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Santa Maria della Misericordia 
| a Sant’Angelo

P e r  q u e s lo  o s p e d a le  la s c ia m o  to ta lm e n te  la  p a ro la  a l 
c a n o n ic o  D e fe n d e n te  L o d i ,  il q u a le  s c r i v e v a  n e l la  p r im a  
m e la  d e l s e ic e n to  ( 2 ).

«  C h ia m a n o  in  S a n t ’ A n g e lo  la  C h ie s a  d i S .  M a r ia  
d e lla  M is e r ic o r d ia  c o m u n e m e n te  c o n  n o 'n e  d ’ h o s p e d a le  e 
n o n  o s ta o te  c h e  in  e ss a  s i t r o v i  e r e t ta  u n a  s c u o ia  d a  c o n 
f r a t e l l i  s o tto  il t i to lo  d i S a n ta  M a r t a ,  la s c ia t o  n o n d im e n o  
i l  n o m e  d i S .  M a r ia ,  e t  il m o d e rn o  e t ia n d io  d e l la  C o n 
f r a t e r n i t a ,  d im a n d a s i  t u t t a v ia  s e m p l ic e m e n te  p e r  h o s p e d a le .

«  D ’o n d e  c iò  s ia  n a to  n o u  s i s a  ; n o n  e s s e n d o v is i  
m a i v e d u to  a  m e m o r ia  d ’h u o m in i e s s e r c i r e  opera a lc u n a

(1 )  N e l l a  s e r i e  . d e g l i  O s p e d a l i  t r a t t a t i  d a  D e f e n d e n t e  
L o d i ,  d o p o  q u e l l o  d i  S. G io v a n n i  B a t t i s t a  d i  T a v a z z a n o ,  s i  
p r e s e n t a  l ’o s p e d a le  d i  S a n  L e o n a r d o  d i  L o d i  v e c c h i o ,  d e l  
q u a l e  a b b ia m o  t r a t t a t o  n e l l ’A n n o  IV  a  p a g g .  13 3 -1 4 1  e  150 
e  s e g g . :  e ,  d o p o  q u e s t o ,  l ’O s p e d a le  d i  S a n  B a s s i a n o ,  p u r e  
di  L o d i  V e c c h i o :  a n c h e  d i  q u e s t o  f e c e  p a r o l a  l’a u t o r e  d e l l a  
M o n o g r a f ì a  S t o r i c a  d e l l a  C h ie s a  d i  S a n  B a s s i a n o  a  L o d i  
V e c c h i o ,  p u b b l i c a t a  in  q u e s t o  A r c h i v i o  n e l l ’a n n o  1 9 0 4  a 

p a g .  7 3  e  s e g g .

(2) Mss.  d e g l i  O s p e d a l i ,  n e l l a  L a u d e n s e ,  a  p a g .  143.
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d i h o s p i la l i t à ;  è p e rò  d e l la  c h ie s a  a s s a i a n t ic a  c o m e  c e  
lo  d a n n o  a c o n o s c e r e  d i v e r s e  p i l l a r e  in  e s s a  d e l l ’a n n o  1 4 0 0 .

«  G r e g o r i o  X I I I  in  u n  b r e v e  (1 )  d ’ in d u lg e n z a  c o n 
c e s s a l i  l ’ a n n o  1 5 7 5  la c h ia m a  ecclesia seu capella hospi- 
talis de misericordia, e l  in  u n  a l t r o  b r e v e  ( 2 ) è  d im a n 
d a la ,  ecclesia hospitalis Sanclae Mariae de Misericordia. 
N e l la  V i s i t a  d i d e l la  C h ie s a  fa tta  l ’ a n n o  1 6 1 7  r i f e r ì  i l c o n te  
M a s s im ig l ia n o  B o lo g n in i  h a v e r  p e r  t r a d i t io n o  c o m e  n e l le  
p e s t i le n z e  d e l 1 5 2 8  e t 2 9 ,  c h e  a f f l is s e r o  s o p ra  m o d o  q u e s ta  
c it t à  e t t e r r i t o r io ,  i v i  s i c o n d u c e s s e r o  g l i  a m o r b a t i  p e r  c u 
r a r l i ,  d a l c h ò  e g l i  s t im a  s ia  d e r iv a t o  ta l n o m e .

«  N o n  h a  q u e s ta  c h ie s a  e n t r a t a  a lc u n a  m a n te n e n d o s i c o n  
l ’e le m o s in e  c h e  g io r n a lm e n te  g l i  v e n g o n o  s o m m in is t r a t e  d a l la  
p ie tà ,  s in g o la r m e n t e  d e i C o n f r a t e l l i  ed  d e l la  c e r c a  c h e  n e ’ 
te m p i d e l r a c c o lt o  s i v a  fa c e n d o  d i l ic e n z a  d e l l ’ o r d in a r io .  
I n  v i r t ù  d i  c h e  i m e d e s im i D is c ip l iu i  d ie d e r o  in le n t io n e  a l 
p r e la to  d i m a n t e n e r v i  c o n t in u a m e n te  p e r  l ’ a v v e n i r e  d u e  
S e lli f o r n i t i  e t p iù  b is o g n a n d o  un  a lb e r g o  d e ’ p o v e r i  p e l le 
g r in i  n e l le  s te s s e  c a s e  d e l la  C o n f r a t e r n i t a .  »

Q u e s to  O s p e d a le  t r o v a v a s i  a d ia c e n te  ed  a s e t t e n t r io n e  
d e lla  p a r r o c c h ia le .

Ospedale di S. Salvatore 
a Graffignarla

S a n  S a l v a t o r e  e r a  n o m e  d i u n a  lo c a l i t à  t r a  S .  C o lo m 
b a n o  e  G r a f f ig n a n o ,  in  v ic in a n z a  ed  a o r ie n te  d e l l ’ a t lu a le  
c a s c in a  P o r c h i r o la .  U n a  s t r a d a  c h e  p a r t i v a  d a  G r a f f ig n a n a  
e m e t te v a  a i c o l l i  e  po i a l la  t e r r a  d i  S a n  C o lo m b a n o ,  e  
d e lla  q u a le  s i s c o r g o n o  a n c o r a  le  t r a c c e  v i c i n o  a G r a f f i 
g n a n a ,  p a s s a v a  in d u b b ia m e n te  d a l l ’o s p e d a le  d i S .  S a l v a t o r e .

I l  n o m e  d i q u e s ta  lo c a l i t à  m o llo  a n t ic a  p r o v ie n e  d a l

(1) P r e s s o  d e t t i  C o n f r a t e l l i .
(2) F r a  le  s c r i t t u r e  d e l  M o n te  d i  P i e t à  in  C o d o g n o .
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m o n a s te r o  d i S .  S a l v a t o r e  d i P a v i a ,  i l  q u a le  fin  d a !  9 8 1  (1 )  
n u m e r a v a  t r a  i s u o i p o s s e d im e n t i a n c h e  G r a f f i g n a l a .  C o m 
p a re  q u e s to  n o m e  in  un  a u t o g r a fo  d e l l ’A r c h i v i o  V e s c o v i l e  
d i L o d i  d e l 9 S e t t e m b r e  1 1 8 6  ( 2 ) ,  c o l q u a le  A r d e r i c o  11° 
v e s c o v o  d i L o d i ,  c o l c o n s e n s o  d e l p r e v o s t o  e  d e i c a n o n ic i  
d e lla  C a t t e d r a le  d i L o d i ,  c o n c e d e  c h e  la  c h ie s a  d i S .  S a l 
v a to r e  que est edificata inter locum Sancii Columbani et 
Grafgnana, in episcopatu, Laudensi, s ia  e s e n te  d a  q u a 
lu n q u e  a g g r a v io  e p r e s ta z io n e  , p u r c h é  i m in i s t r i  d ’e ss a  
c h ie s a  s t ia n o  s o g g e t t i a l V e s c o v o  e d ia n o  o g n i a n n o  u n a  
l i b r a  d i c e r a  n e l la  fe s ta  d i S a n  B a s s ia n o .

L ’ O s p e d a le  i v i  e s is te n te  d o v e v a  c e r t a m e n te  s e r v i r e  
p e i p e l le g r in i  c h e  s i r e c a v a n o  a R o m a ,  e s s e n d o  q u e s ta  l o 
c a l i t à  n o n  t r o p p o  d is c o s ta  d a  q u e llo  v ie  r o m a n e  c h e  d a  
M ila n o ,  P a v i a ,  L o d i  m e t te v a n o  a l la  v ia  E m i l i a  fa c e n te  c a p o  
a  P ia c e n z a .

L ’ a n n o  1 2 6 1  l’o s p e d a le  d i S a n  S a l v a t o r e  p a g ò  u n a  
ta g l ia  d i d e n a n  3 1  im p e r ia l i  im p o s ta  d a l n o ta io  G u a la ,  
le g a to  p o n t if ic io ,  a l le  c h ie s e ,  a g l i  s p e d a l i  d e l lo d ig ia o o  ( 3 ) ,

N e l l ’ is t r o m e n to  d i d o n a z io n e  d e l d u c a  G a le a z z o  V i 
s c o n t i a l la  C e r to s a  d i P a v i a ,  6 O t t o b r e  1 3 9 6 .  s i  fa c e n n o  
d i u n  c a m p o  d e t to  d i S a n  S a l v a t o r e  v i c in o  a l la  s t r a d a  d ì 
G r a f f ig n a m i ,  e d i a l t r o  c a m p o  a S. Salvatore a v e n t e  a  
m a t t in a  il L a m b r o .

D a l le  c o n s e g n e  d e l 1 4 1 6 ,  v a le  a d i r e  d o p o  il g o v e r n o  
d i G io v a n n i  V i g n a l i ,  in fe s to  a l l ’e le m e n to  p a v e s e  e m ila n e s e ,  
a p p a re  c h e  il lu o g o  a n d a s s e  s c o m p a re n d o ,  a v e n d o  p e rd u ta  
la  p r im it i v a  im p o r t a n z a ,  f in o  a c h e  c o l g io r n o  2 5  M a g g io  
1 4 7 2  l ’O s p e d a le  v ie n e  in c o rp o ra to  c o l n u o v o  O s p e d a le  M a g 
g io r e  d i L o d i .

(1 )  D ip lo m a  di O t t o n e  II.
( 2 )  C od. d i p i .  L a u d . ,  P. II, V o i .  I, p. 143.
(3) C od. d i p i .  L a u d . ,  P .  II, V o i .  II, p. 352 .
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R a c c o n t a  il c a n o n ic o  D e fe n d e n te  L o d i  (1 )  c h e  n e l 1 6 1 8  
esisteva a n c o r a  u n  c a m p o  c o l n o m e  d i S .  S a l v a t o r e  p o s 
s e d u to  d a i C e r t o s in i ,  e  c h e  p o c o  te m p o  p r im a  v e d e v a s i  
a n c o ra  ( ’O r a t o r io  d i q u e s to  o s p e d a le ,  d e m o lit o  d a i C e r t o s in i  
s te s s i.

P r e s e n t e m e n t e  q u a t t r o  s o n o  i c a m p i d e t t i S  Salva- 
torello e  S. Salvatore, e a l t r i  d u e ,  d i r im p e t t o  ed  a le v a n t e  
d e lla  P o r c h i r o la  § ono  d e n o m in a l i  Chiesiuolo e  Chiesolóne: 
q u e s t i c a m p i,  s ta n te  la  s t r a o r d in a r ia  lo r o  f e r a c i t à ,  d o v u ta  
c e r ta m e n te  a g l i  a n t ic h i  a b it  i lo r i ,  n o n  fu ro n o  m a i to c c a t i ,  
p e r  c u i n o n  s i è  p e r a n c o  p o tu to  c o n s ta t a r e  g l i  a v a n z i  c h e  
fo r s e  v i  r im a n g o n o .

L a  D i r e z i o n e .

(1) Ms. deg li  Ospedali, cit



LA VIABILITÀ NEL LODIGIANO NEL SECOLO XV

(continuazione e fine vedi anno X X III, ultimo Fascicolo)

D A  S A N T O  A N G E L O  D E  L O D E X A N A  A  P A V I A  
P E R  L A  C E R T O X A

V a le r e  Iu t e  d o i,  m ia  4 d a  S a n lo  A n g e lo  . c a . 4 0
C a s le l  L a m b r o  m ia  u n o  . . . . • c a .  8 0
M a r z o  ( ? )  c o n t ig u o  q u a n to  è  la r g o  la m b r o  . c a .  40
L a r d i r a g o  m ia  t r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c a .  4 0
L a  C e r t o x a  e t c .
D a  L a r d i r a g o  a l la  C e r t o x a  m ia  5 .

