi sono stato personalmente, et ho cercato di vedere il tutto. Costozza è una Villa 
nel Vicentino, lontana dalla città sei miglia, et vicina al Bacchiglione fiume, 
manco d’un miglio dalla parte che va verso Padoa, cioè Mezogiorno. La detta vil-
la è posta a piedi d’uno monte molto alto, et guarda verso Levante dal lato di 
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dietro verso Ponente; sono in detto monte cave, delle quali una ce n’è di gran-
dezza memorabile, percioché (sì come habbiamo possuto con le misure, et altre 
diligentie comprendere) detta cava circonda quasi tre miglia, et è di forma simi-
le alla quale, perciò che per la parte più lunga, è pertiche seicento cinquanta, che 
sono circa quattro milla piedi, et per la larghezza pertiche circa quatrocento no-
vanta, che sono circa tre milla piedi. Si giudica, che detto monte fosse cavato a 
mano in grandissimo spatio di tempo, per trarne pietre da fare edifici. Perciò 
che gli edifici antichi di Padova, et di Vicenza sono della minera di dette pietre. 
Et poi si vede, che per sostegno del monte hanno lasciati alcuni grandissimi pi-
lastroni quasi d’essa pietra, circa tre pertiche per quadro, et lontano l’un 
dell’altro, chi più, chi manco. De i quali la distantia d’alcuni è stata misurata 
pertiche dodici. Et di questi tali pilastroni si tiene, che ce ne siano quasi mille. Et 
ancora argomenta, che tal cava fosse fatta per trarne pietre, perché vi sono alcu-
ni quadri di pietra grandi, ancora tagliati in cerca, per cavarli di indi. Et più si 
veggono segni delle ruote de i carri. Conciosia cosa, che non ci è ricordo 
d’huomo, che mai li fossero carri. Alla estremità di questa cava grandissima, vi è 
acqua purissima, per la quale si vede il fondo tanto chiaramente, come non vi 
fosse acqua, la qual acqua (come dicono gli habitatori d’intorno) in alcuni luoghi 
è alta più di venti piedi. Et dicono, che alcuni vi sono stati con barchette. Et di-
cono molte favole, sì di detta acqua, come della grandezza del Lago. Nella detta 
acqua non si ritrovano pesci di sorte niuna, salvo che alcuni gambaretti piccioli-
ni simili a i gambarelli marini, che si vedono in Venetia. Non è anche per detta 
cava sorte niuna di animali, se non pipastrelli, con certi segni nella fronte, et di 
colore diversi da gli altri, che communemente si vedono. Vi sono anche in alcuni 
luoghi humori, che cadono dalla pietra di sopra, che hanno gran forza di putrifi-
care, di modo, che si ritrovano alcune palie lasciate quivi da coloro, che andava-
no a veder la cava, et in poco spatio di tempo si putrificarono, come da ognuno 
manifestamente si può vedere. Et similmente vi si trovano radice di arbori, et al-
tre cose putrificate. Et questo è quanto vi posso dire di detta cava. Della quale 
(come vi ho detto) parte ho visto, parte ho inteso da quelli, che continuamente vi 
vanno. Et è luoco (come chiaramente si comprende) inespugnabile. Nel quale vi 
si potrebbe tenire ogni gran quantità di gente. Delle altre cose notabili, che sono 
in Vicenza, non vi so che dire altro, se non che al Tretto e Recoaro ville del Vi-
centino, poste nelle montagne verso Trento: vi sono minere di finissimi argenti. 
Et in Valdagno evvi minere di marmi, simili a quelli di Carrara. Et in Chiampo 
simili a quelli d’Istria, et ancor più duri. Non sarò più lungo, perciò che essendo 
Monsignore Brevio nostro lo apportatore di questa, egli supplirà a bocca a quel-
lo, che io haverò mancato nel scrivere. Et così in questo mezo a vostra [464] Re-
verendissima Paternità molto, et molto mi raccomando. Da Cricoli di Luni cin-
que di Marzo del mille cinquecento trentasette. Il tutto di vostra Reverendissima 
Paternità Giovan Giorgio Trissino. Onde per la sottile, et chiara narratione fatta 
per Messer Giovan Giorgio antidetto, potrà ciascun curioso ingegno conoscere 
come è questa Cava, con molt’altre cose notabili. Poscia più in su vedesi esser 
partita la nobile città di Vicenza, in due parti dal Bacchiglione, benché non u-
gualmente. Dell’edificatione di questa città, altro non ritrovo eccetto ne’ Com-
menti del Paiarino. Il quale dice haver ritrovato alcuni, che dicono, che fosse 
talmente Vicenza nominata, per haver gli habitatori di questo luogo vinti i suoi 
nemici, overo da cento Vici, quali erano quivi, ragunandogli gli habitatori d’essi 
in questo luogo. Ma non adducendo egli autore autentico di questa cosa, sarà in 
libertà del giudicioso lettore di creder quanto a lui parerà. È nominata Vicenza 
questa città da Cornelio Tacito nel decimonono libro dell’historie, da Antonino 
nell’Itinerario, da Plinio nel decimonono capo del terzo libro, et da Tolomeo. El-
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la è riposta ne’ Veneti. Vuole Trogo nel ventesimo libro, che la fosse edificata da 
i Galli, insieme con Verona, Milano, con alcune altre città (come sovente ho det-
to) ma io dirò come altre volte ho detto, che credo che la fosse primieramente 
fabricata da i Toscani et quindi quegli scacciati da i Galli, la fosse poi da’ detti 
Galli ristorata, o aggrandita. Altre volte ne ho assai parlato di questa cosa scri-
vendo di quelle altre città. Et per tanto hora basta questo. Dicono alcuni, ch’ella 
si deve nominare Vicetia havendo ritrovato talmente scritto in una tavola di 
marmo. Sex Attilius M. F. Seranus Proconss. ex Senati consulto inter Aetestinos, 
et Veicetinos Fines Terminosque Statui iussit. Così scrive il dotto Barbaro nelle 
correttioni Pliniane soggiungendo, che fosse ritrovata tal pietra ne’ suoi tempi. 
Altrove però non si trova tal cosa, né etiandio presso alcun scrittore approvato, 
anzi tutti la nominano Vicentia, et non Vicetia né anche Vincentia come 
l’addimanda l’ignorante volgo. È questa città una di quelle dodici edificate di 
qua dall’Apennino da i Toscani, i quali poi essendo scacciati da i Galli, rimase 
habitatione de’ detti Galli. Scacciati poscia i Galli d’Italia da i Romani, sempre 
poi fu fedele ad essi Romani, insino al passaggio d’Attila. Il qual la saccheggiò, 
come scrive Paolo Diacono nel quintodecimo libro dell’historie Romane. Fu poi 
soggetta a gli Ostrogotti, et a i Longobardi, secondo che si può conoscere dal 
detto Paolo Diacono. Ove narra, che essendo stato ucciso Arnefrit figliuolo di 
Lupo Duca di Frioli, fu eletto da i Friolani per loro Duca, Vettarino Vicentino, 
huomo mansueto, et prudente. Et per tanto se Vicenza non fosse stata sottopo-
sta a i Longobardi non sarebbe stato creato Duca di Friuli da i Longobardi, con-
ciò fosse cosa, che non erano posti in tal dignità, se non erano Longobardi, ove-
ro nati di Longobardi. Etiandio detto Paolo nel libro quinto dell’historie de i 
Longobardi narra, che Alabi Duca di Vicenza, ribellò da Pertarit Re de i Longo-
bardi, et così conturbò ogni cosa de i Longobardi, essendo anche egli Longobar-
do. Et nel sesto dinota, che fosse Duca di questa città Perdeo Longobardo. Scac-
ciati poi detti Longobardi d’Italia, essendo fatto prigione il loro Re Desiderio da 
Carlo Magno [464v] rimase Vicenza sotto l’Imperio, dando ubbidienza i Re 
d’Italia creati dal detto Carlo. Et così perseverò insino a i Berengarij, et a quegli 
altri, che usurpavano il nome di Re d’Italia, come altrove ho narrato. Et così fu 
fatto quegli insino che i Germani hebbero l’Imperio Romano. Ne’ tempi de i 
quali anche ella si drizzò in libertà, seguitando l’altre città d’Italia (conoscendo 
però l’Imperio per suo signore) et facendo il Carozzo, et creando gli Antiani, et il 
Podestà ciascuno anno, et facendo confederatione con gli altri popoli, secondo le 
occorrentie. Et così perseverarono insino a i tempi di Federico Secondo, che es-
sendo confederati con Mantovani, Cremonesi, et altri popoli lasciando detto Fe-
derico Cremona, ove era dimorato in assedio circa nove mesi, et fingendo di vo-
ler passare a Mantova, all’improvista si piegò a Vicenza. La qual cosa vedendo i 
Vicentini, et ritrovandosi, et sforniti di monitioni, et soldati, cominciarono a 
trattar pace con lui. Parve a Federico di mostrare a piegarsi a loro voti per in-
gannarli, come fece. Ora trattandosi la pace, et parendo passar ben le cose, et in-
clinarsi l’Imperadore aprendoli non temendo i Vicentini, che li devesse interve-
nir mal alcuno, sotto questo trattato di pace fraudulentemente entrò nella città, 
nelle Calende di Novembre, del mille dugento e trentasei, et la saccheggiò, et la 
bruciò. Et quivi tanto dimorò quanto hebbe rubbato, et bruciato il territorio Pa-
dovano, come scrive Biondo nel decimo settimo libro dell’historie, Merula nel 
quarto libro dell’historie de i Visconti, et Corio nella seconda parte dell’historie 
de i Visconti; et così rimase ruinata essa infelice città. Vero è, che fu poi ristora-
ta, et etiandio soggiugata dal perfido tiranno Ezzellino da Romano nell’anno 
mille dugento e cinquanta otto, così dice Biondo nel decimo ottavo libro, et Sa-
bellico. Dopo la ciui morte, che fu l’anno seguente ritornò Vicenza con l’altre cit-
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tà, che tiranneggiava esso, eccetto Trevigi, nella libertà di prima. La fu etiandio 
molt’anni soggetta a i Padovani, come chiarisce Battista Pagiarino Vicentino 
nelli suoi annali. La divenne poi sotto Mastino dalla Scala primo signore di Ve-
rona, nel mille dugento e settanta cinque, secondo Torello Saraina nel primo li-
bro dell’historie di Verona. Et così rimase sotto gli Scaligeri insino ad Antonio. Il 
quale essendo fuggito da Verona per paura di Giovan Galeazzo Primo Duca di 
Milano, et essendosi data Verona al detto, parimente si diede a lui Vicenza, acciò 
non fossero costretti a darsi a i Carraresi, signori di Padova, come scrive Corio, 
Elia Capriolo nell’ottavo libro dell’historie Bresciane, et Torello Saraina nel se-
condo libro. Poscia mancato Giovan Galeazzo, et entrati in Padova i Carraresi, 
avanti scacciati, et gli Scaligeri in Verona, et essendosi infestati i Vicentini hora 
da uno, et hora dall’altro a persuasione di Caterina, già moglie di Giovan Gale-
azzo, si dierono a i Venetiani, primi di tutti gli altri popoli di questi luoghi vicini. 
Così dice Biondo, et il Volaterrano nel quarto libro de i Comentari Urbani. Et 
rimase sotto il loro Imperio insino all’anno 1509. Nel quale rotto il loro essercito 
da Lodovico 12. Re di Francia, come più volte ho narrato, non sapendo i Vicen-
tini modo, per il qual si potessero difendere dalle forze de i nemici de i Venetia-
ni, si dierono a Massimiliano Imperadore. Fu poi questa città in gran travagli in-
sino nel sedici. Conciò fosse cosa, che essendo poco [465] forte, era pigliata al-
cuna fiata da i Venetiani, et altre volte da’ Spagnuoli, et così mò era sotto i Vene-
tiani, et mò sotto l’Imperio, che parea questo un giuoco di palla; benché fosse 
sovente in gran pericolo d’esser abbruciata, et totalmente rovinata. Pur per be-
nignità d’Iddio fu conservata dall’ultima rovina. Ritornate poi Brescia, et Verona 
sotto i Venetiani, anche questa città ritornò sì come ad ultimo refugio, et dolce 
ombra, per riposarsi. Et così (benché la fosse quasi priva d’habitatori) a poco a 
poco i cittadini ritornando alla patria l’hanno di mano in mano talmente ristora-
ta, che hormai non par haver patito male alcuno. Ella è molto ben edificata, et 
ornata di bei palagi. Et tra gli altri vedesi il palagio della piazza molto honorevo-
le, et il monasterio di S. Corona de i frati predicatori, ove nella chiesa si conserva 
una delle sagrate spine della Corona del nostro Salvatore, portata da Bartolomeo 
Vicentino Vescovo di Vicenza dell’ordine de i predicatori di Francia, a lui data 
da S. Lodovico Re di Francia. Ell’è molto riverita detta spina da i Vicentini, et 
ogni anno è portata con grandissimo honore per la città. Nel monasterio vedesi 
una molto magnifica libraria. È questa città posta alle radici del colle, partita da 
due navigabili fiumi di chiare acque, l’uno nominato Bacchiglione (come è det-
to) et l’altro Rerone. Il qual esce de i vicini monti, et quivi nella città amendui si 
congiungono insieme, da Eliano nel libro dell’historia de gli animali, detto Ere-
tenus, ove dice pigliarsi le migliori anguille d’Italia. Entra anche nel Bacchiglio-
ne il fiume Tessina talmente da Plinio nominato. Congiunti insieme questi fiu-
mi, entrano poi nella Brenta. Egli è dimandato detto Bacchiglione, il minore 
Meduaco, et la Brenta, il maggiore, come dice anche Rafael Volaterr. nel 5. libro 
de i Comentari Urbani. Abbonda molto questa città delle cose necessarie per il 
viver de gli huomini per l’amenità, et fertilità del suo paese, il qual produce gran 
copia di frumento, vino, et altri frutti. Veggonsi così nella città come fuori, tanti 
alberi Moroni da nodrigare i vermicelli, da i quali se trae la seta, ch’ella è cosa 
maravigliosa. Producono questi Moroni il frutto bianco. Là onde seguita che la 
seta istratta da questi vermicelli, non è di quel nervo, et forza, quanto è quella 
istratta da i vermicelli, nodrigati con la foglia de gli altri moroni, che producono 
il frutto negro. Ne riportano i Vicentini gran guadagno di detta seta. Sono gli 
huomini di essa città di vivace ingegno, e di grand’ardire, et molto disposti alle 
lettere, all’armi, et a i trafichi. Vivono molto civilmente, et vestono honestamen-
te, et di continuo ragunano ricchezze. Ha prodotto Vicenza molti illustri huomi-
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ni, che gli hanno dato gran nome con le loro virtuti, tra i quali fu Aulo Cecina 
capitano di Vitellio Imperatore, et Consolo Ro. come dimostra Corn. Tac. nel 19. 
li. dell’hist. et S. Fortunato, et Felice martiri, che fiorirono ne’ tempi di Massimi-
liano Imp. nella città d’Aquileia, et il Beato Giovanni dell’ordine de i Predicatori, 
il quale con le sue affocate parole ridusse molti popoli d’Italia alla vera via di 
Christo, et massimamente la città di Verona, come narra Torello Saraina nelle 
sue historie, et la città di Bologna, come dimostrano le Croniche di essa, et pa-
rimente si vede nel 5. libro de gli huomini illustri de i frati predicatori, benché 
fosse biasimato da Pietro d’Abano, per esser da lui ripreso della malvagia, et vi-
tiosa vita, [465v] che teneva, et il beato Isnardo pur di detto ordine, del quale la 
santa vita si legge pur nel detto libro, et frate Bartolomeo Vescovo di essa sua 
città, anch’egli del detto ordine, huomo buono, et letterato, et eloquente. A cui 
fu donata la sacrata spina della corona di Giesu Christo. Produsse altresì questa 
città Palemone huomo dotto, secondo Eusebio, Antonio Lusco degno oratore, et 
Elegante Poeta, Matteo Bissaro, anche egli ornato di oratoria, et di Poesia, Vi-
cenzo Colze dell’ordine de i Predicatori, eccellente filosofo, et ottimo Theologo, 
la cui fama era manifesta a tutti i Ginnasij d’Italia. Passò tanto huomo a miglior 
diporto nel mille cinquecento trentadue in Bologna, ove lungamente havea letto 
filosofia, et Theologia, Girolamo Piegafetta pur del detto ordine dignissimo ora-
tore, et eccellentissimo Poeta, come dall’opere da lui lasciate, si può dare giudi-
cio. Disse vale a i mortali in Vicenza l’anno mille cinquecento quarantatré, la-
sciando con l’opere sue gran desiderio di sé a i mortali. Vive hora Giovan Gior-
gio Trissino, ornato di lettere grece, et latine, facondo oratore, et dolce Poeta, 
non solamente in latino, ma etiandio in volgare, come l’opere da lui fatte chia-
ramente lo dimostrano. Egli è huomo humano, et di dolce conversatione. Sono 
in questa magnifica città molte nobili, et antiche famiglie, come dimostra Batti-
sta Paiarino nel quinto, et sesto libro. Scrisse detto Battista dal principio della 
città di Vicenza, sua patria sei libri insino a i suoi tempi, et prima dell’origine di 
essa città, et della signoria libro uno, della fedeltà de i cittadini, dell’ambito di 
detta città, et della fertilità del suo territorio, de gli huomini illustri, delle fami-
glie nobili mancate, et della nobiltà delle famiglie, le quali hora si ritrovano. Et 
questi sei libri tenendo buon conto della patria Arnaldo Vicentino di volgare li 
tradusse in latino, et ne fece parte per sua humanità a me mandandoli da Vicen-
za. Assai altre cose sarebbono da descriver di essa città, che hora le lascio. Ca-
minando sopra quella ritrovasi presso il Bacchiglione Caldoggio castello, et più 
alto alla Fontana di esso Portelletto con la Villa Genne, come conferma il Sab. 
nel 3. lib. del sito della città di Venetia. Ho hora da descrivere il fiume Brenta, il 
quale addimanda Plin. Meduacum come è detto. Vero è, che Biondo nella sua I-
talia fa ogni forza per dimostrar esser questo fiume il Timavo, et il Bacchiglione 
il Meduaco. Ma veramente molto s’inganna com’io dimostrerò con le ragioni da 
lui descritte, volendo provare tal opinione. Induce adunque Biondo a sua con-
fermatione, che la Brenta sia il Timavo, la narratione del 10. lib. di Livio, che fa 
di Cleonimo Lacedemonio, Capitano dell’armata marinesca de i Greci, quando 
arrivò a i liti di Italia. Et dice così Livio. Giunto Cleonimo a liti d’Italia, pigliò la 
città de i Turij ne’ Salentini. Il che inteso dal Senato Romano vi drizzarono con-
tra Emilio Consolo, acciò che quindi lo scacciasse. Et così fece, facendolo fuggi-
re, con una sola battaglia, alle navi. Et quindi partendosi dopo lunghi viaggi per 
mare, come descrive detto Livio, si drizzò a i liti Veneti. Ove fece smontare alcu-
ni ad isplorare il paese, et intendendo che dovevano passare il basso lito, imperò 
che passate le bocche del mare, quali erano lungo le spalle de gli stagni, et delle 
larghe paludi, et poi più oltre appareano i belli campi, et ameni colli, et che vi 
era la bocca del cupo fiume, per la quale potevano entrare le navi, [466] et quivi 
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sicuramente dimorare, era questo fiume il Meduaco, comandò che fossero quivi 
condotte le navi contra il corso del fiume. Vero è, che poi vedendo non esser suf-
ficiente il letto del fiume a sopportare le maggiori navi, fece scendere la moltitu-
dine de gli armati nelle picciole barche, et con quelle giunse ne i dilettevoli cam-
pi de i Padovani in quella parte in tre marinesche contrade habitate, et uscendo 
delle barchette lasciandovi però buona guardia, per forza d’armi pigliarono dette 
contrade, et le saccheggiarono, et le bruciarono, facendo etiandio prigioni gli 
huomini. Onde tirati dalla dolcezza della preda, seguitando il rubbare si disco-
starono molto dalle navi. La qual cosa intendendo i Padovani pigliando l’armi 
fecero due parti della gioventù armata, che tenevano i Galli habitatori del paese 
sempre in armi. Et ne mandarono una parte, ove haveano inteso costoro sac-
cheggiare, et l’altra drizzarono alle navi acciò non potesse alcun di loro andare a 
farli motto, conciò fosse cosa ch’erano discosti da circa 14. mig. Quelli drizzati 
alle navi assaltando alla sproveduta le barchette uccisero le guardie. Del che 
spaventati i nocchieri ridussero le navi all’altra riva del fiume, et in questo tem-
po sopragiungendo l’altra parte parimente alla sproveduta sopra i ladroni, che 
trascorrevano in qua, et in là senz’ordine rubbando, et assaltandogli, et quelli 
fuggendo verso le navi per ridursi a luogo salvo incontrandosi ne’ Veneti furono 
costretti a combattere. Onde da ogni lato essendo assaltati i Greci, ne rimasero 
molti di loro uccisi, et molti prigioni essendo discosto dalle navi con Cleonimo 
loro Re tre miglia. Poscia lasciando i Veneti nella vicina contrada i prigioni, con 
buona guardia, parte di loro entrarono nelle barchette, ch’erano nel fiume, et 
parte nelle navi, avanti pigliate, et passarono all’armata delle navi, le quali non 
erano mosse da i marinari pieni di spavento, non solamente per li nemici, che 
s’avicinavano, ma etiandio perché non sapean ove drizzarle al sicuro viaggio, 
non havendo cognitione del paese. Et così furono intorniate le navi da’ Veneti. 
Pur vedendosi allo stretto i Marinari, pigliando animo, al meglio che poteano 
sforzandosi ridurre le navi nell’alto corso dell’acqua senza far altra difesa. Ma da 
quelli seguitati non furono lasciati insino alla bocca del fiume. Et furono però 
alcune di dette navi pigliate, et altre bruciate essendo fuggiti i Greci tutti spa-
ventati. Ritornarono i Veneti, et Galli vittoriosi alle loro contrade, et Cleonimo 
appena con la quinta parte delle navi si partì del mar Adriatico senza haver fatto 
niun profitto. Poscia i vittoriosi Galli, et Veneti portarono i rostri delle navi con 
le spoglie de i Greci all’antico tempio di Giunone, et i Padovani ordinarono una 
sontuosa festa navale nel mezo della città nell’antidetto fiume che si dovesse far 
ciascun anno in quel giorno a memoria di tanta vittoria. Così scrive Livio. Là 
onde Biondo per le parole del detto, et per molt’altre ragioni, et auttorità si sfor-
za di provar che la Brenta sia il Timavo et Bacchiglione, il Meduaco. Invero di 
gran lunga erra Biondo, e ciascun di giusto giudicio così sententiarà ben consi-
derando le parole di Livio che sono più tosto contra lui, che altrimenti. Concio-
sia cosa che si vede manifestamente Livio dimostrare esser questo fiume Brenta 
il Meduaco, et non il Timavo, quando dice, che passati i bassi liti, et i stagni, con 
la foce del cupo fiume, per la quale fu condotta l’armata marinesca contra il cor-
so del [466v] fiume, et appropinquata da 14. miglia a Padova; et similmente 
quando soggiunge che fosse ordinata da i Padovani la battaglia navale nel mezo 
della città, nel fiume ogn’anno. Et per tanto chiaramente si conosce essere la 
Brenta, detto Meduaco da Livio nominato, et non il Bacchiglione. Nel fine del 
Frioli, ove dimostrerò essere il Timavo, risponderò all’altre ragioni del Biondo, 
et proverò esser ivi detto Timavo. Sono alcuni scrittori, poco pratichi nella geo-
grafia, che hanno seguitato l’error di Biondo, circa questo Meduaco, et il Tima-
vo. Ho adunque ritrovati due Meduaci, come dice Plin. nel 16. capo del terzo li-
bro, benché il corrotto libro dica Meduacidua, et voglia dir Meduaci duo, come 
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anche nota il detto Barbaro, cioè la Brenta, ch’è il maggiore, et il Bacchiglione il 
minore, i quali creano il porto Edrone. Soggiunge poscia Pli. che facevano 
l’acque (che uscivano delle paludi) avanti descritte una parte del vicino porto di 
Brondulo, sì come facevano i due Meduaci lo Edrone, et creavano altresì le dette 
paludi la Fossa Clodia, nella quale si scarica il Bacchiglione, overo passa per es-
sa, et poi insieme con la Brenta fanno il detto porto Edrone, hora di Chiozza ad-
dimandato. Et che questi due fiumi fossero detti due Meduaci lo chiarisce Stra-
bo. nel 5. lib. quando dice di Padova. A mari sursum habet navigationem fluvio 
per paludes delato 202. stad. a magno portu. Portus autem ipse eodem, quo 
fluminis nomine, vocatur Medoacus. Ha Padova di sopra il viaggio del mare, na-
vigando per il fiume che passa per le paludi da 31. miglio dal gran porto disco-
sto. Ha tal nome il porto, sì come il fiume Medoaco. Per questo è chiaro che sia-
no detti fiumi i due Meduaci, benché sia così nominato il porto col fiume. Invero 
se noi vorremo ben considerare le cose dette di sopra, diremo esser certamente 
detti due Meduaci l’uno il Bacchiglione, et l’altro la Brenta. Conciosia cosa che 
entra il Bacchiglione con un ramo nella Brenta sotto Padova da otto miglia, et 
così amendue congiunti insieme creano il porto Edrone detto da Strabone Me-
doaco. Et di questa opinione è il Volaterrano nel 5. libro de i Comentari Urbani, 
il Sabellico in più luoghi, massimamente nell’ottavo libro della nona Enneade, et 
Giovan Antonio Flaminio Imolese con molti altri letterati huomini. Seguitando 
la nostra descrittione dico, ove entra la Brenta nell’acque salse ella è Bifurcata, 
cioè ha due rami, col destro passa da Povegia, Pupilla da i Latini nominata, et da 
Malamocco da i letterati detto Mathamacum, et quivi fa un larghissimo, et pro-
fondissimo porto detto il porto di Malamocco. Vero è che innanzi arrivi quivi en-
tra in esso lo Sciocco fiume, che scende dal territorio di Padova et entra ne gli 
stagni, et poscia sboccando nella Brenta vicino al lito perde il nome (come scrive 
Sabel. nel 3. lib. del sito della città di Venetia.) Passa detto fiume dalla Pieve di 
Sacco castello corrottamente così detta, perché si dovrebbe dir Pieve di Sciocco 
dal detto fiume credo sia questo fiume quel da Pli. nel 16. cap. del 3. lib. nomi-
nato Togisonus, che dice uscir del territorio Padovano. Vero è, che scrive il Bar-
baro nelle correttioni Pliniane, come si dovrebbe scrivere Vigisiolus, non Togi-
sonus, per essere quivi un lago detto Vigisiolo, ov’era solito altre volte di partir 
la città di Vinegia alla sinistra la Brenta, c’hora crea il porto di Venetia fortificato 
con due torri, cioè una da un lato, et l’altra dall’altro. Egli è ben vero che a que-
sta parte, già [467] alquanto tempo fa, giungendo a Lizzafusina, vi fu serrato ar-
tificiosamente il dritto corso, acciò che scorrendo per quelli stagni, et salsi la-
gumi, col tempo non atterrasse luoghi vicini, et così a poco a poco riempiendosi 
ogni cosa con la terra, poi facilmente si potesse per terra passare a Vinegia. Et 
per tanto avvertendo a questa cosa i signori Venetiani (non li piacendo tal cosa) 
hanno fatto derivar detto fiume dal detto corso a man destra, et l’hanno fatto 
metter capo ne’ vicini stagni. Quivi a Lizzafusina con grand’artificio sono tradot-
te le barche ne gli Stagni, et parimente da gli Stagni nel letto di detto fiume per 
passar da Vinegia a Padova, et similmente da Padova a Vinegia con le robbe, et 
mercantie. Egli è il viaggio d’una notte da Vinegia a Padova per detto fiume na-
vigando contra il corso dell’acqua, tirate le navi co i cavalli. Ritornando a dietro, 
et salendo lungo la riva destra della Brenta intiera, vedesi la contrada Oriago 
piena di Taverne, et più oltra ove sbocca Tegola torrente nella Brenta, Tegola 
villa, poscia a man sinistra presso la Brenta, Strada picciolo castello, dal quale 
per un’artificiosa fossa, sei miglia si naviga a Padova. Vedesi poi l’antichissima 
città di Padova. Ella è nominata Patavium da Catone, Strabone nel 5. libro, Plin. 
nel 19. cap. del 3. lib. ne’ Mediterranei, della decima Regione, Livio in più luo-
ghi, Cornelio Tacito nel 16. et 17. lib. dell’historie, Pomponio Mela nel secondo 



 792 

libro, Solino, Antonino nell’Itinerario, e da Tolomeo riposta ne’ Veneti, benché 
dica il mendoso libro Plativum, che vuol dire Patavinum, et parimente così è 
detto da tutti gli altri scrittori, ma volgarmente ella è nominata da tutti Padova. 
Et così io la nominerò. La fu edificata da Antenore, ch’era fuggito da Troia, dopo 
la rovina d’Ilio fatta da’ Greci, come dimostrano gli antichi scrittori, e massi-
mamente Livio nel principio dell’historie, quando così comincia. Ella è cosa ma-
nifesta, come (essendo presa Troia) fossero uccisi, et fatti prigioni tutti i Troiani, 
eccetto due, cioè Enea, et Antenore, tanto per rispetto dell’antica amicitia fra lo-
ro, quanto per essersi affaticati per compor pace, et far restituir Elena a’ Greci, 
et poscia come passasse per diversi casi, et fortune Antenore con gran compa-
gnia di Heneti scacciati di Paflagonia, per la loro seditione, havendo perduto il 
loro Re Filimene a Troia, et cercando un capitano, che li conducesse ad habitare 
in qualche luogo, ne venissero nell’intimo golfo del mare Adriatico. Et havendo-
ne scacciati di questi luoghi gli Euganei, che habitavano fra il mare, et l’Alpi, 
quivi habitarono detti Heneti insieme co i Troiani, nominando quel luogo ove 
primieramente erano smontati in terra, Troia, et gli habitatori di questi paesi 
Veneti. Ma più chiaramente lo dimostra Vergil. nel 1. libro della Enneade così. 

Antenor potuit medijs elapsus Achivis 
Illyricos penetrare sinus, atque intima tutus 
Regna Liburnorum, et fontem superare Timavi, 
Unde per ora novem, vasto cum murmure montis 
It mare proruptum, et pelago premit arva sonanti. 
Hic tamen ille Urbem Patavi, sedesque locavit, 
Teucrorum, et genti nomen dedit armaque fixit. 

[467v] Si può adunque conoscer per le parole di Livio, et di Vergilio, come fug-
gendo Antenore da Troia, essendo quella rovinata, navigasse nell’Italia per i so-
prascritti luoghi, et al fine quivi calasse a terra, et edificasse questa nobilissima 
città di Padova, ove dimorando, morì. Dicono alcuni esser fama, non esser stata 
primieramente fatta quivi questa città da Antenore, ma più in giù, non però 
molto lontano da Padova, circa Bovolenta, come scrive Sabellico nel secondo li-
bro della seconda Deca dell’historie Venetiane. Sia come si voglia è tenuto fer-
mamente haver dato principio a questa città Antenore, come dimostrano tutti 
gli scrittori antichi, et confermano gli epitafi posti sopra la sepoltura di esso, et 
massimamente l’infrascritto, scolpito nel marmo posto nella parete della chiesa 
di san Lorenzo, che così dice. 

Inclytus Antenor patriam vox visa quietem 
Transtulit, hunc Henetum, Dardanidumque Frigas 
Expulit Euganeos, Patavinam condidit Urbem 
Quem tenet hic humili marmore caesa domus. 

Se ne vede un altro di due versi, de i quali, dicono molti che fossero scritti anche 
sopra detta sepoltura così. 

Hic iacet Antenor Paduanae conditor Urbis: 
Proditor ipse fuit, hique sequuntur eum. 