D A  L O D E  A  Z E N O V A  P E R  S .t0 A N G E L O  E T  C O R T E L O N A

C o r p i  S a n t i  d r e t o  d i t t a  s t r a d a  c a .  2 0
C a  d i C r o t i  m io  u n o  . . . . ca- 1
C a  d i B o s s i  a  s ta n c a  m e z o  m io  c a .  3
P a n ia  ( P a i n a ? )  m e z o  m io  . . • c a .  5
C a  d e  d . T a d e a  V i s t a r l a  a  d r i t a  m e z o  m io  . c a .  3
B e c h a fu m a  a  d r i t a  m e z o  m io  . . . c a .  3 
C a m p o lo n g o  a  d r i t a  m e z o  m io  c i r c a .
M u z z a  p a v e s e  d a  L o d i  m ia  3  c i r c a .
S t0 S m o n e x e  a  d r i t a  u n a  b a le s t r a t a  c i r c a  c a .  4
S a n c t o  J a c o b o  in  C a r o b io  a  d r i t a  % ( 1 )  c i r c a  c a .  4

( 1 )  S.  G ia c o m o  in  C a r o b b io  è  l ’a n t i c o  n o m e  d e l l a  C a s c in a  

Mascherina.
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C a  d e  L a d in i  a  d r i l a  m e z o  m io  c i r c a c à . à
P a d e r n o  Is e r a b a id o  a s ta n c a  1 I i 2  c i r c a c a . 5
A n d r e o la  a  s ta n c a  u n o  m io  c i r c a  . # c a . 3
M a g u z z a n a  a s ta n c a  m io  1 « t I i 2 c i r c a c a . 2
M o n g ia r d in o  u ts .  e t  u ls .  c i r c a c a . 2
P ie d e  d e  C a v a z i  u ts . m io  1 c i r c a . c a . 3
O r g n a g a  c o n  O r g n a g in o  u ts . 1|2  m io c i r c a  . c a . 4
G a s te g n a  a s l a n c a  m o z o  in io  c i r c a c a . 4
P e z o lo  d i R i c a r d i  a  d r i l a  m io  1 c i r c a  . 
F r a u d e lo n a  a  d r i t a  m io  u n o  c i r c a

c a . 6

C a  d i Z e m a n i  a d r i t a  m io  1°  c i r c a . c a . 12
V i s t a r i o a  a  d r i t a  m ia  2 . c a . 2
C a  d i G e r i  a  d r i t a  m ia  2  . c a . 4
C a  d e  U r b a n o  ( ? )  u ls .  m ia  2 c a . 3
M a le o v a t a  u ts . m ia  6 . # c a . 6
G u a z in a  u ls .  m ia  2 . c a . 2
T r e v u l c in a  m e z o  m io  u ls . . c a . 3
B r u s a le n g o  A n g io l in o  u ls .  . • C3. 2
B r u z a le n g o  C a m o la  a  s la o c a  c o n t ig u o a la s t r a d a c a . 5
G e r v a s in a ,  u ls .  m io  u n o c a . 4
B a r g a n o  a  s ta n c a  m ia  2 # c a . 20
M o n l is e l l i  s o p ra  S i l e r e  u ls .  . , c a . 10
B o n o r a  a  s ta n c a  m ia  u u o  . . c a . 4
F ix i r a g a  a s ta n c a  m ia  2 , c a . 4
C a s in a  d e  la  d o o d o s s a la  d a  la  M u z a m ia 3  . c a . 4
V a y a n o  li c o n t ig u o
E t  p o i s e  p a sa  t u l i  d u i l i  L a m b r i  su l i  p o r l i .

c a . 6

S .t0 A n g e lo  d a  L o d e  m ia  7  .
C a s s in e  d e  S .t0 A n g e lo

c a . 1 5 0

C a s s in a  n o v a  . . . . ca. 4
L a  M u s e l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■' \ • c a . 4
L a  G e b e l l in a  . . . . • ca¿ 4
M a r u d in o  . , . • c a . 4
G r a n a m e l o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • c a . l
B o f a lo r a  . . . . . • ca. i
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C a  d e  O r la n d o  c a .  4
C a  d e  r a n e l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  c a .  4
C a  d e  S .t0 M a r l i n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c a .  4

E t  p o i in  P a v e x e  
E t  l ì  a  S .t0 A n g e lo  se  po  fa r  d u e  s t r a d e  :
(p .  S .  C r is t in a ,  C o r t e 'O l o n a ,  e l ’a l t r a  p e r  V i l l a n t e r io ,  ( ìe -  

r e n z a g o ,  I n v e r n o  e t c . )

DA COMAZO DE LODEXANA A PAVIA PER MEREGNAiNO

P a u l e  m ia  3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c a .  6 0
P a s a n d o  p o i la  M u z a  c o n  p o n te
T r ib ia n o  m ia  2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c a .  10
Z o v a  m io  u n o  . . . » • • c a .  3 0  
(p o i Z a r m a g n a n o  - C o p ia n o  - M e le g n a n o  e t c . ) .

D A  R I V O L T A  A  P A V I A  P E R  A L T R A  S T R A T A  
P U R  P E R  C O M A Z O  P R E D .0 

p a s s a n d o  A d d a  a  R i v o l t a  c o n  p o r lo

C o m a z o  m ia  2  . . c a . 60
M a r z a n o  m io  u n o . • . • c a . 8
Z e l lo  m io  u u o . c a . 50
V i l l a m b r e r a  m io  u n o  . • • • c a . 50
P a s a n d o  l i  la  M u z a .
C a s s in o  m ia  3 • » • c a . 10
C a s a l  M a y o c h o  m ia  2  . • • • » c a . 10
S o r d i  m io  u n o  . • • • c a . 10
B is s o n o  h o s t a r ia  m io  u n o lo d e s a n o c a . 6
S a u  Z e n o n e  m ia  d o i . • • • c a . 2 5
V a l l e r ò  tu t t i  d o i a  s la n c a m ia  u n o c a . 40
V id ig u l f o  m io  u n o  p a v e s e . c a . 20

L a r d i r a g o  m ia  7  . • • • c a . 5 0
P a v i a  m ia  L



10 LA  VIABILITÀ’ NEL LO blG IA tfó

D A  C A S S A N O  A  P A V I A  P U R  P E R  C O M A Z O

T r u c a z a o o  m ia  3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ca< j o q
C o r n a y a n o  m io  u n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
C o m a z o  m io  u n o . . ,  .  . Ca .  100 
E t  p o i d a  C o m a z o  a  P a v i a  v id e  u ts .

D A  V I L A N T È  A  C A S S A N O

V a le r e  tu te  d o y  m ia  4 
S f in  Z a D o n e  m ia  3 
B is s o n o  h o s t a r ia  m ia  2 .
S o r d i  m io  u n o  .
C a x a l  M a y o c h o  m io  1 °
C a s s in o  d ’A lb e r i  m ia  2  
V i l l a m b r e r a  m ia  3  
E t  li s e  p a s s a  la  M u z a .
Z e l lo  m io  u n o  .
M e r l in o  m io  u n o  .
V a y a n o  m io  u n o  .
L a v a g n a  m io  u n o .
C o r n s y a n o  m io  u n o  
T r u c a z a n o  m io  u n o  
A lb ig o a n o  m ia  2 .
C a s s a n o  m ia  2 .

D A  L O D E  A  B O B I O  P .  C A S T E L  S . ‘°  J O A N E

S .  A n g e lo  - S .  C r is t in a  - B is s o n e  - L a  P i e v e  - S i  p a s s a  il 
P o  a P a r p a o e x e  - C .  S .  G io v .  e t c .

c a .  3 0
c a .  6

■■■ir c a .  10
c a .  8
c a .  10
c a .  8

c a . 3 0
c a .  3 0
c a . 20
c a .  1 4
c a .  5 0
c a . 100
c a .  5 0

D A  L O D E  A  C A S T E S  S . ‘°  J O A N N E  

B o r g e t o  m ia  7  d a  L o d e  . .  . . Ca . 4 0
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Et poi passi Lambro eoa porto.
S. Colombano, mia 2 ...................................... 1 ca» 1^0
Chigoolo con Campo Renaldo mia 2 . cai* 100
Caselle - Monticelli a stanca - Et poi se passa el porto de 

Cagifango, Sarmalo, C. S. Giov. —  Et da li se po andar 
dove sé vole.

DA LODE A MILANO PER  S.‘°  ANÒ ELLO

S. Angelo mia 7 da Lode . . . • ca. 150 
Po i: Bologna - Monte - Tórresela - Castel de Lambro - 

Marzano - Valere Roncoli (pavese) - Spirago - Vigonzon - 
Torrevegia * Zibidi - Besgapè - Torgnano - Payrana - 
Landriano - La Pieve - Roca de Trivultii - Marazano - 
Quindesma - Visentino - Milaoo.

DA S.t0 A N G ELO ) A MEREGNANO PER  ANDAR  
A M ILANO ET  A ZENOVA

Vidardi a drila mezo mio.
Marudo a stanca mezo mio 
Castiraga a drila mezo mio 
Calvenzano a stanca uts.
Caxale uts. .
Caxalelo uts. .
Salarano a drita mezo mio 
Gugnano a drita (?) mezo mio 
Guado uts. (?)
Vilarizino milanese da S.‘* Angelo 
Bechelfù a slancba mezo mio 
Mayrano a drita mezo mio .
Ghare milanexe de Vilarizino 1 1|2 
Cero mezo mio .
Ca de lion a slancha mezo mio

mia

• • ca. 12
• • ca. 14
• • ca. 8
• ca. 6

ca. 10
• ca; 25
• • ca. 10
• ■ • ■ ca. 8
5 ■ ca. 20

• ca. 10
• • ca.,. 6
• •„/ ca. ' 20
• • ca. 30
• • • ca. 20
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Riozo del Cero mio 1 .
Meregnano mio uno
Et poi fine a Milano (vedasi altrove}.

ca.
ca.

20
400

DA MEREGNANO A PIASENZA PER  TRAVERSO

Riozo a drita mio uno.
Chazera de Meregnano mia 2 
Mayrano lodesano mia 1 
Moncucca mio una 
Marudo con Malpaga mia due 
Castiraga et Vidardi mio uno 
Sanclo Angello mia 2 .
Grafignana mia 2.
Sanclo Colombano mia 2 
Orio mia 3 .
Et da Phospedalelo a Piacenza (vedasi)

ca. 50 (l;
ca.
ca.
ca

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

20
6
4

12
14

150
50

150
50

DA LODE A MILANO PER  LO D EVEG IO

Corpi Santi con le bonane . 
Zelascha de Oidi a drita mia 2 
Zelasca de Biffi uts.
Paderno Carnexela a drita mia 1 
Becafumo a stanca mio 1 
S. Johane in Boldon uts.
Caxa del Presterà uts. mio 1 
Castel de Ayroldi uts. .
Ca del Berinzago a stanca mio 1 
Ca del Prandon quayno uts.
Torre dei Passeri.
Muza da Lode mia 3 .

ca.
ca.
ca.

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

20
5
2
4
1
2
3
3
2
2
3
1

(1) Ma poco prima dice 20.
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Ca de Doralo Cadamosto a slanca 
Maltarola a slanca mezo mio 
Ca di Dossona tils.
St0 Jacoroo in Carobio a slanca mio 1. 
Ca de Sachi u ls..
Ca de Cesari a drila mia 2 
Ca de Cechi a drila mia 2 
Ca de Palio Codecà.
ComuDe de Lodevegio a drila 1|2 mio 
Taela a slanca mezo mio 
S.t0 Johane de Lodevegio 
S.t0 Michele uls. .
Sancta Maria uls.
Sancto Marcho uls.
Ca di Lavagni .
Sanclo Bastano uls.
Lode Vegio da Lode mia 4 
Ca di Ceri a slanca mio uoo e mezo 
Frandelona li contiguo.
Ca de laqua li contiguo 
Nibiolo a drila mia 2 .
Borgorato seu Pezollo da Tavazano a 
S.'° Stefano de Lodevegio a drila mii 
Codaza a drila mio uno 
Migoona, a drita mia uno et mezo 
La Porrà a drila mio uno et mezo 
Galioaza a drila mia 2 
Santa Maria in Prato a drita mia 2 
Cerigaie a drila mia tre 
S. Zenone uls. mia 3 da Lodevegio 
L i da li se po andare per uno travi 

ce mia 8.
Volendo seguire la presente strada b 
Villerossa a drita mezo mio .

ca. 2
ca. 3
ca. 2

ca. 2
ca. 3
ca. 10

ca. 7
ca. 3
ca. 3
ca. 3
ca. 5
ca. 2
ca. 4
ca. 20
ca. 4
ca. 3
ca. 8
ca. 3
ca. 12
ca. 6

oca. a
ca. 1
ca. 2
ca. 4
ca. ti
ca. 8
ca. 30

gnano che

re Lambío.
ca. 5

i ca. 4



14 L A  V I A B I L I T À ’ N B L  L O D I G I A N O

Mairano da Lodevegio mia 5 . ca g
Sallarano a dritla mio uno . . ?. , t ca jg
Caxalleto a drita mia 2 ca 6
Gugnano con Guado delle fontane uts. 3 . Ca 16
Vallerà di fra a dricta mia 3 . * Ca!
Vallerà de Zuchi a drita mia 3 . . . Ca. 2
Calvenzano uts. mezo mio Ca 8
Beni di Santo Petro uts. mio uno. . . ca. 6
Marudo a stanca mio uno . . ca 12
Castiraga a drita mio uno . . . . Ca.
Vidardi a drita mio uno . . . . .  ca j 2
Et poi per via de le strade scripte in questo a fo.„.