Certamente par a me, colui (sia ch’il fosse) che fece questo distico, se diportasse 
assai villanamente, notando tanto huomo di proditione, e di tradimento, della 
propria patria. Conciò fosse cosa, che (come dice Livio) sempre egli si affaticasse 
di comporre pace fra i Troiani, et Greci, persuadendoli a dover restituire Elena a 
Menelao, et etiandio da sé scacciando Glauco suo figliuolo, perché seguitava 
l’amicitia di Paris. Là onde no ’l volse piangere, essendo ucciso da Agamennone. 
Adunque per gli antidetti eccellenti scrittori, chiaramente si può conoscere che 
fosse edificata Padoa da Antenore, havendo molti altri in compagnia de gli He-
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neti, come avanti è dimostrato, il che altresì lo conferma Pomponio Mela, Soli-
no, et altri geografi. Diverse sono l’opinioni della cagion di questo nome Patavio, 
et da chi fosse imposto a questa città. Et prima scrivono alcuni, che talmente 
fosse addimandata dal fiume Pado, al quale ella è vicina, Patavium, sì come Pa-
davium, o vero, da ede vocabolo greco, che in latino significa volando, imperò 
che la fu edificata da Antenore pigliando l’augurio dal volar de gli uccelli. Altri 
dicono, per haver il detto, quivi ucciso con un dardo un augello. Non mancano 
altri dire, che primieramente la nominasse Antenore da sé Antenorea, et gli ha-
bitatori Antenoridi, et poi Patavio, per l’augurio de gli uccelli. Così dicono costo-
ro della cagione di tal nome. Sarà in libertà del giuditioso lettore di prestarli tan-
ta fede quanta a lui parerà. Havendo dunque fondata questa città Antenore 
(com’è dimostrato) sospese l’armi nel tempio consacrandole a gli Dei, secondo 
l’usanza de gli antichi. I quali havendo finito la militia, dedicavano l’arme a gli 
Dei. Parimente fece adunque Antenore (secondo Servio sopra quelle parole di 
Verg. Armaque fixit) havendo fatto questa città dopo tante fatiche, et havendo 
nominato la gente di questa [468] Regione Veneti, et sì come pacificamente do-
vesse riposare, dedicò l’arme a gli Dei, secondo ch’è detto. È edificata questa cit-
tà (come etiandio scrive Strab. nel 5. lib.) presso le paludi, certamente degna cit-
tà, sopra l’altre della Regione. Nella quale furono anticamente annoverati 500. 
cavalieri raunati insieme. Et fu di tanta possanza ne’ tempi antichi, che ragunò 
un essercito di 120000. combattenti contra i suoi nemici. Dimostrava la gran-
dezza d’essa l’eccellenza de gl’ingegni de i suoi cittadini, i quali erano ben dispo-
sti, et alle lettere, et alle mercatantie, affaticandosi nel traficare le loro robbe, et 
massimamente panni, et vesti. Ha il corso della navigatione sopra del Mare per 
il fiume, che passa per le paludi, cominciando dal gran porto di stadij 250. o sia-
no circa 30. miglia. Questo porto è addimandato Medoaco (sì come l’antidetto 
fiume) hora di Malamoco. Questa città è molto nobile (come dimostra detto 
Strab.) et fu molto amica de’ Romani ne i tempi ch’era in colmo la loro Maestà. 
Onde essendo nata discordia ne’ cittadini d’essa, come narra Livio nel 41. lib. vi 
mandò il Senato Romano M. Emilio, uno de i Consoli a comporre pace tra essi. 
Era tanto accresciuto l’odio fra essi, che già erano per azzuffarsi insieme, se non 
v’andava il Consolo. Il quale gli acquietò, et così sempre poi servarono amicitia 
col Senato, et popolo Rom. et l’aiutarono ne’ tempi de bisogni con danari, et an-
che con l’armi, come scrive Cicerone nelle Filippice. La fu altresì dedutta colonia 
da i Rom. ma non in quel modo, ch’erano dedutte l’altre Colonie. Perché volsero 
i Rom. che havessero i Padovani autorità di dare anch’eglino i voti nella creatio-
ne de i Maestrati di Roma, sì come i cittadini Romani, secondo che scrive Q. A-
sconio Pediano sopra l’orationi di Cicerone. Perseverarono adunque i Padovani 
nell’amicitia del popolo Romano, insin che durò la Maestà del loro Imperio, et 
insin che fu rovinata Padova da Attila Re de gli Unni. Dal quale fu pigliata, sac-
cheggiata, et anche uccisi tutti i Cittadini, et poi bruciata, come dimostra Paolo 
Diacono nel decimoquinto libro dell’historie de i Romani, Biondo nel 2. libro et 
il Sabellico. La fu poi ristorata da Narsete Eunuco capitano di Giustiniano Impe-
ratore, da i Ravennati, come scrivono gli antidetti scrittori. Et dopo cento anni, 
da che era disfatta da Attila, l’abbruciarono, et totalmente rovinarono i Longo-
bardi. Così scrive Biondo nell’ottavo libro di questa cosa. Havendo Agiolfo Re de 
i Longobardi perduto Parma, et essendo fatta prigione la figliuola gravida, col 
genero; pieno d’ira, et di furore (non havendo però ardire di passare contra Gal-
linico Essarco, ch’era in Parma con grande essercito, et havendone un altro a 
Bologna) sfogò l’ira sua, et furore sopra le città Transpadane, le quali erano 
sempre state divote, et fedeli a i Romani, et obbedienti a i Maestrati de gli Impe-
ratori, che dimoravano in Ravenna da che erano state liberate da i Barbari, da 
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Narsete soprascritto. Onde i Longobardi primieramente passarono all’assedio di 
Padova (ove avanti vi havea mandato Gallinico Essarco da Ravenna buon guar-
nimento di soldati) et la cominciarono a stringer molto fortemente, ma non la 
poteano espugnare, per esser gagliardamente difesa da i soldati. Era in questo 
tempo la città senza mura di pietre, solamente intorniata d’un argine, fatto, et 
tessuto di tronconi d’alberi, et di grossi pali, con le vincigli [468v] atterrato. Et 
vi erano poche habitationi dentro, et meno Torri circa l’argine per difension di 
quella. Innanzi la rovina fatta da Attila, haveva questa città tal riputatione 
nell’Italia, ch’era riputata fra le prime città di quella. Poscia da quel tempo in 
qua, circa 60. anni era rimasa priva, et spogliata di mura, d’argini, et 
d’habitatori. Vero è, che vi fu dato un poco di principio per ristorarla ne’ tempi 
di Teodorico Re de gli Ostrogotti, cioè di farli qualche edificio, et d’arginarla, et 
di fossa intorniarla. Onde in questi cento anni quali trascorsero dalla detta prin-
cipiata ristoratione, insin a questo tempo, nel qual era assediata da i Longobardi 
furono fatti tutti gli edificij, tanto de i privati cittadini, quanto de i publici Mae-
strati di travi, et di tavole di legno, de i quali in quei luoghi n’erano gran selve. 
La qual cosa avvertendo i Longobardi, aspettando il vento, vi gettarono gran 
moltitudine di saette, con le quali erano legate facelle accese di fuoco. Et tal-
mente accesero di fuoco ne’ vicini edifici, che aiutati dal vento, le fiamme di 
quelle accesero il fuoco ne gli altri edifici, et così bruciò la maggior parte della 
città. La qual cosa considerando i guarnimenti de i soldati, ch’erano dentro, et 
parendoli non si poter difendere da i nemici, s’accordarono co i Longobardi, et 
così si partirono insieme con gli sfortunati cittadini, con le loro robbe, passando 
ch’in qua, et ch’in là, secondo che divisavano di ritrovar modo per habitare. Ha-
vuta la città da i Longobardi, incontinente l’abbruciarono, come anco dimostra 
Paolo Diacono nel 4. lib. dell’hist. Longobardice, et il Merula nel 1. li. dell’hist. 
Rimase talmente rovinata questa nobile città alquanto tempo. Dipoi ritornando 
di mano in mano i cittadini, la cominciarono a ristorare. Et essendo rovinati i 
Longobardi da Carlo Magno, molto accrescé sotto i Re d’Italia, creati dal detto 
Carlo, et etiandio sotto gl’Imperatori discenduti da Carlo. Et divenne in gran 
gloria, et possanza altresì imperando i Berengarij, Ridolfo Borgognone, Ugone 
di Arles, Lotario, et Adalberto; de i quali più volte ne ho scritto. Havendo poscia 
ottenuto l’Imperio Ottone primo Germano drizzando il capo le città d’Italia sotto 
esso cominciarono di governarsi in libertà, pur però volendo esser soggette 
all’Imperio, et parimente fece Padova, alzando il suo stendardo sopra il Carozzo, 
et creando il podestà, et capitano del popolo. Perseverarono i Padovani in que-
sta libertà, insino a Federico II. Il quale havendo pacificato i Germani, ritornò in 
Italia con animo (come poi si vidde) di guerreggiare con tutti i popoli Italiani, 
collegati insieme contra di lui. Et per ottener più facilmente quel ch’ei desidera-
va, essaltò Ezzelino da Romano malvagio Tiranno, acciò l’aiutasse a tale impre-
sa; il qual sagacemente tanto fece con parole dolci, che persuase a’ Padoani a 
pacificarsi con Federico, sforzandosi di dimostrare, che meglio si conservareb-
bono nella loro libertà, amicandosi Federico, che perseverando nella fede de i 
collegati popoli, aggiungendovi altresì gran promissioni. Adunque pacificati i 
Padoani con Federico, introdusse Ezzelino in Padoa Zoboerdo Tedesco con mol-
te bande di Tedeschi, e di Saracini, dando la guardia del palagio a i Tedeschi, et 
le porte della città a i Saracini. Et così fu posto il morso, et freno della durissima 
servitù da Ezzelino a i Padoani. Et ciò fu più facile ad Ezzelino ad ottenere, ha-
vendo aiuto da Azzone da Este, nemico de Carraresi, molto potente nella città, 
che fu del 1237. Così [469] scrive Biondo nel 17. lib. dell’hist. et il Sabell. Haven-
do il perfido tiranno ottenuto la signoria di Padoa, acciò si potesse mantener 
nella tirannia, mandò in esilio la maggior parte de i cittadini, oltra di quelli, che 
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malvagiamente haveva uccisi. Et tra le altre crudeltà che usò contra quei miseri 
cittadini, fu una, la quale è molto horrenda da rammentare: ma pur la narrerò. 
Condusse seco questo scelerato Tiranno da dodici mila Padovani, sotto colore di 
fidarsi di loro, combattendo (ma in vero fece questo per haverli seco per ostaggi) 
et essendosi insignorito di Verona con grande inganno, et poi passato nel Man-
tovano, et quivi udendo la ribellione di Padova, incontanente ritornò a Verona, 
ove gli fece crudelmente amazzare. Eransi ribellati i Padoani, perché essendo 
fuggito Ansedino pretore di detta città, et nipote di Ezzelino, intendendo la ve-
nuta di Filippo Fontaneso, Arcivescovo di Ravenna, et legato della chiesa Ro-
mana con potente essercito a cui si erano dati, et drizzati in libertà secondo 
Biondo nel 18. lib. Sabellico, et Corio, nel 1256. Erano col Legato i Veronesi, Az-
zone Marchese da Este, co’ Ferraresi, i fuorusciti di Padova, et di Vicenza, i Bo-
lognesi, et Romagnuoli, co i Crocesignati, ragunati per la Crociata predicata con-
tra Ezzelino, per liberare i popoli, che egli teneva oppressi. Onde rimase Padova 
in libertà, governandosi da se stessa. Poscia s’insignorì di essa dopo poco tempo, 
sotto titolo del Tribunato, o Capitaneato Marsilio di Carrara. Trassero questi 
Carraresi origine dal nobil castel di Bassano, et vennero ad habitare in questa 
città, et dopo lunga dimora, furono fatti cittadini. I quali scacciati da Ezzelino, 
ritornarono insieme col Legato della Chiesa Romana, essendo fuggito Ansedino. 
Fu il primo adunque di questa nobile famiglia, che pigliò il primato, di essa città 
(dopo la liberatione del tiranno Ezelino) Marsilio sopranominato, huomo molto 
prudente, et di gran consiglio. Et havendo tenuto la signoria d’essa alquanto 
tempo, non potendo contrastare a Can Grande della Scala signor di Verona, la 
diede al detto, et se ne fuggì. Mancato Can Grande, egli ritornò nella signoria. Et 
havendo con gran felicità regnato dieci anni, passando di questa vita senza fi-
gliuoli, lasciò suo successore Ubertino suo cugino nel 1340. Dopo sei anni 
c’haveva tenuto la signoria Ubertino, fu scacciato da Mastino della Scala, et in-
terponendosi Luchino Visconte signor di Milano, et i signori Venetiani, al fine di 
concordia fu ritornato nello stato Ubertino. Nel quale confermato dal Legato di 
Benedetto 12. Papa, vacando l’Imperio. Pigliò poscia la signoria (essendo morto 
Ubertino) Marsilio II. Il quale solamente quattro giorni la tenne, perché fu ucci-
so da Giacomino suo Cugino. Costui, acciò che potesse sicuramente signoreggia-
re, amazzò 50. Cittadini, de’ maggiori, et mandò in essilio molti de Carraresi. I 
quali essendo fuggiti a Venetia, humanissimamente furono raccolti da i Vene-
tiani, et fatti cittadini, et gentilhuomini da loro. Non puoté il malvagio Giacomo 
lungo tempo dimorar nella tirannia, conciò fosse cosa che dopo quattro anni 
anch’egli fu ucciso da Gulielmo suo figliuolo naturale, per haverli detto bastar-
do. Successe a Giacomino Francesco suo figliuolo. Il quale governò questa città 
molto gloriosamente, ove fece grandi, et sontuosi edifici, et grandemente la for-
tificò. Al fine volendo egli liberar di carcere Bernabò suo suocero, nella quale era 
stato posto da Giovan [469v] Galeazzo Visconte, sdegnato detto Giovan Galeaz-
zo, li venne contra con grand’essercito; et egli conoscendo non poterli resistere, 
se gli diede con la moglie, et figliuoli a sua descrittione. Il quale lo fece mettere 
nella carcere di Monza, ove morì nel 1388. così dice Corio nella 3. parte dell’hist. 
Et rimase la signoria di Padova al detto Giovan Galeazzo. Vero è, che dopo poco 
tempo nascostamente scendendo di Baviera Francesco 2. figliuolo dell’antidetto 
Francesco, con aiuto de i Venetiani, et de’ Fiorentini, entrò in essa città, et la pi-
gliò, eccetto che la Rocca, la quale poscia hebbe, essendogli venuto in soccorso 
Giovanni Aucuto capitano de i Fiorentini. Visse Francesco con gran paura in si-
gnoria circa 15. anni, cioè insino alla morte di Giovan Galeazzo sopranominato. 
Morto che fu, con frode introdusse in Verona Gulielmo, Brunoro, et Antonio 
Scaglieri, i quali malvagiamente uccise, et egli s’insignorì di Verona. Et cercando 
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di pigliar Brescia, fu scacciato da Giacomo dal Vermo, da Giacomo dalla Croce, 
et da Otto Bonterzo, capitani del Duca di Milano. Volendo poi soggiogar Vicen-
za, et essendogli inhibito da i signori Venetiani, et non volendogli udire, vi fu 
mandato da loro contra Francesco Gonzaga con forte essercito, il quale assediò 
Padova (ch’era senza alcuna provisione) et essendovi dimorato tre mesi, non 
havendo i cittadini da vivere, gli dierono la città, et Francesco si ritirò nella Roc-
ca, et considerando non potersi mantenere, s’accordò col Gonzaga, di darli la 
fortezza nelle mani, et lui passare in Vinegia a chieder misericordia al Senato, et 
ottenendo rimase la fortezza a i Venetiani, et non l’accetando per buono, li resti-
tuisse la Rocca. Così concluso, incontinente andò a Vinegia con Francesco terzo, 
suo figliuolo, e s’appresentò al Senato, molto rozamente vestito, addimandando-
li misericordia. La quale non solamente non la volsero fare, ma ancor subita-
mente lo fecero incarcerare insieme col figliuolo, et mandando a Padova i co-
missarij pigliarono la signoria di quella. Poscia fra pochi giorni fecero molto vi-
tuperosamente strangolare in carcere detto Francesco. Del che ne rimase molto 
sdegnato il Gonzaga, non essendoli servata la fede, che egli havea promesso, che 
fu nel 1402. secondo Corio, et secondo Mario Equicola, nel 405. Il Vola. vi ag-
giunge un anno di più, dicendo che fosse nel sei, nelle calende di Decembre. Di 
Francesco rimasero Urbino 2. et Marsilio 3. I quali (avanti tanta rovina) erano 
passati nella Toscana. Mancarono poscia fuori di Padoa, et con loro mancò que-
sta nobilissima famiglia de’ Carrari, la qual havea signoreggiato in Padoa con 
gran gloria, et anche in Verona da 100. anni. Rimase poi questa città sotto i Ve-
netiani insino all’anno del 1509. Nel qual rotto il loro essercito in Ghiara d’Adda 
da Lodovico 12. Re di Francia, ne vene sotto Massimiliano Imperatore, sotto cui 
rimase da due mesi solamente, perché la fu ripigliata da Lucio Malvezzi Bolo-
gnese governatore dell’essercito de’ Venetiani (com’io scrivo nelle Effemeridi la-
tine.) Onde poi talmente la fortificò, che essendo assediata dal detto Massimi-
liano, con circa 80000. combattenti, parte Tedeschi, parte Francesi, Spagnuoli, 
e Italiani (conciò fosse cosa, che allora havessero congiurati quasi tutti i Prencipi 
Christiani contra Venetiani) molti mesi, non fu mai espugnata. Et così rimase 
sotto detti signori Venetiani quali l’hanno in tal guisa fortificata di mura, [470] 
di fortissime Torri, et di case matte (come dicono) che hora par cosa inespugna-
bile, pur che vi siano dentro buoni difensori con le necessarie munitioni. Onde 
vive al presente, pacificamente la madre sotto la felice ombra della sua figliuola. 
Imperò che (come dirò nella descrittione di Vinegia) essa città di Vinegia, hebbe 
principio da questa, et fu Colonia di Padoa, et così ella è sua figliuola. È questa 
città molto grande, havendo tre circuiti di mura intorno, cingendo le cupe fosse 
d’acqua che si possono navigare essendogli stato condotta detta acqua con 
grand’artificio della Brenta, da i Signori Carraresi, tanto per fortezza d’essa, 
quanto per maggior agevolezza a portare le robbe da luogo a luogo. Veggonsi e-
tiandio molti sontuosi edificij quivi, tra i quali è la Rocca (che era molto forte, 
secondo quei tempi) et il Palagio, tutti essi edificij da i detti Carraresi edificati 
con molti Ponti di pietra fatti sopra gli artificiosi canali per passare da luogo a 
luogo per la città. Come narra Biondo, evvi altresì la Chiesa maggiore, che ne’ 
tempi antichi era in grand’istimatione. Et hora si vede il superbo Tempio dedi-
cato a S. Antonio d’Ulisbona Spagnuolo, dell’ordine de i Minori, ove honoratis-
simamente sono conservate le sante ossa di quello in una bella sepoltura di 
marmo. Fu fatto tanto edificio da i cittadini ne i tempi della loro libertà, sotto il 
Romano Imperio. I quali etiandio edificarono in diversi tempi quaranta chiese 
parocchiali, con quattro Monasteri de’ Mendicanti. Evvi altresì il sontuoso Mo-
nasterio di S. Giustina, il cui territorio è d’un miglio, intorniato da una fossa, per 
la quale corrono l’acque. Eravi in questo luogo, secondo Biondo, la sepoltura di 
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T. Livio, con il Tempio di Giove, ove furono presentate le spoglie di Cleonimo 
Pirata, come di sopra è narrato. Quivi habitano i Monachi Negri di S. Benedetto. 
Ove hanno fabricato tanto degno Monasterio, et hora fabricano una superbissi-
ma Chiesa. Sono quivi honorevolissimamente conservate le sacrate ossa di S. 
Luca Vangelista in una molto anticha sepoltura d’Alabastro con le reliquie di S. 
Massimo, e Prosdocimo, padrone di questa città, con quelle di S. Giustina fi-
gliuola di Vitiliano cittadino Padoano, battezato dall’antidetto S. Prosdocimo, e 
martirizata ne’ tempi di Massimiano Imperatore. Vedesi altresì il palagio mag-
giore, ove dimora il Podestà, ristorato da’ Signori Venetiani molto superbamen-
te. Il quale primieramente fu fatto da Enrico Imperatore, et poi essendo abbru-
ciato molto più bello fu rifatto da’ detti Signori, come si vede. Ove fecero riporre 
in luogo alto, molto honoratamente l’ossa di T. Livio padre delle Romane histo-
rie. Sono etiandio per la città altri assai magnifici, et vaghi edificij, che sarei 
molto lungo in descrivergli. Ritrovansi altresì cinque large piazze, così comparti-
te. Ve n’è una per spasso et trastullo della nobiltà, l’altra per vendere l’herbe, la 
terza ove si vende il frumento, nella quarta si portano le legna, e nell’ultima la 
paglia. Vi si ritrovano anco alquanti colleggij di poveri studianti, per esservi lo 
studio generale, posto da Federico II. in dispreggio de’ Bolognesi, per esser egli-
no confederati col Pontefice Ro. come dimostra Sabellico nel 6. lib. della nona 
Enneade, et le Croniche, et historie di Cologna. È questa patria molto abbondan-
te delle cose necessarie per il viver de i mortali, et vi è nobilissima aria. Sono i 
cittadini di grand’ingegno, et molto disposti alle lettere, et ad ogni essercitio di 
virtù. [470v] Sono etiandio civili, et di costumi eleganti, di corpo ben disposti, et 
in tutte le sue opere politici. Hanno illustrato questa patria molti eccellenti 
huomini, tra i quali anticamente fu l’unico historico T. Livio, del quale ne parla 
Martiale nel primo libro de gli Epigrammi così. Censetur Apona Livio suo tellus. 
Scrisse 140. libri dell’historie Romane, con tanta eleganza, et con tanto ingegno, 
che né avanti, né dopo lui si è ritrovato, non dico superiore scrittore, né anche 
uguale. Questo è quel Livio, la cui fama trasse a Roma alquanti letterati huomini 
dall’ultime parti della Gallia, e di Spagna per vederlo. Onde che quello non ha-
veva fatto la grandezza di Roma nella maestà del Senato Romano, lo fece il no-
me, et fama dell’eloquenza di tant’huomo, come scrive S. Girolamo a Paolino. 
Vero è, che possono deplorare il gran danno, che ha dato la malignità de’ tempi, 
con l’ignoranza de’ Barbari, che tante volte hanno rovinato l’Italia, havendoci 
privati della maggior parte di tanto tesoro. Conciosia cosa che di 140. libri, 
com’ho detto, appena ne habbiamo 25. cioè la prima Deca dell’edification di 
Roma, la terza della seconda guerra Punica, la quarta della guerra Macedonica, 
benché in questa ne mancasse il terzo libro, che fu poscia ritrovato gl’anni pas-
sati di là da i Monti senza principio, e cinque libri della quinta Deca. I quali fu-
rono dati alla luce quest’anni passati per mercé di Erasmo Roterodamo, ma in 
alcuni luoghi troncati, et manchi. Vero è, ch’egli dava speranza a i letterati di ri-
trovar tutti gli altri, che mancano, ma lui poi mancato, altra cosa de i detti libri 
non è stata fatta; né etiandio ci è fama di dover fare. Sono stati alcuni, che han-
no detto non esser detti cinque libri scritti da Livio, allegando alcune sue ragio-
ni. In vero se ben consideraranno, et diligentemente gli esamineranno, chiara-
mente conosceranno quei risplender da ogni parte di eloquenza, et di maestà Li-
viana, non vi mancando quei numeri, figure, et altre parti da Livio usate ne gli 
altri libri, come affermano anche molti letterati huomini, et ben pratici della Li-
viana historia. Ritornando al detto Livio, dice Biondo haver veduto la pietra del 
detto rassettata per riporla sopra la sua sepoltura avanti, che passasse a Roma, 
ove voleva esser sepolto con la moglie, et con due figliuoli, nella quale così era 
scritto. T. LIVIUS CAI FI. ET SUIS TITO LIVIO TITI FILIO PRISCO F. LIVIO T. 



 798 

F. LONGO F. CASSIAE SEXTAE FRIAE PRIMAE UXORI. Poscia soggiunge det-
to Biondo haver veduto un sepolchro nel vestibolo della chiesa di S. Giustina 
scritto di belle, e misurate lettere nel marmo, di tal tenore. VIVENS FECIT T. 
LIVIUS LIVIAE T. F. QUARTAE LEGIONIS ALIS CONCORDIALIS PATAVII 
SIBI, ET SUIS OMNIBUS. Et dice esser la cagione della varietà di questi Epitafi, 
et sepolchri per esser fatto da lui il primo innanzi che andasse a Roma, et per 
tanto vi scrisse la moglie, e i figliuoli, che allora haveva, ma poi ritornato da 
Roma, et essendogli nati altri figliuoli, et nipoti, et havendo maritata una fi-
gliuola a Lutio Maggio Oratore Romano, fece poi questa seconda sepoltura per 
tutti i figliuoli, moglie, et nipoti. Diede etiandio gran nome a questa patria ne’ 
tempi antichi Paolo Giureconsulto, che aiutò a riformar la Republica Romana ad 
Alessandro Imperatore. Parimente furono Padovani Stella, et Flacco eccellenti 
poeti, [471] de i quali dice Martiale nel primo libro de gli Epigrammi scrivendo a 
Massimino. 

Stellae delicium mei columba 
Verona licet audiente dicam 
Vicit maxime passerem Catulli, 
Tanto Stella meus, tuo Catullo, 
Quanto passare maior est Columba. 

Et pur scrivendo esso libro a Flacco, talmente dice di esso. 
O mihi curarum pretium non vile mearum. 
Flacce, Antenorei spes, et alumne laris. 

Et Volusio poeta ornò questa sua patria, contra il quale scrisse Catullo, vitupe-
randolo de i versi, c’haveva fatto dell’opere de i Romani, seguitando Ennio. Que-
sti furono ne’ tempi antichi; ma ne’ tempi dopo la rovina della Maestà del Ro-
mano Imperio, furono assai altri huomini illustri Padovani, che fecero nominar 
questa sua patria con le loro virtù; tra i quali fu Francesco Zabarella eccellente 
dotor di leggi, come dimostrano l’opere da lui lasciate, Pileo da Prata, et Lodovi-
co tutti tre cardinali della Romana chiesa. Fece grandissime cose Lodovico ne’ 
tempi di Eugenio Papa 4. Onde per le sue virtù fu fatto primieramente Patriarca 
d’Aquileia, et poi Cardinale. Assai lungamente ne parla di questo cardinale Pla-
tina nella vita di detto Eugenio, con altri historici. Illustrarono etiandio essa cit-
tà Albertino, Mussato, et Lunato dignissimi dottori di leggi, et eleganti poeti, 
Giovanni, Gabuso, Gulielmo, Sofilici, Giovanni Orologio, con Antonio Cermeso-
no tutti eccellentissimi Medici, con Marsilio, Giacomo Alvaroto singolar dottor 
di leggi, Battista di S. Biagio dignissimo filosofo, Pietro d’Abano, nominato il 
Conciliatore, eccellente astrologo, et filosofo, benché fosse notato haver com-
mercio, et gran familiarità col Diavolo, et Michel Savonaruola eccellentiss. Me-
dico, che fece la pratica della medicina, tanto utile a i medici. Passò all’altra vita 
nel 1531. Benedetto Burdono prestantissimo geografo, et cosmografo, il qual ri-
dusse a miglior forma la figura, et pittura d’Italia, et altresì diede alla luce i libri 
dell’Isole (che lungo tempo erano stati presso di pochi.) Vi sono al presente an-
cor nobilissimi ingegni in questa città, che gli danno gran luce (come ho inteso) i 
quali lascio di nominarli, non havendone particolar notitia. Così dice Faccio de 
gli Uberti di questa città nel terzo Canto del terzo libro Dittamondo. 

Passato Cittadella, la via presi 
Dentro della città, che ’l Carro reggie, 
E che l’ha già retta più anni, e più mesi. 

Con gran giustitia, e con ragion, e leggie 
La tien Francesco, e molto se tien buona, 
Gabiano, e Monte Ricco, e le vagheggie. 
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Colui, che quivi prima si ragiona, 
Che l’habitasse, si fu Antenore, 
E ’l corpo suo per questo el testimonia. 

[471v] 
Quivi ved’io de’ gran destrier il fiore, 

Quivi ved’io che Tito Livio nacque, 
Ch’è de’ fatti Roman severo autore. 

Et più in giù. 
Da Pado, o da Palude prese il nome, 

Che presso ne ha assai questa cittade 
Brenta la cerchia, e chiude come un pome. 

Egli è il territorio di questa città molto ameno, fertile, et producevole di frumen-
to, vino, et d’altre frutte saporite. Raccogliesi tanto frumento di questo paese, 
che ella è cosa maravigliosa, del quale se ne fa bianchissimo pane, sopra tutti gli 
altri dell’Italia. Produce etiandio delicatissimi, et perfettissimi vini, tanto lodati 
da Plin. nel 6. cap. del 14. lib. ove dice esser ottimi quei vini, che si cavano 
dall’intimo golfo del mar Adriatico, che sono questi del territorio di Padova, che 
tocca detto golfo (detto hora di Vinegia.) In questo bello, et vago paese, veggonsi 
da ogni lato vaghe contrade, et ville, et magnifici edificij, la maggior parte fatti 
da’ gentilhuomini Venetiani, i quali (ne i tempi dell’estate) dimorano la maggior 
parte quivi, con le loro famiglie. Scorgonsi parimente in questo paese colli, et al-
tissimi monti, che non sono parte dell’Apennino, né anche delle Alpi. Cosa che 
altrove non si vede. Sono coperti detti monti di belle vigne, d’olivi, et d’altri al-
beri fruttiferi. Da i quali se ne cavano finissimi vini con delicato olio. Egli è ad-
dimandato uno di questi monti Gemula, nella cui sommità vi è un monasterio, 
già fatto da Beatrice da Este, nobilissima vergine, nel qual con gran religione 
servì a Dio, et poi divotissimamente passò a miglior diporto. Quivi sempre sono 
dimorate alcune virginelle al servitio di Dio deputate. V’è un altro monte nomi-
nato Venda, ove si vede un altro monasterio habitato da’ monachi di monte Oli-
veto. Vicino a questi monti appaiono i colli Euganei, tanto nominati da i poeti, i 
quali fingono esser quivi il seggio loro, come par dimostrar Martiale, quando di-
ce. Si prius Euganeas clemens Helicones in arcis. Et Lucano parimente dice. Eu-
ganeo si vera fides memorantibus augur. Colle sedens, etc. Sono lungo questi 
colli molte belle contrade, et ville, tra le quali vi è quella vaga d’Arquato detto 
Montanare, a differenza d’un’altra, ch’è nel Polesino di Rovigo molto nominata 
per la memoria di Francesco Petrarca, ove lungo tempo soggiornò, et etiandio 
passò all’altra vita. Et quivi fu molto honorevolmente sepolto in un sepolcro di 
marmo, sostenuto da quattro colonne rosse, et ivi è inscritto il suo epitafio fatto 
da esso, che così dice. 

Frigida Francisci, lapis hic, tegit ossa Petrarcae. 
Suscipe virgo parens animam, sate virgine parce. 
Fessaque iam terris, coeli requiescat in Arce. 