DA LODE a MILANO PER MEREGNA.NO

Corpi Sancii dreio dieta strada . . . ca. 20
Coste de Beldente (1) mio uno . . Ca. g
Ca de Calchi a stanca mezo mio . . . ca. 2
Ca de Ixelle mia 2 uts...................................ca. 2
S. Grado de la Costa mio uno . . . ca. 10
Ca de Insagi a stanca mezo m io . . ' . ca. 2
Paderno Carnixela uts. mia 2 . . . 3
Vavasora uts. mio 1 .................................... ca 2
Zelasca de biffi a stanca mio uno ca 8
Zelasca di Oidi uts. mio 1 . . . , ca 2
Muza da Lode mia i  . . . . .  ca 2
Antegnadega a drita mezo mio . . . ca. 5
Tavazano Vegio uts. . . . . ca
Companadego uts...................................................  ca .j
Villavesco a dritta mia uno . . . . ca. 10
Polarano uts. mia 2 . . . . ca 3
Ca di Cesari a stanca mezo mio ca. 3

(1) Costa Beldente è l’ attuale T orretta , ' ove ancora un 
campo vicino si chiama Beldente.
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Ca di Cechi ots.. ... . • • • ca. 10
Bagnolo a stanca mezo mio . • • • ca. 8
Nibiolo, uts. • • • ca. 8
Borgorato seu Pezoilo uts. . • • • 6a. 12
Li quali loci sodo anche messi a la strada soprascripta che

servono anche a quella. 
Bolenzano a drita mia 2 ca. 8
Vo a drita mia 2 ca. 3
Modegnando a drita mia 2 . ca. 3
S. Maria in Prato a stanca mia 2 . ca. 8
Cerigaie a stanca mia 3 ca. 8
Santo Zini uts. mia 1. ca. 25
Sordi a drita presso la strada ca. 10
Bissono da la Muza mia 4 . ca. 6
Ronculi a drita mia 1 . ca. 3
Caxalmayocho uts. mio l ca. 8
Cotogno a drita mia 2. ca. 12
Derexano a drita mia 2 ca. 20
Roncomarzo uts. mia 2 ca. 4
Mulazano a drita mia 3 ca. 30
Virollo a dritta mia 3 . ca. 6
Cassino di Alberi a drita mia 3 ca. 10
Lauzano a drita mia 4. ca. 8
Zoa a drita mia 4 ca. 6
Tribiano a drita mia 4. • • • « ca. 10
Contarego de la e de za de Muza, mia 5 . ca. 6

Ricordo che tutte le terre misse in la presente strada a man
stancha sono anche comode alla strada soprascripta de
Lode Vegio, et quelle che soao messe a man drita dréto 
dieta strada de Lode Vegio servono a questa.

IN M ILANESE

Meregnano dal bisogno soprascripto mia 2 et da Lode 
mia 10 . . . . ' . . ca. 400
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DA MILANO A LODI (scrittura diversa)

Milano cita Metropoli di lonbardia sotto il segno di Canctr 
al Clima sesto et auartodecimo parallelo distante dal 
Equatoriale ore 3 1|2 dove il magior giorno del anno 
bore 15 1|2 Regione fertilissima. Per andare alla cita 

de Lodi per la strada diretta è la seguente :
Da Milano a Santo Mai tino miglia 4 . . ca. 25 
Chiara valle a mano dritta m. 1 . . . Ca. (J 
San Donato stilla strada in. 1 
Santo Giuliano su la strada m. 2 
Yiholdone Badia a mano dritta m 
Malignano buona terra m. 3.
Biscione hosteria sulla strada m. 2 . . ca. 10 
Molla Tavazzano su la strada m. 2.
Lode Vechio a mano dritta m. 3 . . . ca. 20 
Sauto Giade su la strada da Tavazzano m. 3 ca. 10 
Torretta sulla strada m. 2.
Lodi cita miglia 1.

ca. 50
ca. 40

1,2.
ca. 400

DA LODE A MILANO

Da Lode a Milano per la strada Monzasca et per P,tule

Corpi Santi dreto dicla strada ca. 20
Costa da beldenti mia 1 ca. 6
Ca di Calchi a stancha mezo mio. ca. 2
Ca de Iselle uts. . . . . . ca. 2
San Grado da, Lode mia 2 . ca. 10
Et li se lolle zo de strada et anday a mai» drita a
Montanaso a drita mezo mio ca. 6
Ca del Broda terr. soprascriplo . ca. i
Ca del Belzardino uts............................. ca. 4
Ca de Zermignaga uts. ca. ;4
Qa di Mazucbi a stanca uts, ca, 9
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Gamora de San Grado mio 1 ca. 4
Verzellona mezo m i o ............................ ca. aM
Ca de Mafeo Brambilla a stanca . ca. 1
Ca de Bassin Pizo uts. cs. 1
Arcagna de fora e dentro a drita mezo mio . ca. 4
Galgaguano da la Gamora soprascripta mia 1 ca. 10
Isolla de Balbi a stanca m. 2 ca. 10
Mongatino uts. mezo mio . . . . ca. 5
Pantanasco uts. m. uno . . . . ca. 4
Caxolla a stanca mio uno . . . . ca. 6
Quartiano uts. mio uno . . . . ca. 10
Cervignano uts. mio uno . . . . ca. 20
Musiano uts. mio u n o .................................... ca. 10
Monlebello a drita mio uno . . . . ca. 6
Cassina di fra da Piziton uts. ca. 1
Vila pompeiana da Galgagoano m. 1 . ca. 12
Mignè, dala soprascripta mio uno . ca. 6
Caxolle a drita mezo mio . . . . ca. 15
Busoà a dritta su Adda mio 1 ca. 15
Zello da Mignè mio uno . . . . ca. 60
Merlino, dal soprascripto mio uno. ea. 60
Vayano a drita mio uno . . . . ca. 20
Lavagna di sopra mio uno . . . . ca. 14
Cazan a drita mia 2 su Adda ca. 5
Marzano a drita mia una . . . . ca. 8
Comazo, a drila mia 2, su Adda . ...... ca. 60
Rossa a stanca mia uno et mezo . ca. 4
Villambrera a stanca mia una ca. 8
Paule a stanca mia 2 .................................... ca. 80

DA SPINO A MILANO

Prima se passa sopra nave adda ma non cavalli carigati 
JJusnà da Spino mia 1 e 1(2 . . . ca. 15
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Zello mezo m io ............................................. ca. 16
Paule mia 3 ............................................. ca. 50
Et poi da Paule si va a Milano.

¡

DA COMAZO DE LODEZANO A MILANO 
PER LISCA’ M ILANEXE

Lavagna - La Corva - Cavion - Trucazano - lncugnà - 
Melzo - Lisca.

DA LODE A LECHO PER CASANO E TREZO 

Comazo - Corneliano etc.

DA LODI A LECCO PER BERGAMO 

Corpi Santi • Portado - Riólo etc.



MERCATO DI ORIO

Questa Comunità unitamente al feudatario Conte An
tonio della Somaglia, onde porre in qualche modo rimedio 
alle gravissime spese causate dalle guerre e dalle deva
stazioni delle soldatesche durante la lunga lotta per la 
successione della Spagna, aveva fatto istanza al Re Carlo I I I  
di Spagna affinchè alla Gomunità stessa venisse accordato 
il privilegio di tenere un mercato settimanale al Giovedì.

Il privilegio fu ottenuto mercè i buoni uffici del prin
cipe Eugenio di Savoia, governatore dello Stalo di Milano, 
e i meriti del Conte feudatario Antonio della Somaglia, 
Capitano della Compagnia di Guardia dei Corazzieri.

Il documento è del seguente tenore:

Carolus Terlius Dei gratia Hispaniarum Rex, et Me- 
diolani Dux, etc.

Eugenio Prencipe di Savoia, e del Piemonte, Marchese 
di Saluzzo, Consigliere di Stato, Presidenle del Consiglio 
Aulico di Guerra, Maresciallo di Campo, Colonnello d’un 
Reggimento di Dragoni, Cavagliere dell’insigne Ordine del 
Tosone d’Oro, Commandante generale dell’ Essercito di 
Sua Maestà Cesarea in Italia, Governatore e Capitano Ge 
nerale della Cattolica (sic) nello Slato et Essercito di 
Milano.

Magnifico, speclabiles, et Egregii nobis dilectissimi. —  
Da Sua Maestà (che Dio guardi) ci è stato rimesso il 
Reai Privileggio concesso alla Terra di Orio, feudo del
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Conte Antonio della Somaglia, di farvi un mercato il giorno 
di giovedì di ciascuna settimaoa in perpetuo del tenore 
seguente. —- Don Carlos por la gracia de Dios Rey de 
Castilla, de Leon, de Aragou, de las dos Sicilias, de Hie- 
rusalem , de Navarra , y de las Indias etc., Duque de 
Milán etc. Illustre Principe Eugenio de Saboya Primo, 
Cavallero del Insigne orden del Toyson de oro, mi Go- 
vernador, y Capitan General del Estado de Milán. —  En 
vista de vostra carta de 25 de Febrero de este aso en 
que me representáis la pretensión del Conde don An
tonio de la Somalia Capitan de la Compañia de Guardia 
de Lanzas Corazas de esse mi Govierno, a que me dignase 
concederle, que en lugar de Orio, que possee en la Pro
vincia de Lode pueda introducirse, y celebrarse en una 
dia de cada semana Feria, o’ mercado come se pratica 
en otros lugares de la misma Provincia, y que esta mercad 
sea perpetua. Atendiendo aloy motivos de piedad, que me 
insinuáis en orden a los habitantes del referido lugar de 
Orio, y ala consulta que os hicieron los mis magistrados 
ordinario, y Extraordinario, declarando que sellandole al 
referito lugar de Orio al dia Juvenes, paraque celebre 
mercado no puede resultar preyuicio à terzaro alguno; 
y teniendo consideración a los méritos del referido Conde 
de la Somalia, y al que ha hecho en haver venido, sir
viendo a la Reyoa con su Compañía de Guardia. Hé re
suelto conceder (come por la presente concedo) al men
cionado lugar de Orio facultad y privilegio perpetuo, de 
que ad Juvenes, de cada semana pueda tener y celebrar 
mercado publico con las mismas franguicia, y exempciones 
con que lo tienen y celebran la Ciudad de Lodi, y otros 
Lugaros de su Provincia, a fin de que introduciéndose 
por este medio el comercio en el dicho lugar de Orio 
puedan sus moradores resarcir las graves perdidas y danos 
que han padacido en la presente guerra. En cuya conse- 
guencia daréis los ordenes convenientes, paraque el refe-



M E R C A T O  D I  O R I O 21

rido lugar de Orio se ponga desde luego en posesion de 
esta merced, y privilegio, pues por las razones y circun- 
tancias ex pressadas procede assi de mi Real voluntad. Y 
para su perpetua y entera observancia se registrará , y 
notará este despacho eo las partes donde tocare. Dada en 
Bazelona a diez de Agosto de mil setecientos y ocho. —  
Firmata: Yo el Rey —  in ángulo sigilata etc. —  Sott.a 
Don Juan Antonio Romeo, y Andera, etc. —  ln Calce. 
Su Mayestad concede al lugas de Orio e» la Provincia 
de Lodi, Feudo del Conde de la Somalia Privilegio de 
tener Mercados el Juvenes de cada semana. —  A tergo: 
All’llluslre Principe Eugenio de Saboya Primo, Cavallero 
del Insigne Orden del Toyson, mi Governador,' y Capitan 
general del estado de Milán. —  Il quale vi rimettiamo 
atìnchè per quello appartiene al vostro Tribunale diate li 
ordini convenienti per la più pronta essecutione e compi
mento di quanto la Maestà sua commanda. La Divina vi 
guardi. Dato in Milano li 30 d’Agosto 1708. —  Firmato: 
Eugenio di Savoia —  Visto, Vicecomes —  Sottoscritto, 
Cella. —  In calce. Al Magistrato Ordinario con Reai Pri- 
vileggio alla Comunità di Orio di far un Mercato il Gio
vedì d’ogni settimana in perpetuo.—  A tergo: Magnifico, 
Speclabilibus et Egregiis Praesidi et Magistris Regiorum 
ducalium Reddituum ordinariorum Status Mediolani nobis 
dilectissimi etc. Et sigilat.

5 Septembris 1708.
Lect. Ad Fiscum reportala interinatione.
Signatae. De Clericis et Calderarius.
Ut audiantur Impresarii.
Ut Jungantur exempla mox etc.
Firmaque. Giulinus.

1708. 29 Septembris.
Cum Fisco.
Siguat. De Clericis,



PES I E MISURE SECONDO GLI STATUTI LODIGIANI

Nello Statuto 459 il Comune di Lodi stabilisce: che 
ognuno, di qualsivoglia stalo o condizione esso sia, che 
venda o voglia vendere, nella città, nei suburbi e nell’e
piscopato di Lodi, qualche cosa a peso o a misura, sia 
tenuto e debba avere e tenere, secondo che l’arte sua lo 
richieda, misure debile e giuste, e stadere; libre, mezze 
libre; quartali e mezzi quartali; oncie e mezze oncie, 
quarto e mezzo quarto, come lo esigerà l’ordine della sua 
arte: cioè se sarà un venditore di cereali abbia e debba 
avere: staia, mine, quartali e mezzi quartali; se venditore 
di drappo di lino, di lana o di fustagno abbia i passi ; 
se sarà speziale o venditore di formaggio, di carni salate, 
di olio, di candele di sego e di qualunque altra cosa che 
si misuri a peso, all’infuori di quelle misure intorno alle 
quali è ordinato come si premette sopra, debbano avere, 
come sopra, stadere, libre, quartali ecc.

Si stabilisce inoltre che ognuno il quale eserciti 
un’arte di cui sopra si fa menzione, abbia le sue proprie 
misure, pese ed altre cose di cui sopra si è detto sigil
late e bollate col bollo del Comune di Lodi, e sia obbli
gato, ognuno per proprio couto, a tenere le stesse stadere 
e pese presso le proprie botteghe; e a ciò sieno costretti 
a mezzo dei giudici o degli ufficiali deputati alle vettovaglie ; 
e se si troverà alcuno che faccia coDlro le suddette pre- 
scriziooi o ad alcuna di queste, sia punito io ogni caso
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cod venti soldi terzoii; delle quali multe metà spetti al 
Comune e l’altra metà all’accusatore; e all’accusatore si 
creda sotto giuramento ; e i giudici e gli ufficiali delegati 
alle vettovaglie siano obbligali almeno una volta la setti
mana a investigare nella città e nei suburbi di Lodi, e 
condannare come sopra ogni contravventore, ed esigere 
le multe e mandare in esecuzione le condanne entro otto 
giorni dopo aver scoperto i trasgressori, o a loro sieno 
stati denunziati o accusati.

Parimenti nello Statuto 46^ il Comune di Lodi sta
bilisce che ogni fornaciaio della città o distretto di Lodi 
sia tenuto a fare e a far fare quadrelli, coppi e mattoni 
secondo la misura e l’ordine dato per il Comune di Lodi, 
esistente presso la camera dell’Armadio del detto Comune; 
e chi contraverrà o lascerà che ciò avvenga per opera 
de’ suoi cooperatori o lavoranti, sia condannalo ogni volta 
e per ogni infornata a ire libbre di terzoii ; e chiunque 
possa denunciarlo e accusarlo e abbia la metà della multa 
e l’altra parte sia del Comune: e gli officiali a ciò depu
tati siano tenuti a investigare, procedere e condannare, e 
sia creduto all’accusatore dietro suo giuramento e di un 
testimonio degno di fede.

Lo Statuto 479 prescrive il modo di misurare i pan- 
uilani. Stabiliamo, dice, che il drappo di lana si debba 
misurare secondo la giusta misura del passo usato nella 
Città di Lodi; e che ogni persona che venda o voglia 
vendere drappo di lana o di lino o pignolato, debba avere 
e tenere un giusto passo; e che chi contraverrà paghi 
come multa, per ogni volta dieci soldi imperiali ; e si 
debba misurare per lo spigolo e non per la cimosa te
nendo il pollice avanti al passo, in modo da non tirare 
il drappo nè il pignolato ; e i mercanli di panno siano 
lenuii a ciò osservare e così i venditori di pignolato e 
di panno di lino, sotto pena e multa di venti soldi im
periali; e che chiunque possa denunciarli e abbia metà
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della multa; e si creda ail’accusatore sotto giuraweoto e 
un testimonio degno di fede.

Successivamente (Statuto 480) si decreta e si ordina 
che il Podestà di Lodi e suoi giudici e militi debbano far 
gridare entro otto giorni dal loro regime , che tutti i 
beccai e i formaggiai e altri venditori a passo e a staio 
e ad ogni altra misura, sieno obbligati entro quindici giorni 
a far verificare queste misure, sotto pena di cinque soldi 
imperiali per chiunque si troverà, in qualsivoglia volta, 
non aver osservate le predette cose.

E  per la verificazione delle misure lo Statuto N. 37 
stabiliva che il Comune di Lodi « abbia e debba avere 
segnati su una pietra viva una gittata o misura agraria, 
impiombala, e una misura di drappo e di zendado ; pari
mente anche la misura delle pietre (cotto) e delle tegole 
sia fatta come deve (esserlo) secondo la legge come meglio 
parrà ai sapienti, e fatte rimangano nell’armadio officiale; 
e che le predette cose possano e debbano farsi di ottone
o di ferro, e ciò non ostante vengano segnale in pietra » (1).

Le misure antiche del Comune di Lodi ora sono pres
soché sconosciute, o, tutt’al più, ben difficilmente si può 
riescire alla ricostruzione delle medesime. La misura agraria 
detta dittata o gittata, comune almeno di nome a tante 
altre città dell'Alta Italia, e che si legge frequentemente 
nelle antiche memorie ove si tratti di strade, di cauali e 
vie adiacenti, ha una dimensione mollo vaga, e la lun
ghezza sua segue il capriccio soggettivo degli ingegneri 
e degli studiosi di cose locali: ignorasi che lunghezza 
avesse il passo quale misura lineare delle stoffe e mer-

(1) Teniamo ad.osservare che la traduzione quasi let
terale degli statuti sopra citati venne fatta sopra un codice 
manoscritto, essendo l’edizione fattasi in Milano, da Gottardo 
Pontici, nel 1537, la sola che si conosca, riescita' scorrete 
tissima. ' > ■ - ; .
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canzie simili : quasi sconosciute sono le tre dimensioni dei 
mattoni, dei quadrelli e delle tegole, a meno che non si 
vogliano misurare i mattoni e altri materiali degli antichi 
fabbricati.

Nello scorso ottobre, in occasione di riparazioni che 
si fecero ad un pilastro che fronteggia la scala che mette 
al Municipio, venne allo scoperto quella pietra che antica
mente doveva essere stata conservala nella camera del- 
PArmadio, secondo gli statuti. Questo marmo, che ha la 
forma di un parallelepipedo, ha le testate di metri 0, 80 
X|m . 0, 25 e la lunghezza di m. 3,17. Le misure sono 
segnate su tre lati: si vedono, tra altre, quelle dei mat
toni e dei quadrelli ancora incavate. —  Il marmo, molto 
interessante, fu levato dal luogo ove fu ritrovato e riposto 
nel Civico Museo, dove verrà convenientemente riposto e 
reso di conseguenza nel miglior modo ostensibile ai visi

tatori ed agli studiosi.
G. A. r



NOTIZIE VARIE

« Giocondo Albertolli architetto ed ornatista insigne, 
autore di cospicue opere architettoniche e decorative del 
periodo della Repubblica Cisalpina e del Regno Italiano, 
diede il disegno e curò la costruzione del Palazzo Melzi 
in Bellagio, e sopraintese alla sua decorazione. E nella 
galleria delle sculture, nella villa, vedesi il busto dell’ÀI- 
bertolli, lavoro di ISesti (1826)  effigie di

.............colui
Che nel lombardo suol mostrò qual sia  
La ragion del bel, onde fur mastre,
G randi nell’arte loro, e Grecia e Roma.

« Altro busto dell’Albertolli è nella villa Nava a 
Monlicello. Cosi da lui si intitola una delle piccole loco
motive della linea Porlezza-Menaggio » (1).

Questo scultore-architetto, nato sulle sponde del Lago  
di Lugano, non fu estraneo alla nostra Lodi.

Il nostro Civico Museo possiede un acquerello di uno 
stupendo obelisco che si doveva innalzare in capo al ponte 
delFAdda, al così detto Rivellino, in memoria della bat
taglia ivi data e vinta dal Bonaparte il 10 Maggio 1796 .  
Un acquerello sopra uno specchio della base corinzia rap-

(1) Dal « Bollettino Storico della S v izze ra  Italiana  » 
N, 11-12 del 1904, pag 181,
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presenta la battaglia del ponte e io sbucare della colonna 
Francese sul piazzale del Revellino stesso che mette in 
sbaraglio le truppe di Beaulieu.

Questo obelisco non fu eretto causa il soverchio 
costo che spaventava l’amministrazione cittadina che allora, 
per le tante spese sopportate, versava in cattive condizioni 
finanziarie.

Però la Città non lasciò dimenticato il glorioso fatto 
d’iirme del Ponte, dove il pallido corso s i affacciava re - 
candosi d i due secoli il  fato nell’esile man g io v in e , e 
chiese di poter erigere un monumento più modesto non 
al Revellino, ma sulla piazza maggiore della Città.

E il professore A lberelli  fu autore del disegno e del 
monumento che infatti fu eretto ed inaugurato solenne
mente l’anno 1808 .

Anche questo disegno si conserva nel Civico Museo 
unitamente ad una veduta prospettica della Piazza pure 
in acquerello, ed un altro quadretto a colori e figurine 
staccate, lavoro pazientissimo e fedele di que’ tempi.

Il monumento fu atterrato il 17 Aprile 1 8 1 4  alla 
partenza degli ultimi Francesi e avanti il sopraggiungere
degli Austriaci.

Alcuni frammenti di bassorilievi che ornavano il Mo
numento si conservano pure nel Museo cittadino.
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O rig in i d e lla  C h iesa  d i JCodi

Oscurissime sono le origini della Chiesa laudense. Nel 
secolo X V I alcuni scrittori asserirono che S. Barnaba per 
il primo vi predicasse il Vangelo; ma ormai è a tutti noto 
che non ha fondamento probabile la leggenda che faceva 
di S. Barnaba il fondatore della Chiesa milanese e di altre 
Chiese lombarde.

■Ai tempi del p. Anseimo da Vairano (1) si diceva che la 
chiesa di S. Pietro in Lodi fosse stata fondata dai SS. Apo
stoli Giovanni e Giacomo : « dicitur quod sanctus iohannes 
« et sanctus iacobus hanc edificaverunt ecclesiam cum

i l )  I l  P .  A n s e i m o  d a  V a i r a n o  f u  a b a t e  d i  S .  P i e t r o  n e l l ’ a n t i c a  L o d i  v e r s o  l a  f i n e  
d e l  s e c .  X I I .  E g l i  c i  l a s c i ò  u n a  c r o n a c a  d e  1 s u o  m o n a s t e r o ,  c h e  p r e s t o ,  s i  s p e r a ,  
s a r à  p u b b l i c a t a  s u  q u e s t o  A r c h i v i o .  C e  n e  f u  c o n s e r v a t a  u n a  c o p i a  m o l l o  s c o r r e t t a  
d e l  q u a t t r o c e n t o  n e l  m s .  E 1 2 4  s u p .  d e l l ’ A m b r o s i a n a .  S i  p u ò  d i v i d e r e  i n  t r e  p a r t i :  
l a  p r i m a  s i  c h i u d e  c o n  l a  n a r r a z i o n e  d e l l a  m o r t e  d i  S .  B a s s i a n o ;  e  s e b b e n e  l ’ a u t o r e  
p r o t e s t i  s i n  d a  p r i n c i p i o  d i  n o n  v o l e r  s e g u i r e  «  a n i l l e 3  f a b u l a s ,  s e u  fsed) d i e t a  e t  
i n s t r u m e n t a  s a p i e n t i u m  r e g u m  a c  i u i p e r a t o r u m ,  n e c  n o n  e p i s c o p o r u m  e t  a n t i q u o -  
r u m  h o m i n u m  e t  m u l i e r u m  » ,  t u t t a v i a  p r e s t a  i n g e n u a  f e d e  a  u n  l i b r o  i n t i t o l a t o  
« Bonizo » ( n e i  m s .  d e l l ’ A m b r o s i a n a  p r e c e d e  i m m e d i a l a m e n l e  l a  c r o n a c a  d e l  V a i 
r a n o )  t u t t o  p i e n o  d i  s t r a v a g a n t i  r i v e l a z i o n i  d i  u n ’ o s s e s s a .  L a  s e c o n d a  p a r t e  i n c o 
m i n c i a  c o n  l ’ a n n o  8 ^ 2  e  s i  p u ò  c h i a m a r e  u n  v e r o  r e g e s t o  d i  d o c u m e n t i .  L a  t e r z a  
p a r t e  è  a g g i u n t a  d i  a l t r o  a u t o r e  e  c o n t i e n e  a l c u n e  n o t i z i e  s u l  g o v e r n o  d e l  P -  A n - *  
s e l m o  e  p o c h e  a l t r e  p o s t e r i o r i  a l l a  s u a  m o r t e .
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« altare in honorem sanctae mariae Virginis et sanctorum 
« appostolorum petri et pauli aliorumque sanctorum » (1).

Sul passo del Vairano probabilmente, Pier Antonio 
Maldotti, proposto della collegiata di S. Lorenzo in Lodi 
e vicario generale verso la fine del sec. X V II,  ricamò 
l’altra fiaba, che un S. Giacomo sia stato primo vescovo 
di Lodi e abbia fondata una chiesa sotto il titolo di Ora
colo di Maria Vergine (2). Nonostante autorità così debole, 
il sin.,VII mise come primo vescovo di Lodi questo S. Gia
como.