Vedesi poscia Euganea contrada, presso cui si scoprono assai sorgivi d’acque 
calde, dalle quali si veggono continuamente uscir gran vapori, et fumi. Ora 
s’addimandano questi sorgivi, Bagni d’Abano, et in latino, Balnea Aponi. Quivi è 
una contradella nominata Abano, la qual trasse il nome da i Bagni. Si veggono 
l’herbette verdi nascere sopra l’antidette boglienti acque, come testifica Plin. nel 
106. [472] capo del secondo libro. Di queste acque così dice Martiale. Nullae sic 
tibi blandientur undae, Ac fontes Aponi rudes puellis. Sono molto lodate esse 
acque da Claudiano poeta, per le gran virtù che hanno. Delle quali molto copio-
samente ne scrive Michel Savonarola nell’opera, che fece de i bagni. Intorniò di 
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mura questi Bagni Teodorico Re de gli Ostrogotti, come scrive Cassiodoro. Quivi 
propinquo si vede la chiesa di Santa Maria di Monte Ortono, ben visitata da i 
circostanti popoli, per le singolari gratie, che fa Iddio a i mortali, per li meriti 
della sua gloriosa madre. Servono a questa chiesa i frati Heremitani di S. Ago-
stino scalciati. Sono etiandio ne’ termini di questo monasterio i fanghi caldi (a 
diverse infermità molto sani) bagnati dall’acque calde, che da ogni lato in questi 
luoghi scaturiscono. Quindi non molto lontano scorgesi il superbo monasterio di 
Praia, ove habitano i monachi di S. Benedetto. Egli è questo monasterio molto 
sontuoso, et da ragguagliare a gli altri nobili, et vaghi edifici d’Italia. Ritornando 
poscia alla Brenta, si vede a man destra di essa sopra la contrada Limina, ove 
comincia essere intiera, Cittadella cast. edificato da i Padovani nel 1100. Il qual 
castello essendo stato consegnato a Pandolfo Malatesta da’ Venetiani, nel 1504. 
in ricompensatione della rinontia fatta a loro da lui di Rimini (del quale n’era si-
gnore) disperandosi di potersi difendere da i Pontefici Rom. (della quale giuri-
sdittione era) essendo morto Papa Alessandro sesto (come scrive Sabellico, nel 
secondo libro dell’undecima Enneade, et anche io mi ricordo) poi ne fu privato 
da i detti Signori havendo egli ribellato, essendo stato rotto il loro essercito da 
Lodovico duodecimo Re di Francia. Egli è questo castello molto civile, nobile, et 
pieno di popolo, et di ricchezza. Vedesi poi Marostica, anche egli civile, et ricco 
castello. Et di sopra, vi è Bassano, dal qual castello hebbero origine i Carraresi, 
che signoreggiarono Padova (com’è scritto.) Illustra questo castello Lazaro co-
gnominato da Bassano, huomo non meno letterato, dotto, et prattico nella lin-
gua Greca, quanto nella Latina. Lungo tempo dimorò in Bologna con gran sodi-
sfattione di tutti i letterati. Poscia si è ridotto a Padova, salariato da gli Illustris-
simi Signori Venetiani, accioché illumini quelli, che vogliono imparar lettere. 
Parimente è questo castello molto nobile, ricco, et popolato, sì come gli altri so-
pranominati. Sopra Bassano accresce la Brenta, il fiume Cisino, ove è Cisino ca-
stello, da cui ha tratto il nome. Entrano in questo fiume Arcuago, et Navorio pic-
ciolini fiumi, che scendono dall’Alpi. Ha principio Cisino, presso Pemecco il pic-
ciolo castello, poscia seguitando la destra riva della Brenta sopra Cisino vicino al 
detto fiume, vedesi Grigno castello, così nominato dal fiume, che quindi passa. 
Più avanti evvi il castello Bivano, sopra il quale ha il suo principio il fiume Gri-
no. Più oltre sopra l’uscita del Lago, scorgesi Tusopo, et Caldonazzo castelli, et 
più innanzi vi è un lago, posto sotto due altri laghi. Onde da detti tre laghi è cre-
ato il fiume Brenta, presso Trento da dieci miglia, come etiandio dimostra Sa-
bellico nel terzo libro del sito della città di Vinegia. Scendendo poi a gli stagni di 
Vinegia, passato la bocca della Brenta è il primo fiume, che sbocca ne gli stagni 
antidetti, Musono vicino al Castello di Mestre, dal Sabellico nel 8. libro della 
nona Enneade dell’historie, Menstra [472v] nominato. Egli è questo castello 
molto civile, et ricco, ma era molto più ne i tempi passati, imperò che ha patito 
grandissime rovine per le guerre che furono fra i Venetiani, et gli Spagnuoli. 
Quivi a certi tempi dell’anno solevano convenire i mercanti di diversi paesi a fa-
re i suoi trafichi. Salendo poscia lungo la sinistra riva del detto fiume vedesi Vil-
la nuova, et alquanto più in su Campo di S. Pietro, civile, et honorevol castello. 
Et ne i monti vicino alla fontana del prefato fiume, Colle di Musone picciol ca-
stello, così nominato dall’antidetto fiume. A man destra del Musone dentro ap-
pare il nobil castello Franco, e di sopra Asole molto più nobile. Di cui dicono al-
cuni, ch’è Acedum, nomato da Tolomeo. Più oltre ritrovasi il fiume Silo, che 
scende da monti Taurisani, secondo Plinio nel 18. capo del 3. lib. nella 10. Re-
gione. Vero è, che ’l Barbaro nelle correttioni Pliniane, scrive lui uscire dalle fon-
tane, che scaturiscono sopra Trivigi, et in detta città, ove sono in gran numero 
come anch’io ho veduto. Forse non essendo stato quivi Plinio scrisse come have-
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va inteso. Mette poi fine detto fiume presso Torcello ne gli stagni, et paludi. Ve-
desi etiandio il luogo ov’era la città d’Altino. Della quale appaiono altresì alcuni 
vestigi a man sinistra della bocca dell’antidetto fiume. È nominata questa città 
Altinum da Plin. et da Strab. nel 5. lib. dicendo ella esser posta nelle paludi, co-
me Ravenna; et Tolomeo l’annovera ne i Veneti. Di essa città ne parla anche 
Cornelio Tacito nel vegesimo nono libro dell’hist. Pomponio Mela nel 2. et An-
tonino nell’Itinerario. Assai mi meraviglio di Biondo, dicendo che sia stato il 
primo Pli. a fare mentione di questa città; conciosia cosa, che n’è fatta memoria 
da Strab. che fu avanti Plinio. Ne fa mentione di essa Martiale nel primo lib. 
quando dice. 

Aemula baianis Altini littora villis, 
Et Phaetontei conscia sylva rogi. 
Quemque Antenoreo Dryadam pulcherrima Fauno 
Nupsit ad Euganeos sola puella lacus. 

Abbruciò, et rovinò questa città Attila, come scrive Giovanni Candido, et 
Gregorio Amaseo nel terzo libro dell’historie d’Aquileia. Per la cui rovina fu edi-
ficato Torcello (come dimostrerò.) Poscia nello spatio che si ritrova fra il Silo, et 
il Musono, vi è il nobile, et ben popolato castello di Novale. Di sopra ne i Medi-
terranei appare la città di Trivigi, della cui origine dice Giovanni Annio ne i 
commentarij sopra i frammenti di Catone, quando scrive, Taurisanos Persae 
gentem ab Alpi conditam asserunt, sono i Taurisci Norici (come scrive Plinio) 
avanti Carni addimandati, i quali trassero il nome da Api, cioè dal Tauro, il qual 
passò in questi luoghi alle vicine fontane dell’Istro secondo Diodoro nel primo 
lib. che dice che fosse scritto nella colonna di Osiride, Giove Giusto, che tanto è 
quanto Api. Et così fu dimandato esso da gl’Italiani contra i Giganti co i quali 
guerreggiava per tutto il mondo (come dimostra Beroso Caldeo nel quinto libro, 
dell’antichità.) Trionfò Osiride, Giove Giusto, dalla fontana del fiume Istro, et da 
i Norici nell’Italia, chiamandola Apennina, come scrive detto Beroso, et il con-
ferma Antioco, Catone, et Diodoro. Fu adunque edificata questa nobile città di 
Taurisio (ma corrottamente detta Trivigi) da questi Norici, Osiriani, e Taurisani. 
[473] Così dice Annio. Piglierà il candido lettore quello, che gli parerà a suo pro-
posito. Io non ho ritrovato alcuno scrittore antico che ne facci memoria di que-
sta città, benché io ritrovo nel decimo ottavo capo del terzo libro di Plinio, come 
scende il Silo fiume da i Monti Taurisani: et etiandio ne fa memoria di essi Tau-
risani nel decimonono capo di detto libro, ma non però nomina questa città, né 
etiandio Tolom. né Antonino nell’Itinerario, né altro geografo, né antico histori-
co. La prima memoria, che si ritrova di essa è nell’historie de gli Ostrogotti, ove 
habbiamo, che tenendo la signoria di Verona, et di questa città il padre di Totila, 
aggradendogli il luogo quivi dimorava, ove nacque esso Totila (che fu poi il 
quinto Re de gli Ostrogotti) et quivi fu nodrigato. Rovinati poscia Ostrogotti, et 
entrato Alboino Re de’ Longobardi nell’Italia, et havendo soggiogato Aquileia 
con l’altre città del paese, non havendo così presto (com’egli havrebbe voluto) 
mandati i Trivigiani Ambasciatori a riconoscerlo per suo signore, deliberò esso 
Alboino saccheggiare la città, et poi abbruciarla. Ma fu tanta la riverenza qual 
portò a Felice Vescovo di essa, che mitigato il barbaresco furore, perdonandogli, 
la ricevé in buona gratia. Fermarono poi i Longobardi in questa città il loro seg-
gio del Marchesato, dal quale ha ottenuto il cognome tutta questa Regione di 
Venetia (come nel principio ho dimostrato.) La fu poi ruinata da Rotari Re de i 
Longobardi con Oderzo, secondo Paolo Diacono nel 5. lib. dell’hist. de i Longo-
bardi. Mancata poscia la possanza de i Longobardi, rimase Trivigi anch’egli sog-
getto a gl’Imperatori, et Reggi d’Italia, come l’altre città d’Italia. Divenne poi 
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sotto il crudelissimo tiranno Ezzelino da Romano, et poi di Ricardo da Camino, 
il quale essendo molto potente in questi paesi, fu fatto procurator di questa città 
da Enrico 6. Imperatore, riservandosi però la signoria di essa secondo Merula 
nel sesto, settimo, et ottavo libro dell’hist. de i Visconti. Ma costui usurpandosi 
la signoria, il tutto disponea come legittimo signore, etiandio guerreggiando col 
Patriarca d’Aquileia (come scrive il Candido, et Amaseo nel 6. et 7. lib. de i Co-
mentari d’Aquileia.) La fu poi soggetta a i Carraresi, a gli Scaligeri, et al fine a i 
Signori Venetiani, che fu nel 1388. per la concordia fatta fra Giovan Galeazzo Vi-
sconte 1. Duca di Milano, et i signori Venetiani con Mastino dalla Scala, secondo 
che dice Corio nella terza parte dell’historie, e Torello Saraina, nel 2. lib. 
dell’hist. Veronesi. La qual città sempre s’è dimostrata fedele a i detti Signori e-
tiandio ne i tempi, che fu rotto il loro essercito da Lodovico 12. Re di Francia 
(come sovente ho scritto) avvenga che quasi tutte le città, e luoghi sottoposti a’ 
detti signori di terra ferma, passassero sotto altri signori, essendo costretti, mai 
però passò questa sotto altra signoria. Vero è, che vedendo la rovina di quelli, e 
la gran vittoria, et prospero successo de’ nemici, i cittadini spaventati, et veden-
dosi senza guarnimento alcun di soldati, né ancora sperandone, onde si potesse-
ro difender da’ nemici (bisognando) fecero un consiglio di darsi a Massimiliano 
Imperatore. Ma al fine poi, dopo molti altri consigli, pigliando animo il popolo, 
si deliberorno più tosto di voler patire ogni male, che mutar signoria. Et essendo 
di questa opinione, vi aggiunse soccorso da’ Sig. Venetiani, il qual fu con 
grand’allegrezza da loro ricevuto. Et fortificata la città, e ben fornita delle cose 
[473v] necessarie, et così si mantennero sotto i Signori Venetiani (come narra 
Andrea Mocenigo nelle sue historie) et io dimostro nell’Effemeridi latine. Ha 
questa nobil città grandissima abbondanza delle cose necessarie per il bisogno 
de gli huomini. Vi abbonda molto il frumento, vino, et altri frutti con assai ani-
mali. Egli è il frumento di tal sorte, che se ne fa bianchissimo pane, et vi sono 
ancora perfettissimi vini. Sono nella città (oltra il fiume Silo, che passa per il 
mezo di quella) assai sorgivi di chiare acque molto dilettevoli da vedere, et dolci 
da bevere. Vi sono assai belli edificij, et veggonsi i cittadini molto honorevoli, 
arditi, et assai civili, et di vivace ingegno, non meno disposti alle lettere, che a 
ragunar grandissime ricchezze, et ancora ad altri nobili essercitij. Sono anche 
usciti d’essa molti illustri huomini, che l’hanno fatta nominar per le sue egregie, 
et eccellenti virtù. De i quali fu il santo Pont. Benedetto Papa XI. Il quale essen-
do dell’ordine de’ predicatori, per le singolar virtù, di general maestro di detto 
ordine fu fatto poi Cardinal di Bonifacio 8. Papa. Dopo la cui morte, fu egli crea-
to Papa. Nella qual dignità poco visse. Et essendo mancato, Iddio ad invocation 
del suo nome, fece grandissime gratie a mortali, come narra Platina nella sua vi-
ta, Francesco Petrarca ne’ suoi sommi Pontefici, et Giovan Antonio Flaminio 
Imolese: et etiandio ritrovasi nel 3. li. de gl’huomini illustri dell’ordine de’ Pre-
dicatori. Passò alla vera vita il S. Pontefice in Perugia, ove giace sepolto in 
un’artificiosa sepoltura di candido marmo. Avanti che più oltre proceda voglio 
narrare una cosa singolar di tant’huomo. Fatto Pontefice, et ritrovandosi a Pe-
rugia (ove lasciò poi la mortale spoglia) vi venne a visitarlo la sua madre già vec-
chiarella, la quale essendo honoratamente vestita da i Perugini (come se gli con-
venia) et presentata avanti lui, et fattogli intendere esser quella la madre sua, et 
lui fingendo di non conoscerla, et dicendo quella essere una signora che la ma-
dre sua era poverella, che quando se le presenterà, la conoscerà, et così rivoltan-
dosi altrove la lasciò, intese la buona madre quel che volea dire. Et spogliandosi 
delle ricche vesti, si vestì delle sue povere, et gli si presentò: che come il santo 
Pontefice la vidde, le venne contra, et disse. Questa è la mia dolcissima madre, 
et ben la conosco, sia la ben venuta. Et così la ricevé molto lietamente, et hono-
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ratamente. Essempio certamente d’una grandissima humiltà, contra la monda-
na ambitione. Fu ancora Trivisano Pontico Virunio, huomo ornato di lettere 
grece, et latine, come dall’opere da lui scritte chiaramente si conosce. Passò di 
questa vita nel 1520. et fu sepolto nella chiesa di S. Francesco in Bologna. Sono 
stati altri nobili ingegni che hanno illustrato questa città, i quali, per non haver 
particolar notitia, li lascierò. Così scrive Faccio de gli Uberti di Triviso nel se-
condo Canto del terzo libro Dittamondo. 

Pur lungo il Mar era il nostro traghetto. 
Verso ponente, e Treviso trovamo, 
Ch’al ver mi fu, et al veder diletto. 

Et più in giù. 
Noi trovamo Treviso nel camino, 

Che da chiare fontane tutta ride 
E dal piacer d’Amor, che quivi è fino. 

[474] 
Il suo contado la Piana recide, 

E ’l Silio, e ciascun d’essi alcuna volta 
A chi lì passa per gran piova uccide. 

Questa per sé il Venetian l’ha tolta. 
Essendo giunto al fiume Silo, che passa per Trevigi, come è dimostrato, en-

trerò ne i Carni. Era questo fiume anticamente termine della Regione di Venetia, 
come vuol Pli. et principio di detti Carni, come egli dice nel 18. capo del 3. lib. 

 
CARNI. 

Vuole Tolomeo con Plinio haver il suo principio i Carni al fiume Silo, et che 
stringono ciò che si ritrova fra detto fiume, et la Giapidia, hora Istria, talmente 
nominata da Tolomeo. Co i quali par accordarsi Strabone nel quarto libro, 
quando dice, che caminando verso Aquileia, ritrovansi alcuni popoli addiman-
dati Norici, et altri Carni, et che ne’ Norici erano i Taurisci. Nominerò adunque 
questi popoli, insino alle confini di questa Regione di Venetia, Carni insieme con 
Plinio, i quali annovera nella decima Regione d’Italia presso il mare Adriatico. 
Vero è, ch’io gli aggiungerò i luoghi mediterranei, insieme con Tolomeo, de i 
quali etiandio alcuni d’essi al presente sono nominati Carni. Ne parla Livio de i 
Carni in più luoghi, et tra gli altri nel 43. libro così. Sub idem tempus Carnorum, 
Histrorumque, et Iapidum Legati venere. Caminando poscia sopra Trivigi lungo 
la destra riva del Silo, verso la fontana di esso, ritrovasi un picciol castello detto 
Casa Corba. Scendendo al mare Adriatico vedesi la bocca, per la quale si scarica 
nel detto golfo Adriatico, il fiume Piave, Anaxus da Plinio nominato nella deci-
ma Regione. Esce questo fiume dall’Alpi. Et quindi scende fra Feltro, et Belluno, 
et tra alcuni strani balzi, et precipitose valli non pigliando riposato corso, insino 
alla pianura, per la qual ancora corre molto rapacemente insino al mare, pas-
sando tra Tre Ponti, et il fiume Livenza, come scrive Sabellico nel 3. lib. del sito 
della città di Vinegia, et nel 5. del 8. Enneade. Quando poi è sceso da i monti, et 
arrivato alla pianura, come scrive Flaminio Imolese, piglia altresì un impetuoso 
corso da S. Salvatore, et da coll’Alto, et dopo poco si divide in due rami, tanto 
cupi d’acqua, ch’è necessaria la barcha a chi vuol passarlo (come io ho esperi-
mentato) al fine mette capo nel mare (come è detto.) Sono alcuni che negano es-
ser questo fiume l’Anasso descritto da Pli. tra i quali è Giovan Candido nel 1. lib. 
dell’hist. di Aquileia, dicendo esser il Silo, l’Anasso, ch’esce del monte Sulio, di 
Trivigiana, e che ciò lo dimostra il nome del monte dal quale esce. Onde dice a 
lui parer cosa modo disconvenevole, et senza ragione a credere, che Plin. haves-
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se lasciato di nominar il fiume Anasso (hora detto Piave) dal Taiamento insino 
ad esso (così nominandolo) passando la memoria di tanti altri fiumi, che sono 
nel mezo di essi. Soggiunge poi, che così si dee intendere Plinio quando dice Ti-
liaventum maius minusque Anaxum, cioè, che per il Tiliavento minore, si dee 
col proprio nome addimandare Anasso. Così dice detto Candido. Io così rispon-
derei primieramente maravigliandomi di lui che essendo del paese, non so con 
qual colore voglia che la Piave, o Anasso (come dicono gli antichi) sia il minore 
Tiliavento [474v] per le parole di Plinio? Conciosia cosa che Pli. chiaramente 
dimostra esser l’Anasso diverso da quegli due Tiliaventi, quando dice nel decimo 
ottavo capo del terzo libro della decima Regione di Venetia. Sequitur decima 
Regio Italiae, Hadriatico mari apposita Venetia. Cuius fluvius Silis ex montibus 
Taurisanis oppidum Altinum, flumen Liquentia ex montibus Opiterginis, et por-
tus eodem nomine Colonia Concordia, Flumen, et Portus Romantinum Tisilia-
ventum maius, minusque Anaxum, quo Varamus defluit, Alsa, Natiso, cum Tur-
ro profluente Aquileiam. 12. mil. pass. a mari sita. Così adunque si vede essere 
distintamente nominato lo Anasso dal Taiamento minore. A quel che dice non li 
parer cosa convenevole, che descrivendo Plinio quei fiumi havesse lasciato tanti 
altri fiumi che sono fra il Taiamento minore, e lo Anasso. Così si può rispondere, 
che ben considerando la descrittione di Plinio di questa decima regione, si vede-
rà apertamente non haver egli servato in più luoghi ordine tanto nella descrit-
tione delle città, et luoghi, quanto de i fiumi, sì come si può avvertire quando co-
sì scrive. In Mediterraneis Regionis decimae, Colonia Cremona, Brixia Cenoma-
norum agra, Venetorum autem in mari Ateste, et oppida Acelum, Patavium, O-
pitergium, Belunum, Vicentia, Mantua Thuscorum. Et per tanto si vede non ha-
ver quello servato ordine in questa sua descrittione. Onde pare a me, che la sua 
ragione non habbia luogo quivi. Che questo fiume sia lo Anasso lo conferma il 
Sabellico nel 3. lib. del sito di Venetia, Cinthio Accedese, con Gio. Antonio Fla-
minio Imolese, huomini non men dotti, che pratichi di questo paese. Seguitando 
la nostra descrittione, appare davanti la bocca della Piave ne gli stagni dal con-
tinente della terra spaccata la Isola di Equilij. Et qui vi è il porto della Piave. Fu 
già in questa Isola la città di Equilio edificata da gli Eraclesi. La quale Eraclia già 
fu fabricata da i popoli della Concordia, e di Altino dopo la grandissima rovina 
di Aquileia, et di dette città. I quali quivi come a luogo sicuro erano fuggiti, et 
l’addimandarono Eraclea, da Eraclio Imperatore, che imperava allhora. Dipoi 
passando Pipino figliuolo di Carlo Magno Re d’Italia contra i Venetiani (manda-
to dal suo padre a suasione di Fortunato Patriarca di Grado) con un potente e-
sercito temendo gli Eraclesi, fuggirono con le loro donne, et figliuoli a Vinegia 
abbandonando Eraclea, et Equilio. Et furono 100 famiglie, che si partirono, co-
me dinota Biondo nel libro dell’opere de i Venetiani, et Sabellico i figliuoli delle 
quali famiglie furono fatti Patritij Venetiani. Et così fu pigliata Eraclea abban-
donata, da Pipino, et parimente Equilio. Furono poi ambidue bruciate, et rovi-
nate da gli Unni ne’ tempi di Berengario I. secondo Sabellico nel 4. libro della 1. 
Deca dell’opere de’ Venetiani. Rimasero per tal maniera rovinate Equilio, et E-
raclea, come si vede, che hora pochi vestigi di quelle si ritrovano. Al presente 
s’addimanda il luogo, ove era Equilio, Città Nuova, benché ritenga lo antico no-
me il Vescovado. Poscia a man sinistra della Piave, presso quella, vedesi Vene-
tio, Limina, et Aquorio. Et di sopra nell’alto, et difficile monte, la città di Feltro. 
Addimanda Plinio i cittadini di questa città nel capo decimonono del terzo libro 
Fertini, la città de i quali fu edificata da i Reti. Dierono fama a questa città al-
quanti nobili ingegni, tra i quali fu [475] Vitorrino, huomo buono, et letterato. Il 
qual (ne’ tempi de i nostri avoli) molto s’affaticò in ristorare la lingua latina, che 
già lungo tempo era mancata. Egli è Vescovo di questa città al presente Tomaso 
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Campeggio Bolognese, huomo prudente, saggio, letterato, et pratico della Corte 
Romana, il quale non meno orna detta dignità, quanto sia egli da essa ornato. 
Più alto scorgesi Cividal di Belluno picciola città, ma bella,vicina alla Piave, po-
sta tra i monti. Scende la Piave di quindi propinquo con grand’impeto, et molto 
precipitosamente. Più oltra appare Perarolo, Pieve, Valle Bonstagno, et più alto 
Cadore, et Zolto, così nominato, ove sono gli asperi monti, da’ quali se ne cava 
grand’abbondanza di ferro. Poscia vedesi Lorentaga, Tre ponti, Aurone, et più 
ad alto Comeri, al nascer della Piave. Evvi poi lungo la destra riva di detto fiume 
il picciolo castello Madino, et ne’ Mediterranei, Vettoro, et di sopra, ove sbocca 
nella Piave il fiume Caloro (da Pli. Varamus nominato, overo Varianus secondo 
Biondo, et il Volaterrano nel 4. lib. de i comentari Urbani) Tesega castello, et 
poscia Belluno, antichissima città (vicina al Caloro) così nominata da Plinio nel 
decimonono capo del terzo libro, et da Tolomeo annoverata fra le mediterranee 
città di Venetia. Ingrossano il Caloro, ch’esce dall’Alpi, fra le quali habitano i 
Germani, cinque torrenti. Sono in detti monti assai ville, et contrade nominate 
de’ nomi Tedeschi. Ritornando a dietro, ove sbocca il Caloro nella Piave, ritrova-
si la foce del fiume Cordivalle, per la quale entra nella Piave. Scende questo fiu-
me dall’Alpi. Sono vicini a questo fiume, Falcachio, e Tabulio castelli, con altre 
assai ville, et contrade pur nominate di nomi Tedeschi. Scendendo al mare, ve-
desi la bocca del fiume Livenza, da Plin. Liquentia nominato nel 18. cap. del 3. 
libro, nella 10. Regione. Il qual esce de i monti Opitergini, non molto discosto da 
Pulcinico da alcune fontane molto abbondanti di acque, che quasi nel medesimo 
luogo sorgono. Et di quindi tanto piacevolmente scende, che appena par muo-
versi, come scrive Sabellico nella Corografia della patria, et nel 3. lib. del sito 
della nobil città di Venetia, col Candido, et l’Amaseo nel primo lib. de i Comen-
tari di Aquileia. Si divide poi in due rami, et così sbocca in questi paludi (ove 
dissi essere separata l’Isola de gli Ecquilij della terra ferma) con un de detti ra-
mi, et con l’altro ne’ vicini stagni, et paludi dell’Isola di Caprole, ove era il porto 
della Piave, discosto dalla foce di essa 140. stadij, o siano da dicisette miglia, e 
mezo. Et ove si fende detto fiume in due rami, evvi a man destra Turriccio ca-
stello, et dentro (ove entra nella Livenza il Torrente Mutego, alla sinistra) appa-
re Oderzo, da Plinio Opitergium detto, nel 18. cap. del terzo lib. riposto ne’ Me-
diterranei di Venetia. Anche così è nominato da Cor. Taci. nel 19. lib. dell’hist. et 
parimente da Tolomeo. Io credo che questa città, sia quella scritta da Strab. nel 
5. lib. Editerpus, quando dice, che Epiterpo con Ordea, Adria, et Lucretia pati-
rono grandi inondationi d’acque per esser poste nelle paludi. Vero è, che hora è 
discosto dal mare Oderzo più di 30. miglia, benché allhora fosse a quello molto 
vicino, imperoché ordinò un’armata marinesca ne i tempi della guerra civile fra 
Cesare, et Pompeo. Altresì si può conoscere da i scaglioni di marmo, quali quivi 
al presente si veggono, per li quali si scendeva alle navi [475v] fermate nel porto, 
come dimostra Lucano nella guerra Farsalica così. 

Hinc opiterginis classis venerata colonis 
Et Cesare ne i Comentari narra, come volsero più tosto gli Opitergini uccidersi 
nelle navi sue che rimaner prigioni di Pompeo. I quali furono circa mille giovani, 
secondo L. Florio. Fu ruinata questa città da Attila con Aquileia, Altino, et la 
Concordia, secondo Biondo nel 2. libro dell’historie, fu poi rifatta, et poi simil-
mente abbruciata da Rotari Re de i Longobardi, come scrive Paolo Diacono nel 
4. libro dell’historie de i Longobardi, Sabellico nel terzo libro del sito di Venetia, 
et nel quinto delle antichità di Aquileia, dice che la fu anche ruinata da Grimo-
aldo Re pur de i detti Longobardi, per vendicare la uccisione de i fratelli quivi 
fatta, dando parte del territorio di essa a i Trivigiani, parte a i Cenetesi, et parte 
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a i Friulani. Il che conferma Paolo Diacono nel 5. libro. Il cui Vescovo Magno, 
fuggendo a gli stagni, et alle paludi, di consentimento di Severo Papa, et di Era-
clio Imperatore edificò Eraclea con male augurio, conciò fosse cosa, che la fu 
dopo 150. anni, dalla sua edificatione ruinata secondo che dice Giovanni Candi-
do, et lo Amaseo nel 3. lib. de i Comentari. Insino ad hoggi si veggono i vestigi 
della sua antichità. Poscia alla Fontana, dalla quale ha il suo principio Mutego 
fiume, vi è il nobile castello di Conegiano, gli habitatori del quale, sono nominati 
da Plinio nel 19. capo del 3. libro Cogienses secondo Cinthio Accedese, et il Fla-
minio Imolese. Egli è questo castello molto civile, ricco, et pieno di popolo, et 
abbondante delle cose per il vivere dell’huomo. Mette poscia capo a man destra 
della Livenza, il fiume Meduno, il quale scende dalle supreme Alpi del Monte 
Meduno. Alla cui destra vi è Colveri, e di sopra alla fontana del fiume Imesuli, et 
Pordonono, Portus Naonis da i Latini addimandato. Fu lungamente questo no-
bile, grande, et ricco castello soggetto a i Duchi d’Austria. Ma ne’ nostri giorni 
(essendo stato pigliato da Bartolomeo Alviano capitano de i soldati Venetiani 
guerreggiando con Massimiliano Imperatore) fu donato da i Signori Venetiani al 
detto. Et essendo lui morto, li successe il suo figliuolo. Più in alto appare Prata, 
et ne’ Mediterranei Porciglie castello, non molto grande, ma ben ricco, et bello. 
Il qual tengono con Brognara (etiandio picciolo castello, cinque miglia da questo 
discosto presso la Livenza) i nobili Conti di Porciglie illustrati da Giacomo huo-
mo letterato, et eloquente, sì come dimostrano l’opere da lui scritte, et massi-
mamente l’eleganti, et sententiose epistole. Egli è discosto Porciglie da Pordo-
nono tre miglia. Poscia ov’entra Meduna nella Livenza scopresi il nobilissimo, et 
ricchissimo castello di Sacille da ragguagliare a molte città d’Italia, tanto nella 
civiltà, quanto nella moltitudine del popolo. Vedonsi quivi belli edifici con molti 
degni Dottori, et con altri huomini segnalati in tal guisa, che io quindi passando 
altre volte parea a me di ritrovarmi in una nobile città. Alla sinistra riva della Li-
venza, sopra la bocca del Mutego, vi è porto Bufalé bagnato da un lato dalla Li-
venza. Et di sopra ove mette fine il fiume Imesuli nella Livenza, vedesi Civilono, 
et più avanti fra i colli, il nobile castello di Seravalle, molto nominato per la 
temperanza dell’armi, et mercantie di panni, biade, et vini. Egli è questo castello 
un Emporio per terra [476] Tedesca, et è ben edificato, et pieno di civile popolo, 
per il quale passa il fiume Imesuli, antidetto chiaro di acqua, intorno al castello 
veggonsi assai edifici di diversi artefici. Parimente questo Castello, così nella 
bellezza, come nella ricchezza, et moltitudine di civile popolo, si può paragonare 
a molte città. Ha molto ameno, et fertile territorio, parte in pianura, et parte ne’ 
colli; del quale se ne cava frumento, vino, et altri saporiti frutti con dolce olio. 
Veggonsi quivi fra i piccioli colli dilettevoli valli, ove sono alcuni laghetti di chia-
re acque, che danno gran piacere a chi li vede. Dimorò in questo castello, et a-
menissimo luogo, Giov. Antonio Flaminio Imolese, huomo molto letterato, lar-
gamente stipendiato da i Seravallesi. Le cui singulari virtuti, sono volgate fra i 
letterati. Caminando poscia a man destra di Seravalle pur fra’ colli, vedesi Cene-
da, da Tol. (secondo però Cinthio Accedese) Acedum nominata. Onde essendo 
detto Cinthio quivi nato, si addimandava Accedese, è questa città da Seravalle 
un miglio discosta, la quale fu disfatta da i Gotti (come dicono.) Della quale ne 
fa memoria Agathio nel 2. lib. delle guerre de i Gotti, nominandola Ceneda Urbs 
Venetiae, et similmente Paolo Longobardo nell’hist. Longobardice. Ora ella ha 
più tosto forma di una contrada, che di città. Tiene etiandio il Vescovo di essa, la 
temporale signoria. Caminando da Seravalle a Sacille incontrasi in Cordignano, 
bella fortezza, già data a Nicolò Rangone. Ella è posta sopra il monte. Poi nella 
soggetta pianura ritrovasi S. Cassano, molto bella contrada. Seguita lungo la riva 
della Livenza, sotto Porto Bufalé la Motta, dal Sabellico nell’ottavo libro della 
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nona Enneade, Mettea detta, quando scrive. Ego sum eorum opinionis qui ad 
Mettam (aiunt) oppidum (hodie Mota) edictum fuisse militi, ut convenirent. Ha 
dato gran nome a questo luogo Girolamo Leandro, fatto Cardinale da Paolo ter-
zo Papa per la eccellente sua dottrina: Imperò che era ornato di lettere non so-
lamente Latine, ma anche Grece, et Hebraice. Passò tanto huomo di questa vita 
in Roma questi anni passati. Egli è questo castello poco grande, ma ha belli bor-
ghi, et pieni di popolo nobile, et civile. Abbonda delle cose necessarie per il vive-
re de gli huomini, alla sinistra della Livenza ne’ mediterranei sopra la Motta, 
appare Fratina, Panegaia, Lamiduna, Prodolo, Cusani, et più alto Zopola. Scen-
dendo a gli Stagni, vedesi la foce del fiume Limino, così nominato (secondo 
Biondo) per esser quivi posti i Limiti, o siano termini del Frioli, et della Marca 
Trivigiana, da i Barbari. Et per tanto sarà questo fiume il fine, et termine di det-
ta Marca Trivigiana (come io dissi.) Esce questo fiume de i Carni, et scendendo 
da i monti passa per porto Gruaro stringendo la contrada, al fine mette capo nel 
mare presso Capruli. Così dice Sabel. nel 3. lib. del sito di Venetia. Credo esser 
questo fiume quel da Pli. nomato Romatus nel 18. cap. del 3. lib. come crede e-
tiandio il Candido, con l’Amaseo nel 1. li. dell’hist. d’Aquileia, avvenga che voglia 
Biondo che sia l’Alsa, nominata da Plinio nel detto luogo. Vero è, che poi dimo-
strerò nel Frioli, ove sia l’Alsa, et come al presente si nomina. Alla sinistra riva 
del Limino vi è la Concordia, talmente da Plinio, et da Pomponio Mela nel 2. lib. 
addimandata, et riposta da Tolomeo ne’ Mediterranei della città de i Carni, et 
nominata da lui Concordia Colonia, et da Strabone (forse essendo corrotto il 
[476v] libro) ella è detta Ordia, nel 5. lib. ma credo voglia dire Concordia. Ne fa 
etiandio memoria di essa Antonino nell’Itinerario, descrivendo il viaggio da A-
quileia a Bologna, dicendo essere da Aquileia alla Concordia M.P. XXXI. Fu ab-
bandonata questa città da i cittadini (assediando Attila Aquileia) passando 
all’Isola di Capruli per paura di Attila, come dice Biondo nel 2. et 3. lib. dell’hist. 
La fu poi rovinata, et così hora giace. Vedesi altresì alla sinistra di detto fiume 
Sesto castello, et alla bocca, per la quale si scarica nel mare la Isola di Caprule, 
ove fuggirono i Concordiesi per loro sicurezza com’è detto. 
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DUCATO DI FRIULI 
DECIMAOTTAVA REGIONE DELL’ITALIA 