Neppure il Zaccaria (3) si sa rassegnare a espungerlo, 
e spiega 1’ errore del Vairano dicendo che l’ ingenuo mo
naco, avendo trovato nei cataloghi più antichi un Giacomo 
vescovo di Lodi, lo confuse coll’ apostolo S. Giacomo.

Ma se non vi è alcun argomento per far risalire al- } 
l’età apostolica la chiesa di Lodi, è assai probabile che il 
Cristianesimo ben presto vi facesse proseliti. La frequenza 
delle comunicazioni fra Milano e la capitale dell’impero, 
facilitò la diffusione anche nella Gallia transpadana della 
nuova Religione, che sin dal primo secolo contava nume
rosi seguaci in Roma. Ora Lodi si trovava appunto sulla via 
Emilia che congiungeva Roma con Milano.

Nel sinodo V II sono ricordati come propagatori del 
Vangelo nel territorio lodigiano i vescovi di Pavia Siro e 
Iuvenzio o Invenzio (4).

Ma ormai il primo Vescovo di Pavia, che si credeva 
potersi far risalire al primo secolo della Chiesa, viene at-

( 1 )  M s .  e i l a l o .  f .  7 7  e  8 1 .
( 2) Q u e s t o  S .  G i a c o m o ,  s e c o n d o  i l  P o r r o ,  c h e  n o n  s i  c a p i s c e  s e  r i f e r i s c a  u n ’ o p i -  

n i t n e  s u a  o  d e l  M a i d o t l i ,  s a r e b b e  s i a l o  d i s c e p o l o  d i  S .  G i a c o m o  m i n o r e  e  a v r e b b e  
f o n d a t o  l a  d e l t a  c h i e s a  n e l l ' a n n o  7 5  d e l l ’ E .  V .

(3) Episcoporum Laudensium series — M i l a n o  1 7 6 3 ,  p .  6 6 .
(4) P e r i i  v a l o r e  s t o r i c o  d i  q u e s t a  t r a d i z i o n e  c f r .  F .  S a v i o ,  L a  l e g g e n d a  d i  S .  S i r o  

i n  Giorn. ligustico, a n n a t l a  X I X  ( 1 8 9 2 )  e  Aiutitela Bollandiana  X I I ,  4 0 2 - 3 .  N e l l e  l e 
i i o n i  d i  S .  S i r o  s i  l e g g e  : «  C o m p l u r e s  p r a e t e r e a  I t a l i a e  u r b e s  p r a e d i c a t i o n i s  c a u s a  
«  b e a t u s  S y r u s  p e r a g r a v i t  »  : i n  q u e l l e  d e l  s e c o n d o ,  c h e ,  i n v i t a t o  r e p l i c a t a m e n t e  
a l l a  s e d e  d i  P a v i a ,  «  d e l i t u i t  i n t r a  Q n e s  L a u d e n s e s  » ,  e ,  f a l l o  V e s c o v o  «  L a u d e n s e m  
«  E c c l e s i a ™  d i v i n i s  o p e r i b u s  i l l u s t r a v i t  » .  P e r c i ò  n e l  t e r z o  S i n o d o  s i  o r d i n ò  l ’ o f f i -  
c i a t u r a  d i  q u e s t i  d u e  s a n t i ,  s o s p e s a  p e r  i  d e c r e t i  d i  U r b a n o  V i l i  n e l  1 6 2 8 ,  r i p r e s a  
p o i  n e l  1 7 5 4  p e r  c o n c e s s i o n e  d e l l a  S .  C .  d e i  I t i t i .
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tribuito al IV  secolo (1). A ogni modo dovendosi ammet
tere, come vedremo, sin dal principio del IV  secolo a capo 
della comunità cristiana di Lodi un vescovo distinto da 
quello di Milano, bisogna conchiudere che il Vangelo vi 
sia stato propagato molto prima*

Infatti per quanto la leggenda abbia ampliata la storia, 
sembra si debba affermare che la persecuzione di Diocleziano 
infierisse pure sul lodigiano. Il Vairauo (2) ricorda il mar
tirio dì S. Giuliano e 486 compagni (3) nell’anno 290 (4) e 
ne accenna anche gli atti (5). In essi si dice che fu mar
tirizzato anche il vescovo, del quale però è omesso il 
nome; inserito quindi in parecchi cataloghi (Sin. V II, U- 
ghelli, Zaccaria) sotto il titolo di Anonimo o S. Anonimo (6).

A Lodi e precisamente sulle rive del Sillaro, secondo 
un’antichissima tradizione, confermata dai responsori che 
una volta si leggevano nell’ ufficio, « q u o d , scrive il 
P. Bricchi, in  veteribus m em branis observavim us », fu
rono decapitati in questa persecuzione i SS. Nabore |e 
Felice, soldati della Mauritania. E  sul luogo appunto, ove 
si crede avvenuto il martirio, sorge anche al presente una 
cappella, più volte rifatta, con affreschi che lo rappresen
tano. La stessa tradizione asserisce che i loro corpi furono 
trasportati per opera di S. Savina, matrona lodigiana, a

( 1 )  C f r .  C ; C i p o l l a ,  Della giurisdizione metropolitica della sede Milanese in Am
brosiana. 1 8 9 7 ,  p .  1 7 .  —  11 e l i .  G .  B .  D e  R o s s i ,  Bollett. ardi, cristiano, 1 8 7 6 ,  d a U ’ e s a i n e  
p a l e o g r a f i c o  d e l l ’ e p i g r a f e  i n c i s a  s u l l ’ a v e l l o  d i  S .  S i r o ,  p r o p e n d e  a d  a v v i c i n a r e  
1 ’  e p i s c o p a t o  d e l  S a n t o  a l  I I  s e c o l o  p i u t t o s t o  c h e  a l  p r i n c i p i o  d e l  I V .  C f r .  P r e l i u i .

(2 ) M s .  c i t .  f .  8 2 .
(3) 11 Z a c c a r i a  ( p .  8 4 )  e  i l  m a .  c i t .  | f .  7 7 )  h a n n o  1 4 8 6 .
(4) I l  Z a c c a r i a  ( 1 .  c . )  h a  2 9 8 ,  c o s ì  p u r e "  i l  S i n .  V I I .
(5) Q u e s t i  a l t i  c h e  n o m i n a n o  f r a  i m a r t i r i  i l  p r e t e  A n t o n i o  e  i l  d i a c o n o  A n a 

s t a s i o ,  f u r o n o  c o m p i l a t i  p a r e c c h i  s e c o l i  d o p o ,  c o m e  r i s u l t a  d a l l ’ a n a c r o n i s m o  c o n 
t e n u t o  i n  p r i n c i p i o  d o v e  è  d e t t o  c h e  f u r o n o  u c c i s i  «  u n a  c u m  E p i s c o p o  p r o p r i o ,  

«  C a p i t u l o  e t  c l e r o  » .
(6) F r a n c e s c o  B o s s i ,  V e s c o v o  d i  N o v a r a  e  V i a i t a t o r e  A p o s t o l i c o  d e l l a  d i o c e s i  l a ú 

d e n s e ,  n e l  1 5 8 4  i n d i s a e  l ’ o f f l c i a t u r a  s o t t o  i l  n o m e  d i  S .  G i u l i a u o  e  C o m p a g n i  M a r t i r i .  
I l  S i n .  V I I  a g g i u n g e  :  «  A r c i l l a  m a r m o r e a  r u b i c u n d o s  c i ñ e r e s  o s s i c u l i s  m i x t o s ,  R e -  
«  l i q u i a s  s a n c t o r u m ,  e x  a n t i q u a  I r a d i l i o n e  c r e d i l a s  c o n t i n e n s  s u b  m a i o r i  A r c a  E c -

' ■  c l e s i a e  S .  P a t r i  L a u d a e  V e l e r i a  r e p e r t a  e t  a d h u c  a a a e r v a t a ,  t r a d i l i o n i  i p s i  a u g è t  

«  f l d e r a  » ,
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Milano (1), ove furono presto in grande venerazione, come 
scrive Paolino: « Sancti Martyres Nabor et Felix celeber
rime frequentabantur » (2).

Venendo ora alla questione del primo vescovo, è im
probabile, anche prescindendo dalla mancanza di docu
menti, che Lodi avesse un vescovo proprio nel primo e 
nel secondo secolo. Perchè si costituisse una nuova diocesi, 
era necessario una grossa comunità cristiana. Ora è certo 
che Milano per la sua importanza ebbe ben presto, e forse 
per la prima nell’Italia superiore, un vescovo proprio. Da 
questo naturalmente dovette da principio dipendere la 
chiesa lodigiana, finché si vide la necessità di erigerla in 
vescovado. Quando ciò precisamente sia avvenuto è diffì
cile determinarlo.

Tuttavia, da quanto si è detto, apparisce chiaro do
versi senz’altro espellere dal catalogo dei vescovi di Lodi, 
oltre il Giacomo o S. Giacomo già nominato, anche un 
S. Antonio Martire di cui si conserva l’effigie in episcopio 
e che è inserito anche in un catalogo manoscritto dell’ar
chivio vescovile.

Alla metà del secolo X V II si credette di aver trovato 
il primo vescovo di Lodi. Il P. Giovanni di Blanchemberg 
cisterciense, abbate del monastero di S. Maria de Monte 
Vetere nella diocesi di Osnabriick, nella restaurazione della

( 1 )  R i g u a r d o  a  q u e s t o  t r a s p o r t o  s i  c r e ò  u n a  g r a z i o s a  l e g g e n d a ,  r i f e r i t a  a n e l i #  d a i  
B n l l a n d i s t i  a i  3 0  g e n n a i o .  S .  S a v i n a  v o l e n d o  t r a s p o r t a r e  i  c o r p i  d e i  d u e  m a r t i r i  a 
M i l a n o ,  l i  m i s e  i n  u n a  b o t t e .  G i u n t a  a  M e l e g n a n o ,  i  g a b e l l i e r i  d o m a n d a r o n o  a l l a  
S a n t a  c h e  c o s a v i  f o s s e  c o n t e n u t o :  « M i e l e  » e s s a  r i s p o s e .  N o n  p a g h i  d e l l a  r i s p o s t a ,  
f o r a r o n o  e  n e  u s c ì  d i f a l l i  m i e l e .  D i  l ì ,  a g g i u n g e v a  l a  l e g g e n d a ,  v e n n e  a l  b o r g o  c h e  
s i  c h i a m a v a  L e g n a n o ,  i l  n o m e  d i  M e l e g n a n o ,  c o n  v a r i a z i o n e  f o n e t i c a  p r o n u n c i a l o  
p o i  M a r i g n a n o .  Q u e s t a  l e g g e n d a  r i c o r d a  i  f i o r i  d i  S .  E l i s a b e t t a  d ’ U n g h e r i a  ( e f r .  Storia 
di S. Elisabetta d ’Ungheria s c r i t t a  d a l  M o n t a l e m b e r t ,  v .  I l ,  c .  8 ' ,  e  d i  S .  E l i s a b e t t a  
d i  P o r t o g a l l o  ( c f r .  B o l i .  4 i n i . ) ;  p a r e  q u i n d i  s i  p o g g i  s u  u n  d o c u m e n t o  d e l  s e c .  X I I I .

12! Vita S. Ambrosii in Migne, X I V ,  3 1 .  —  L a  t r a d i z i o n e  l o d i g i a n a  c i r c a  i l  l u o g o  
d e l  m a r t i r i o  d e i  d u e  S a n t i ,  è  c o n f e r m a t a  a n c h e  d a l  f a t t o  c h e  g i à  n e l l ’ a n t i c a  L o d i  
v i  e r a  l a  c h i e s a ,  i l  b o r g o  e  l a  p o r l a  d i  S .  N a b o r e ,  c h e  s i  t r o v a n o  r i c o r d a l i  n e l l e  
p e r g a m e n e  d e l l ’ A r c h .  V e s c .  d i  L o d i ,  a .  1 1 2 1  m a j .  « i n  b u r g o  q u o d  a p p e l l a l u r  S a n c i i  
« N a b o r i s  » ;  1 1 5 2  d e c e m b r .  « d e  p o r t a  S a n c t i  N a b o r i s . . . ,  i n  s u b u r b i o  S a n c t i  N a b o r i s  
« d e  L a u d e ;  1 1 7 ‘J ,  2 8  d e c e m b r .  « i n  t e r r i t o r i o  d e  L a u d e  v e t e r i ,  i n  c o n l r a l a  d e  b u r g O  

« S a n c i i  N a b o r i s  » .
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chiesa, insieme con altri corpi di martiri compagni di 
S. Orsola, ne scoperse uno, il cui titolo un po’ guasto fu 
interpretato : « Corpus Sancii M alusii M. Ep. Laudensis  ». 
Trasportato il sacro corpo a Colonia, giunse la fama di 
questa scoperta a Fabio Chigi allora legato a latere della 
S. Sede nella (Germania inferiore, poi papa Alessandro V II. 
Egli ottenne una reliquia del Santo e la spedì nel 1647 
con lettere sue e del P. Blanchemberg a Mons. Pietro Vi- 
doni, vescovo di Lodi.