di F. Leandro Alberti Bolognese. 
Non si maraviglierà alcuno, s’io ho diviso la Regione di Venetia, havendo fat-

to fine al fiume Limino, alla precedente parte (et volendo al presente scrivere 
quest’altra parte) conciosia cosa che se si considerarà quello, ch’io dissi nel 
principio dell’antidetta Regione di Venetia, chiaramente si vederà non haver io 
fatto tal cosa senza ragione. Imperò che io dissi che si comprendea in detta Re-
gione una parte de i Longobardi, addimandata Marca Trivigiana da Trivigi, ove 
tenevano il loro seggio i Marchesi, et signori di questa parte; i quali termini era-
no da Verona a questo fiume Limino; et l’altra parte era nominata Ducato di 
Frioli pur da i detti Longobardi. Il quale comincia dal detto fiume Limino, come 
dimostrerò; et scorre di lungo insino al fiume Timavo, termine di questa Regio-
ne di Venetia, et de i Carni. Vero è, ch’io ritrovo, che fosse altresì nominato que-
sto paese (di cui voglio scrivere) Liburnia, come dice Biondo nel ottavo lib. 
dell’hist. ma non scrive però da chi così fosse nominato, né anche quando, né la 
cagione. Ma perché Frioli, et in latino Forum Iulij, è detto, sono diverse opinio-
ni. Et prima alcuni dicono che acquistasse detto nome da Giulio Cesare per le 
legioni, et squadre de i suoi soldati, che facea passare di quindi, di là dall’Alpi, sì 
come paiono dimostrare alcune lettere tagliate nel marmo (quasi nel mezo del 
Monte della Croce, ove al presente si dice Zelia in vece di Giulia, onde è la via, 
che fece tagliare detto Giulio, acciò egli potesse passare agevolmente con legioni, 
et squadre di Soldati) che dicono C. Iulius Caesar Viam inviam Solert. S. et im-
pendio Rotae Redd. Mandò detto Cesare per questa via una delle tre legioni con-
tra gli Elvetij. Altri dicono che fosse detto Frioli, avanti che nascesse Giulio Ce-
sare, et confermano questa cosa dicendo, che Plinio nomina i Foroiulesi cogno-
minati Transpadani nel decimonono capo del 3. libro. Et per tanto dicono che 
fosse così addimandato innanzi, che Cesare nascesse. In vero par a me questi ta-
li non haver ragione, perché fu Cesare avanti Plinio molti anni, imperò che fiorì 
Plinio ne’ tempi di Vespasiano che successe nell’Imperio Romano dopo molti 
anni a Giulio. Pare che Biondo nel 8. lib. dell’historie, voglia che traesse questo 
nome di Frioli dalla città detta il Foro di Giulio, che fu poi rovinata da Cancano 
Re [477] de i Bavari, come altresì lo dimostra Paolo Diacono nell’histor. de i 
Longobardi, et detto Biondo nel 9. libro. Ove fosse questa città del Foro di Giu-
lio, poscia lo dimostrerò, avvenga che Biondo dica non lo sapere. Fu etiandio 
nominato questo paese, Regione di Aquileia, dalla sua metropoli Aquileia, prin-
cipale città di esso paese. Al fine addimandato Patria (come oggidì si dice) da i 
Venetiani. La cagione la scrive il Candido con l’Amaseo nel 1. li. dell’hist. 
d’Aquileia così. Havendo abbandonato gli habitatori di questi luoghi le sue habi-
tationi, per paura de i Barbari, et passati ne’ luoghi paludosi (ove hora è Vene-
tia) et essendosi quivi fermati havendovi fabricati habitacoli, volendo dimostra-
re, che questi luoghi erano stati le lor prime habitationi, et che di quivi havevano 
havuto origine, et era stata la loro prima patria, così Patria la nominarono. Così 
dicono costoro. Io adunque nominerò tutto il detto tratto, Frioli (corrottamente 
così detto in luogo del Foro di Giulio) poi Patria, Veneti, et Carni, cioè Frioli, o 
Ducato di Frioli, Patria, et Carni. Lo addimanderò Ducato di Frioli, per haverlo 
così nominato i Longobardi, havendovi posto il lor seggio i Duchi di esso, come 
altre volte ho scritto, et massimamente nel principio della Marca Trivigiana. Sa-
ranno i termini di questo paese dall’Oriente l’Istria: dal Settentrione i Monti 
Giapidij: dall’Occidente l’Alpi Vendelice, et Norice, dal Mezo giorno il mare A-
driatico, secondo il Candido. Così giace questa Regione. La comincia dalla pia-
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nura che risguarda al mare, et a poco a poco alzandosi, tanto accresce, et si alza, 
che ne riusciscono i colli, et poscia alti monti, da i quali quasi da ogni lato ella è 
intorniata. Et così pare questa pianura talmente circondata da i monti, come un 
serrato Teatro dal muro, rimanendovi però una apertura a simiglianza di una 
porta da poter passar il fiume Lisonzo a Trivigi, rimanendo tutto il resto 
dall’Alpi da ogni lato serrato. Onde non si può agiatamente entrare in questo 
paese, eccetto per li maritimi porti, o per le valli, o per li gioghi degli altissimi 
monti. Ha molti porti, tra i quali vi è quel del Timavo, che fu già detto fiume 
termine dell’Italia, porto Ponzano creato dalle Fontane di monte Falcone, il 
Sdobbio fatto dal fiume Sdobbio. Risguardano questi tre porti al golfo di Trieste. 
Vedesi poi il porto di Lonzo, il Primiero creato dal Tilio, il Gradeso del Canale 
Aureo, l’Aquileiese, il Busio di S. Andrea, il Lugiano del Taiamento, et il Basilico, 
et il Caprulano. Così son discosto l’uno dall’altro questi Porti. Dalla bocca 
dell’acque di Grado alla foce di Natisa annoveransi quaranta stadij, o siano 5 
miglia. Et quindi al porto di Lignano cento quaranta, cioè poco più di diecesette 
miglia, et di qui alla bocca del Taiamento, quaranta, o cinque miglia, et insino a 
Baselego oltre ottanta, o dieci miglia. Sono in questa nobilissima Regione ferti-
lissimi campi, et larghi, et irrigati da chiare acque. Non meno vi son belle vigne, 
che producono delicati vini, molto lodati da Plin. nel 6. cap. del 14. lib. quando 
dice, Livia Augusta LXXXII. annos vite Pucino retulit acceptos non aquoso. Gi-
gnitur in sinu Adriatici maris, non procul a Timavo fonte saxeo colle, maritimo 
afflatu, paucas coquente amphoras. Nec aliud aptius medicamentis iudicatur. 
Hoc esse crediderim, quod Graeci celebrantes miris laudibus Pictianum appel-
laverunt ex Adriatico sinu. Et più in giù dice essere ottimi vini, cavati presso il 
golfo [477v] Adriatico. In questo paese si hanno frutti d’ogni maniera molto sa-
poriti. Quivi sono folte selve, tanto per il bisogno delle legne, quanto per la cac-
cia. Quivi veggonsi vaghi prati, et pascoli per gli animali. Evvi anche la tempera-
ta aria. Produce questo paese abbondantemente le cose necessarie per il viver de 
i mortali, et altresì per il trastullo, et piaceri, come a parte a parte descriverò. 
Ne’ monti d’esso ritrovasi quasi tutte le minere de i metalli, cioè ferro, piombo, 
stagno, rame, argento vivo, argento fino, et oro. Cavansi etiandio bei marmi 
bianchi, negri, rossi, macchiati, et corniuole, camei, berilli, et cristalli. Altre cose 
da notare vi sarebbono di questa Regione (che lascio per brevità) le quali a me 
scrisse Gregorio Amaseo in una sua elegante epistola, et in un libro da lui com-
posto de i termini della Regione di Venetia, del Timavo, et de i fiumi di essa Re-
gione. Escono etiandio di questo paese huomini disposti, non solamente alle let-
tere, ma altresì a mercantie, et a fare altre cose. Innanzi ch’io entri alla partico-
lar descrittione di esso paese voglio dimostrar brievemente le signorie di quelli, 
a i quali è stato soggetto insino al presente. Fu adunque primieramente signo-
reggiato da gli Euganei, Veneti, Troiani, Galli, et poi da’ Romani, come facilmen-
te si può cavar dall’historie: conciosia cosa, che Aquileia fu edificata da i Roma-
ni, secondo Strabone nel 5. li. et da quelli parimenti fu dedutta Colonia, come 
scrive Livio nel 40. libro, come dimostrerò. Et di ciò anche ne fanno fede le le-
gioni, et squadre de i soldati de i Romani, quali passando per questi luoghi 
mandati da Giulio Cesare contra i Barbari vi lasciarono il nome sopra il monte 
della Croce, hora nominate Zelie, in vece di Giulie, da i detti soldati. Là onde 
sempre questi paesi furono fedeli a i Romani insino che conservarono essi la lo-
ro Maestà Imperiale. Mancando poscia quella; et cominciando i Barbari a passar 
nell’Italia, per soggiogarla, fu anche essa da quelli soggiogata, et massimamente 
da i Longobardi. De i quali fu il primo Re Alboino, che scese in questi luoghi, et 
ottenuti, vi fece Duca Gisolfo, et costui occiso da Cancano Re de i Pannoni, egli 
successe nel Ducato. Dopo Cancano pigliarono la signoria i figliuoli 
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dell’antidetto Gisolfo, cioè Tassone, et Caccone, i quali a tradimento ammazzati 
da Gregorio Patritio Romano, s’insignorì del Ducato Grisolfo. A cui successe A-
gone, dal quale è derivata l’illustre famiglia de gli Agoni, come scrive Paolo Dia-
cono nel quinto libro dell’historie, et Candido, et Amaseo nel 3. lib. Mancato 
Agone, pigliò la signoria Lupo, meritevolmente così nominato dalle mal aggra-
devoli opere che faceva. Onde entrando astutamente nella città di Grado, rubbò 
i Tesori della Chiesa d’Aquileia, ch’ivi erano stati portati, sì come a sicurissimo 
luogo. Seguitò poi nella signoria (morto Lupo) Varneso suo figliuolo, o sia Arni-
sfico. Scacciato costui dello stato dal Re Grimoaldo, fu data la signoria a Vettari 
Conte di Vicenza, huomo prudente, et humano. A lui seguitò nel Ducato Lauda-
ri, e poi Rodoaldo. Il quale essendo ito fuori del paese per alcune occorrenze, 
s’insignorì dello stato suo Ausfrit signor di Reuma. Era Reuma un castello edifi-
cato vicino al Taiamento, da quel lato ove è detto fiume, costretto dal vicino 
monte, et dal colle di Pinciano. Il qual luogo in lingua Celtica, ovvero Gallica si-
gnifica guado. Poscia passando costui contra il re Comperto, da lui fu fatto [478] 
prigione presso Verona. E fattoli cavare gli occhi, lo mandò in essilio. Entrò poi 
nella signoria Addone fratello di Rodoaldo, et tenne quella un anno, et sette me-
si, cui seguitò Perdulfo decimo Duca. Passato Perdulfo all’altro secolo, pigliò il 
Ducato Corvolo, et dopo costui Pemone suo nipote, et lui scacciato da Luitpran-
do Re, fu creato Duca terzodecimo Racheisio suo figliuolo, et lui mancato, Ir-
prando, et dopo esso, Ruodgauso, che fu cacciato da Orlando capitano de i Bri-
toni, huomo molto prodo nell’armi. Havendo Orlando scacciato i signori della 
stirpe Longobardica, fece Duca di questo paese Enrico Gallo. Il qual essendo 
huomo valoroso nell’armi, liberò il Frioli da i Baiovari, havendogli ucciso Rangò 
loro capitano. Fu poi ucciso a tradimento tanto huomo nella città di Tarsia (la 
quale è sopra il mare di Liburnia) da i Tarsiani. Il che intendendo Carlo Impera-
tore, entrò in Friuli per Magonziaco, Narici, et per Istria, et fece vendetta della 
morte d’Enrico contra i Tarsiani, et poi fece Duca Cadolo, a cui successe Baldri-
co. Fu costui di tanta prodezza, che con pochi soldati (come dice Eginaldo) scac-
ciò Lodovico tiranno della Bassa Pannonia, la quale erasi ribellata da Lodovico 
figliuolo di Carlo, essendo lui arrivato con un essercito a Carnonto, per scendere 
nell’Italia, presso il fiume Dravo. Onde poi soggiogò i Carnonti, et Giapidij. Fu 
poscia costui scacciato del Ducato dal Concilio fatto in Acqui, per esser accusato 
haver mal trattato i negocij della Spagna, essendo saccheggiata da’ Bulgari per 
sua pigritia. E così ho ritrovato che fossero 14. Duchi di questa Regione della 
stirpe Longobardica, e due de’ Galli. Rimase quieta essa Regione, sotto 
gl’Imperatori della progenie di Carlo Magno insino a Lodovico terzo. Nel qual 
tempo alzando il capo Berengario della stirpe Longobardica, si fece Duca d’essa. 
Et etiandio mancata la dignità Imperiale della casa di Carlo Magno, si fece no-
minare Imperatore Romano. Il qual morto pigliò il Ducato Berengario secondo, 
et dopo lui il terzo, et poi Adalberto suo figliuolo. Al fine essendo fatti prigioni 
questi due ultimi da Ottone Imperatore rimase questa Regione sotto l’Imperio. 
Questo Imperatore donò la città di Udine, Fagagna, Gruanio, Bugam, et Graita-
no con tutto il paese che si ritrova fra la Livenza, et la Piave alla chiesa 
d’Aquileia, essendo Patriarca Rodoaldo XLIX. Et Corrado Imperatore presentò a 
quella tutto ’l Ducato di Frioli, col Marchesato d’Istria, con molte possessioni. 
Delle quali cose se ne cavava di reddito ciascun anno da detta chiesa più di cento 
mila fiorini d’oro, secondo l’Amaseo, et il Candido nel 5. lib. dell’hist. Et così 
molt’anni questa Regione fu governata dalla detta chiesa, insino che la pigliaro-
no i Venetiani, i quali vi cominciarono ad entrar dentro, et di quella insignorirsi 
nel 1420. essendo loro Duce Tomaso Mocenigo, come dimostra Sabellico nel 9. 
lib. della nona Enneade. Poscia a poco a poco pigliando i luoghi di essa, non 
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hanno mai riposato insino che non l’hanno acquistata tutta con Aquileia, et con 
l’Istria. Rimase sotto detta signoria questa regione, insino all’anno 1509. che fu 
molto infelice per detti signori. Nel qual rotto il loro essercito da Lodovico XII. 
Re di Francia, la pigliò Massimiliano Imperatore. Poscia ancor ritornò sotto essi 
Signori, come a parte a parte dimostra il Candido nel 7. et 8. libro dell’historie, 
et parimente le mie Effemeridi latine. Et [478v] così lietamente si riposa sotto 
tanti Signori. Descritti i signori che hanno governato, et governano questa Re-
gione, entrerò nella descrittione de’ luoghi d’essa, cominciando al fiume Limino 
ove ho lasciato la descrittione della Marca Trivigiana. Salendo adunque lungo la 
destra riva del detto fiume Limino, ritrovasi Porto Gruaro castello, da gli antichi 
Portus Romantius detto, del quale ne parla Plinio nel 17. cap. del 3 libro. Il che 
conferma Candido nel 1. lib. Credo che sia così Romantio da Plinio addimandato 
dal fiume Limino detto Romatus da gli antichi, che passa per il mezo del detto 
castello. Onde non sarebbe questo fiume Alsa, come dicono alcuni. Più oltra di-
mostraremo ove sia Alsa. Fu ristorato questo castello da gli habitatori ne’ tempi 
di Gentino Vescovo di Concordia, di suo consentimento, essendo Patriarca 
d’Aquileia Voldarico secondo Candido, et l’Amaseo nel 5. lib. dell’histo. Più alto 
evvi Sumaga; et longo la riva sinistra del fiume, Cordiva. Et più alto ne’ Mediter-
ranei Prodolo. Scendendo poscia a gli stagni del mare si vede la foce del fiume 
Taiamento. L’addimanda Catone Tiliaventum, et Plinio nel 18. cap. del 3. lib. 
nella decima Regione, in Venetia, et Tolomeo lo mette ne Carni. Sono però (se-
condo Plinio) due Tiliaventi, cioè il maggiore, et minore. Questo è il maggiore, et 
Stella fiume il minore, benché il Candido dica essere Stella l’Anasso, talmente 
nominato da Plinio, ma io ho dimostrato esser la Piave l’Anasso. Passa questo 
fiume Stella per Palazzuolo (come mostrerò.) Il Taiamento maggiore (del qual 
hora parliamo) esce di monte Mauro sopra la contrada Fornio, ove si vede una 
maravigliosa fontana che ha possanza di far doventar la scorza de i legni posti 
dentro pietra, et similmente l’herbe, et foglie che in essa cascano. Scende adun-
que questo fiume dall’Alpi, nel quale entrano gl’infrascritti fiumi: il Buti, Deca-
no, et il Felle: passate le strette foci dell’Alpi, vi sboccano in esso il fiume Idra, 
che nasce nel territorio di Glemona, et poscia l’Argino, et tanto s’ingrossa per 
l’acque che vi entrano, che facilmente si può navigare. Annoveransi circa 750. 
stadij dal principio d’esso (che è ne’ Carni, come è detto) alla bocca per la qual 
entra nel mare, secondo Candido. Entrano poi questi due Tiliaventi nel mare. 
Salendo lungo la destra riva di questo Taiamento maggiore, vedesi S. Vito, molto 
honorevole castello, e più alto ne’ Mediterranei Cusani, Zopola, et Valvasore, et 
ne’ monti Spilimbergo molto forte castello tanto per il sito, quanto per le mura. 
Egli è ben civile, et nobile castello, e ricco, et assai pieno di popolo. Più alto fra i 
monti appare Castel Nuovo. Scendendo al mare, et passata la bocca 
dell’antidetto fiume, però vicino ad esso, evvi il fortissimo castello di Tisana, 
molto nobile, ricco, et ben popolato. Più in alto vedesi Madris, Varmo, et Varco 
di sotto. Et più in su Belgrado; et più avanti Codroipo, et Cucagna. Poscia 
nell’alto, et difficile monte vi è il nobilissimo castello di san Danielle. Et più in 
alto, si ritrova la fontana, dalla quale ha principio il Taiamento, et quivi vicino 
appare Dugonia castello. Ritornando a gli Stagni del mare, vedesi la bocca del 
fiume Stella, o sia minore Tiliamento (come è detto.) Ha la sua origine questo 
fiume un poco di sotto di Quadrino, da alcuni sotterranei cuniculi, derivati dal 
maggior Taiamento, così dice Candido. Ma il Sabellico nel terzo libro del sito di 
Venetia, scrive quello uscire della pianura de i [479] Carni, et haver per maggior 
parte origine dall’acque delle paludi. Il che pare etiandio confermare Gregorio 
Amaseo, secondo la sua pittura di questa regione. Ora scendendo verso Palaz-
zuolo detto fiume con tanta abbondanza d’acqua, ch’ella è sofficiente a condurre 
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gran barche, al fine quivi sbocca nel mare. Presso al quale evvi Palazzuolo buo-
no, et honorevole castello. Di sopra presso il curvato stagno che crea un gran 
golfo, del qual si trae gran moltitudine di pesci, vedesi il fortissimo castello di 
Marano, molto popolato, ricco, e nobile, da gli antichi (secondo il Sabellico nel 
4. lib. della 8. Enneade) detto Varanus; et secondo Candido nel 7. lib. dell’hist. 
Marianus. Quivi si raunarono dieci Vescovi ne’ tempi di Smaragdo Essarco 
d’Italia in favore del Pontefice Ro. et furono restituiti a suoi seggi. Egli è stato 
lungamente soggetto a i signori Venetiani questo castello. Vero è, che dopo la 
rotta data al loro essercito da Lodovico XII. Re di Francia in Ghiara d’Adda, an-
che mantenendosi per detti signori, a tradimento fu dato a Massimiliano Impe-
ratore. Vi fecero fare detti Venetiani, essendo sotto loro, una fortissima Rocca, la 
quale pare inespugnabile tanto per il sito, et forte muraglia, quanto per il mare, 
che la fortifica da un lato, et da questo lato può esser soccorsa, pur tanta fortezza 
non essendo stato possibile di soggiogarla per forza di assedio, né per altro mo-
do, al fine fu pigliata a tradimento. Né mai fu possibile di poterla rihavere per 
alcun modo, benché facessero detti signori ogni lor forza per ricoverarla, come 
dimostra Candido nel detto lib. Dipoi fu anche pigliato a tradimento da alcuni 
banditi da’ Venetiani, ove vi passò Pietro Strozzi, con alquanti compagni, et vi si 
mantennero insino al fine del 1543. che si dierono a’ Venetiani per buona quan-
tità di danari. Lungo questo Stagno, presso al fiume, che quivi entra, è Castellet-
to. Et ne gli stagni marini si dimostra l’Isola di Grado, ove fu fabricata una città 
Grado anch’ella addimandata, da gli Aquileiesi, che quivi fuggirono, essendo ro-
vinata Aquileia, da Attila. Onde fu diviso il Patriarcato di Aquileia, nell’anno del 
Sig. 610. come scrive il Volat. nel 4. lib. de’ Comentari Urbani, e Biondo 
nell’histo. Soggiunge Candido nel 3. lib. che fu poi fatta la chiesa di questa città 
Metropolitana, et capo della Regione di Venetia da Pelagio Papa. Alla quale vi 
mandò Eraclio Imperatore il seggio di avorio, ove haveva seduto nella città 
d’Alessandria S. Marco Evangelista, acciò che honorevolmente fosse conservato 
presso l’ossa di S. Ermagora. Il qual seggio (benché in pezzi sia) insino ad oggi è 
stato conservato nella Sagrestia di detta chiesa. Furono etiandio quivi portati i 
tesori della chiesa di Aquileia (ne’ tempi de i Longobardi) da Paolino 24. Pa-
triarca, acciò fossero securi da’ Barbari, ove altresì egli passò a miglior diporto 
nel 11. anno del suo Ponteficato, havendo nominato questa città Nuova Aquileia, 
come narra Candido nel 3. li. Et nel 4. dimostra havere havuto primieramente la 
chiesa d’Aquileia il primato della chiesa di Grado, che fu poi trasferito a Venetia 
nel 1452. da Eugenio 4. Et così il Vescovo di castello di Venetia fu poi nominato 
Patriarca. Erano soggetti al detto Primato gl’infrascritti suffraganei, il Vescovo 
di castello di Venetia, di Giesulo, Capruli, Torcello, Chioggia, et di città Nuova. È 
stata questa città di Grado sovente ridutta a mal partito, il perché da pochi è ho-
ra habitata. Ritornando [479v] al Taiamento maggiore, vedesi alla destra riva 
d’esso, larghe Campagne, nelle quali vi è la nobile città di Udine. Circa il princi-
pio della quale diverse sono le opinioni. Vuole Biondo, che la fosse edificata da 
gli Austrini, essendo stato questo paese longamente soggetto a i Duchi di Au-
stria, soggiungendo non doversi tenere altrimenti, non ritrovandosi antica me-
moria di essa nell’hist. de i Gotti, né de’ Longobardi: attendendo che se la fosse 
stata in essere in quei tempi, ne ritrovaressimo qualche mentione di essa nelle 
dette histo. com’è fatta de gli altri luoghi di questa Regione, per esser lungamen-
te quivi dimorati i Longobardi. Altri dicono, che la fosse principiata da Attila Re 
de gli Unni, in questa campagna, sopra il colle artificiosamente fatto come hora 
si vede, facendovi una forte Rocca, acciò si potesse di lunghi vedere il paese, 
mettendovi dentro buoni guarnimenti per mantenerla, acciocché non potendo 
soggiogare Aquileia (ove allhora si ritrovava nell’assedio di quella) potesse scor-
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rere sicuramente per il paese, et poscia quivi ritornare, sì come a luogo sicuro, et 
soggiornare a suo piacere. Onde soggiungono questi tali che si dovrebbe nomi-
nare questa città Hunnium, per esser stata principiata da gli Unni. Scrivono altri 
che costantemente si deve tener che quella fosse edificata, da gli antichi indu-
cendo in testimonio loro la ristoratione della fortezza di essa fatta da Giulio Ce-
sare, et il nome imposto da lui a quella, cioè Giulia. Et per loro maggiore testi-
monio dimostrano i vestigi di molte antichità, che di mano in mano si ritrovano 
in questo luogo. Non mancano altri dire, che la fu fatta da gli Udini, che quivi 
della Scithia passarono dopo il Diluvio, dicendo farne mentione Plinio così. Ab 
introitu dextro mucronem ipsun sautium tenet Udini Scythorum populi. Et per 
tanto dicono doversi nominare Udinum da quelli. Sono etiandio altri che altri-
menti scrivono del principio di essa, e perché non li conosco colore di saldo fon-
damento nelle sue positioni, lascierò di riferirle. Io sono di opinione che la sia 
antica, perch’io ritrovo esserne fatta mentione di essa da Plinio in più luoghi, fra 
gli altri nel 19. cap. del 3. lib. quando dice che fosse già ruinata Utina ne’ suoi 
tempi, e solamente esserne memoria, benché dica il corrotto testo Atina in Ve-
netis, vuole dire Utina in Venetis. Ma più chiaramente lo dimostra nel 11. cap. 
del 35. lib. scrivendo della terra adagiata a formarne vasi, ove dice tenere il pri-
mo luogo la terra Aretina nell’Italia, Calico solamente a Surrento, et Asta, et Po-
lenza, et nella Spagna, Sagonto nell’Africa Pergamo, et Utina nell’Italia. Onde 
par a me esser questa città molto antica. Vero è, che fu poi ristorata la fortezza 
di quella che si ritrovava in quei tempi, da Giulio Cesare, et poscia da Attila fatto 
quel colle, et edificato sopra la Rocca, come al presente si vede, et poi anche ac-
cresciuta la città da Raimondo Turriano Milanese Patriarca d’Aquileia, et ornata 
di sontuosi edifici, come dimostrerò. Et per esser varietà fra gli scrittori circa il 
nome di essa dicendo alcuni doversi nominare Udenum, altri Hunnium, et alcu-
ni Utinum, et Utina. Risponde Sabellico nel 1. lib. del 8. Enneade a questa dubi-
tatione, riprovando la opinione altre volte da lui tenuta (come dimostra nel 1. 
lib. dell’antichità di Aquileia) dicendo ivi che più tosto si dovea dire Hunnum, 
che Utinum, che per ogni modo si dee dire Utinum, et non Hunnum, col quale io 
mi conformo, cioè che si dee dire [480] Utinum, o Utina, come scrive Pli. Perché 
non fu edificata questa città da gli Unni, ma solamente fatta la Rocca, et perciò 
non si dee nominarla Hunnium, essendo avanti il loro passaggio nell’Italia Utina 
nominata. A quelli, che dicono doversi addimandare Udinum, da gli Udini di 
Scithia, vorrei (dico) haver altro fondamento da intendere quando quegli Udini 
edificassero questa città. Alle ragioni di Biondo, dicendo non ritrovarsi mentio-
ne di essa città nell’historie de’ Gotti, né de i Longobardi, così risponde il Sabel-
lico nell’antidetto luogo. Adunque per ciò si dee credere, che da quelli la fosse 
edificata? Dovemo credere quel che dicono gli scrittori delle historie di Aquileia, 
per esserne stati alcuni di essi del paese, i quali lo nominano Utinum, et non 
Hunnium. Così risponde Sabellico. Ma io così direi; se le historie de i Gotti, et de 
i Longobardi altresì non fanno memoria di questa città, non seguita però, adun-
que non vi era; conciosia cosa, che etiandio in dette historie non è fatta mentio-
ne di molti altri luoghi del paese, o per non esser forse luoghi di gran momento, 
overo per non esservi intervenuta cosa da doverla rammentare. Onde peraven-
tura essendo picciola città Udine, et etiandio mal habitata, et anche non vi es-
sendo forse occorsa cosa degna da farla nominare, non fu ricordata da gli scrit-
tori. Quanto all’altra ragione del Biondo, cioè che la fosse fatta da gli Austrini 
per essere soggetta a i Duchi di Austria in quei tempi, cioè da cento anni avanti 
che nascesse lui; così se gli può rispondere; che non si trova che i Duchi 
d’Austria havessero lungo tempo la signoria di tutta questa Regione, avvenga, 
che ne havessero di qualche parte particolare, sì come Pordonono, et qualche al-
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tro castello. Onde non mi posso imaginare la cagione, per la quale havessero vo-
luto, et quando havessero voluto, havessero potuto edificarla, essendo tutti gli 
altri luoghi di questa regione soggetti al Patriarca d’Aquileia (come ho dimostra-
to, essendogli stati donati da gl’Imperatori) ch’era molto potente. Etiandio di 
questo non può essere stato fatto dalli detti Duchi, vedendosi gli antichi edifici 
essere stati fatti molto tempo fa, et di molti centenaia d’anni avanti. Et altresì 
perché ritrovo che fusse donata questa città di Udine, e molti altri luoghi di que-
sta Regione alla chiesa d’Aquileia (essendo Patriarca Rodoaldo) da Ottone I. 
Imperatore, che cominciò ad Imperare, nel 937. Et poscia vi passarono ad habi-
tare in essa detti Patriarchi, per la rovina d’Aquileia, tra i quali fu Bertoldo fi-
gliuolo del Duca di Morovia me’ tempi di Federico 2. Onde per queste cose par a 
me non haver luogo la ragione di Biondo, che la fosse edificata da gli Austrini, et 
maggiormente vedendo chiaramente, che avanti nascesse Biondo forse da anni 
400. si ritrova nominato Udine (com’è detto) et venuto al Patriarca, forse di 
200. anni avanti lui et egli dice che fu fatto da circa cent’anni avanti lui. Baste-
ranno per hora queste nostre risposte al Biondo, et ad altri. Donato Udine a i 
Patriarchi (com’è detto) essendo desolata Aquileia, parve a i Patriarchi di passar 
ad Udine ad habitare, e così vi vennero ne’ tempi di Federico II. che cominciò ad 
imperare, o sia a governar l’Imperio, nel 1222. (secondo Candido, et Amaseo nel 
5. lib. dell’hist.) e così poi di mano in mano v’habitarono, e massimamente Rai-
mondo Turriano Milanese. Il quale molto la magnificò, raccogliendovi molte 
nobili famiglie, che fuggivano dalle loro [480v] patrie per malvagie fationi de’ 
Guelfi, e Ghibellini; et tra altre famiglie Milanesi i Parentioni, Raudesi, Cassigni, 
Brugni, o siano Ottacini, Lissoni, con molti altri. Etiandio vi vennero molte fa-
miglie Romane, Fiorentine, Senesi, Bolognesi, Lucchesi, Parmigiane, Cremone-
si, Veronesi, Mantovane, Tridentine, con molte altre di più luoghi. Passavano 
quivi scacciati dalle loro patrie, sì come ad un comune refugio. I quali, poscia 
(desiderando di viver quietamente) vi rimasero. Là onde tanto accrescé il popo-
lo, che fu necessario di cingere i borghi con le mura, che dierono circuito circa 
quaranta stadij, o siano da cinque miglia. Così tanto hora è il circuito delle mura 
di Udine. Questo molto magnifico Patriarca fece dodici porte a queste mura, et 
vi condusse due canali d’acqua dal fiume Turro, vicini alla Città, che passano da 
due lati di essa, per il bisogno di quella. Vedesi nella città alle radici del Colle 
(sopra il quale è la forte Rocca) una larga piazza, ove si ragunano i mercanti a 
certi tempi a trattare i suoi trafichi. Evvi etiandio un’altra bella piazza intorniata 
di diversi artefici. Ella è città abbondante delle cose necessarie per i mortali. Vi è 
l’aria temperata, et producevole d’huomini di grande ingegno, et molto magnifi-
ci, et nobili, tal che (dice Candido nel sesto libro dell’historie) ne’ tempi, ne’ qua-
li habitavano quivi i Patriarchi, si ritrovavano alcuna volta da cento Cavalieri 
Aurati, con molti Dottori, et Vescovi della Regione che quivi soggiornavano. Ac-
crescé molto la grandezza di essa ne’ tempi de i Patriarchi. Dipoi ne venne sotto 
i Venetiani, essendo mancate le forze de i detti Patriarchi, nel 1420. essendo Pa-
triarca di Aquileia Lodovico Tecchio, non potendo egli resistere alle forze loro 
sotto il Ducato di Tomaso Mocenigo, secondo che scrive Sabellico nel 9. lib. del-
la 9. Enneade. Et rimase sotto il governo de’ detti Signori insino all’anno del 
1509. Nel quale (rotto il loro essercito da Lodovico XII. Re di Francia) ne venne 
sotto Massimiliano Imperatore. Et al fine dopo molte mutationi fatte, hora sotto 
questo, et hora sotto quell’altro, al fine ritornò sotto gli antidetti Sig. Venetiani. 
Et così al presente quietamente sotto la loro ombra si riposa. Sono usciti molti 
nobili ingegni d’essa, che l’hanno molto illustrata. Tra i quali fu Paolo 
dell’ordine de gli Eremitani, detto Veneto, qual scrisse molte opere in filosofia, 
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et in Logica. Nacque egli in Udine, nudrito in Venetia, et sepolto in Padoa. Sopra 
il cui sepolcro così è scritto. 

Vir Patavi perit hic, Utinum tulit, ivit ad Urbem 
Adriaticam puer, hinc nomine Paulus habet. 

Doctor Aristotelis dubios exponere sensus 
Audet, et Aegidium carpit ubique potest. 

Ha dato gran nome a questa patria Leonardo dell’ordine de’ Predicatori, eccel-
lente Theologo, che lasciò dopo sé molti eccellenti sermoni, ornati di gran dot-
trina. Et Pietro Cavalcanti, con Benedetto, Parisse, Franceschino, Tomaso, et 
Leonardo secondo, tutti dotti huomini del medesimo ordine, i quali non sola-
mente hanno ornato l’ordine de i Predicatori, ma altresì questa sua patria. An-
che hanno illustrato essa città Lapo Turriano, et Antonio Bredo dignissimi Dot-
tori di Leggi, et Gio. Candido co i Commentari dell’historie d’Aquileia. De i quali 
solea dire Gregorio Amaseo elegante scrittore, haver posto parte della sua fatica 
in detti [481] Comentari, et che meritevolmente, così come era stato compagno 
alla fatica, così dovea esser compagno nell’honore, cioè quanto al titolo del libro. 
Fu Gregorio Amaseo huomo di venerabile aspetto, giocondo, et liberale, alto 
d’ingegno, et ad ogni generatione di dottrina disposto. Onde quasi di ogni scien-
tia talmente parlava, che ciascun rimanea stupefatto, per la gran memoria che in 
lui si ritrovava. Intendendo da Romolo suo figliuolo, ben istrutto nella lingua 
greca, et latina (che leggeva a Bologna con buono stipendio, essendo primo se-
cretario del Senato) com’io descriveva l’Italia, mi mandò un elegante libro da lui 
fatto, ove copiosamente, et elegantemente descriveva alcune cose di questa Re-
gione, et tra le altre il fiume Meduaco, il Lisonzo, et il Timavo. Nel qual libro 
molto si lamentava di Giovanni Candido, che havesse publicati quegli otto libri 
de i Comentari sopranominati in tal modo, essendo ancora egli a parte della fa-
tica. Et maggiormente dolevasi essendone state detratte alcune cose che cedeva-
no in honore della sua famiglia, avvenga che prima con parole s’era meco doluto 
di queste cose. Onde parendomi le sue querele esser giuste, anzi giustissime, vo-
lendo consignare a ciascuno il suo (quanto però a me appartiene) nominando il 
Candido, nomino altresì l’Amaseo intendendo di Gregorio. Il quale passò 
all’altra vita in Udine nel 1541. Son molto obligato a tanto huomo, per le cose a 
me mandate, che a me hanno dato lume a descrivere questa Regione, et massi-
mamente una pittura da lui molto artificiosamente fatta. Non meno hora honora 
questa patria il suo figliuolo Romolo. Il quale lungamente stipendiato dal Senato 
Bolognese, legge Retorica, o sia in humanità (come si dice) con grande audienza 
di scolari, et etiandio fu Secretario del Senato (secondo dissi.) Ha fatto egli rico-
noscer la sua famiglia Amasea esser cittadini Bolognesi, da antico fuggiti da Bo-
logna per le fattioni, et quivi in Udine fermati. Da questo humano, et letterato 
huomo gran fama ad Udine dimostrano l’opere da lui scritte, et altresì trasferito 
di Greco in Latino di quanta dottrina egli sia, et massimamente Senofonte, Pau-
sania, et Aristotile da lui tradotti, et fatti parlare in latino, che in greco prima 
parlavano. Se gli aderisce Pompilio suo figliuolo a farsi nominare con le lettere 
grece, et latine, che anche egli è salariato da i Bolognesi, per leggere a gli studen-
ti. In esso risplende non meno l’humanità che la dottrina. Vi sono stati, et etian-
dio vi sono altri ingeniosi huomini, quali hanno dato, et altresì danno gran no-
me, et fama a questa patria, i quali io non gli scrivo per non haverne certa in-
formatione. Poscia sopra Udine, salendo a i primi colli, vedesi Fagnana, Vill’alta, 
Murgo, Mel, Bracca, et più alto Peus, Coloredo, Trigesimo, Taro, Artegna, più e-
tiandio alto ne’ monti, Pramper, Gemona, Glemona nell’hist. de i Longobardi da 
Paolo Diacono, dal Biondo et dal Sabell. nominati. Al fiume Taiamento, evvi Os-
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soppo, et più oltre Venzone contrada, termine al presente fra i Venetiani, et i 
Duchi d’Austria di Stiria, et Carinthia. Anche più oltre fra i monti, vi sono molte 
ville, et contrade. Ritornando al mare, ritrovasi la bocca del fiume Natisa, et del 
Turro. Alla cui sinistra vedesi le foci del fiume Anfora, et poi dell’Ansa, per la 
quale si scaricano nella Natisa, sopra le quali appare Strasoldo. Ne fa memoria 
del fiume Ansa, Sesto Aurelio in Annibaliano, Costante, et Costantino, nomi-
nando Alsa, quando dice: [481v] Costantinus latrocinij spetie, dum incautus fo-
edeque temuleficus in aliena irruit, obtruncatus est, proiectusque in flumen (cui 
nomen Alsa est) non longe ab Aquileia. Vedesi poi la città d’Aquileia, così nomi-
nata da Strab. nel 4. lib. da Pompo. Mela nel 2. nominandola ricca Aquileia, da 
Corn. Tac. nel 17. et 19. dell’hist. da Pli. nella 10. Regione, et da Tolom. è riposta 
nelle Mediterranee città de i Carni. Diversamente parlano gli scrittori della edi-
ficatione di essa città. Dicono alcuni, che la fu principiata da Aquilo Iliese. Il 
quale venne qui da Troia con Antenore, et da sé Aquileia la nominò. Altri scri-
vono, che talmente fosse addimandata dall’Aquila portata da i Romani per inse-
gna, passando di quindi alla guerra, a simiglianza di Ciro Re de’ Persi (come 
scrive Senofonte.) Etiandio sono altri, che scrivono, che acquistasse tal nome 
dall’abbondanza dell’acque, le quali sorgono in questi paesi, et poi raunate in-
sieme nell’Alsa, et Natisa per alcuni canali, da ogni lato passavano per quella, in 
tal maniera, che si potea navigare con le barche per le contrade di essa, come 
anticamente si navigava per Ravenna, secondo Strabone; poscia questi canali 
entravano nell’Anfora, navighevole fossa, che si scarica nella Natisa. Così scrive 
Strab. di questa città nel 5. lib. È Aquileia molto vicina al golfo del mare, edifica-
ta da i Romani, contra gl’Insulti de i Barbari. Navigasi ad essa dal mare contra il 
corso dell’acque del fiume Latisone più di 60. stad. overo da 8. miglia. Et più in 
giù talmente scrive. Extra Venetiae fines Aquileia est. Flumine vero ab Alpibus 
descendente disterminatur, per quod sursum navigatur stad. MCC. ad urbem 
usque Noreiam ubi Gn. Carbo collatis adversus Cimbros signis, re infecta di-
scessit. In vero se vogliamo ben considerare le parole di Strabone chiaramente 
conosceremo esser corrotto il testo di esso quando dice. Extra Venetiae fines, 
conciò sia, che voglia dire così. Intra, perché è la Regione di Venetia con termine 
della Istria, et comincia al Timavo, che è di là da Aquileia, come è detto, et il si-
mile dice l’Amaseo nel libro a me mandato, et parimente il Candido nel primo 
libro, et etiandio chiaramente si conosce tale errore per le parole, che seguitano 
così. Per quod navigatur sursum stad. MCC. ad urbem usque Noreiam: impero-
ché appena si può navigare da gli Stagni marini, salendo contra il corso 
dell’acqua, da ducento stadij, perché scende dall’Alpi con tanto impeto per li 
fiumi, et torrenti, che vi entrano, che rovina ogni cosa per li campi. Poscia corre 
in giù fra i monti, per li Taurisci, et aspri balzi, ove si vede Noreia, et più oltre 
l’Alpi di Germania. Là onde par cosa impossibile di poterlo navigare più di du-
cento stadij, et per tanto io credo, che sia stato aggiunto a Strab. la lettera M. a i 
200. stadij, il che conferma l’Amaseo nel detto lib. Et che per ogni modo Aqui-
leia sia in Venetia lo conferma Pli. come è dimostrato, soggiungendo essere 
quella dal mare discosta 12. miglia; et similmente Livio nel 39. lib. dicendo: Eo-
dem anno Galli Transalpini transgressi in Venetiam sine populatione, aut bello, 
haud procul inde (ubi nunc est Aquileia) locum oppido condendo coeperunt. 
Legatis Romanis de ea re trans Alpes missis; responsum est, neque profectos ex 
auctoritate gentis eos, nec quod factum est in Italia se scire. La fu etiandio de-
dutta Colonia dal popolo Ro. come dimostra esso Livio nel detto libro, narrando 
il consiglio fatto dal Senato Romano, se si doveano condurre [482] habitatori 
Latini, overo cittadini Romani, così. Illud agitabant in Senatu, uti colonia Aqui-
leia deduceretur. Nec satis constabat, utrum Latinam, an Civium Romanorum 
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deduci placeret. Postremo Latinam potius Coloniam deducendam patres cen-
suerunt. Triumviri creati sunt P. Scipio Nasica, C. Flaminius, L. Manlius Acce-
dinus. Poscia nel 4 lib. narra come vi fossero condotti gli habitatori dal detto 
Maestrato. Aquileia colonia Latina, eodem anno in agru Gallorum est deducta 
tria millia peditum. Quibus data quinquagena iugera, Centurionibus, centena. 
Centena quadragena equites acceperunt. Triumviri deduxerunt P. Cornelius 
Scipio Nasica, C. Flaminius, L. Manlius Accedinus. Fu mandato il Maestrato di 
tre huomini, cioè P. Cornelio Scipione Nasica, C. Flaminio, et L. Manlio Accedi-
no a condurre nuovi habitatori ad Aquileia, Latina Colonia, nel territorio de i 
Galli, ove condussero 3000. pedoni, a i quali furono consegnati 50 giugeri di 
terra, a i Centurioni cento, et i cavallieri ne hebbero 140. Et ciò fu fatto nel me-
desimo anno, che furono superati i Celtiberi presso Eburia (ch’erano da 35000.) 
da Q. Fulvio Flacco, come esso Livio narra. Dice l’Amaseo, et il Candido, che 
questi habitatori condotti quivi dal Maestrato antidetto, (comandando il Senato 
Romano) havendo partito fra sé il territorio di Aquileia, ciascuno di essi addi-
mandò la parte a sé consegnata dal suo nome, sì come insino al presente cono-
scere si può da i nomi de Romani. Tra i quali si dice Antoniano, Claudiano, Ti-
beriano, Serviliano, Bassiliano, Papiniano, Oratiano, Cassiano, Giuliano, Lube-
riano, Flaminiano, Mutiano, Ticiano, Gelliano, Attiano, Terentiano, Rutiliano, 
Cassiniano, Sabiano, Salustiano, Trebelliano, Formigliano, Graciano, Maggiano, 
Valeriano, Marsiano, Mariliano, Mariano, Tulliano, Variano, Velleio, Flaviano, 
(ove si vede la sepoltura di Q. Cecilio Flaviano) Prisciano, Aureliano, Galeriano, 
Gaio, Corneliano, Drusio, et Aureliano, parimente si vede haver tratto il nome 
quasi tutte l’altre contrade, et ville del territorio di questa città da i Romani, sì 
come Puzzoli, Campo Formiano, Campo Martio, Tusculano, Romano, et Tioli. 
Vero è, che sono corrottamente pronunciati detti nomi. Habitarono adunque 
quivi i Romani insieme con gli Aquileiesi, ornando questo paese di costumi, di 
edifici, et dando altresì il nome a i campi, quali coltivavano, et ornavanli di belli 
ordini d’alberi fruttiferi, et di viti, che parevano vaghi giardini. Il perché volen-
tieri soggiornavano quivi molti Imperatori, tra i quali fu Ottaviano. Il qual fa-
cendo guerra in molti luoghi co i legati suoi, quivi dimorava, acciò fosse vicino a 
i Pannoni, et Germani (co i quali guerreggiava) et il simile anche faceva a Ra-
venna, et a Milano. Onde invitato poi dalla bellezza del luogo vi habitò con la 
sua consorte otto mesi, come scrive Svetonio. Quivi etiandio detto Ottaviano vi 
fece una superba muraglia doppia, lunga due mila passa, nella quale vi pose una 
tavola di marmo così scritta. Caesar Augustus Aquileiensium Restitutor, et Con-
ditor Viam Quoque Geminam. A Porta Usque ad Pontem Per Tirones Iuventutis 
Novae Italiae Suae Delectus Posterioris Longi Temporis Labe Corruptam Muni-
vit Atque Restituit. Qui esso Ottaviano udì le ragioni di Erode, et de i suoi fi-
gliuoli, et diede la sententia, come narra Giosefo. Et tanto amava [482v] questa 
patria, che la fece partecipe de i privilegi de i cittadini Romani, et Tiberio quivi 
soggiornando con Giulia sua consorte, quella quivi partorì un fanciullino morto, 
innanzi al debito tempo. Quivi etiandio fu creato Vespasiano Imperatore da i 
soldati. Onde per queste cose tanto ella accrescé così ne gli edifici, come nelle 
ricchezze, che acquistò il nome di Roma Seconda, essendo altresì habitata da 
gl’Imperatori. Vedeansi quivi le superbe mura, dalle quali era intorniata, i ma-
gnifici Tempij, l’arteficioso Anfiteatro con altri sontuosi edifici, tanto publici, 
quanto privati, i quali facevano maravigliare ognuno, che li mirava, ma mag-
giormente i Romani. Et per tanto non è maraviglia se Ruffo Sesto, et Ausonio 
Poeta si affaticarono ne’ suoi versi per descrivere la magnificentia di essa città. 
Con ciò fosse cosa che oltra la sontuosità de gli edifici, vi era etiandio la gran-
dezza dell’ambito di quella, che era dodici miglia, et di sei più secondo Belivese. 
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Il che facilmente dimostrano i vestigi delle ruinate mura. Dimostrava la gran-
dezza di questa città, la moltitudine de’ cittadini: Imperò che ne furono annove-
rati una volta 12000. Era silicata, et rassettata la via militare da questa città a 
Bologna, acciò che più agiatamente potessero passare le legioni, et squadre de i 
soldati Romani contra i Barbari. La qual fu rassettata nel tempo del Consolato di 
M. Lepido, et di C. Flaminio, havendo però quelli superati i Liguri (come scrive 
Strab. nel quinto) dicendo, che C. Flaminio rassettò la via Flaminia da Roma per 
la Toscana, et Umbria insino a Rimino; et Lepido quindi a Bologna, et da Bolo-
gna ad Aquileia, et insino alle radici dell’Alpi, conducendola intorno le paludi. 
Ora si addimanda questa via, via Alta. Et ove si piegava, vedesi una contrada 
detta Rivolta. Così disegna detta via Antonino nell’Itinerario. Annovera da Aqui-
leia alla Concordia miglia 31. et quindi ad Altino M.P. XXXI. et a Padova, 
XXXII. ad Este XXXV. ad Anciano XX. al Vico Variano XVII. al Vico Sumino 
XX. a Modena XXIII. a Bologna XVIII. Essendo questa città ne tempi di Augu-
sto in gran felicità (come è dimostrato) la fu saccheggiata dalla ferocissima gente 
de i Giapidij, che habitavano di là dall’Alpi (secondo Appiano nell’Illirico.) Po-
scia passò quivi il glorioso Evangelista S. Marco mandato da S. Pietro. Il quale vi 
fondò la fede del nostro Signor Giesu Christo, et quivi scrisse il suo Evangelio, 
che lungo tempo fu con gran veneratione conservato in questa città, et poi por-
tato a Venetia, ne’ tempi di Tomaso Macenigo principe, ove è tenuto molto ho-
noratamente. Fu questa città sempre fedele a i Romani, insino che fu la maestà 
dell’Imperio in colmo. Et tanto li fu fedele, che essendo creato da i soldati Impe-
ratore Massimino di Tracia contra la volontà del Senato Romano, et havendo e-
gli passato l’Alpi, et assediato Aquileia (ove era Crispino, et Monifilo mandati 
dal Senato contra Massimino, et costantemente sostenendo l’assedio gli Aqui-
leiesi, et mancandoli le funi a gli archi da saettare, si tagliarono le treccie le 
donne per far funi, acciò si mantenesse la città sotto ’l Senato Romano. Vero è, 
che havendo penuria i soldati di Massimino delle cose necessarie, et vedendo la 
costanza de gli Aquileiesi tagliarono il capo a Massimino, et al figliuolo, et si sot-
tomisero al Senato, là onde il Senato intendendo la gran prodezza fatta dalle 
donne Aquileiesi, a loro honore [483] dedicarono un tempio a Venere Calvina. 
Narra Giulio Capitolino, che fu portata la nuova dell’uccisione di detto Massi-
mino in quattro giorni a Roma, da uno, che corse sopra i cavalli spesse volte mu-
tati, come noi dicemmo alle poste. Ne fa memoria dell’uccisione di Massimino 
etiandio Erodiano nell’ottavo libro, et Eutropio con molti altri scrittori. Fu e-
tiandio quivi dichiarato Imperatore dal Senato, Quintilio fratello di Claudio se-
condo, essendo lui morto, et superati i Gotti presso Sirmio. Onde si veggono 
quelle parole scritte da Tacito a gli Aquileiesi, essendo eletto dal Senato Rom. 
Imperatore. Senatus amplissimus, Aquileiensibus. S. Ut estis liberi, et semper 
fuistis, laetari vos credimus, creandi principis iudicium, ad Senatum redijt. Si-
mul etiam praefecturae Urbanae, appellatio decreta est. Successe a costui Probo, 
et a lui Caro, nato di avolo Aquileiese, come scrive Vopisco. Fu altresì quivi ucci-
so Costantio Cesare da suo fratello, che quivi dimorava, et Teodosio in questa 
città uccise Massimino Tiranno, con Vettore suo figliuolo. Et per tanto da questi 
essempi facilmente si può conoscere la fedeltà di questa città al Senato Romano, 
et a gli Imperatori, da quello creati. La quale essendo divota dell’Imperio, molto 
accrescé tanto di popolo quanto di ricchezze, come in parte è dimostrato. Et ciò 
gli occorse per più rispetti, et massimamente per le gran mercantie, che faceva-
no; conciò fosse cosa che da ogni parte del mondo, quivi si conducevano robe 
per la buona dispositione del luogo. Al quale facilmente vi potevano esser porta-
te per acqua, et per terra le mercantie. Et maggiormente crescerono le ricchezze 
de gli Aquileiesi, dopo la rovina di Spina, et di Adria; perché essendo abbando-
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nati quei luoghi ognun drizzò il viaggio ad Aquileia. Vero è, che mancata poi la 
grandezza d’Aquileia, egli è mancato il modo di traficare; imperoché essendo 
drizzata la potentissima città di Venetia (che non era in quei tempi) ha tirato a 
sé i mercatanti quasi da ogni parte del mondo. Et così quella meritevolmente è 
accresciuta, et di continuo accrescie, et questa quasi totalmente è mancata. Co-
minciò la ruina di tanta città da Attila, che la tenne assediata tre anni, et talmen-
te la tenne assediata, che li mancò la sostanza da poter vivere. Poscia così al fine 
la pigliò. Essendo egli già quasi disperato di poterla soggiogare, vide un giorno 
una Cicogna portare fuori del nido i suoi pullicini, c’havea sopra la sommità del-
la forte Rocca. Il che veduto, ne pigliò buono augurio. Et così incalzandosi ad-
dossa la città con l’essercito, con tanto impeto diede principio alla battaglia, che 
non lo potendo sostenere gli Aquileiesi, fra tre hore vi entrò, et ammazzò de i 
cittadini da 37000. fuggendo gli altri all’Isola di Grado. Dopo che l’hebbe sac-
cheggiata, la bruciò, et totalmente la ruinò. Par a me di non passare un singolar 
essempio di pudicitia senza memoria, quivi occorso. Eravi Dugna molto bella, et 
ricca donzella, la quale vedendo essere pigliata l’infelice patria da i Barbari, e 
temendo non li fusse tolta la sua pudicicia, vedendo tante scelerità fare da quei 
Barbari, prese partito più tosto di voler honestamente morire, che sozzamente 
vivere. Onde per non venire alle mani del malvagio, et sporco Barbaro, salendo 
sopra un’alta torre, (che era presso al fiume Natisa) et coprendosi il capo, ardi-
tamente si gittò nel fiume. Certamente grande essempio di generosità d’animo. 
Vi fu etiandio [483v] Onoria, la qual passò alla sepoltura del dolce consorte, già 
più giorni morto, et quivi deplorando la sua infelice sorte, et stringendo forte-
mente il sepolcro, mai fu possibile di ritirarla da quello. Et così crudelmente da i 
nemici fu ammazzata, ove rimase sì come desiderava presso al caro marito. La-
sciò adunque il crudelissimo Attila bruciata, et totalmente ruinata questa nobi-
lissima città, et così rimase insino, che la fu ristorata da Narsette Eunuco, il qual 
vi diede principio, et poi a poco a poco pigliò qualche forma di città. La fu poi 
soggetta a i Longobardi, con l’altre città di questa Regione (come io nel principio 
dimostrai) insino al passaggio di Carlo Magno nell’Italia, che fece Desiderio loro 
Re prigione. Il che fatto diede questa città ubbidienza a i Re d’Italia, dal detto 
Carlo creati, et a gl’Imperatori, et Duchi da loro fatti, et a i Berengari, et a quegli 
altri Re, nel principio di questa Regione descritti. Ne venne poscia sotto i Pa-
triarchi, et al fine sotto i Venetiani, a i quali fu soggetta insino all’anno 1509. et 
poi a Massimiliano Imperatore, et al fine ritornò sotto l’ombra de’ detti Venetia-
ni; et così hora dolcemente si riposa, ma molto mal habitata, la qual era stata in 
tanta felicità ne i tempi antichi. Ora voglio descrivere i nomi de i Patriarchi, i 
quali ella ha avuto, cosa in vero di gran piacere a gl’ingegni curiosi. Fu il primo, 
che tenesse il seggio Patriarcale in questa città S. Marco Evangelista mandato da 
S. Pietro; il secondo S. Ermagora martire; il terzo Elaro Aquileiese martire; 
quarto Crisogono; quinto Teodoro martire; sesto Crisocoma; settimo Agapito; 
ottavo Fortunato; nono Valeriano; decimo Benedetto. 11. Quirino, figliuolo di Fi-
lippo Imperatore primo Christiano, che fu martirizato in Pannonia, et sepellito 
in Buda. 12. Fortunato Africano, che scrisse sopra i Vangelij. 13. Cromatio Aqui-
leiese. 14. Agostino. 15. Adelfo. 16. Massimo. 17. Giamiano. 18. Secondo. 19. Ni-
ceto. 20. Marcellino. 21. Marcelliano, il qual ristorò la chiesa di questa città, a-
vanti che fusse ruinata da Attila. 22. Stefano, che sostenne molte persecutioni 
per la fede di Christo da Teodorico Re de i Gotti Ariano. 23. Macedonio. 24. Pao-
lino, che portò i Tesori di questa Chiesa a Grado, intendendo passare i Longo-
bardi nell’Italia, et addimandò la città di Grado, Nuova Aquileia, et vi passò a 
miglior diporto (come io dissi) 25. Probino. 26. Elia. Essendo costui inviluppato 
nella heresia di Manicheo, et negando tre decreti del concilio Calcedonese, al fi-
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ne ritornando a se istesso a persuasione di Pelagio Pontefice Ro. ragunò una si-
nodo di 20. Vescovi, et fece la chiesa di Grado, con consentimento del detto Pa-
pa, metropole, et principal capo di Venetia. 27. Severo, il qual a suasione di 
Smaragdo Patritio, havendo approvata la heresia di Manicheo poscia meglio 
considerando il tutto, la rivocò, et dannò nella sinodo congregata di dieci Vesco-
vi in Morano. 28. Gio. Aquileiese, sotto del quale fu scisma, et divisione nella 
chiesa di Aquileia, essendo creato Candiano a Grado Patriarca, da Gregorio Pon-
tefice R. et doppo quello Epifanio. 29. Martiano. 30. Felice. 31. Giovanni. 32. 
Pietro. 33. Serenio. In questi tempi fu ragunata una sinodo in Aquileia per alcu-
ne heresie, che cominciavano a pullulare. 34. Calisto. Il quale, non parendogli 
cosa convenevole che habitassero i Patriarchi in Cormona, ov’erano dimorati dal 
tempo d’Elia insino a questo giorno, passò a castello Giuliese molto civile, ben 
pieno di popolo, ove [484] soleano havere i Duchi del Frioli il lor seggio, haven-
done prima scacciato Amatore Vescovo di detta città, che era stato fatto Vescovo 
da i Longobardi dopo Massentio primo loro Vescovo, et poscia Federico. Il che 
intendendo Pomone Duca, incarcerò detto Calisto. Onde adirato Luitprando Re 
lo privò del Ducato, et fece gran giustizia contra quelli, ch’erano stati cagione di 
tal cosa, et liberò di carcere il buon Patriarca. 35. Signaldo, della Regia stirpe de 
i Longobardi. 36. Paolino. Ne’ tempi di questo Patriarca, diede molti privilegi 
Carlo Magno alla chiesa d’Aquileia, donandoli molte ville, et giurisdittioni nel 
Frioli, nell’Istria, et ne’ Norici, le quai cose poi furono confirmate da Lodovico 
suo figliuolo, da Loteri, Carlo, Berengario, Ottone primo, Ottone 5. et da molti 
altri Imperatori, et Re. 37. Urbano. 38. Massentio. Alla cui suggestione fu ragu-
nato un concilio a Mantova da Eugenio 2. Papa. Ove fu sententiato essere la Iso-
la di Grado della Chiesa di Aquileia, et fu deposto Venerio, che usurpava il nome 
di Patriarca. 39. Andrea. 40. Venantio. 41. Endalmano. 42. Lupo. 43. Valperto. 
44. Federico. Fu questo Patriarca, huomo molto saggio, et prudente, dimostran-
do ardire, et ingegno nell’opere che fece, molto grandi. Delle quali parte ne sono 
scritte nell’Epitafio posto sopra la sua sepoltura nella chiesa d’Aquileia. 45. Lio-
ne, che fu ucciso per la libertà della chiesa da Rodoaldo Longobardo, huomo ric-
co, et molto potente. 46. Orso. 47. Lupo. 48. Endelfredo. 49. Rodoaldo. Sotto 
questo singolare huomo fu donato alla chiesa d’Aquileia da Ottone Imperatore, 
Udine, Faganea, Gruario, Bugam, Braitano, con tutto ’l paese, ch’è fra Livenza, 
et la Piave, come dimostra Sabellico nel 5. libro dell’antichità d’Aquileia. 50. 
Giovanni. Sotto questo Patriarca, diede Ottone 3. alla chiesa d’Aquileia Solinia-
no con la metà del castel di Noricia, havendo fatto deporre Orsone fratel di Ot-
tone Urseolo Duce di Vinegia, che usurpava il nome del Patriarcato di Grado. 51. 
Pupone. Essendo Patriarca costui presentò Corrado Imperatore alla chiesa 
d’Aquileia il Dogato di Frioli, il Marchesato d’Istria con molte possessioni. Delle 
quali se ne cavano ciascun anno più di 100000. fiorini d’oro d’entrata. Diede al-
tresì Corrado auttorità al Patriarca di potere stampar moneta et ducati. Fu Po-
pone huomo di grand’ingegno, et di grand’ardire, et molto magnifico. Là onde 
fece intorniar di mura Aquileia, che n’era totalmente priva. Fece etiandio quel 
sontuoso Tempio dedicato alla Reina de i Cieli, sempre Vergine Maria, con una 
superbissima Torre. Et vi lasciò tanti redditi, che vi potevano esser sostenuti 50. 
sacerdoti per servigio di detto Tempio. Fece assai altre gloriose opere tanto Pa-
triarca, come dimostra il Candido, con l’Amaseo nel quinto libro dell’historie. 
52. Eberardo. 53. Gottopoldo. Vivendo questo Patriarca, fu confermato da Enri-
co Imperatore alla chiesa d’Aquileia il Ducato di Frioli col Marchesato d’Istria, 
volendo che la fosse nobilissimo membro dell’Imperio. 54. Ravengino. 55. Sige-
ardo. Sotto questo Patriarca donò Enrico quarto, alla chiesa di Aquileia, la Gia-
pidia. 56. Enrico. 57. Federico. 58. Voldarlico. Questo saggio, et prudente Pa-
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triarca riconciliò Pascale secondo Pontefice Romano, et i Cardinali con Enrico 
quarto. Et edificò un superbo tempio al Timavo, dedicandolo a S. Giovanni, de 
gli antichi [484v] rottami del sontuoso Tempio di Diomede, assignandoli molte 
possessioni cominciando dal fiume Poncheo insino alla villa di Catina. 59. Ge-
rardo eletto da tutto il Chericato per la sua santa vita, avvenga ch’egli facesse 
gran resistenza, pur al fine vinto da i prieghi del popolo, accettò il carico del Pa-
triarcato con intentione di essere vero dispensatore de i beni di Christo. Il che 
ottimamente fece, ristorando le chiese, maritando le povere donzelle, et sovve-
nendo a i poveri, non ritenendo quasi cosa alcuna per il suo bisogno. Et così giu-
stamente, et santamente dispensando l’entrate della Chiesa, passò all’altra vita, 
a ricevere il premio a lui promesso dal signore del buon dispensatore. Così dove-
rebbero fare i dispensatori de i Tesori della chiesa. 60. Peregrino. 61. Gottifredi. 
62. Voldardico. Havendo costui ricoverata l’Isola di Grado di mano de’ Venetia-
ni, et quivi con 12. Canonici soggiornando, et con altri gentil huomini di Frioli, 
sopragiungendo alla sproveduta Vitale Michele Doge di Vinegia con molte ban-
de di soldati, fu pigliato insieme co i canonici, et fu condotto a Vinegia, et al fine 
lasciato con tal patto che ciascuno anno dovesse mandare a Vinegia un grasso 
Toro con dodici porci in quel giorno, ch’egli fu pigliato. I quali animali si ucci-
dessero dal popolo di Vinegia nella piazza grande per trastullo della città. 63. 
Peregrino. 64. Volcherio huomo savio. 65. Bertoldo, figliuolo del Duca di Mora-
via, et fratello della Reina d’Ungheria. 66. Gregorio Monte Lungo, il quale per 
essere huomo prudente, et di grande ingegno, et animoso, fu creato Legato 
d’Italia dal Pontefice Romano contra Federico II. et contra i Tiranni, come di-
mostra Biondo nell’historie, Platina ne’ suoi Pontefici, Sabellico nell’Enneadi, 
Candido nel quinto libro, con le Croniche di Bologna. 67. Raimondo Turriano 
Milanese. Fece questo prudente, et savio huomo molte cose honorevoli, che sa-
rei molto lungo a descriverle. Le quali di punto in punto le narra Candido nel 5. 
libro, et Sabellico nel 5. libro dell’antichità d’Aquileia. 68. Pietro Berore. 69. Ot-
tobuono. 70. Castono Turriano Milanese. 71. Pagano Turriano Milanese. 72. 
Bertrando huomo savio, et padre de i poveri, et ristorator delle Chiese. Fece 
questo santo huomo molte degne opere come narra Candido nel 7. libro, et Sa-
bellico nel 5. dell’antichità d’Aquileia. 73. Niccolò figliuolo di Giovanni Re di Bo-
emia. Il qual fece assai laudevoli opere, et vendicò l’innocente morte, crudel-
mente, et iniquamente data a quel santo huomo Bertrando suo predecessore 
(come nota Sabellico.) 74. Lodovico Turriano Milanese. 75. Marquado. 76. Fi-
lippo Alenconio Cardinale, et Vescovo Sabinese. 77. Giovanni. 78. Antonio Car-
dinale. 79. Antonio Panarino da porto Guaro. 80. Lodovico Duca, Techio, sotto 
di questo Patriarca s’insignorirono i Venetiani del Frioli, come dimostra il Sa-
bellico nel sopradetto libro, et nel nono della nona Enneade, con Candido, et 
Amaseo. 81. Giovan Vitellio. Fu costui solamente Patriarca dello spirituale, et 
nel temporale i signori Venetiani, che ’l tenevano. 82. Lodovico Padovano, che 
convenne co i Venetiani (di consentimento di Calisto Papa) che ’l Patriarca te-
nesse la signoria d’Aquileia, di S. Vito, et di S. Daniele, et il resto rimanesse sot-
to i Venetiani, con patto di dargli in perpetuo a lui, et a i suoi [485] successori 
ciascun anno 3000. ducati d’oro. 83. Marco Barbo Venetiano. 84. Ermolao Bar-
baro Venetiano, huomo ornato di lettere latine, et grece, del quale in Vinegia ne 
parlerò. 85. Nicolò Donato Venetiano. 86. Domenico Grimano Venetiano Cardi-
nale, Vescovo Portuese, huomo savio, et letterato la cui memoria rinoverarò in 
Venegia. 87. Marino Grimano nipote di Domenico, anch’egli Card. et ben dotto, 
et virtuoso, et de i virtuosi un altro Mecenate. Il quale havendo rinonciato que-
sto Patriarcato a Marco suo nipote, et quello essendo mancato li successe Gio. 
suo fratello, qual hora lo tiene. Com’è veduto, ho brievemente raccolto, et de-
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scritto i Patriarchi antidetti, et etiandio ho dimostrato la felicità di tanta città, 
quanto ella era, et altresì la grande infelicità, et che di patrona, et signora, ella è 
divenuta serva, et fantesca: et di tanta abbondanza di cittadini, de i quali n’era 
piena, ella è rimasa quasi dishabitata. Et ciò ho voluto scrivere, acciò che 
ogn’uno avvertisca all’instabilità delle cose inferiori, che hora sono in colmo di 
gloria, et dopo poco tempo saranno gittate nel profondo; et quanto prima erano 
gloriose tanto poi saranno ingiuriose. Onde dalle cose narrate, si può pigliare es-
sempio, che niuno dee fidarsi, né sperare nella vana felicità del mondo. Ritor-
nando ad Aquileia. Ha questa patria partorito molti virtuosi huomini, et tra gli 
altri S. Siro, mandato a Pavia per Vescovo di quella città, da S. Ermagora Pa-
triarca. Il quale annonciò la felicità di Pavia, et parimente l’infelicità d’Aquileia, 
affermando, che mai più si dovea ristorare, né ridurre alla prima felicità, come 
intervenne. Vi mandò S. Ermagora in sua compagnia Giovencio, et Pompeo, 
Diaconi, Crisantio, et Fortunato preti huomini santi. I quali grandemente 
s’affaticarono per la fede di Christo. Partorì anche questa città Epifanio Vescovo 
di Pavia, huomo buono, et letterato, Erasmo, et Tecla, figliuoli di Valentiniano 
Aquileiese, et altri santi martiri, come dimostra Candido nel 2. lib. et Cromatio 
hebbe origine da essa città, a cui sovente scrisse S. Girolamo, et parimente Rufi-
no sacerdote, molto dotto, et perito, tanto nella lingua greca, quanto latina, se-
condo che dimostrano l’opere da lui scritte, et etiandio tradotte di greco in lati-
no. Nacque altresì in questa città Paolo Diacono, d’origine Longobardica, il qua-
le scrisse sei libri dell’historie de i Longobardi, et dell’opere, de gli Imperatori 
Romani, da Valentiniano, et Valente insino a Lione. Dal quale hanno istratto le 
cose de i Longobardi, gli altri scrittori. Fu Aquileiese Pio Papa I. così dice Plati-
na, et Candido. Sono usciti assai altri virtuosi, et illustri huomini di questa pa-
tria, che non he ho particolar memoria, et per tanto lascierò descrivergli ad altri. 
Così dice Faccio de gli Uberti di questa città nel canto 2. del 3. lib. Dittamondo. 