Nel 1667, fondandosi sul decreto concesso nel 1628 dalla 
S. C. dei R iti che « de SS. Episcopis Laudensibus fiat of- 
« ficium », si introdusse la festa del Santo con Messa ed 
ufficiatura de Communi, come del primo vescovo di Lodi (1). 
Anche ammettendo che questo S. Malusio sia stato vescovo 
di Lodi, ci sarebbe da discutere circa il tempo in cui fu 
vescovo, essendo incerta la data del martirio delle vergini 
compagne di S. Orsola, che alcuni rimandano sino al tempo 
di Attila tra il 450 e il 453.

Ma ben presto s’ incominciò a dubitare circa l’ inter
pretazione del titolo, tanto più che nella tradizione lodi- 
giana, così gelosa custode dei suoi santi, non vi era alcuna 
conferma. Ed ora s’ interpreta comunemente l’ iscrizione 
« leodiensis » cioè di Liegi nel Belgio (2).

Secondo Mons. Bonomi, vescovo di Vercelli (1572-1587) (3), 
S. Bassiano sarebbe il primo vescovo di Lodi. Dopo aver 
detto che Vercelli ebbe sin da antico vescovo proprio, ag
giunge « complures finitimae urbes et illae quidem anti- 
« quitatis amplitudinisque nomine illustres multo post tem

i l i  B r i c c h i ,  prò Kal. Laud. M s .  L i b r .  V e s c .  N e l l ’ u f f i c i a l u r a  d e i  S S .  M a r t i r i  L o 
d i g i a n i  c h e  s i  c e l e b r a  a i  2 1  d i  O t t o b r e ,  n e l l a  u n i c a  l e z i o n e  p r o p r i a  n o n  s i  a f f e r m a  
c h e  f o s s e  V e s c o v o  d i  L o d i ,  m a  s o l t a n t o  « H a c  d i e  m e m o r i a  r e c o l i t u r  S .  M a l u s i i  K p .  e t  
« M .  c u j u s  i n s i g n i s  r e l i q u i a  a  C o l o n i a  A g r i p p i n a ,  r e c e p t a ,  a s s e r v a t u r  i n  C a t h e d r a l i  » .

(2 ) I l  V i g n a t i ,  Storie Lodigiane, d i c e  c h e  l ' i s c r i z i o n e  p r i m i t i v a  e r a  :  « M a c r i s i u s  
«  o  M a u r i s i u s  E p .  L e v i c .  » .

(3) N e  s c r i s s e  u n a  e r u d i t a  m o n o g r a f i a  i l  P .  G i u s e p p e  C o l o m b o ,  b a r n a b i t a  :  Vita 
e documenti inediti sulla vita di Mons. Giovanni Francesco Bonomi, T o r i n o ,  P a 
r a v i a ,  1 8 7 9 .
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« pore habuerunt suos primos episcopos utpote Gauden- 
« tium Novaria, Felicem Novocomum, Laus Pompeia Bas- 
« sianum .etc.. ».

Pare fosse della stessa opinione Mons. Girolamo Fede
rici, Vescovo di Lodi dal 1577 al 1579, giacché in una no- 
terella citata dal Lodi mette S. Bassiano in primo luogo.

Il Gams (1) più moderato, dice che S. Bassiano è « primus 
« inconcussio argumentis episcopus probatus », ma prima 
di lui ne pone altri.

Tutte queste però non sono autorità che bastino a pro
vare che S. Bassiano fu il primo vescovo di Lodi.

La frase di Mons. Bonomi mi sembra di un vescovo in
teso a esaltare la propria Chiesa a costo anche di deprimere 
le altre; per lui il primo vescovo celebre di Lodi era 
S. Bassiano e probabilmente non si curò di vedere, se, tra 
i vescovi che la Chiesa Lodigiana vantava prima di S. Bas
siano, ve ne fosse alcuno che reggesse ai colpi della critica 
più severa.

Riguardo alla noterella di Mons. Federici basti accen
nare che, mentre pone S. Bassiano primo nella serie dei 
vescovi, relega S. Giuliano al quinto posto.'

Il Gams non nega che prima di S. Bassiamo ci fossero 
vescovi in Lodi ; inserisce quelli ammessi comunemente 
nel catalogo e trovando argomenti positivi pel solo S. Bas
siano, lo dice, non il primo vescovo, ma il primo che con 
prove irrefragabili si possa sostenere vescovo di Lodi.

Non insisto sullM-rtommo, che sarebbe stato vescovo e 
martire alla fine del terzo secolo. Il solo non essersene 
conservato il nome, fa dubitare si tratti di un vero vescovo.

Il primo che una fondata e costante tradizione locale 
ci induce ad ammettere Vescovo di Lodi, è S. Giuliano al 
principio del secolo IV.

( 1 )  Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae a S. Petro Apostolo, R a t i a b o n a ,  1 8 7 3 .
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S to r ia  d e l C atalogo d e i V escov i d i S o d i

La distruzione totale dell’ antica città di Lodi, portò 
con sè la perdita di molti documenti che la riguardavano, 
e anche la cronotassi dei Vescovi rimase in parte interrotta. 
Il P. Anseimo da Vairano ne ricorda v a r i, ma solo di 
passaggio. Dal Vairano al secolo X V I non è memoria che 
alcuno si sia occupato della serie dei vescovi di Lodi: si 
conservò o si copiò qualche antico documento, che riguar
dava i beni della mensa, ma nulla più. Solo dopo il Concilio 
di Trento si prese amore agli studi di storia ecclesiastica 
e ciascuna Chiesa cercò con amore di raccogliere quanto 
si era potuto conservare delle antiche memorie. Di questo 
tempo è la ricordata noticina di Mons. Friderici, ma doveva 
essere una semplice serie di nomi. Nel 1579 Giacomo Gab
biano pubblicava a Milano la sua Laudiades, poema in 4 
libri, in cui esalta tutte le cose lodigiane. Vi è pure l’elogio 
dei vescovi, lavoro poetico, senza alcun criterio storico.

Il primo studio critico, almeno quanto si può preten
dere dopo tanti secoli di incuria, è la Tabula Episcoporum  
laudensium  aggiunta ai decreti del terzo Sinodo, pub
blicati nel 1619. È  uno dei primi lavori di Defendente 
Lodi (1578—6 marzo 1656), il quale non si contentò di questo 
primo studio, ma, come di tutte le altre memorie riguar
danti Lodi, così anche dei vescovi raccolse quanto mate
riale potè, con l’intenzione di fare poi una storia completa 
di Lodi; ma non gli bastò la vita, non avendo avuti pre
decessori nella faticosa ricerca, ed avendo troppo alto con
cetto della storia, per pubblicare prima di aver ben va
gliate le fonti. « Speravo, così egli nella prefazione al ms., 
ridurre il tutto giustamente un giorno in forma di storia. 
Ma ricercando ciò tempo e fatica, m’ avvidi Analmente 
che la gravezza degli anni, vicini all'ottuagesimo, rendeva
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malagevole il proseguirne la traccia ». Si consolava però 
che i suoi manoscritti sarebbero stati accolti nell’archivio 
vescovile spianando ad altri la via. Il suo manoscritto o 
meglio parecchi suoi appunti su questo argomento si con
servano nella Laúdense. Nella biografia di ciascun vescovo 
espone le notizie che ha potuto raccogliere, poi aggiunge 
fatti di storia generale avvenuti in quel tempo.

Il lavoro sebbene incompiuto è degno dell’ autore, il 
quale però, naturalmente, tace di alcuni vescovi rivelati 
solo da scoperte posteriori; ne include alcuni, che spesso, 
incerto, non osa espungere; e di quelli che ammette, non 
può darci parecchie notizie, che devonsi a documenti a 
lui ignoti.

Al Lodi si rivolse per schiarimenti l’ Ughelli prima 
di pubblicare la sua Ita lia  S a cra ;  dal medesimo prese 
molto il Zaccaria (1); e quasi tutto, il catalogo dei vescovi 
aggiunto agli atti del V II Sinodo laúdense (1755). In esso 
infatti dopo la vita di Mons. Seghizzi (1616-1625) è detto: 
« Etsi hucusque scripta haud consona in omnibus videantur 
« alteri citatae tabulae Synodi III, omnia tamen, vel ad- 
« dita, vel emendata, desumpta potissimum habentur, ex 
« eruditissimo viro ac Patriae antiquitatum diligentis- 
« simo Inquisitore Canonico Defendente a Lauda, qui 
« usque ad mortem magna sedulitate, solertia ac labore 
« veteres et novas undequaque habere notas sumrao- 
« pere studuit, ut novam magisque copiosam ac emenda- 
« tiorem Laudensium Praesulum conficeret Tabulam, ita 
« eius testantibus scriptis in Philippiniana Laudensi Biblio- 
« theca asservatis, proindeque merito et illius et huius 
« ipse auctor habetur ». Non ostante questa esplicita di
chiarazione, a chi paragona questo catalogo del Sinodo V II 
cogli scritti del Lodi, vi trova facilmente una grande dif
ferenza. Il Lodi è così difficile ad ammettere ciò che non

(i) Opera cit.



è provato, il Sinodo V II invece accoglie quanto trova as
serito e aggiunge al catalogo del I I I  Sinodo otto vescovi, 
dei quali tre soli si devono ammettere.

Dopo il Zaccaria e il catalogo del V II Sinodo, parecchi 
si occuparono della serie dei vescovi di Lodi, ma ripetendo 
quello che trovarono scritto dagli storici antecedenti, ag
giungendovi spesse volte i parti della loro fantasia.

Ricordiamo tra questi Giacomo Antonio Porro (1620-1690): 
Vite dei Vescovi, pubblicate, alquanto ridotte, neH’ 4̂./’- 
chivio storico lodigiano, che sarebbe stato meglio lasciare 
per sempre inedite; Giambattista Villanova (1617-1683): 
De Episcopis laudensibus ; Giovanni Matteo Manfredi: 
Racconti storici della città di Lodi e Vescovi che la 
governarono. Dei primi vescovi di Lodi sino a S. Tiziano 
parla anche Cesare Vignati nelle sue Storie Lodigiane, 
pubblicate nel 1847.

Più a lungo discorre dei vescovi lo stesso Vignati nella 
prefazione al Codice diplomatico, P. 1, Laus Pom peia; 
ma non essendo un lavoro e x  pro fesso  sui vescovi, è in 
buona parte mancante e spesso lascia a desiderare quanto 
a critica.

Il Cappelletti (1) rifece il lavoro deH’Ughelli; ma non 
ostante la buona volontà dell’autore, non è possibile aspet
tarsi grande precisione in opere di simil genere, almeno 
sinché non siano compiute buone Monografie delle singole 
Chiese.

Non credo opportuno insistere qui più a lungo sull’e
same di queste fonti, il cui valore del resto risulta dalla 
discussione che se ne fa in tutto il lavoro. In che tempo 
poi e per merito di chi alcuni nomi siano stati aggiunti 
alla serie dei vescovi laudensi, si vedrà a suo luogo.

3 6  I V E S C O V I  d e l l ’a n t i c a  l o d i

(1) Cappelle tti , Le Chiese d’Italia, Venezia 1857, t. XII.
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S . G IULIAN O
SEC. IV.

Il più antico documento, che ne parli, è il manoscritto 
del Vairano (1): « Dicitur autem quod sanctus Julianus 
« episcopus qui iacet in alveolo qui est in ecclesia sancte 
« crucis (2) fuit tercius episcopus in ecclesia laudensi ante 
« beatum Bassianuin (3) regens pj'edictam ecclesiam per 
« decem et novem annos parum minus, ut habetur in 
« pictafìo suo (4) quod est supra suum altare quod ista 
« dicit : . . . » — Vadente me ad christum obite in mesta 
« cum seculo a vobis hec quesivi ipsum probe quod videre 
« gestivi Quod ad minus non incautus, rite pontiflcatus 
« annos decem et octo, menses novem, et dies decem an- 
« norum vite plus illius octuaginta et duo usque die sep- 
« timo, Kalendas octobriurn cum indictione X III.  —

Questa iscrizione molto scorretta, è riportata pure, 
con qualche variante, nell’antiquario laudense di Ottaviano 
Vignati (5). Eccola :

VADENTE ME AD XPM 
OBITE MIHI IN ESTU (6)

CUM SECULO A VOBIS 
HEC QUESIVI IPSVM 
PROBE QD V IDERE 

GESTIV I QUOD AD MINVS 
NON INCAVTVS R ITE  PONTI 
FICATVS ANNOS DECEM ET 

OCTO MENSES ET DIES DECEM 
ANNORVM V ITE  PLVS ILL IV S  (7) 
OCTVAGINTA I)VO VSQVE (7) DIE 

IX  KAL. OCTOBRIVM.
(1) M s .  £124 s u p e r .  d e l l ' A n i b r o s i a n a ,  f. Si. .
¡ ¿I  i n t e n d i  l a  C a p p e l l  i  d e l i a  S a n t a  C r o c e  n e l l a . C i u e s a . d i . b  P i e t r o  i n  L o d i v o c c b i o .
\3) ì N o n  è  c h i a r o ,  s e  d e b b i s i  i n t e n d e r e  t e r z o  i n c o m i n c i a n d o  d a l l e  o r i g i n i  d e l l a  

C h i e s a  l a u d e n s e ,  o  l e r z o  i n  o r d i n e  p r i m a  d i  S .  B a s s i a n o .  1 /  ( J g h e l l i ,  i  B o l l a n d i s t i  e  
a l t r i  a u t o r i ,  n o n  s o  c o n  q u a l  f o n d a m e n t o ,  p o n g a n o  1 ’  e p i s c o p a t o  d i  S .  G i u l i a n o  s u 
b i t o  d o p o  l a  p e r s e c u z i o n e  d i  D i o c l e z i a n o .  . . . .  ,  .  , T .