Così andando, nel Friuli entramo, 
Vede Aquileia, Durenzo, e mutamento, 

Ch’el fa Longotio, e Liquenza passamo. 
Passato poi Aquileia da 24. stadij, overo tre miglia (secondo Sabellico nel primo 
lib. dell’antichità d’Aquileia) ritrovasi il fiume Natisone, il quale nomina Strabo. 
nel 5. lib. Natisonem, et parimente Pomponio Mela nel 2. lib. et Tolomeo lo met-
te ne’ Carni. Esce questo fiume dall’Alpi, dopo i gioghi della Venzone, verso il 
[485v] tramontar del Sole nel tempo del solstitio estivale, et corre circa 80. sta-
dij, o siano da 10. miglia; et poscia incontinente si piega al tramontar del Sole 
del Verno, et scendendo passa per mezo di Cividale di Frioli, et poscia si rivolta 
al levar del Sole. Et quindi da 120. stadij, o siano da 15. miglia, scendendo, si 
congiunge col fiume Lisonzo. Ha il Lisonzo, Sontius da i Latini detto, il suo prin-
cipio nell’Alpi presso la Giapidia, hora detto Cranio, overo Carniola. Et prima si 
parte dal Settentrione, et corre per asperi luoghi, et strani, et rovinosi balzi, ver-
so il tramontar del Sole nel tempo del verno, et talmente stretto, et precipitosa-
mente scende, che non è possibile a passarlo a piedi, o con giumento alcuno, da 
120. stadij, o siano 15. miglia. Quindi poscia per 40 stadij, o siano cinque miglia, 
passa, sempre però ingrossando, per Valle Plitiana, et poi per altrettanto spatio, 
et etiandio più, trascorre fra aspere foci, et giunge a Caporetto, ove si congiun-
gono insieme amendue le rive d’esso fiume con un superbissimo ponte di un ar-
co solo, lungo di spatio sessanta piedi. Poscia di quindi scende per la Valle di 
Caporetto circa ottanta stadij, overo dieci miglia, et alquanto meno, ove corre 
assai quietamente, per cotal modo, che in ogni luogo agevolmente si può passa-
re. Nel fine di questa lunga Valle appresso di Tulmino entravi il fiume Tulmina. 
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Dipoi non molto discosto dal detto fiume Tulmina, entra nelle strette foci, ove vi 
sbocca il superbissimo fiume Idra, et quivi sono le minere, et fodine dell’Argento 
vivo. Seguitando poi il suo corso da ottanta stadij, che sono dieci miglia, per la 
Valle di Sonzo, addimandata Roncina, ov’è un ponte sopra d’esso di tre Archi, 
presso al quale gli anni passati vi fece una Torre il Conte di Goritia, et di quindi 
poi scendendo per le molto strette, et precipitose valli di riscontro a Goritia, che 
sono congiunte con un altissimo ponte di legno, il quale è posto sopra di tre pi-
loni di pietra, et di quindi correndo assai piacevolmente da cinque miglia, o po-
co più, vi entra poi in esso il fiume Vipavo, il quale scende dall’Alpi, et passa per 
una valle vicina a Goritia, et quivi mette capo nel Lisonzo, com’è detto. Entrato 
ch’è il Vipavo nel Lisonzo, si può navigare insino al mare, per spatio di 140. sta-
dij, o siano da 18. miglia. Così scrive il Sabellico nel 1. libro dell’antichità 
d’Aquileia. Si dee però sapere, che essendo questo fiume così accresciuto da i 
detti fiumi, et arrivato vicinato ad Aquileia, si congiunge col Natisono com’è 
scritto, et così insieme piacevolmente correndo, si scaricano nel mare, perdendo 
però il nome del Natisono, et nominato il Lisonzo. Secondo Candido questo 
fiume era nominato da gli antichi Natisono, non si nominando il Lisonzo. Con 
ciò sia cosa che eglino solamente dimostrano entrare nel mar quivi, detto Nati-
sono. Ma hora è mancato il nome del Natisono, et indotto il nome del Lisonzo. 
Et così si dice da tutti. È la prima memoria fatta del Lisonzo detto Sontius da i 
Latini, come dissi, secondo ch’io ritrovo, nel sestodecimo libro dell’historie de i 
Romani, di Paolo Diacono, che così dice. Egressus Teodoricus a Mysia cum O-
strogotthorum multitudine, universaque suppellectile per Syrmium, Panno-
niamque iter faciens, ad Italiam venit, ac primum iuxta Sontium flumen, quod 
non longe ab Aquileia labitur, castra ponens. Soggiunge poi la giornata fatta fra 
lui, et Odoacro, nella quale rimase vincitore, havendolo [486] scacciato. Più ol-
tra si vede fra i monti Cividale di Friuli. Questa è quella città Forum Iulij primie-
ramente rovinata da Teodorico primo Re de gli Ostrogotti, et poscia da Cancano 
Re de i Pannoni, come dinota Paolo Diacono, et Biondo nel libro nono 
dell’historie. La fu poi ristorata, et nominata Civitas Austriae. Avvenga che dica 
il Biondo nella sua Italia non haversi cognitione, ove fosse detta città dal prefato 
Cancano rovinata, nondimeno da molti scrittori è tenuto, considerando la con-
ditione, et sito del luogo, che per ogni modo la fusse quivi; co i quali io sono. La 
cagione perché poi fosse addimantata città d’Austria, la descrive Candido nel 
terzo libro dell’historie in tal guisa. Essendo mancato Luitprando Re, Rosiman-
da sua consorte, che era di stirpe de i Signori di Austria, a suasione d’Irprando, 
s’insignorì di questa città, allhora detta del foro di Giulio. Et quivi soggiornando, 
et vedendo i generosi costumi di questi cittadini, et il loro grande ingegno, che 
dimostravano ne i grandi negocij, quindi si partì rinontiandogli 
l’amministratione della città, solamente ritenendosi il nome della signoria. Il 
che vedendo i cittadini, et considerando la gran liberalità di questa Reina, vo-
lendogli in qualche parte render guiderdone, volsero che fosse nominata questa 
città, città d’Austria in memoria della Reina, che era della famiglia de i Signori 
di Austria; la quale dipoi di mano in mano è tanto accresciuta, che si vede orna-
ta di molte nobili famiglie, et precipuamente quella de i Norditi. Ella è posta nel-
le foci d’Italia, in luogo molto forte, per il cui mezo passa il fiume Natisono, 
(come è notato) sopra il quale vi è un superbo ponte di pietra, che congiunge 
amendue le rive di quello insieme. Ne fa memoria di questa città Cornelio Tacito 
nel 4. et 17. libro dell’historie quando dice: E militibus pars in Colonia Foro Iu-
liensi retenta. Et anche ne parla di essa nel 19. libro. Vogliono alcuni che tutta 
questa Regione pigliasse il nome di Forum Iulij, da questa città, come scrissi nel 
principio. Poscia ne’ monti alla sinistra di Cividale, vedesi Cuco, Pretesta, Atini, 
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Cergno, et Cucogno. Dipoi lungo al Natisono, vi è Soffimbergo ruinato, sopra il 
fiume Turro, da Plin. Turrus detto, che scende da i monti Tarcentini, et scen-
dendo di mano in mano al fine mette capo nel Natisono sotto Cividale, del quale 
si cavano l’acque condotte ad Udine (come dissi.) Seguitando verso i monti ve-
desi Savorignano, et presso la fontana di esso, della quale esce Vapoco nell’Alpi, 
et scendendo lungo il corso di esso pur sopra gli alti monti, scorgesi Dorio. Alla 
destra di Cividale si dimostra Rusaccio, et più alto sotto l’Alpi, Cormona città, 
molto nominata nell’historie de i Longobardi, et da Biondo. Poscia vi è S. Marti-
no di Cirnos. Salendo lungo la sinistra riva del Lisonzo, si scoprono due fortezze, 
già fatte da i Signori Venetiani, circa l’anno del 1472. per guardia del fiume, ac-
ciò non potessero passare i Turchi a saccheggiare il paese, come solevano fare 
altre volte. Delle quali una è nominata Gradisca, et l’altra Fogliana, dalle ville 
quivi vicine. Vero è, che rimase habitata Gradisca, et l’altra totalmente fu ab-
bandonata, essendo mancato il timor de i Turchi. Scendendo al lito del mare, et 
passato il fiume, nell’alto, et difficile monte, appare il nobile, et ricco castello di 
Monte Falcone, molto pien di popolo, edificato da Teodorico primo Re de gli O-
strogotti, [486v] et Veruca nominato secondo Biondo nel terzo libro 
dell’historie, et Sabellico nel primo libro dell’ottava Enneade et Candido, nel ter-
zo libro, con l’Amaseo. Vicino a questo castello, di sotto al lito del mare si sco-
prono i Bagni di Monte Falcone, ove sorgono l’acque calde medicinevoli. Questi 
sono quei bagni descritti da Plinio nel 106. capo del secondo libro, quando così 
dice. Contra Timavum amnem Insula parva in mari est, cum fontibus calidis, 
quae pariter cum aestu maris crescunt minuunturque. È una picciola Isola nel 
mare contra il fiume Timavo, con le sorgive d’acque calde, le quai parimente con 
l’acque del mare accrescono, et calano. Già era questo luogo, ove sorgono dette 
acque calde, separato dal continente della terra, et era un’Isoletta; ma hora (co-
me si vede) per la instabilità del mare, è congiunto col continente. Poscia non 
molto discosto da questo luogo nel lito, vedesi un scoglio della Rocca di Belforte, 
tutto coperto di pruni, et di cespugli. Quivi vicino a i bagni, si vede Tivvein pic-
ciolo, a differenza del maggiore (come dice l’Amaseo nel trattato che fa del Ti-
mavo) ch’è da questo poco discosto, il quale sbocca nel golfo di Trieste presso la 
chiesa di S. Giovanni Battista di Chersico (come dimostrerò.) Egli è questo il 
Timavo, del quale è tanta questione fra i letterati; imperò che alcuni vogliono sia 
la Brenta, et altri che sia quivi come io dimostrerò a parte a parte. Et prima 
s’affatica assai Biondo nella sua illustra Italia per provar, che la Brenta di Pado-
va, sia il Timavo, inducendo primieramente i versi di Lucano del settimo libro 
della guerra Farsalica, che così dicono. 

Euganeo, si vera fides, memorantibus augur. 
Colle sedens, Aponus terris ubi fumifer exit 
Atque Antenorei dispergitur unda Timavi. 

Onde dice Biondo, che per la degna sentenza di questi versi si dee fermamente 
tenere, che senza fallo alcuno, sia la Brenta detto Timavo, et volendo confermare 
etiandio tal cosa con un verso di Martiale, che dice. 

Laneus Euganeo lupus excipit unda Timavi. 
Induce ancora Vergilio nel primo dell’Eneida a sua confermatione. 

Antenor potuit medij elapsus Achivis 
Illyricos penetrare sinus, atque intima tutus 
Regna Lyburnorum, et fontem superare Timavi, 
Unde per ora novem, vasto cum murmure montis 
It mare praeruptum, et pelago premit arva sonanti. 
Hic tamen ille, Urbem Patavi, sedesque locavit 
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Teucrorum et genti nomen dedit, armaque fixit. 
Et a maggior sua confermatione, soggiunge esser chiare, et manifeste quelle 

nove bocche presso il lito Venetiano, da Antonino nell’Itiner. addimandate sette 
mari, volendo inferire esser quelle bocche del Timavo, ch’è la Brenta, secondo 
lui, la quale si scarica nel mare, creando quelli sette mari. Et per tanto disse 
Verg. Unde per ora novem, cioè entra il Timavo nel mare per nove foci. Altresì 
vuole confermare questa sua opinione con certi versi di Musato Padovano, che 
così scrive. 

Condita Troiugenis post diruta Pergama tellus 
[487] 

In mare fert Patavas; unde Timavus aquas, 
Hunc genuit vatem. 

Poscia soggiunge che questo dimostra L. Florio descrivendo esser molto discosto 
il Timavo dal fiume Aesio (qual è termine d’Italia) quando dice. Illirici ab Al-
pium radicibus, inter Arsiam, et Timavum, per Adriaticum litus effusi, regnante 
Teutana muliere. Affaticasi altresì per dimostrare esser quelle sorgive d’acque 
calde, descritte da Plin. di riscontro al castello Olivolese, ove hora è il Patriarca-
to di Vinegia (del quale in Vinegia descriverò) soggiungendo, che se ben al pre-
sente non appaiono detti sorgivi, non è maraviglia; conciosia cosa che non so-
lamente circa i liti, et luoghi maritimi (ove sovente è stata la furia, et violenza 
dell’acque) mancano, ma etiandio ne’ Mediterranei, et fermissimi luoghi della 
terra, et de i monti, ritrovansi essere essiccate molte fontane, et scaturigini 
d’acque. Così dice Biondo. Ma io considerando la seriosa descrittione del prefato 
Timavo, fatta da i geografi, et topografi, et massimamente da Strab. nel 5. lib. et 
da Plin. in Venetia nella 10. Regione, da Pomponio Mela nel 2. et da T. Livio Pa-
dovano nel 41. lib. dell’historie, pare a me che per ogni modo si dee tenere che 
sia quivi il Timavo fiume tanto da gli antichi nominato, avvenga, che sia stata 
grandissima alteratione, et disputatione fra molti huomini letterati di nostra età, 
et che molto siano affaticati in dover dimostrare ove quello veramente fosse, et 
massimamente Giorgio Merula contrastando con Domitio Calderini; et il Flami-
nio Imolese, con Gio. Battista Pio Bolognese, huomini tutti di grand’ingegno, et 
di gran dottrina ornati, et da chiarire ogni gran difficultà; nientedimeno pur mi 
sforzerò di ritrovar la verità, cioè provando, che quivi detto fiume sia come ho 
detto. Scrive Strab. nell’antidetto libro (designando in tal guisa il luogo del Ti-
mavo) intra Venetiae fines (ben che dica il mendoso libro Extra Venetiae fines, 
com’è dimostrato.) Adunque dice. Intra Venetiae fines, Aquileia est, Flumine ve-
ro ab Alpibus descendente, disterminatur, per quod sursum navigatur stadijs 
CC. ad urbem usque Noreiam. Ubi Cn. Carbo collatis adversus Cimbros signis, 
re infecta discessit. Locus autem est ad purgandum aurum natura idoneus, nec 
minus ad ferri fabricas. In ipsoque Diomedis est templum. Opus sane memora-
bilis, et Timavus portus, et Lucus miro decore. Septem adsunt fluminis aquae 
fontes, mare mox irrumpentes, lato, et profundo sane fluvio. Reliquos (uno dun-
taxat excepto) salsas habere aquas, Polybius est auctor, Locumque ipsum maris 
fontem, et matrem ab indigenis, vocari Timavus (ut ait Possidonius) e montibus 
delatus decidit in profundum, deinde infra terram absorpus stad. circiter C. et 
XXX. irrumpit in mare. Poscia soggiunge. Post Timavum, Histrorum usque Po-
lam litus est, quae Italiae adiacet. In medioque Tergeste Castellum, ab Aquileia 
CLXXX. distans stadijs. Si dee avvertire che Strabone in questa descrittione, 
comincia da Aquileia, et scorre verso Trieste. Così adunque dice: Dentro li con-
fini di Venetia vi è Aquileia partita dal fiume, che scende dall’Alpi, per lo quale si 
naviga contra il corso dell’acqua da 200. stadij, insino alla città di Noreia, ove a 
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bandiere spiegate combatté Gn. Carbone co i Cimbri, et si partì senza vittoria. 
Egli è questo luogo molto disposto per purgar l’oro, et non [487v] meno agevole 
per fabricarvi arteficij dal ferro. Quivi era il maraviglioso tempio di Diomede, et 
il porto del Timavo col bel Luco, o sia Selva. Veggonsi sette fontane d’acqua di 
fiume, le quali incontinente sboccano nel mare per un molto largo, et cupo fiu-
me. Sono tutte le fontane che fanno questo fiume salse, eccetto una (come dice 
Polibio.) Egli è addimandato questo luogo da gli habitatori del paese la fontana 
del mare, et parimente madre di esso. Et come dice Possidonio, scendendo il 
Timavo da i monti strabocca in gran profondo, doppo egli è inghiottito dalla ter-
ra, et corre per alcuni sotterranei cuniculi, circa 130. stadij, et poi entra nel ma-
re. Soggiunge più in giù esso Strabone. Vedesi doppo il Timavo il lito de gl’Istri 
insin a Pola, la qual ella è parte d’Italia. Vi è nel mezo di questo tratto Trieste ca-
stello, da Aquileia discosto 180. stadij, overo miglia ventidue, et mezo. Ecco co-
me chiaramente dimostra Strabone il luogo, et il porto del Timavo, come fa e-
tiandio Livio, come si vederà. Vediamo hora quel che ne dice Plinio. Natiso cum 
Turro profluente, Aquileia XII. mil. pas. a mari sita. Carnorum haec Regio iun-
ctaque Regioni Iapidiae, annis Timavus castellum nobile vino Pucinum, Terge-
stinus sinus. Vedesi il Natisone col Turro scorrere, poscia Aquileia (dal mar di-
scosto dodici miglia.) Questa è la regione de i Carni, congiunta con la Giapidia, 
vi è il fiume Timavo, et il castel Puccino nobilitato dal buon vino. Vedesi poi il 
golfo di Trieste. Et detto Plinio nel cap. 103. del 2. libro narrando i miracoli 
dell’acque, chiaramente dimostra ivi essere il Timavo nel territorio d’Aquileia. Il 
simile Pomponio Mela dicendo. At in oris proxima est a Tergeste, Concordia: In-
terfluit Timavus novem capitibus exurgens uno ostio emissus, deinde Natiso, 
non longe a mari ditem attingit Aquileia. Ultra est Altinum. Ritrovasi 
nell’estremità del mare Adriatico Trieste vicino alla concordia, nel mezo de i 
quali sbocca nel mare con foce il Timavo, ch’esce da nove capi, o siano sorgivi. 
Poscia ritrovasi il Natisone, il quale non molto lontano dal mare, tocca la ricca 
città d’Aquileia. Et più avanti poi vi è Altino. Si dee però avvertire, come Pom-
ponio comincia la sua narratione al contrario di quella c’ha fatto Strab. et Pli. 
conciosia cosa che quelli l’hanno cominciata da Aquileia, et sono poi passati ver-
so Trieste castello, et Pomponio Mela comincia da Trieste, et ne vien verso 
d’Aquileia lungo il lito del mare. Non meno Livio chiaramente dimostra questo 
nel libro descritto di sopra de i sopradetti. Profectus ab Aquileia consul, castra 
ad lacum Timavi posuit. Imminet mari is lacus. Eodem decem navibus C. Furius 
duumvir navalis venit. Adversus Illyriorum classem, creati duumviri navales, 
erant qui tuendam viginti navibus mari superiore Anconam velut cardinem ha-
berent. Inde L. Cornelius dextra littora, usque ad Tarantum. C. Furius laeva u-
sque ad Aquileiam tueretur. Eae naves ad proximum portum in Histriae fines, 
cum onerarijs, et commeatu missae. Secutusque cum legionibus Consul, quin-
que ferme milia a mari posuit castra. Et più in giù, Histri, ut primum ad Lacum 
Timavi castra sunt Romana mota, ipsi post collem occulto loco conscenderunt. 
Per le parole di Livio chiaramente si conosce essere il porto del Timavo alle con-
fine de gl’Istri. Et che fosse vicino ad Aquileia, più in giù lo dimostra, havendo 
narrato la fuga [488] delle guardie de i Romani, vedendosi venir contra gl’Istri, 
essendo fuggiti senza far difesa alcuna alle navi, et havendo abbandonati i padi-
glioni, et le bagaglie del campo, et essendo entrati gli nemici ne’ detti padiglioni, 
et mangiando, et bevendo, venendogli sopra alla sproveduta il Consolo co i sol-
dati, et ritrovandosi ebriachi ne uccise da 800. di essi, ricoverando i padiglioni, 
et l’altre cose, che prima essendo fuggiti i guarnimenti (com’è detto) et venendo 
al campo con vettovaglia Cn. et L. Gavij Novelli Aquileiesi, non havendo inteso i 
Romani esser fuggiti, et ritrovando ogni cosa esser pigliata da gl’Istri, lasciando 
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le loro robbe fuggirono ad Aquileia. Onde per questo si può conoscere, che Aqui-
leia è vicina al Timavo. Il che anche dimostra Antonino nell’Itinerario così. Ab 
Aquileia per Histriam extra mare Salonas M. P. centum nonaginta novem sic. A 
fonte Timavi. M. P. duodecim Tergeste. M. P. duodecim. Et Vibio Sequestro così 
dice: Timavus Aquileiae Galliae. Et Martiale. 

Et tu Laedaeo felix Aquileia Timavo 
Hic ubi septenas Cyllarus hausit aquas. 

Et così par per ogni modo che sia il Timavo vicino ad Aquileia, come etiandio 
confermano molti letterati huomini di nostra età. De i quali fu Pio secondo Papa 
nella sua Europa, ove così dice. Carni inter quos Iapides enumerantur, Histros 
sequuntur, Sclavi tamen quorum sermo regionem obtinet. Carnos bifariam divi-
dunt, duplicem Carniolam etiam dicentes alteram siccam, et aquarum indigem, 
in qua ponunt Histros, et Tarsos, qui medios inter Labathum, et Tergestum in-
colunt montes, et Timavum usque proferuntur. Et Giorgio Merula scrivendo 
contra Domitio Calderini sopra l’ottavo libro di Martiale della Parteniana Toga, 
ove riprende Biondo. Et M. Antonio Sabellico nel libro secondo dell’antichità 
d’Aquileia, et Rafael Volaterrano nel quarto libro de i Comentari Urbani, et Gre-
gorio Amaseo nel libro elegantemente da lui scritto, et a me mandato, ove tratta 
del Timavo, et il Candido nel 1. lib. dell’hist. d’Aquileia, et Giovanni Antonio 
Flaminio Imolese nelle sue epistole, scrivendo a Giovanni Battista Pio, et detto 
Giovan Battista con Romolo Amaseo, tutti huomini letterati, et ornati tanto di 
lettere grece, come latine. Concludiamo adunque essere detto Timavo, tanto da 
gli antichi nominato, quivi alle confine d’Aquileia, et de i Giapidij, de’ Carni, et 
de gl’Istri, vicino alla Rocca di Belforte, hora nominato Tivvein picciolo a diffe-
renza del grande. Il qual è quindi discosto, che sbocca nel mare nel golfo di Trie-
ste appresso la chiesa di S. Giovanni Chersico, ove ogni anno quivi si ragunano 
assai persone a fare i suoi trafichi, o sia la fera, come ho deto. Et quivi ritrovansi 
tutte quelle circonstantie descritte da i poeti, et da’ geografi del Timavo. Et pri-
ma vedesi di riscontro d’esso i vestigi della picciola isola, i bagni dell’acque cal-
de, che accrescono, e mancano per i sotterranei cuniculi, secondo che cresce, et 
decresce l’acqua marina, alcuna volta etiandio conducendovi gambarelli detta 
acqua marina, come afferma Gregorio Amaseo sé haver veduto, et havergli ha-
vuto nelle mani. Et soggiunge altresì haver veduto in detta acqua rottami di pa-
vimenti tessalati, o siano fatti alla mosaica, et haverne istratto di quegli alcune 
belle picciole [488v] pietre, per cosa maravigliosa. Et più oltra dice non doversi 
maravigliare alcuno di queste cose, imperoché gli anni passati vi fu altresì ritro-
vato un picciolo canal di piombo, ove così era scritto. Aqua Dei, et vitae. Vedesi 
quivi etiandio (però secondo i tempi) più, et meno scaturire l’acque dalle radici 
de i monti, ove sono molte scaturigini. Et quando l’aria è serena, et piacevole, 
sobriamente ne escono l’acque, et quando è il tempo pluvioso, escono abbon-
dantemente. Le quai cose par che eccellentemente siano narrate, et notate da 
Verg. quando disse. 

Unde per ora novem vasto cum murmure montis. 
Benché però non si possono chiaramente discerner queste scaturigini, per sfor-
zarsi Verg. di dimostrar con tal numero determinato la moltitudine di esse, le 
quali disse Martiale esser sette, quando scrive. 

Hic ubi septenas Cyllarus hausit aquas. 
In questo luogo presso la chiesa di S. Gio. sopra nominato, veggonsi alcuni mon-
ti sassosi alquanto alzarsi, et poi mancare insieme con gli altri monti, che sono 
dall’altra parte, et in tal maniera mancando creano una valle. Nella quale scen-
dendo da ogni lato de’ detti monti acque, et non havendo esito da uscire, fia ne-
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cessario che habbiano l’esito, et passo per sotterranei cuniculi, et talmente esco-
no hor abbondantemente, et altre magramente (secondo la dispositione de i 
tempi, com’è detto) et da più, et meno bocche, et scaturigini. Et escono da dette 
radici di detti monti, facendo grande strepito. Il che vedendo gli huomini, ne re-
stano molto maravigliosi. Et questo è quel che vuol dir Verg. 

Unde per ora novem vasto cum murmure montis. 
Et poscia con tal strepito, et con tanta forza entrano nel mare risonando il vicino 
monte, cioè rimbombando nel monte. Egli è cagionato anche tale strepito dalla 
forza dell’acqua, ch’impinge ne’ sassi (come altresì dice Servio.) Et perciò segui-
ta il Poeta. 

It mare praeruptum, et pelago premit arva sonanti. 
Conciosia cosa che questo fiume, ove sbocca nel mare è addimandato da gli ha-
bitatori del paese Mare, per la grand’abbondanza d’acqua che dimostra haver 
quivi (come dice Varrone) et fonte del mare (secondo Possidonio.) Et per tanto 
fu detto Mare dal Poeta. Dicono gli habitatori del paese (come scrive lo Amaseo) 
esser nominata questa chiesa S. Gio. dalla tromba, perché in questo luogo il 
giorno del giudicio Universale scenderà un Angelo de i quattro (con la tromba a 
chiamare tutti gli huomini, et le donne al Giudicio) sì come ad uno de’ quattro 
luoghi disposti a ciò. Onde molte persone vogliono esser qui sepolte. Vero è, che 
soggiunge quello, che forse ha tal nome acquistato questo luogo, dal tubo, o dal 
rimbombo dello strepito dell’acqua, cagionato nell’uscire, com’è detto. Adunque 
per ogni modo si dee tenere essere in questo luogo il Timavo, tanto per il testi-
monio di quei letterati, et curiosi huomini, quanto per ritrovarsi quivi tutte quel-
le conditioni descritte da i Geografi, et Poeti. Ho primieramente dimostrato u-
scir quelle sorgive d’acque, o siano nove fontane (come dice Verg.) overo sette 
(secondo Strab. et Martiale) o siano più, havendo detto ritrovasi fra quei monti 
molte fontane, che sono poi inghiottite l’acque di quelle dalla terra, correndo co-
sì sotto terra per molto spatio, et che [489] poi sboccano nel mare con quegli 
strepiti, et conditioni, come detti scrittori narrano. Anche quivi dice apparer tut-
te quelle altre conditioni descritte da Strab. et da Pli. cioè l’acque calde (hora 
detti i bagni di Monte Falcone) et il porto. Ma che siano le dette fontane (dalle 
quali escono l’acque di questo Timavo) salse, eccetto una, come dice Polibio, 
questo al presente non si conosce: benché quand’entrano nel mare siano tutte 
salse, ove fanno detto porto, talmente nominato da Stra. et da Livio, Lago. E-
tiandio si vede in questi luoghi vicini, i vestigi, ove era il maraviglioso tempio di 
Diomede, col luco, overo Selva (come dimostrerò.) Et brevemente si ritrovano 
quivi i vestigi, et segni di tutte quelle conditioni descritte da Strabone, da Plin. et 
da tutti gli altri dignissimi scrittori circa il Timavo. Là onde per ogni modo, che 
senza alcun dubbio si dee tenere esser quivi Timavo tanto nominato da gli anti-
chi. Così si può rispondere alle ragioni di Biondo, che scrive la Brenta esser il 
detto Timavo. Et prima a i versi di Lucano Cordubese. Euganeo si vera fides 
memorantibus augur, etc. così risponde Ognibuono Vicentino, huomo letterato, 
commentatore di quello, che sono molti, i quali vogliono ch’errasse tanto Poeta, 
dicendo. Atque Antenorei dispergitur unda Timavi; quasi fosse quel vicino a Pa-
dova; ma non volse segnificar questo, ma lo addimanda Antenoreo per haver 
varcato per esso Antenore, venendo nell’Italia, imperò che non è il Timavo vici-
no a Padova, ma tra la Concordia, et Trieste. Egli è ben vero, che Gio. Battista 
Pio Bolognese, scrivendo a Flaminio Imolese in una epistola, così dichiara detti 
versi dicendo, che potrebbe esser che Lucano, nominandosi una parte della Re-
gione, intenda di nominare tutta la Regione, cioè Apono per la Regione de gli 
Euganei, o di Venetia, sì come sovente fingono i Poeti. I quali volendo disegnare 
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una Regione, ne nominano una parte, come chiaramente si conosce in Vergilio, 
quando dice. Et septem gemini turbant trepida hostia Nili, ove intende il Poeta 
significare non solamente gli habitatori del Nilo, ma di tutto l’Egitto. Il che so-
gliono fare gli altri Poeti. Par esser di questa medesima opinione il Candido nel 
1. lib. Sono altri, che dicono, che non essendo stato Lucano in questi luoghi, 
talmente li disegnò, secondo gli era stato riferito da altri, onde puote errare. Ma 
altri vogliono, che havesse il Poeta vera cognitione del luogo, et che dicesse esse-
re il Timavo Antenoro, havendo egli soggiugato questa Regione, come se dicesse 
Imola, Faenza, Forlì Ecclesiastici per essere stati conquistati dalla Chiesa. A i 
versi di Martiale, Laneus Euganei Lupus excipit ora Timavi. Così si potrebbe ri-
spondere; quello nominare il Timavo Euganeo, essendo riposto ne gli Euganei. 
Et che sia così, leggiamo pure in esso. Et tu Laedaeo felix Aquileia Timavo. Quivi 
si vede chiaramente, che lo disegna ne gli Euganei, vicino però ad Aquileia, ov’è 
posta da gli scrittori. Così risponde a i versi di Vergilio, quando dice. Antenor 
potuit medijs elapsus Achivis, etc. non dimostrare il Poeta essere il Timavo più 
in un luogo, che in un altro di questa Regione, ma pare accennare esso, che fosse 
alli confini de gl’Istri, descrivendo la discesa di esso Antenoro nella terra ferma, 
dicendo, che egli smontasse nel Golfo de gli Illirici, et entrasse nel Regno de i 
Liburi, et poscia passasse la fontana del Timavo, ove esce del monte da nove 
bocche con grandissimo mormorio, con [489v] quell’altre conditioni, avanti de-
scritte. Ma par che sia a proposito di Biondo il verso, che seguita. Hic tamen ille 
urbem Patavi sedesque locavit, etc. perché par dinotare, che fosse il Timavo ivi 
ove quello fondò la città di Padova. A questo risponde il Flaminio Imolese in una 
epistola, scrivendo al Pio Bolognese, che in questo luogo quel Hic, non è adver-
bio dimostrativo del luogo, ma è pronome, da esser congiunto col pronome se-
guente, cioè ille. I quali due pronomi, ha usanza il Poeta di congiungere insieme, 
come in più luoghi si vede, et massimamente nel 7. lib. ove dice. Hunc illum sa-
tis externa a sede profectum. Et doppo poco. Hunc illum poscere fata; Et reor, et 
si quid veri mens augurat opto. Et per tanto non è a proposito detto verso di 
Biondo. A quello ch’egli dice nell’Itinerario di Antonino, come si conoscere esse-
re il Timavo, la Brenta, per quello descrivendo i sette Mari, etc. Così io rispondo, 
che detti sette Mari (secondo Plin. nel 16. cap. del 3. lib. parlando del Po) siano 
detti sette Mari le bocche del Po, per le quali si scarica nel Mare Adriatico, 
quando dice. Nec alius annium tam brevi spatio maioris incrementi est. Urgetur 
quippe aquarum mole, et in profundum agitur. Gravis terrae quanquam deduc-
tus in flumina, et fossas inter Ravennam Altinumque passum CXX. M. inde quia 
largius evomit, septem maria dictus facere. Descrive etiandio detto Plinio le foci 
del Meduaco, o siano della Brenta, separate da quelle del Po. De’ detti sette Mari 
nel principio della Marca Trivigiana ne habbiamo scritto, et da che sono creati. 
Et questo non è a proposito di Biondo, come in quel luogo si potrà vedere. Vor-
rei che detto Biondo mi dimostrasse haver la Brenta quell’altre conditioni, de-
scritte da Pli. che ha il Timavo; cioè, che di riscontro alle foci di quella, vi siano 
l’acque calde, et l’Isola, ben che dica esser l’Isola, quella ov’è edificato il Patriar-
cato di Vinegia, et che sono nascoste l’acque per le grand’onde marine, per esser 
sopresse. Forse, che io non mentirò, dicendo questa esser una finta imaginatio-
ne, non adducendo altro testimonio. Vorrei, che mi dimostrasse il luogo vicino 
alla Brenta, ove era il Tempio di Diomede, con quella Selva descritta da Strabo-
ne, come io dimostrerò presso al Timavo, ove l’ho descritto per li vestigi, che e-
tiandio insin ad hora si veggono. A i versi di Musato, Condita Troiuginis, etc. Ri-
spondo, detto Poeta pigliare l’acque di Padova, che porta il Timavo, etc. nomi-
nandolo Padova per tutto ’l paese, sì come ho detto di sopra d’Antenore. Alle pa-
role di L. Florio, parlando della guerra dell’Illirico, dico non esser recitate da 
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Biondo, come sono scritte. Così adunque dice Florio. Illirij seu Liburni, sub e-
xtremis Alpium radicibus, agunt, inter Arsiam Ticiumque flumen, longissime 
per totum adriani maris litus effusi. Hi regnante Teusa muliere populationibus 
non contenti, licentiae scelus addiderunt. Il simile dice Polibio nel 2. lib. nomi-
nando però questa donna Teuca. Quivi non è fatta alcuna mentione del Timavo, 
né d’alcun luogo di questa Regione. Onde io non so la cagione per la quale Bion-
do adducesse le Parole di Florio. Adunque per le ragioni descritte, et per quelle 
cose soggiungerò, dimostrando esser qui vicine quell’altre cose narrate da Stra-
bone, potrà ciascun di giusto giudicio dar sentenza, esser questo fiume il Tima-
vo, del qual tanto largamente ho scritto, et tanto altresì da gli antichi nominato. 
Egli è adunque (come ho detto) questo Timavo vicino alla rocca di [490] Belfor-
te, et esce da molte fontane (o siano nove, o sette, o più, o manco) da i monti 
come si vede. Et è poi inghiottito dalla terra, et così scorre sotto quella per alcu-
ni occulti cuniculi, da quattro miglia, et poscia esce dall’intime radici del vivo 
sasso per molte bocche, et più abbondantemente ne’ tempi, che piove, che ne i 
tempi asciutti. Et ragunandosi insieme l’acque di dette fontane, con un canale 
creano un largo, et profondo fiume da navigare. Et così cupo, et largo per poco 
spatio correndo entra nel mare, ove era il porto del Timavo, così da Strabone 
dimandato, et da Livio Lago (così disse) non molto discosto dal luogo, ov’era la 
Rocca di Belforte. Così, però ne’ tempi antichi, si vedeva uscire, ma ne’ giorni 
nostri talmente egli esce, com’ho detto di sopra. Sarà bastevole quel c’ho scritto 
del Timavo, etiandio a curiosi, et giudiciosi lettori. Seguitando la descrittione de 
i luoghi, vedesi presso la ruinata Rocca di San Gio. di Cherso, il monastero di S. 
Giovanni da Voldarico Patriarca d’Aquileia edificato delle pietre del Tempio di 
Diomede, da Strabone nominato. A questo tempio sacrificavano gli antichi cia-
scun anno un cavallo bianco. Dalle parole di Strabone, facendo memoria di que-
sto Tempio chiaramente si conosce essere Aquileia ne’ Veneti, et esser corrotto il 
testo che dice, extra Venetiae fines Aquileia est, conciosia cosa, che egli ripone 
questo tempio, ne’ Veneti, che è di qua d’Aquileia dicendo. In Venetis sane qui-
dem Diomedis existunt honores. Nam candidus illi immolatur equus. Era questo 
tempio di qua dal Timavo circa il Golfo di Trieste, come dice detto Strabone. 
Vedensi altresì in questi luoghi vicini due Boschi. Uno de i quali era dedicato 
all’Argiva Giunone, et l’altro a Diana Etolia, secondo Strabone. Hora uno è ad-
dimandato il Bosco di Santa Malgherida, et l’altro di S. Geltruda, secondo Can-
dido, et l’Amaseo. Narravasi ne’ tempi di Strabone una favola di questi Boschi, 
cioè, che amichevolmente, et dimesticamente habitavano in queste selve gli a-
nimali selvaggi insieme, sì come Lupi co i Cervi, et altri simili animali, et che si 
lasciavano maneggiare da gli huomini, sì come animali domestici. Et occorrendo 
che alcun animale selvaggio fosse cacciato da i cani, entrando nel detto bosco, 
non più oltre procedevano i cani dietro a quello. Essendo giunto al Timavo, ter-
mine della Regione di VENETIA, et etiandio di Friuli, come fu proposto, et al 
principio dell’Istria, entrerò alla descrittione del Golfo di Trieste, il qual quivi 
comincia, riposto però da Plinio in questa decima Regione, avvenga che da To-
lomeo sia annoverato ne gli Istri; et così io seguiterò detto Golfo insino al fiume 
Formione, che è di là da Trieste, secondo Plinio, da sei miglia, già termine 
d’Italia, et annovererò i luoghi, che si ritroveranno circa detto Golfo, riponendo-
gli in questa Regione di Friuli. Passato adunque monte Falcone presso al lito del 
mare sopra un alto monte scorgesi il fortissimo castello di Duino molto nobile, 
et ricco; poscia sopra un minore colle Mocolano, et poi Pucino civile castello, del 
cui territorio si cavano quelli nobili vini descritti da Plinio nel sesto capo del 14. 
libro. Seguitando pure il lito vedesi la città di Trieste Colonia Romanorum da 
Plinio nominata nella decima Regione d’Italia, et da Antonino, et parimente da 
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Tolomeo (ben però da lui riposta negl’Istri, lungo il fiesso, et piegatura del mare 
Adriatico) [490v] discosto d’Aquileia 180. stadij, o siano vintidue miglia, et me-
zo, secondo Strabone, et secondo Plinio da trenta tre miglia. N’è fatto memoria 
di questa città da Caesare ne’ Comentari, ove si vede tale iscrittione. Caes. Cos. 
Desig. Tert. III. Vir. R. P. C. Iterum. Murum Turres Q. Fecit. Altro non ritrovo di 
essa città, insino a i tempi di Enrico Dandolo Doge di Venetia. Il quale la fece 
tributaria con Mugila, perché i Triestini con i Mugliesi infestavano il mare rub-
bando, come scrive Biondo nel 16. libro dell’historie. Poscia la fu soggetta a i 
Dogi di Austria insino all’anno mille cinque cento e sette. Nel quale ella fu sog-
giugata da i Venetiani, essendo loro capitano Bartolomeo Alviano. Et così rima-
se sotto quegli insino all’anno 1509. che la ritornò sotto Massimiliano Impera-
dore. Et così hora ella è sotto gli Arciduchi di Austria, cioè di Carlo V. Imperato-
re, et di Ferdinando Re de i Romani. Ne fa memoria di essa città Faccio de gli 
Uberti nel secondo canto del terzo libro Dittamondo. 

Vedi Trieste con le sue pendice 
E al nome udio, che così era detto 
Perché tre volte ha tratto la radice. 

Oltra Trieste da sei miglia (come dice Plinio) vedesi il fiume Risano nominato 
dal detto, et da Tolomeo, Formio, cento novanta miglia, con nove appresso da 
Ravenna discosto, già termine d’Italia, come dice Plinio nella decima Regione in 
VENETIA, corre questo fiume fra Muglia castello, che è vicino a Trieste, et la cit-
tà di Cavo d’Istria. Avanti che passi nell’Istria, benché siamo giunti a questo 
fiume lungo il lito del mare, termine di questa Regione, voglio descrivere alcuni 
luoghi di essa lasciati ne’ Mediterranei fra i monti di qua dal Risano. Ritornando 
adunque adietro, vedesi dal lato di quei monti che risguardano al mare Adriatico 
di riscontro a Duino, sotto l’Alpi vicino al fiume Natisa, Goritia da Tolomeo Iu-
lium Carnicum nominato, et da Plinio sono annoverati i Giulij Carniesi nella de-
cima Regione, secondo il Volaterrano nell’ottavo libro de i Comentari Urbani, 
dicendo essere alcuni di opinione, che sia questo castello per il sito del luogo, 
ove habitavano detti Giulij Carniesi. Il Candido lo nomina Noritia, narrando il 
passaggio di Cancano Re de i Pannoni, suocero de Giustiniano Secondo 
nell’Italia con potente essercito contro di Gisolfo Longobardo primo Duca di 
Frioli, che l’uccise con quasi tutto lo essercito Longobardico. Così dice egli nel 
terzo libro dell’historie. Vero è, che secondo l’Amaseo nel trattato che fa de’ con-
fini di VENETIA, scrive esser Goritia, ove era Noreia, dicendo farne fede gli an-
tichi vestigi, che quivi si veggono. Per due vie si passa al di là dall’Alpi; per una 
che mira il Settentrione per le scavalcature de i monti vicini al Lisonzo presso 
Villaco, da gli antichi detto Forum Vibij (secondo Papa Pio Secondo) l’altra via 
(che risguarda all’Oriente) per il Bosco di S. Geltruda insino a Lubiana, overo a 
Labato fiume, hora Quiete detto. Et così da questi luoghi più avanti si camina. 
Onde veggonsi (caminando) in alcuni luoghi le forme delle ruote de i carri im-
presse ne i sassosi monti dell’antiche vie in tal guisa, che chiaramente si può co-
noscere, che fossero dette due vie da i termini d’Italia a i luoghi di là da i monti 
tanto per gli uomini, quanto per li [491] giumenti. Cosa certamente, che non si 
può negare. Sono soggetti i signori di questo castello a i Duchi d’Austria. Vero è, 
che furono soggiugati da i Venetiani, mediante Bartolomeo Alviano capitano del 
loro essercito, sotto i quali rimasero due anni, cioè del 1507. insino al nove, et 
poi ritornarono sotto gli antidetti Duchi, overo Arciduchi. Egli è questo castello 
molto nobile, et ricco, vedesi poi Gissor. Et ne’ Mediterranei Rincam, Dorus, 
Cernice, Foceno. Poscia sopra Trieste sotto l’Alpi, castel Nuovo, et più avanti 
molte contrade. 
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ISTRIA 
DECIMANONA REGIONE DELLA ITALIA 

di F. Leandro Alberti Bolognese. 
Ottimo ornamento di tutti i giusti negotij, è concluso esser felice fine: il quale 

(come dicono i Filosofi) benché sia il primo nell’Intentione, egli è però l’ultimo 
nella essecutione. Là onde essendo io giunto a questa ultima Regione di tutto il 
continente d’Italia, par, a me già havere otenuto il tanto desiderato fine, cioè di 
haverla tutta descritta (come nel principio promisi) avvenga che ci restano e-
tiandio a descrivere l’Isole appartinenti ad essa, delle quali più brevemente che 
potrò ne farò mentione. Volendo adunque disegnare questa ultima Regione, se-
guiterò il consueto modo, c’ho tenuto nella descrittione delle altre Regioni, cioè 
di notare i nomi, co i quali ella è stata addimandata; poscia costituirgli i termini, 
et al fine entrare nella descrittione de i particolari luoghi. Fu primieramente 
nominata Giapidia, come par voler Plinio nella 10. Regione d’Italia. In Venetia 
parlando de i Carni così. Carnorum haec Regio iuncta Regioni Iapidiae. Et dico-
no alcuni, che così Giapidia era nominata avanti che passassero gli Argonauti in 
questi luoghi (nella quale habitarono gli Aborigeni) et che poi essendo venuti 
detti Argonauti quivi, fosse addimandata Istria, come scrive Trogo, quando dice 
nel 32. lib. Istrorum gentem (fama est) originem a Colchis ducere, missis ab Oe-
ta Rege ad Argonautas raptoresque filiae, persequendos, qui ut a Ponto intrave-
runt Istrum alveo Sabij flumine penitus invecti vestigia Argonautarum inse-
quens naves suas humeris per iuga montium usque ad litus Adriatici maris tran-
stulerunt. Cognito quod Argonautae ijdem propter longitudinem navis priores 
fecissent, quos ut advectos Colchi non reperiunt, sive metu Regis sive taedio 
longae navigationis iuxta Aquileiam considere. Istrique ex vocabolo amnis, quo 
aemare recesserant, appellati. Vuole adunque Trogo che pigliasse questa Regio-
ne il nome d’Istria da i Colchi mandati da Oeta suo Re a perseguitare gli Argo-
nauti, rattori della figliuola. I quali entrati nell’Istro dal mare Maggiore, et poi 
nella Sava (come dice Pli.) seguitando l’orme de i detti Argonauti, et non li ritro-
vando, quivi vicino da Aquileia si fermarono, o per paura del Re, o fosse forse 
anche per fastidio, et stracchezza del lungo viaggio. Dice Plinio, che furono al-
cuni, che dissero, che fosse talmente Istria nominata questa Regione, da una 
parte del fiume Istro, che sboccava nel mare Adriatico, di riscontro la foce del 
Po, ove si [491v] ritrovavano l’acque dolci fra amendue dette bocche; ma che co-
storo dicono favole insieme con Cornelio nipote, che dimorava appresso al Po; 
conciosia cosa, che non entra nel mare Adriatico alcun ramo di acqua, che esca 
del Danubio, o sia Istro. Soggiunge poi che questi tali sono ingannati imperò che 
scese l’Argonave, (o sia la Galea fatta da Argo, dignissimo ingegnero) nel mare 
Adriatico per il fiume (non molto discosto da Trieste) ma non si sa per qual fiu-
me. Vero è, che quelli che sono stati più curiosi investigatori, dicono che fosse 
portata detta Galea di qua dall’Alpi, sopra le spalle, et poi posta nell’Istro, et 
quindi per il Savo, et per Vaporto, o Nauporto (hora Quieto detto) scendesse al 
mar Adriatico. A cui fu posto questo nome, perché esce fra Emonia, et l’Alpi, 
cioè Vaporto. Altrimenti scrive Catone nell’origine, dicendo che acquistasse il 
nome d’Istria da Tisiro capitano, mandato qui da Giano. Poscia soggionge; sono 
alcuni Greci, che dicono che pigliasse questo nome d’Istria questo paese, dal 
fiume Istro (anche Danubio nomato) a cui fu imposto tal nome da i Dani. Fin-
gono altresì questi tali che esca un ramo del detto Istro et che passa per la Istria, 
et che al fine mette capo nel mare Adriatico; et altri fingono, che fosse portata 
primieramente l’Argonave dall’Istro per li monti sopra le spalle, et poi posta nel 
mare Adriatico. Là onde chiaramente quindi considerare si può la gran vanità, 
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et leggierezza de i Greci, et le loro fittioni, et favole. Vorrei da loro intender co-
me fosse possibile, che dalle foce dell’Istro insin alla fontana (dalla quale esce) 
potessero volare costoro per tanto spatio, et per tante generationi d’huomini, 
che habitano in questi paesi, et etiandio passare tanti fiumi, et portare detta Ga-
lea fatta da Argo, sopra le spalle, et poi navigare sopra quella. Et per tanto per 
dette favole, facilmente si può conoscere la loro leggierezza. Certamente li do-
vrebbe esser bastevole di fingere le favole della loro Grecia, et lasciare di fingere 
dell’Italia. In vero io non so se i Greci hanno navigato per l’acque con 
l’Argonave, overo l’Argonave habbia navigato sopra i monti con le spalle di essi. 
Sopra le dette parole di Catone dice Giovanni Annio, che per niun modo si dee 
dire, che fosse nominata questa Regione Istria dal fiume Istro; perciò, ch’egli è 
dimandato primieramente il detto fiume, Danubio, cominciando però dalla fon-
tana di esso, insino ch’è nell’Illirico come scrive Plinio nel 13. cap. del 4. libro) et 
arrivato qui, poscia perdé detto nome, et è dimandato Istro, che è molto 
dall’Italia discosto. Dipoi conclude detto Annio, che si dee tener, che fosse no-
minato questo paese Istria, dall’antidetto capitano di Giano. Così sono varij que-
sti scrittori circa l’origine di questo nome. Non ritrovo, che l’havesse altro nome 
questa Regione. Sarà in libertà del giuditioso lettore di accostarsi a qual opinio-
ne li parerà più aggradire. Ella è formata a simiglianza di Penisola, da tre lati dal 
mare bagnata secondo che la disegna Plinio nel 19 cap. del terzo libro, et pari-
mente la pinge Tolomeo, dandoli quaranta miglia in larghezza, et di circuito 
cento vintidue, cominciando però al fiume Formione (hora Risano) et trascor-
rendo insino all’intima concavità del Golfo Carnere, ove è castel Nuovo, con la 
foce del fiume Arsa. Vero è, che la via è molto più corta per gli aspri, et difficili 
monti, che lungo la marina; imperò che per li monti appena si misurano dall’un 
fiume all’altro [492] quaranta miglia, ma intorno al lito ve ne sono da 122. com’è 
detto. Invero ella è cosa molto vaga a gli occhi a veder l’estremità del mar Adria-
tico da VENETIA, a Cavo d’Istria per essere in ogni luogo curva, et tortuosa. Et 
talmente è ella curva, che varcando drittamente per il mare verso Italia il viaggio 
si scorta forse la metà. Piegasi questa Penisola a man destra nel Mare verso Ita-
lia, cominciando dal fiume Risano insino al Promontorio Carner (come accenna 
Pli.) Saranno adunque i termini di essa Regione dall’Occidente il fiume Risano 
(ove diede fine al Friuli;) et parte del Mare Adriatico; da Meriggio, parte pur di 
detto Mare; dall’Oriente, etiandio parte di esso Mare con la foce del fiume Arsa 
(termine d’Italia;) et poi l’Alpi, che partono Italia dalla Corniola, et Pannonia, 
dal Settentrione. Vero è, che Pietro Coppo nella Corografia di questo paese, con 
alcuni altri, vi assegna dall’Occidente per termine il fiume Timavo confine di 
Venetia, mettendovi dentro Trieste, Muglia, Duino con altri luoghi; come etian-
dio fa Tolomeo, et Strab. nel 5. lib. quando dice. Post Timavuum Istrorum usque 
Polam litus est, qui Italiae adiacet. Et comincia la misura da Duino castello, et 
così trascorre misurando cento miglia per longo, et per largo 30. da i monti della 
Vena (che partono l’Istria dalla Cragna) cioè da Raspo a Parenzo. Poscia vi an-
novera intorno 200. miglia cominciando da Duino però, et caminando insino 
all’Arsa, et quindi, et da Vena insino all’antidetto Duino trascorrendo. Ma io vo-
lendo seguitare Plinio con altri scrittori, descriverò secondo che oggidì si osser-
va, facendo memoria solamente de i luoghi, che si ritrovano fra il fiume Risano, 
et l’Arsa, nominando tutto questo paese Istria. Et in vero, par a me cosa più con-
venevole di dar principio a questa Regione, al detto Risano, per essere stato 
quello, l’antico termine d’Italia (come ho dimostrato.) Ritrovansi in questa Re-
gione molte città, castelli, ville, con molte Isolette, et scogli circa la marina, et e-
tiandio in quella, appartenenti ad essa, delle quali ne farò mentione a’ suoi luo-
ghi. N’è fatto sovente memoria de gli Istri da Livio, et massimamente nel 41. lib. 
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narrando il loro grande ardire, che dimostrarono passando contra i Romani ac-
campati presso il Timavo, onde li fecero fuggire. Benché poi da quelli fossero 
rotti, et spezzati, et poi soggiugati, come pur più in giù nel detto libro dimostra. 
Ne fa etiandio mentione Lucio Florio nel libro della guerra de i detti Istri, et pa-
rimente altri antichi scrittori. Darò principio adunque a questa nostra descrit-
tione a i luoghi vicini alla marina, et poscia passerò a i Mediterranei, comin-
ciando dal Risano: et prima ritrovasi la città di Cavo d’Istria, da i Latini Iustino-
polis detta. Ella è posta questa città sopra una picciola Isola lunga un miglio, et 
poco larga, tre tratti di saetta, da terra discosta, havendo nel mezo un’antica 
Rocca, fortificata da quattro torri. Alla quale si passa da terra per ponti levadori, 
et è addimandata questa Rocca castel Lione, molto forte per esser dall’acque 
marine intorniato. La fu questa Isoletta primieramente da i Colchi, che seguita-
vano gli Argonauti (com’è detto di sopra) addimandata Egida, per luogo molto 
agiato a nodrire le capre, in greco dette Ege, et così fu detta in latino isola Ca-
praria, poscia ne’ tempi di Giustino Imperadore, figliuolo di Giustiniano, quivi 
fu edificata questa città da gl’Istri, per loro sicurezza: conciò fosse cosa, che 
[492v] trascorrendo per questi luoghi gli Schiavi di continuo ogni cosa saccheg-
giavano. La quale edificata, nominarono Giustinopoli per memoria di Giustino 
Imperadore antidetto (come scrive Sabellico nel secondo libro dell’ottava Enne-
ade) per la cui memoria si veggono tai lettere nel marmo intagliate. D.N. Caesar 
Iustinus P. Sal. Pius foelix Victor, ac triumphator semper Aug. Pont. Max. Franc. 
Max. Gotth. Max. Vandalic. Max. Cos. IIII. Trib. VII. Imp. V. Conspicuam hanc 
Aegidis insulam, intima Adriatici maris commodiss. interiectam venerandae 
Palladis sacrarium quondam, et colchidum Argonautarum persecutorum qui-
etem ob gloriam propagandam Imp. S. C. in urbem sui nominis excellentiss. 
nuncupandam honestiss. P.P.P. designavit fundavit C.R.P.Q. et gente honestiss. 
refertam. Poscia fu ella nominata Cavo d’Istria (come al presente s’addimanda) 
per esser posta nel principio di questa Regione, la quale fu poi saccheggiata, et 
abbruciata da Buccelino Gallo (così scrive Biondo nel settimo libro dell’historie) 
et etiandio fu da poi ristorata, ma da chi non l’ho ritrovato. Ne venne poi sotto la 
signoria de’ Venetiani, sotto la cui felice ombra riposa. Ella ha buon territorio, 
che produce buoni vini, olio, et sale. Diede nome et fama a questa città Pietro 
Paolo Vergerio, huomo ornato non solamente di lettere latine, ma anche Grece 
con la peritia delle leggi. Lasciò dopo sé molte belle opere, tra l’altre De erudi-
tione liberorum. Tradusse anche di greco in latino assai opere, et massimamente 
Ariano dell’opere di Alessandro Magno. Fu molto in pretio presso i signori di 
Carrara in Padova, onde molto honoratamente fu tenuto da essi, ammaestrando 
i loro figliuoli. Passò all’altra vita ne i giorni de i nostri padri. Seguitando il lito 
del mare da cinque miglia, appare Isola castello, fatto circa i tempi, che fu fatto 
Cavo d’Istria. A cui fu imposto nome Halieto, che suona. Ma lasciando detto 
nome, ella sempre è stata nominata Isola, per esser sempre stato Isola; si con-
giunge con Terra ferma con un ponte di pietra. Poscia Urano da i Greci, così det-
to, et da i Latini Castelletto, et poscia Castelier, ov’è il porto, et ridotto del mare. 
Dopo mezo miglio vi si vede Santo Simone. Quindi a cinque miglia ritrovasi Pi-
ran, terra ben edificata dopo le ruine fatte da Attila. Egli è posto questo luogo al 
colle del monte a man sinistra di un golfo, detto Largon, et alla destra è la punta 
di Salvori. Nel qual golfo si scarica il fiume Dragogna, nello sboccar del quale, 
sono assai Saline, ove si veggono tante habitationi, che paiono una Villa. Così è 
nominato Dragogna questo fiume, per il suo tortuoso discorso, che pare un Dra-
gone. Annoverasi da Pirano a questa punta di Salvori, circa cinque miglia. Quivi 
a questa punta, finisce il golfo di Trieste. Dopo altrettanto spatio si trova Uma-
go, posto sopra uno scoglio intorniato dalla marina, il cui territorio è quasi tutto 
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piano, et producevole di biade, et di boschi. Quivi vedesi piegare il lito del mare 
verso Italia, overo al Mezogiorno. Là onde appare tutto questo lito corvale, ri-
sguardando drittamente all’Italia, insino al promontorio Canore. Lungo questo 
curvato lito si dimostrano alquanti castelli maritimi di questa Regione. Poscia 
da Umago a San Pellegrino sono due miglia; et dopo uno San Giovanni della 
Corneda: et dopo altrettanto San Lorenzo di Daila; et misuratene due evvi Daila; 
et passati tre, vedesi Città [493] NUOVA, fabricata (come si dice) per la ruina di 
Emonia. Sono tutti i luoghi sopranominati senza Porti. Era edificata Emonia so-
pra un monte, vicino ad una picciola Valle del fiume Quieto, quattro miglia lon-
tano da Città Nuova, già nominata Novetio. Fu edificata Emonia da i Greci Ar-
gonauti, che portarono l’Argonave nel Quieto fiume, quali vennero quivi ad E-
monia di Grecia. Appaiono etiandio i vestigi di detta Emonia a man sinistra ca-
minando lungo il Quieto, ove si veggono i fondamenti de gli edificij, et molti pa-
vimenti fatti alla mosaica. Ruinata Emonia, fu poi fabricata questa città quivi, in 
luogo di quella, et nominata così, Città Nuova, la qual è discosto dalla bocca del 
Quieto un miglio. Fu abbruciata questa città da i Pannoni, essendo stato supera-
to Berengario primo, come dimostra Candido nel quarto libro dell’historie 
d’Aquileia. Caminando poi lungo il lito, vedesi la foce del fiume Labato, hora 
Quieto detto, ma da Plinio Neuportus, che scende dall’Alpi, et scorre fra gli altri 
monti da dodici miglia, et navigasi dall’Hostaria insin al mare, et da lì in su (che 
è quasi la metà d’esso) è molto impedito dal lato delle paludi, ma dall’Hostaria è 
assai cupo d’acque, et si può dimandar canale, et fiume. Appresso questo fiume 
vi è Labato castello, talmente dimandato come il fiume, secondo che scrive e-
tiandio Rafael Volaterrano nell’ottavo libro de i Commentari Urbani, del quale 
ne parla Cornelio Tacito nel primo libro dell’historie nominandolo Nauporto, sì 
come si nominava il fiume, quando dice. Interea manipuli ante coeptam seditio-
nem, Nauportum missi, ob itinera, et pontes, et alios usus, postquam turbatum 
in castris accepere, vexilla convellunt, direptisque proximis vicis, ipsoque Nau-
porto, quod municipij instar erat retinentes Centuriones in risu, et contumelijs, 
postremo verberibus insectantur. Hora egli è addimandato questo castello da i 
Dalmati (come soggiunge il Volaterano) Lubiana dalla palude ivi vicina. Sono 
alcuni, che vogliono, che fosse quivi portata la Argonave, et che havesse il fiume 
Istro il suo letto, insino al Mare Adriatico; ma che fosse poi otturato, come par 
dire Eustathio grammatico. Della quale opinione par esser Pio secondo Papa, 
nella sua Europa, quando dice, che questa palude Lugea fosse Nauporto, ove si 
dice, che passassero gli Argonauti dal mar Pontico per il fiume Istro, navigando 
contra il corso di esso nel fiume Savo. Portando il vello d’oro da’ Colchi, segui-
tando Medea Giasone, co i tesori rubbati a suo padre, acciò non fossero distenu-
ti nello stretto del Bosforo. Et che poscia quindi portarono le navi per i monti 
sopra le spalle, et le posarono non molto da Trieste discosto, nel mare Adriatico. 
Queste sono le favole de i Greci (come dice Catone.) Passato poi il Quieto tre 
miglia ritrovasi Cervere porto, et quindi un miglio in mare sono alquanti piccioli 
scogli, et poi si veggono i Vescovelli, et di qui alla città di Parenzo, annoveransi 
quattro miglia. Ella è nominata da Pli. Parentium Civitas Romanorum, posta 
nell’Istria, et parimente da Tolo. et da Antonino nell’Itinerario. Giace questa an-
tica città sopra una penisola, quasi tutta dal mare intorniata, et fortificata di 
mura, et di buone Torri. Et ha buon porto da ricevere ogni sorte di Navilij, ha-
vendo di riscontro l’Isola di San Nicolò, ove è un monasterio, et quivi è una Tor-
re ritonda molto antica, sopra la quale, ne’ tempi [493v] antichi si teneva acceso 
il lume per far segno a i marinari, ove potessero pigliar porto. Altro di Parenzo 
non ritrovo, eccetto, che la fu saccheggiata, et abbrucciata da i Genovesi nel 
1354. essendo ella sotto il governo de’ Venetiani, come narra Corio nella terza 
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parte dell’historie. Poscia più oltre passando, vedesi Orser castello del Vescova-
do di Parenzo, posto sopra un monte. Alla marina sotto Orser, ritrovansi assai 
vestigi d’antichi edificij per buon tratto. Passato due miglia appar la foce del Ca-
nale Lemo, il quale è più tosto canale, che fiume, ancor che sia molto rapace sì 
come un fiume tra gli alti monti, et è salso insino all’Hostaria. Da lì in su pare, 
che anticamente scorresse insino a i due Castelli, (Castello talmente addimanda-
to,) per la tortuosa via de i monti. Et avvenga, che hora l’acqua non entri in detta 
Hostaria, sino a i due Castelli, per spatio di cinque miglia, nondimeno però vi 
entra la pestilentiata aria di Lemo, per quello insino a i due Castelli. È la bocca 
di quello un miglio larga, et lunga otto, insino all’Hostaria, et è molto cupo 
d’acqua per sostentar buoni navilij. Sono lungo la marina alcuni scogli, sì come 
Conversera, et l’Isola Figarola, et poi si ritrova Rovigno castello, edificato sopra 
un’Isola. Nella sommità dell’alto colmo di detta Isola, vi è la chiesa di S. Eufe-
mia. Circonda essa un miglio, congiunta con Terra ferma con un ponte di pietra. 
La fu anticamente nominata Aurupino, da Aurupino castello, ch’era fabricato 
sopra un monte pieno di rupi, da questo Rovigno discosto. Era detto castello di 
forma quadrata, d’alte mura intorniato. Ha due porti Rovigno, uno addimanda-
to Porto di Val di Bora, et l’altro in Ostro, et Sirocco, che fa l’Isola di S. Caterina 
circa mezo miglio a largo, l’altra di S. Andrea discosto da Rovigno due miglia, et 
S. Giovanni in Pelago due miglia da questa. Et in tutte queste tre Isole egli è men 
cattiva aria; del territorio di Rovigno si cavano quelle belle pietre di marmo, tan-
to istimate per Italia, nominate pietre Istriane. Poscia caminando a marina da S. 
Andrea si veggono nel mare due Isolette addimandate Seror. Poscia le Colonne, 
Portesuol, Murazzo, et poi si vede una punta in mare detta Cisana, sopra la qua-
le per due miglia nel mare scopronsi assai vestigi di grandi edifici, per i quali al-
cuni stimano, che fosse quivi quella città, Nessano, da Plin. posta nell’Istria, che 
fu ruinata da i Romani. Poi da Murazzo alla Fasana misuransi tre miglia. Et 
quindi a Val Bandon due, et doppo altrettanto si giunge a Marco Daino. Camina-
to tre miglia s’arriva al porto di Pola. Entra nel mar questo porto due miglia, et è 
di larghezza un miglio, havendo quasi davanti Isola di Breoni, nondimeno disco-
sto da quello cinque miglia, la qual è lunga 5. larga 4. et circonda 30. Manda nel 
mare il porto antidetto, due punte, una a man destra nell’entrare, addimandata 
la punta del Compare et quella da man sinistra è detta del Crocefisso. Tra questi 
due ponti, et l’Isola de i Breoni, sono due isolette, di S. Girolamo nominate, ov’è 
un monasterio, et Chiesa al detto santo dedicata. Dentro il porto scorgonsi sei 
altre isolette, cioè di S. Girolamo, di S. Pietro, di S. Andrea delle Frasche, di S. 
Caterina, et di S. Floriano. Nell’isola di Breoni si cavano belle pietre, men dure 
di quelle di Rovigno, delle quali se ne fabricano sontuosi edificij a Vinegia, et in 
altre città d’Italia. Vedesi poi sopra l’alto, et difficil monte, ch’è sopra questo gol-
fo, o porto, del quale ho avanti scritto, [494] la molto antica, et forte città di Po-
la, così nominata da Strab. da Plin. addimandata Colonia, edificata da i Colchi 
parimente da Tolomeo. Vero è, che Plin. dice, che ne’ suoi tempi era nominata 
Iulia pietas. Etiandio la nomina Pola Antonino nel suo Itinerario. Ella è discosto 
da Trieste cento miglia, et da Ancona dugento. Giace ella, come ho detto, sopra 
il monte havendo la sommità di esso nel mezo, sopra il quale vi fu una forte 
Rocca, come dalle ruine conoscere si può, ove vi è una gran Cisterna per conser-
vare l’acque, che dall’aria scendono. La fu edificata questa città da i Colchi, che 
furono mandati da Oeta a seguitare gli Argonauti, che conducevano seco Medea 
sua figliuola, co i tesori a lui robbati, i quali (come avanti dissi) o per paura del 
Re, o per stracchezza del viaggio, non havendo potuto aggiungere detti Argonau-
ti, quivi si fermarono, et edificarono questa Città nominandola così Pola, che si-
gnifica in lingua Greca città degli essuli, et banditi, come dice Callimaco; ma se-
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condo altri vuol significare, habbiamo fatto assai, così ragionando del viaggio 
fatto, et di quello, che haveano a fare, parendo a loro di non più oltre procedere. 
Tutti gli Scrittori dicono, che la fu edificata da’ detti Colchi. Et perciò ella è mol-
to antica. Dimostrano la sua antichità alcuni begli edifici, sì come un anfiteatro 
fatto di gran pietre quadre. Ove erano i belli sedili, che sono stati portati altrove. 
Anche vi si vede un altro grand’edificio mezo ruinato, addimandato Zadro. Et 
questi edifici sono fuori della città, con molte antichitadi di marmo, porfido, 
serpentino, con colonne di pretiosi marmi, et con molti sepolcri, che sono fuori, 
et che sono dentro la città. La fu ruinata anche ella da Attila, sì come l’altre città 
di questi paesi, et poi la fu ristorata, ma da chi, non lo so. La fu etiandio poi sac-
cheggiata, et abbruciata da Andrea Tiepolo Duce di Venetia, come scrive Biondo 
nel 17 lib. dell’histo. et il Sabellico nelle sue Enneadi. È questa Città l’ultima di 
questa Regione, parimente d’Italia, da questo lato. Fu Massimiano di questa cit-
tà, huomo santis. qual fu Arcivescovo di Ravenna. Scrisse detto santo una Cro-
nica de gli Arcivescovi di Ravenna, insino a i suoi tempi. Era soggetto il Vescovo 
di questa città, all’Arcivescovato di Ravenna, come dice Giovan Pietro Ferretto 
Vescovo di Mile, haver ritrovato ne gli Archivi di detta Chiesa di Ravenna. Po-
scia da Pola a Brancorso, si annoverano quattro miglia, et altrettanto all’isola di 
S. Maria di Gratia, et parimente quindici a Veruda, et da Veruda all’Olmo uno; 
et due all’Olmesello; et da questo luogo alle Promontore, che sono quattro Iso-
lette, cioè una assai grande, et tre picciole, miglia 5. et dopo un miglio si ritrova 
Medolin. Et dalle Promontore alle Merlette, che sono due Isole in Carner, sei 
miglia. Dalle dette Promontore a Venetia si misurano miglia 130. Queste sono 
per mezo il Porto, overo ridutto di Medolin per legni grossi, et piccioli. In capo 
di detto Porto ve n’è uno picciolo, sopra il quale è detto Medolin. Da questo luo-
go all’Arsa fiume, sono 12. miglia. Comincia il Golfo Carner alla punta del Com-
pare, et trascorre insino alla foce dell’Arsa. Fu nominato questo Golfo da gli an-
tichi Promontorium Fanaticum da i popoli Fanati di Liburnia (secondo alcuni) 
sì come da Pli. et da Pomponio Mela, Polaticum, ma da i moderni Carner, per la 
gran furia che quivi fanno le furiose onde, et per quelle sovente ne rimangono 
sommersi gli huomini, et ne fa (sì come di dice) [494v] Carne. Egli è questo Gol-
fo lungo miglia 60. et largo da Nia, et Sansego Isole, da 30. in 40. Nel quale e-
tiandio sono altri piccioli luoghi, et Isolette, oltra di quelle, che ho nominato. 
Avanti che io descriva il fiume Arsa, havendo descritto i luoghi lungo la marina, 
voglio parlare dei luoghi Mediterranei, che sono in questa Regione, benché però 
pochi. 