(4 , f i  m a r - i n o  d i  q u e s t a ,  c o m e  d e l l e  a l t r e  i s c r i z i o n i  r i p o r t a l e  d a l  V a i r a n o ,  a n d ò  
p e r d u t o .  . .  .  . . . . .

( 5 ) P e r  n o t i z i e  i n t o r n o  a  O t t a v i a n o  V i g n a t i  e  a l  s u o  a n t i q u a r i o ,  v e d i  p i ù  i n n a n z i  
n e l l a  m o n o g r a f i a  d e l  v e s c o v o  P r o i e t t o .  . ;

ttì) A l c u n i  s o s t i t u i s c o n o  a l l a  l e z i o n e  d e l  c o d i c e  d e l l  A m b r o s i a n a  e  d e l  V i g n a t i  
« i n  a s i r a  » .  ,  ,  •

17) S e c o n d o  i l  c h . m o  P r o f .  C i p o l l a  s i  a v r e b b e  n e l  —  P L U S  I L L I V S  —  u n  a l t e r a z i o n e  
d e ì l a  s o l i t a  f r a s e  e p i g r a f i c a  —  P L V S  M I N V S  ; e  n e l l a  p a r o l a  V S Q V E  —  u n a  l e z i o n e  
e r r a t a  i n v e c e  d i  E T  G B ,  c i o è  E T  O B U T .
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Il Lodi (1) dice questa iscrizione mal composta, e bi
sognosa in più luoghi di correzione ; Cesare Vignati (2) 
dallo stile la giudica di molto posteriore a S. Giuliano.

Di questo Santo la Chiesa lodigiana celebra la festa il
12 ottobre e sotto tal giorno ne parlano i Bollandisti.

L ’offlciatura risale almeno fino al 1540, come consta 
dal calendario di quell’anno, visto dal Lodi (3). In un libro 
in pergamena dell’ antica confraternita di S. Defendente, • 
scritto dal prete Ottolino de Orlandis alla fine del sec. XV
o al principio del seguente, si hanno 4 litanie di Santi, al
cune più copiose, altre meno. In due è invocato tra i Pon
tefici S. Giuliano. « Sce Juliane, Sce Juliani ». Se pre
stiamo fede all’autore del ms., che precede la cronaca del 
Vairano, il corpo di. S. Giuliano fu scoperto con altre re
liquie nel 1173 nella Chiesa di S. Pietro in Lodivecchio, 
alla presenza del Vescovo S. Alberto (1108-1173). Trasferito 
a Lodi nella Cattedrale, riposto prima sotto l’altar maggiore, 
il 20 die. 1588 il Vescovo Lodovico Taverna fattane la rico
gnizione, lo collocò in arca di rame. Nell’ultima ricogni
zione (1893) le Reliquie di S. Giuliano con quelle di S. Gual- 
tero e di S. Daniele da Mons. Rota furono riposte nella 
magnifica arca tripartita di stile bizantino il giorno 21 aprile 
1896, e collocate sull’Altare della Confessione.

Quando sia avvenuta la traslazione dall’ antica alla 
nuova Lodi, non è certo (4). Se ne fa menzione nel mar
tirologio lodigiano con queste parole : « L audae S. Juliani 
eiusdem Civitatis Episcopi et Confessoris sanctita te clari, 
cuius corpus arca argentea inclusum  Ludovicus Taberna  
Episcopus Laudensis in  a ltare sub terraneum  m aius Ca- 
thedralis nostrae collocami ».

( I l  C o m m e n t a r i o  d e l l e  c o s e  e c c l e s i a s t i c h e  l o d i g i a n e ,  A .  1 7  
(2 i Storie loctigiane, p a g .  2 5 7 .
13) L e t t e r a  a  M o n s .  V i d o n i .
(4) L ' o p i n i o n e  r i f e r i t a  d a l  m a r t i r o l o g i o  l o d i g i a n o  ( 4  l u g l i « )  e  a c c e t t a t a  a a l  Z a c  

c a r i a  ( p a g .  2 0 9 )  e  d a i  B o l l a n d i s t i  ( i  l u g  e  1 2  o t t . l ,  e h «  l a  t r a s l a z i o n e  d e l  c o r p i )  d i  
S .  G i u l i a n o  s i a  s t a t a  c o m p i u l a  d a  S .  A l b u r i o  n e l  1 1 7 3 ,  m i  p s  p r i v a  d i  f o n d a r n e !  >. 
I l  I ’ . A n s e l m o  d a  V a i r a n o  n o n  p a r l a  d i  t r a s l a z i o n e ,  a n z i ,  c m e  a i  è  v i s t o ,  d i c e  r i i e  
g .  G i u l i a n o  « i a c e t  i n  a l v e o l o  q u i  e s t  i n  e c c l e s i a  s á n e t e  e m e i s
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S . B A S S IA N O
378-413

Verso il 380 edificò una chiesa sotto il nome dei SS. A- 
postoli, e recatosi a visitare S. Ambrogio, gli manifestò 
vivo desiderio che anche S. Felice, vescovo di Como, as
sistesse alla dedicazione. S. Ambrogio glielo promise sen- 
z’ altro e scrisse tosto a S. Felice, perchè mantenesse la 
parola che a nome suo aveva già data a S. Bassiano (1).

Nell’estate del 381 (2) si recò al concilio di Aquileia, 
presieduto da S. Ambrogio, in cui furono condannati come 
eretici Palladio e Secondiano (3) : anche S. Bassiano si alzò 
contro Palladio (4).

j j )  Ambrosius Felici salutini
« E t s i  h a b i t u  c o r p o r i s  r a i n u s  v a l e b a m ,  l a r a e n  u b i  s e r m o n e m  u u a n i m i  m i h i  p e c -  

«  l o r i s  l u i  l e g i ,  n o n  m e d i o c r e m  s u m p s i  a d  c o u T a l e s c e n d u m  g r a l i a m ,  q u a s i  q u o d a m  
«  l u i  n l l o q u i i  p u l e i o  r e f o t i s ;  s i m u t  q u i a  c e l e b r e m  u l r i q u e  n o s l r u m  a n n u n l i a s l i  d i e m  
.  a d f o r e ,  q u o  s u s c e p i s t i  g i i b o r n . i i i u l a  s o m m i  s a c e r d o t i ! ,  d e  q u o  a n t e  m o m e n l u m  
«  c u m  f r a  I r e  n o s l r o  B a s s i a n o  l o q u e b i r .  O r t n s  e n i m  s e r r n o  d e  b a s i l i c a e ,  q u a m  c o n -  
«  d i d i t  A p o s t o l o r u m  n o m i n e ,  d e d l c i t i o n e ,  d e - t i t  b u i e  s e r m o n i  v i a m  ;  s i q u . d e m  s i -  
«  g o i f i c a h a t  q u o d  s e d u l o  t u a e  q u a e r e r e t  s m c t i t a t i s  p r a e s e n l i a m .  T u m  e g o  n o s t r i s  
«  f a b u l i s  i n t e s i l i  d i e m  n a t a l i s  l u i  q u i  f o r e t  i n  e s o r d i o  i p s o  K a l e n d a r u m  N o v e m -  
«  b r i u m :  e u m q u e  si  n o n  f a l t e r e r ,  a p p r o p i n q u a s s e ,  e t  c r a s i  i n a  c e l e b r a n d u m  d i e ;
■ u n d e  p o s l l i a u  n o n  e x c u s a t u r u m .  P r o m i s i  e r g o  d e  t e ,  q u o a i a m  e t  l i b i  i d  d e  m e  
«  l i c e i :  p r o m i s i  i l l i ,  e x e g i  m i h i ;  p r a e s u m p l u m  e n i m  h a b e o  q u o d  a f f u t u r u a  s i s ,
« q u i a  d e b e s  a d e s s e .  N o n  e r g o  l e  m a g i s  m e u m  p r o m i s s u m  l e n e b i t  q u a m  l u n m  ì n -  
«  s l i t u l u m ,  q u i  i d  i n  a n i m u m  i n d u x e r i s ,  u t  q u o d  o p o r l e t  f i c i a s .  A d v e r l i s  i t a q u e  
« q u i a  n o n  t a m  p r o m i s s i  a u d i x ,  q u a m  l u i  c o n s c i u s  f r a t r i  s p o p o n d i .  V e n i  > g i t u r  
«  n e  d u o s  s a c e r d o t e s  r e d a r g u a s :  l e  q u i  n o n  a d f u e r i s ;  e t  m e  q u i  l a m  f a c i l e  p r o r a i -  

«  s e r i m . . .  » ( S .  A m b r .  E p i s t .  I ,  4  i n  M i g u e ,  X V I ,  8 8 9  s e g g . ) .  _
I l  T i l l e m o n t  ( Me moire* V HiMoire eccl. t .  X I  p .  1 3 1 ,  Vemse 1 7 3 2 ;  Vie de

S Ambroise a r t .  X X I V )  o s s e r v a  c h e  d a  q u e s t a  l e t t e r a  n o n  r i s u l t a  c h e  S .  A m b r o g i o  
a b b i a  p r o m e s s o  d i  i n t e r v e n i r e  l u i  p u r o  a l l a  d e d i c a z i o n e :  t u t t a v i a  l e  p a r o l e  « Veni 
igitur...  »  l a s c i a n o  f a c i l m e n t e  t r a v n d e r e  l ’ i n t e n z i o n e  d e l  S a n t o .  D e l  r e s t o  i  b i o g r a f i  
d i  S .  A m b r o g i o  e  l a  t r a d i z i o n e  c o s t a n t e ,  d a l  V a i r a n o  | m s .  c i t .  f .  7 7  e  8 3)  i n  p o i ,  
c o n c o r d a n o  n e l l ’ a s s e r i r e  c h e  i  d u e  S a n t i  f u r o n o  p r e s e n t i  a l l a  c o n s a c r a z i o n e  d e l l a  

b a s i l i c a .
121 11 S i n o d o  p r o p r i a m e n t e  i n c o m i n c i ò  ¡ 1  g i o r n o  3  S e t t e m b r e  ( H e f e l e ,  ConciUen- 

gesehiete, 1 1 ,  3 4 - 5 ,  2 *  e d i z . ,  F r i b u r g o  i | B  H e r d e r  1 8 7 5 1 .
(3 ) „  A q u i l e i a e  i n  E c c l e s i a  c o n s i d e n t i b u s  c u m  e p i s c o p o  A q u i l e i e n s i u m  c i v i l a l i s  

V a l e r i a n o ,  A m b r o s i o  . . .  B a s s i a n o  eie. » ( M i g n e ,  X V I ,  9 1 6 ' .  —  l . a  l e z i o n e  « cum epi
scopo »  è  q u e l l a  a d o t t a t a  d a l  p r o f .  C i p o l l a .  M o n o g .  c i t .  i n  A m b r o s i a n a ,  p .  4 6 .

(4) « B a s s i a n u s  epUoopas U u . t e n s U  ( J i x i t :  A u d i v i  s i c u t  e t  c o e t e r i  c o n s o r t e s  m e i .
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Lo troviamo anche al sinodo milanese raccolto nel 390 
da S. Ambrogio per confermare la condanna già fatta dal 
papa Siricio e dal sinodo romano di Gioviniano e di alcuni 
eretici neganti la verginità di Maria SS. e sottoscrisse alla 
lettera che il Sinodo inviò al papa (1).

Nel 397 trovandosi S. Ambrogio inférmo a morte , 
S. Bassiano andò a visitarlo e il santo gli rivelò una vi
sione avuta pochi giorui prima (2).

Secondo la tradizione più comune confermata dalle le
zioni deH’Ufflcio (3), S. Bassiano fu consacrato vescovo il
1 gennaio 378 (4) e morì il 19 gennaio del 413. La data 
della consacrazione è assai probabile, giacché nell’autunno

i m p i e l a t e s  A r i i ,  q u a s  P a l l a d i u s  n o n  s o l u m  n o n  c o n d e m n a v i l ,  s e d  c o n f i r m a v i t :  h i c  
a n a t h e m a  s i i  e t  s a c e r d o t i o  p r i v a b i t u r  » ( M i g n e ,  X V I ,  9 3 5 \

I l  n o m e  d i  S .  B a s s i a n o  s i  t r o v a  p u r e  s e g n a t o  a l  q u a t t o r d i c e s i m o  p o s t o  i n  f i n e  
d e g l i  a t t i  d e l  c o n c i l i o  t r a  i  V e s c o v i  p r e s e n t i :  « B a s s i a u u s  e p i s c o p n s  l a u d e n s i s  » .  
( M i g n e ,  X V I ,  9 3 9 ) .