 
ISTRIA. 

Comincierò adunque la descrittione de’ detti luoghi Mediterranei, o siano nel 
mezo del continente della terra, da Capo d’Istria, et caminerò insin ’l fiume 
Quieto. Et prima vedesi ne’ monti sopra Capo d’Istria gl’infrascritti luoghi a det-
ta Città soggetti, Raspo, Rogio, et più in su ne’ monti sopra la curvità di quella 
Penisola, che si piega verso Italia (come dimostrai) Bule, Mimian, S. Lorenzo, 
Porrole, Grisignana, Pinguento, Pinguentium nominato da Tolomeo, et Pietra 
Pelosa. Appartengono tutti questi luoghi, alla città di Capo d’Istria. Sono etian-
dio altri castelletti in questi altri luoghi, sì come Piemonte, et Castel Nuovo, 
Cernical, S. Servo, Moccò, Meteria, Svertenic, Siopa, Sannofez, Povera; et fra 
Pietra pelosa, et Poriole et Pinguento, evvi una villa addimandata Sdrigna, la 
qual dice Biondo nella sua Italia parere a lui esser quella Stridone patria di S. 
Girolamo Cardinale, et dottore della chiesa di Dio. Et s’affatica molto di provare 
questa sua opinione, rispondendo etiandio (al meglio che può) a chi dice il con-
trario. Ma dicono altri non esser quella, per non vi esser alcun vestigio 
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d’antichità, né segno, che ne’ tempi antichi vi fosse alcuna habitatione in questo 
luogo. Et concludono non esser questa picciola villa (ove vi sono hora circa 30. 
case) quella Sdrigna, o sia Stridono, ma quella ch’è tra Dalmatia, et Pannonia. 
Vedesi altresì dal Quieto all’Arsa pur ne’ monti, Valle, Duo Castro, et più alto 
Montona, et Pisino, discosto da Grisignana 15. miglia, intorno a cui è una pianu-
ra, dalla quale è lontano Pisin vecchio 10. miglia, hora Villa. Egl’è il territorio di 
Pisino tutto ameno, e fertile, evvi etiandio Linda castello, Treviso, Galignana, 
Pedena, ornata della dignità Episcopale, Sombra, Cosliac, posto sopra il Lago 
Cosliac, dal quale ha origine il fiume Arsa, Lupoglan, Dragù, Chirozzo, Vermo, 
Castel Nuovo dell’Arsa, S. Vicenzo, ove sono grandi selve d’alberi da far navilij, 
Valle Adignan, i monti della Vena, li quali scorrono dal Timavo insino all’Arsa, 
et partono l’Istria dalla Gragna. Et poco più oltra da i detti Monti, sono due gran 
montagne presso all’Alpi, che dividono l’Italia da i Barbari, l’una è tra Maestro, 
et Tramontana, addimandata Monte Caldera, sopra il Golfo di Trieste; l’altra tra 
Greco Levante, sopra il Carner, Monte Maggior nominato. Cominciando poi dal 
Promontorio Carner, et caminando all’Arsa, vedesi sopra il golfo Carnere in luo-
go alto, Algona da Tolom. Altium detta, et poi Terra Nuova. Sono questi due ca-
stelli, con Pisino, gli ultimi castelli di queste Regioni, et parimente d’Italia, per 
essere appresso al fiume Arsa da Plin. Arsia, et parimente da Tolomeo nomina-
to, et posto ne’ termini d’Italia da questo lato. Sbocca questo fiume nel golfo 
Carnere. Et è larga essa bocca un miglio, et [495] si può navigar da sei miglia 
con navilij, et poscia per quattro miglia, non altrimenti si può navigare, eccetto 
con piccioli legni. Scende questo fiume dal lago di Cosliaco, et al fine mette capo 
quivi, come è dimostrato. Così scrive Faccio de gli Uberti di questa Regione nel 
canto secondo del terzo libro Dittamondo. 

Per mar passando verso gl’Istriani, 
Co i quai lo Schiavo Dalmatia confina, 
Verso Levante, e più popoli strani. 

Vidi ’l fiume Carnale a la marina, 
Puola, Parenzo, e Cività Nuova, 
Sobra nel Mar, la ’ve l’huom talhor roina. 

Passamo che per Sole, o per piova 
Felon diventa, il qual Crasson si dice, 
Et Istria vidi come nel Mar cova. 

 
IL FINE. 
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[495v] La descrittione di Tocco, che è qui di sopra, a carte 256. habbiamo ha-
vuta più copiosa, et migliore, che altrove stampata non è, dal gentile, et virtuo-
so giovane, M. Zerbino Ricci, il quale è del luogo: et la seguente è la descrittio-
ne, ch’egli n’ha fatto. 

 
Discosto da Popolo quattro miglia, si ritrova la gentil terra di Tocco, la quale di 
olive, more, fichi, et altre sorti di alberi è circondata, di modo che meritamente 
gli si potrebbe attribuire quel che da Poeti si suole dire di Venafro, fa non solo il 
miglior olio dell’Abruzzo, ma ha ancor due bellissime fontane di olio petronico, 
qual scaturisce dalla radice di un monte, et è conservato con diligenza per medi-
cina: ha buonissimi vini, et potentissimi, di rossi non molti. Seta perfettissima. 
Di grano in vero non ne fa grand’acquisto. Tra l’altre cose, che sogliono adornar 
questo luogo, è un Mercato, che vi si fa ogni otto giorni, il Giovedì: al qual con-
corrono molte genti, di diversi paesi a vendere, et comprar grano, vino, olio, et 
altre infinite robbe, come animali minuti, et grandi. Onde da alcuni vien detto 
Porto di Montagna. Il sito è amenissimo; per esser il territorio piano, parte col-
line: è abbondante di salutifere acque, avvenga che dalla terra alquanto discoste 
siano; in fine, non vi si può desiderar cosa, che non ci sia, tanto il sito è lieto, per 
la moltitudine de gli alberi di ogni sorte, come si è detto di sopra. Oltre di ciò 
tanto è la felicità dell’aria, che produce huomini di mirabil robustezza di corpo, 
et d’acutissimo ingegno. Di sotto la terra passa un fiume, chiamato Pescara, nel 
qual entra il fiume di Buscio. Di qua nasce un freddo, et sottil vento, chiamato 
Toccolabo, per cagione, che solo ferisce in quel paese, et in quel tempo, che fere, 
non si vede pur una nuvola, tanto rende l’aria serena, et lucida. Dall’altra parte 
gira un rivolo, detto Aroglio, quale quel fruttifero, et ameno paese divide da’ vi-
cini che ivi confinano. 
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NOTA PER L’EDIZIONE ELETTRONICA MANUZIO 
 

Criteri seguiti per la trascrizione 

Si è corretto qualche evidente errore di composizione tipografica e si è fatto 
qualche intervento di uniformazione sull’ortografia. In particolare: 

- si è adeguato all’uso attuale l’impiego dei caratteri u, U, v e V; 
- si sono sciolte le legature ß [ss], & [et], æ [ae] e œ [oe]; 
- si sono inseriti i caratteri m o n rappresentati da un segno diacritico sulla 

vocale precedente (prîcipio, sêpre); 
- si sono adottate le attuali regole della composizione tipografica sugli spazi 

prima e dopo i segni d'interpunzione; 
- si è adeguata all'uso attuale l'ortografia di alcune parole (altresì, è, città, co-

sì, dà, del quale, dopo, il che, là, qua, sé, né, perché...); 
- secondo l'uso attuale, si è eliminato l'apostrofo nel troncamento (un'altro = 

un altro, gentil'huomo = gentil huomo...); 
- si sono rese maiuscole le iniziali dopo il punto e le iniziali dei toponimi; 
- si sono rese minuscole le iniziali dopo la virgola, il punto e virgola e i due 

punti, tranne che all'inizio di una citazione o di un discorso diretto; 
- si sono sostituite alcune vocali maiuscole seguite da apostrofo con le corri-

spondenti lettere accentate. 
Si sono invece mantenute alcune caratteristiche dell'originale: 
- l'uso delle maiuscole, salvi i casi sopra detti; 
- l’uso della lettera t nelle terminazioni –tione e –ttione; 
- l’ortografia dei nomi geografici e di persona (Vinegia, Ethna, Agatha) con 

l'eccezione del nome Pò, che è trascritto con l'ortografia attuale (Po); 
- l'uso della h etimologica (herba, huomo, havrebbe...); 
- la punteggiatura, compreso l’uso di un punto dopo i numeri. 
 
Correzioni apportate per l'edizione elettronica 

carta 5 da Capua, et quindi a Reggio Giuilio = ...Giulio 
c. 5 v. leggier si può nelle nostre Efemeridi = legger... 
c. 6 la grande, et seconda Isola di Sicilia = ...et feconda... 
c. 7 da molti alti Greci = da molti altri Greci 
c. 7 v.  Campanga, Tuscia con Umbria = Campagna... 
c. 9 v. i Greci di Attica, et Evotrio d'Arcadia = ... Enotrio... 
c. 10 v. quondam per colla decora = ...decore 
c. 12 Pubilo Elio Consolo = Publio Elio Consolo 
c. 14 v. alla misura della cana = ...canna 
c. 15 v. fu saccheggiata da’ Rotari = fu saccheggiata da Rotari 
c. 19 v. Bartolomeo Facoio = ...Faccio 
c. 20  la vince, et fece prigione Alfonso = la vinse... 
c. 22 che sono due Parti = ...Porti 
c. 23 nominata Comarada Comero = ...Comarada da Comero 
c. 25 consignando 8. statii per miglio = consignando 8. stadii... 
c. 27 Innumeras coepisse rates = …cepisse… 
c. 28 è parimente Antonino = e parimente Antonino 
c. 31 v. investigatore dell'antichiati = ...dell'antichitati 
c. 32 Oltra la Città di Polonia = ...Popolonia 
c. 32 v. folti hoschi = ...boschi 
c. 32 v. guaste, et dirocatte = ...diroccate 
c. 33 v. appare capo di Eutruria = ...Etruria 
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c. 35 et nominata Assidonia = è nominata Assidonia 
c. 35 v. Ivuentini = Inuentini 
c. 36 qui sunt Minionis in armis = …in arvis 
c. 36 Et Pirgi veteres = Et Pyrgi… 
c. 36 il porto di città veccia = ...vecchia 
c. 36 Vergilio quando disse. Et Pirghi = …Et Pyrgi 
c. 36 v. quando dice. Qui Cerite domo = quando dice. Qui Caerete domo 
c. 36 v. et gli sprezzarono = et gli spezzarono 
c. 37 Haud procul hinc sazo = ...saxo 
c. 37 Urbis Agillinae sedes = Urbis Agyllinae sedes 
c. 38 la città di Sargana = ...Sarzana 
c. 39 v. la pittura d'Italia fata da Benedetto Bordono = ...fatta... 
c. 40 v. colui fui scacciato = colui fu scacciato 
c. 40 v. et di venire essempio a gli altri = et divenire... 
c. 42 gli habitori di questi monti = gli habitatori... 
c. 42 v. Cornelio tacito nel 1. lib. dell'historie = ...Tacito... 
c. 47 v. tradusse di Greco in Latini Filostrato = ...in Latino... 
c. 48 v. nell'anno di Dio apparuto al Mondo di nostra carne vestito 192. = 

...1492. 
c. 49 v. del quale esce il fiume Mugnogne = ...Mugnone 
c. 51 Gelo, et Correzzo picciole Cestella = ...Castella 
c. 51 Scorgensi poi il torrrente Pistilione = Scorgesi... 
c. 51 un luogo detto da gli habitatori unci = ...Unci 
c. 51 entravi un piccolo terrente = ...torrente 
c. 51 Dell'ameto = Dell'Ameto 
c. 51 v. Poggibonzi in vece di Poggio bonitio = ...Bonitio 
c. 51 v. sopra il colle, che risguardavalla alle, = ...che risguardava alla valle, 
c. 51 v. et Vincenzo dell'ordine de' prodicatori = ...predicatori 
c. 54 v. molto opere, et fra l'altre alcuni libri = molte opere... 
c. 54 v. alcune breviature molte belle = ...molto belle 
c. 55 et fetenti esaltationi = et fetenti esalationi 
c. 56 et più avanti un miglio Spiccioiclo = ...Spicciaiola 
c. 60 Ondo io visitando = Onde... 
c. 60 nel 2. lib. delle guerre, de' Gotti = ...guerre de' Gotti 
c. 61 valoroso capitani di militia = ...capitano... 
c. 62 Vedesi poi vicino ad Orivero = ...Oriveto 
c. 62 ritrovarsi la palude Chiana = ritrovasi... 
c. 63 Sovente parla de gli Aracini Livio = …de gli Aretini… 
c. 64 v. l'essercito di Niccolò piccinino = ...Piccinino 
c. 66 quali era rimaso alla guardia di Roma = quale... 
c. 66 havesse usato ogni industira = ...industria 
c. 66 Appiano Alessandro nel quinto lib. = Appiano Alessandrino... 
c. 66 v. Seguitarò poi nel governo di essa città = Seguitaro... 
c. 71 è rimaso il numero 5. = ...il numero 10. 
c. 71 v. vedere le sue possossioni = ...possessioni 
c. 72 v. per ogni modo si debbe tenerre = ...tenere 
c. 72 v. Borghetto di San Leornardo = ...Leonardo 
c. 73 Umbrcia da Catone Umbricum nominato = Umbrica... 
c. 74 Vi è nel latio = ...Latio 
c. 74 al presente scirvemo = ...scrivemo 
c. 76 potrei scrivere di questa città = ...queste città 
c. 77 v. Bieda da Catone, Plinio, et Tolameo = ...Tolomeo 
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c. 78 la Regione Giasmella = ...Giasinella 
c. 78 Aruncos ita faerra senes = ...ferre... 
c. 79 i detti Properatori = ...Propretori 
c. 80 Il che conferma L. Florio = …L. Floro 
c. 80 il verso di Veg. = ...Verg. 
c. 81 parla nelle sue historice = ...historie 
c. 81 insino ad hoggi usano in tal modo le carni = …le carra 
c. 81 v. entrarsi in una folta selva = entrasi... 
c. 82 v. nella via Elaminia = ...Flaminia 
c. 83 v. trasse detto nome dal prefatto Re = ...prefato Re 
c. 83 v. Al fine fu nominato Tiberio = ...Tibero 
c. 84 Tribo Re ladrone = Tibro... 
c. 84 v. tanta uccisione di huomi = …di huomini 
c. 89 v. lega l’hist. di Biondo, Linardo Aretino, Poggio = legga... 
c. 90 sia questo quel luogo detto Mutilce = ...detto Mutisce 
c. 91 v. De Spoletinis, quae sunt cariosa lagenis = ...lagonis 
c. 99 disse essere i tempi di Roscia = ...i campi di Roscia 
c. 110 v. quantunque ne resto avveduto = ...nel resto... 
c. 118 d’uno gombito di braccio curato = ...curvato 
c. 118 haverà principio al foro di Troiano = ...Traiano 
c. 118 nobilissimi, et grandissimi edici = ...edifici 
c. 122 303  5  Anacleto Greco = 103  5  Anacleto Greco 
c. 122 v. 702  83  Giovanni VI. G. = 702  87  Giovanni VI. G. 
c. 122 v. 841  93  Zaccaria Grego = 741  93  Zaccaria Grego 
c. 122 v. 993  119  Benedetto iiii. R. = 903  119  Benedetto iiii. R. 
c. 122 v. 909  120  Leone V. = 906  120  Leone V. 
c. 122 v. 909  121  Christoforo = 906  121  Christoforo 
c. 122 v. 607  122  Sergio iii. R. = 907  122  Sergio iii. R. 
c. 125 1172  519  66  Fl. Giustino di Thracia = 1272  519  66  Fl. Giustino di 

Thracia 
c. 130 Lavina littora, da Lavinio = Lavina littora, da Lavino 
c. 134 questo, et quel luogo = questo, è quel luogo 
c. 138 v. Seria, et in celebri miserunt valle Velitrae = Setia... 
c. 143 frugiferis te se alijs Anagnia Clebis = frugiferis Cerealis Anagnia glae-

bis 
c. 145 da questo lato termine del Tatio = ...Latio 
c. 147 Cum frigerent = Cum fugeret 
c. 147 superatus pectint loron = superatus pectine loton 
c. 149 Ritrovarsi la terza nella Gallia Cisalpina = Ritrovasi... 
c. 150 i primi, o sia Lentisca = i prini... 
c. 156 v. fu poi tutta questa regione nominata Terra il Lavoro = ...di Lavoro 
c. 157 v. Cales liquunt, amnisque vadosi = Cales linquunt, amnisque vadosi 
c. 158 v. Poi da Minturno pigliano il viaggio = ...pigliando il viaggio 
c. 158 v. ritrovansi Trifane = ritrovasi... 
c. 159 v. Alla finestra della via Appia = Alla sinistra della via Appia 
c. 165 v. non fosse sepolto nell’integrata patria = ...nell’ingrata patria 
c. 169 v. Nullus in orbe locus Baijs praelucet amanis = ...amoenis 
c. 171 v. Ebria Caiano veni modo Concha Lucrino = Ebria Baiano veni… 
c. 172 vi fu mandato C. Giulio a Cesare = …C. Giulio Cesare 
c. 173 v. CLX. militaria = CLX. miliaria 
c. 174 v. finiendo nella sommità in un angelo = ...in un angolo 
c. 176 v. Primo die phalerato aequo = ...equo 
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c. 176 v. famosorum aequorum = famosorum equorum 
c. 177 fu dimandato questo luogo da gli antichi, Campi Flegri = ...Flegrei 
c. 183 v. che regnò insino all’anno 130. = …all’anno 1382. 
c. 191 v. escono laghi, et dilettevoli ruscelletti = escono vaghi... 
c. 196 Diano castello quivi pesto = ...posto 
c. 197 Faino cast. col borgo = Laino cast. col borgo 
c. 198 v. ritrovansi gli scrittori varij fra sé = ritrovandosi... 
c. 200 v. si arriva al castel di S. Efumia = ...Eufemia 
c. 200 v. Et tanta l'amenità = È… 
c. 202 sassi di quei luoghi cavernisi = ...cavernosi 
c. 203 v. dal quale parla Plin. = del quale... 
c. 203 v. Leucoperta, cioè Promontorio di Leucoperta = Leucopetra, cioè Pro-

montorio di Leucopetra 
c. 204  ritrovo sovente Livo = …Livio 
c. 205 v. cavete nelle viscere de i monti = cavate... 
c. 205 v. della Diocesi di Cosanza = …Cosenza 
c. 206 v. Ritornando alla via di Cosanza = …Cosenza 
c. 206 v. vicinandosi a Cosanza = …Cosenza 
c. 208 habitioni l'una dall'altra divise = habitationi... 
c. 208 v. vedevano l'uno, et l'altro mare = si vedevano... 
c. 210 v. tutto il lito, che si ritrova intorno al gonfo = ...golfo 
c. 211 v. concordarsi con Strabone, Alesso nominandolo = concordasi... 
c. 212 v. et noro esser pochi = et loro... 
c. 214 alla destra del territorio di Locri de’ Mediterranei = ...ne’ Mediterra-

nei 
c. 214 del Falcone veduto valore = ...volare 
c. 216 Secondo Strabone passato Squlaici = ...Squilaci 
c. 217 non lo potendo istraere = non le potendo istraere 
c. 224 v. ne' Camici appresso Cocale in Scilia = ...Sicilia 
c. 225 Il che udito da i Lacedemonii = Il che udito i Lacedemonii 
c. 230 promontorium Iapigium, et Salentium = ...Salentinum 
c. 230 v. adirato la fece uccidere = ...lo fece uccidere 
c. 232 v. M. Pocunio Poeta = M. Pacuvio Poeta 
c. 233 et da Daunia = et la Daunia 
c. 235 v. un tronco di cavalo alto un piedi = un tronco di cavolo alto un piede 
c. 245 300. stadii, o siano 400. mig. = ...siano 40. mig. 
c. 245 v. casa del santimo Arcangelo = ...santissimo Arcangelo 
c. 247 v. Carolus Rex Siciliae filius Regis Branciae = ...Franciae 
c. 248 gran persecuratore della chiesa Romana = gran persecutore... 
c. 249 loro capitano, et Vice Re di Naponi = ...Napoli 
c. 250 Trifernum amnem, Claterniam, Lutrinum = ...Lucrinum 
c. 251 v. alquale totalmente rovinate = alquante... 
c. 252 è il primo luogo, che si ritrova iungo, il lito del mare Campo Martino 

= ...lungo il lito del mare, Campo Martino 
c. 252 v. ritrovasi la bocca del fiume Trecio = ...Trenio 
c. 253 tanto per nominato le fiere = tanto nominato per le fiere 
c. 253 v. altri castelli vicini al Sagro = ...Sangro 
c. 254 v. Scorgonsi dopò questi, castelli = Scorgonsi dopo questi castelli 
c. 254 v. Pesco, Costanzo = Pesco Costanzo 
c. 256 tutto il paese posto fra Petrorano = ...Pettorano 
c. 257 v. Luccio Scipione = Lucio... 
c. 258 v. i quali scendendo in diversi paesi = i quali scendono... 
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c. 261 v. Enoc secondo oratore = ...facondo... 
c. 262 gli 8. libri della fisca =...fisica 
c. 263 v. nominandolo il Duca di Benevento = ...Ducato... 
c. 268 chi pienamente le descrivessi = che... 
c. 268 aeratas reptabat in agmine = ...agmina 
c. 268  Indole proli quanta iuvenis = Indole pro... 
c. 268  Implebit terras voce, et sunalia bella = ...furialia bella 
c. 275 ov’ scritto, che nel 1340. = ov’è scritto... 
c. 275 v. Uccisi questi signori gridarono i Carmerinati = ...i Camerinati 
c. 278 v. egli si gettò più della scala = ...giù della scala 
c. 279 Par a me, che ci dovemmo appoggiare = ...dovremmo appoggiare 
c. 280 Stat fucare colus nec sidonec vilior Ancon, Murice, nel Libico = Stat 

fucare colus nec Sidone vilior Ancon murice nec Libyco 
c. 280 v. fra il fiume Usente = fra il fiume Ufente 
c. 285 v. parendogli luogo molto discosto = ...disposto 
c. 290 che egli fu commessa l'espeditione di Taranto = che gli fu... 
c. 291 v. Tacerò i vaghi giardigi = ...giardini 
c. 291 v. CONCA, già molto tempo dal mal sommersa = ...dal mar sommersa 
c. 294 v. assai precari, et nobili ingegni = assai preclari... 
c. 295 v. passar questo fiume con l’armi, senza del Senato = ...senza licentia 

del Senato 
c. 297 i colli dell'Apennino tutti i vestiti appareno = ...tutti vestiti... 
c. 300 v. Forum Pampilii da Plinio nominato = Forum Pompilii... 
c. 300 v. un Romano detto Pampilio = un Romano detto Pompilio 
c. 312 Francesco, Alessandro, Giovanni, Leone, Besio = ...Bosio 
c. 312 v. che ’l nominato Luco = che ’l nominano Luco 
c. 313 il sanguinolente coliello de i Francesi = il sanguinolente coltello... 
c. 315 v. Alidonio, a cui successe Azzone = Alidosio... 
c. 318 vedesi sprezzare quella il fiume Lidese = vedesi spezzare... 
c. 325 essendo ricevuti, et ricevuti = essendo ricevuti, et riveriti 
c. 326 v. giovane delegante ingegno = giovane d'elegante ingegno 
c. 326 v. essendo ritornato a Roma il Legator = ...il Legato 
c. 333 v. avenga però che siamo stati assai essiccati = ...siano stati... 
c. 335 v. edificarono i Bolognesi una fortezza 1271. = ...una fortezza nel 1271. 
c. 343 v. nacquero Ercole, et Gurove naturali = ...et Gurone naturali 
c. 346 v. Fu poi detta Fesina = Fu poi detta Felsina 
c. 348 v. Scipione Balbo elegante scrittore diversi = ...di versi 
c. 367 v. Fuori di Piancenza = Fuori di Piacenza 
c. 369 v. Dio fu di gran miracoli = Dio fa di gran miracoli 
c. 372 con altre città, et luoghi del Piamonte. = ...del Piemonte. 
c. 379 Torbido come insino al suo riposso = Torbido corre... 
c. 380 pur a me essere vitiato Livio = par a me... 
c. 380 v. con la destra riva del lago di Garga, et dal fiume Sacra = ...Garda, et 

dal fiume Sarca 
c. 384 rappresentando il Laerte = ...il Larte 
c. 386 nel 147. ai 12. di Giugno mancò = nel 1478... 
c. 395 Ha una degna, et gran chiesa Bollegiata = ...chiesa Collegiata 
c. 396 degna, et gran chiesa Bollegiata = ...Collegiata 
c. 405 v. al princio del fiume Reno = al principio... 
c. 421 Roberto Guaguino = Roberto Guagnino 
c. 427 et facendoli la credenza del vivo = ...la credenza del vino 
c. 436 v.  Conciosia cosa, ch’esce del Lago Latio = ...del Lago Lario 
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c. 441 v. Passato Canobio vedendosi le foci di uno fiume = ...vedonsi le foci... 
c. 443 v. Selva Vegna, Romagnano, et Biandrate = ...Blandrate 
c. 452 fusse fatta la battaglia fra C. Mario, Q. Catullo, = ...Q. Catulo, 
c. 455 Conchiudensi poi la pace = Conchiudendosi... 
c. 460 rivolgere diverse machie = ...machine 
c. 462 v. dall'infermità, et de i Bagni = dell'infermità... 
c. 463 v. Tretto è Recoaro ville del Vicentino = Tretto e... 
c. 465 v. come dimostra Battista Paiariao = ...Paiarino 
c. 467 scoprendo per quelli stagni, et salsi lagumi = scorrendo... 
c. 470 v. Ritornando al detto Livio dice, Biondo = ...Livio, dice Biondo 
c. 472 Sopra Rassano accresce la Brenta = Sopra Bassano... 
c. 472 v. ab Alpi conditam asserunt = ab Api... 
c. 476 l'Amaseo nel 1. li. dell'hist. d'Aqualea = ...d'Aquileia 
c. 479 v. diversi nominare Udenum = doversi nominare Udenum 
c. 482  la Q. Fulvio Flacco = da Q. Fulvio Flacco 
c. 483 ammazzò de i cittadini ha 37000. = ...da 37000. 
c. 484 v. 81. Lodovico Padovano = 82. Lodovico Padovano 
c. 487 Ubi Cn. Carlo = Ubi Cn. Carbo 
c. 493 v. isolette, cioè di S. Girolamo, di S. Pietto = ...di S. Pietro 