A l c u n i  v o g l i o n o  v e d e r e  i l  n o s t r o  S a n t o  i n  q u e l  B a s i l i o  n o m i n a t o ,  s e n z a  i n d i 
c a r n e  l a  s e d e ,  n e l l a  l e t t e r a  c h e  i l  c o n c i l i o  d i  C o s t a n t i n o p o l i  m a n d ò ,  a  q u e l l o  d i  
R o m a  n e l  T 8 2 ,  p e r  d o c i d e r e  q u a l e  f o s s o  d a  r i c o n o s c e r e  v e s c o v o  d i  A n t i o c h i a .  I l  T i l  
l e m o n t  i o p .  c i t .  a r t .  X X X h  p r o p e n d e  a  c r e d e r e  c h e  s i a  p i u t t o s t o  u n  m e l r o p o l i t a n ò  
d e l l a  G a l l i a ,  o  d e l l a  S p a g n a  o  d e l l ’ A f r i c a .

i l )  L a  l e t t e r a  p o r t a  i n  g e n e r a l e  l a  s e g u e n t e  i n t e s t a z i o n e :  «  D o m i n o  d i l e c t i s s i m o  
f r a t r i  S y r i c i o  P a p a e ,  A m b r o s i u s ,  S a b i n u s ,  B a s s i a n u s  e t  c o e t e r i .  »  I n  a l c u n i  c o d i c i  
i n v e c e  s i  l e g g e  : « A m b r o s i u s  E p i s c o p u s ,  B a s s i a n u s  e p i s c o p n s  e t  c o e t e r i  » ;  e  i n  u n o :  
« A m b r o s i u s  e p i s c o p u s  B a s s i a n u s  e t  c o e t e r i  e p i s c o p i  » ( M i g n e ,  X V I ,  c .  1 1 2 1 ) .

N e l l e  s o t t o s c r i z i o n i  t r o v i a m o  f i r m a t o  i l  n o s t r o  S a n t o  • » B a s s i a n u s  e p i s c o p u s .  » 
È  o m e s s a  l a  s e d e  d e i  v a r i  V e s c o v i ,  r e g i s t r a t a  s o l o  n e l l ’ e d i z i o n e  r o m a n a .  I M à u r i n i  
s o s p e t t a n o  c h e  t a l i  i n d i c a z i o n i  s i a n o  s t a l e  p r e s e  d a g l i  a t t i  d e l  c o n c i l i o  d i  A q u i l e i a ,  
n e i  q u a l i  n o n  f i g u r a  l a  s e d e  d e i  d u e  v e s c o v i ,  c h e  i n  d e l t a  e d i z i o n e  p u r e  n e  m a n 
c a n o .  I n  q u e s t a  i l  n o s t r o  V e s c o v o  c o n  e v i d e n t e  e r r o r e  ò  s e g n a t o  :  «  B a s s i a n u s  e p i s c .  
l a u d u n e n s i s  •*. ( M i g n e ,  X V I ,  1 1 2 9 ) .

(2) « I n  e o d e m  t a m e n  l o c o  q u o  i a c e b a t  ( s i c u t  r e f e r e n t e  s t u d o  B t s s i a u o  e p i s c o p o  
L a u d e n s i s  E c c l e s i a e ,  q u i  a b  e o d e m  a u d i e r a t ,  d i d i c i m u s )  c u m  o r a r e t  u n a  c u m  s u -  
p r a d i c l o  S a c e r d o t e ,  v i d e r a t  D o m i n u m  J e s u m  a d v e n i s s e  a d  s e ,  e t  a r r i d e n t e m  s i b i :  
n e c  m u l l o s  p o s i  d i e s  n o b i s  a b l a t u s  e s t .  » /Vita S. Ambrosii i n  M i g n e  X I V ,  4 3 ) .

(3> L e  l e z i o n i ,  c h e  s i  r e c i t a n o  p r e s e n t e m e n t e ,  c o m p i l a t e  d a l  G a v a n t i ,  r i v e d u t e  
d a l  C a r d .  M e l i i n i ,  f u r o n o  a p p r o v a t e  d a l l a  S .  C o n g r e g a z i o n e  d e i  R i t i  i l  1 2  l u g l i o  1 6 2 8 .  
E s s e  p e r ò  s o n o  p i ù  a n t i c h e  e  f u r o n o  r i c a v a l e  d a l  b r e v i a r i o  i n  p e r g a m e n a  r e g a l a t o  
n e l  1 4 9 5  d a  M o n s .  P a l l a v i c i n o  a l  T e s o r o  d i  S  B a s s i a n o .  I n  q u e s t e  u l t i m e  n o n  è  a c 
c e n n a t a  l a  d a t a  d e l l a  m o r t e .  S i  t r o v a  i n v e c e  n e l l e  l e z i o n i  c o m p i l a t e  d a l  G a b b i a n o  
e  s t a m p a t e  a  V e n e z i a  n e l  1 5 6 1 .  Q u e s t o  a u t o r e  c o m p o s e  l ’ u f f i c i o  i n t e r o  d e l  S a n t o ,  m a  
n o n  f u  m a i  r e c i t a t o .  /

( 4 )  L ’ u f f i c i a t u r a  d e l l a  c o n s a c r a z i o n e  d i  S .  B a s s i a n o  m a n c a  n e i  c a l e n d a r i  d e l  1 5 4 7  
e  d e  1 5 7 0 ;  s i  t r o v a  i n  q u e l l i  d a l  1 5 8 5  a l  1 6 2 8 ,  a i  1 4  d i  g e n n a i o ,  i m p o s t a  p r o b a b i l 
m e n t e  d a  M o n s .  B o s s i .  P e r  i  d o c r o l i  d i  U r b a n o  V i l i  r e s t ò  a b o l i t a .  S i  d o m a n d ò  p i l i  
f à r < H  d i  r i p r e n d e r l a ,  m a  n o n  f u  c o n c e s s a -
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del 380 o del seguente, come si è visto, era già compiuta 
la basilica dei SS. Apostoli.

Qualche dubbio invece si potrebbe sollevare sull’ anno 
della morte. Infatti la vita riportata dai Bollandisti ai 
19 gennaio, senza fissare la data della consacrazione, dice 
che S. Bassiano nonagenario dopo 35 anni e 20 giorni di 
pontificato « polum  gaudens adiit H onorii octavo ac 
Theodosii ». Ora l’ottavo consolato di Onorio cade nel 409, 
in cui Teodosio iuniore era console per la terza volta (1).

A queste poche notizie biografiche di S. Bassiano, for
niteci dalle opere di S. Ambrogio, forse nessun’ altra sa
premmo aggiungere criticamente accertata. La più antica 
vita del Santo è  quella inserita dai Bollandisti ai 19 gen
naio. È  tolta da Bonino Mombrizio che la copiò da un libro 
anonimo, che si dice scritto dai discepoli del Santo. Ma lo 
stile mostra chiaramente non essere così antica ed è  fie
ramente criticata dal Tillemont (2).

Tralasciando la parte miracolosa, che è  la principale, 
secondo la citata biografia, S. Bassiano nacque in Siracusa 
da Sergio, proconsole della Sicilia. A dodici anni mandato 
a Roma per dedicarsi agli studi, si converte al Cristiane
simo. Il padre, saputa la cosa, muove sdegnato alla volta 
di Roma. Bassiano si rifugia a Ravenna, dove è  ordinato 
sacerdote e conduce vita santa. Essendo vacante la sede 
di Lodi, è  dal clero e dal popolo eletto vescovo. Il primo 
gennaio del 378 è  consacrato da S. Ambrogio ; innalza la 
basilica dei SS. Apostoli, alla cui consacrazione interven
gono S. Ambrogio e S. Felice. Predice il giorno della sua

( 1 )  N e l l ’ a n n o  4 1 3  e r a n o  c o u s o l i  I . u c i o  e  E r a c l i a n o  e  n o n ,  c o r n e  l i a n n o  i  B o l l a n -  

disli, ¡1 s o l o  L u c i o .
(2) « N o u s  e n  a v o n s  u n e  h i s t o i r e ,  m a i s  q u i  p a r a i t  n o u v e l l e  e t  q u i  n ’ e s t  p r e s q u e  

« r e m p l i e  q u e  d e  v i s i o n s  e t  d e  m i r a c l e s ,  s o u v e n t  p e u  é d i f i a n t s  e t  p e u  v r a i s e m b l a -  
«  b l e s .  I l  s e m b l e r a i t  p a r  l e  p r e m i e r  a r t i c l e ,  q u e  l e s  g o u v e r n e m e n t s  d e s  p r o v i n c e s  
« f u s s e n t  a l o r s  h é r é d i t a i r e s  ( c e  q u i  e s t  t o u t  à  f a i t  r i d i c u l e ) .  U  f a u t  d i r e  l a  m ê m e  
« c h o s e  d e s  l e ç o n s  d e  1 ’ E g l i s e  d e  L o d i ,  q u i  e n  s o n t  u n  a b r é g é  » ( V i e  de S. Am- 
hrolse, 1 .  c . ) .



4 2 I  V E S C O V I  d e l l ’a n t i c a  l o d i

morte e vuol essere sepolto nella chiesa da lui edificata. 
La fantasia popolare con la leggenda creata intorno a l1 santo 
Patrono, volle far-spiccare in lui ir  taumaturgo e il'difen
sore dell’innocenza oppressa e della giustizia conculcata (1).

Se molto del leggendario ha la vita del Santo, certis
sima è l’antichità del culto che i Lodigiani tributavano al 
loro Patrono. Distrutta 1’ antica città e fondata appena la 
nuova, ne vollero tra loro le sacre spoglie.

Presero parte alla solenne traslazione, che avvenne il

( 1 )  R i c o r d o  s o l o  l a  c e r v a  i n s e g u i t a  d a i  c a c c i a t o r i  c h e  c e r c a  e t r o v a  r i f u g i o  p r e s s o  
i l  S a n t o  e  i l  g i u d i c e  B i t i n i o  c h e  c o n d a n n a t o  a  m o r t e ,  s e b b e n e  i n n o c e n t e ,  è  p r o d i g i o 
s a m e n t e  l i b e r a t o .  I m i r a c o l i  p r i n c i p a l i  n a r r a t i  d a l l ’ a n o n i m o  s o n o  l a  g u a r i g i o n e  d i  
u n  p a r a l i t i c o ,  d i  u n ’ e u e r g u m o n a  e  d i  u n  f a n c i u l l o  m o r s i c a l o  d a  u n  s e r p e n t e .  S t r a n o  
c h e  d e l l a  g u a r i g i o n e  d e i  l e b b r o s i  n o n  s i a  c e n n o  i n  q u e s t a  v i t a .  S e  n e  p a r l a  i n v e c e  
n e l l e  l e z i o n i  e  i n  u n  a n t i c o  m a n o s c r i t t o  e  n e  è  p i e n a  l a  l e g g e n d a  . p o s t e r i o r e ,  n é  
p o s s i a m o  e s i m e r c i  d a l  p a r l a r n e .  S i  r a c c o n t a  c h e  n e l l a  n o t t e  d o p o  l ’ i n g r e s s o  d e l  
S a n t o ,  e s s e n d o  m o l t i  d e l  p o p o l o  i n f e t t i  d i  l e b b r a ,  s i  u d ì  u n a  v o c e  d a l  c i e l o :  «  Omnes 
a lepra evasislis » ;  a n z i  i l  g i o r n o  d o p o  m e n t r e  i  f e d e l i  e r a n o  r a c c o l t i  n e l  t e m p i o ,  
a l t r a  v o C e  a s s i c u r ò  c h e  i l  p o p o l o  l o d i g i a n o  n o n  s a r e b b e  p i ù  i n f e t t o  d a l l a  l e b b r a :  
«  Caetare, llassiane, tuque una cum eo, Laudeasis popule; t e  e n i m  h u i u s m o d i  v o t i  
«  c o m p o l e m  b e n i g n i s s i m u s  D e u s  f a c i t ,  u t  i n  p o s t e r u m  q u i c u m q u e  L a u d a e  s a l u b e r -  
«  r i m o  s e  i m m e r s e r i t  f o n t i  a u t  s a c r o  i n u n c t u s  f u e r i t  C h r i s m a t e ,  f u n e s t a e  s c a b i e i  
« h a u d q u a q u a m  s u b i i c i a t u r  »  ( C f r ,  R e m í t a l e ,  E s e m p l a r i  d o m e s t i c i  d i  s a n t i t à ,  p a g .  5 81 .  

E  g l i  a u t o r i  l o d i g i a n i  d i c o n o  d i e  l a  p r o m e s s a  s i  a v v e r ò :  « Q u è l q u e s  m o d e r n e s  p r ò 
li l e n d e n t  q u ’ i l  a  o b l e n u  d e  D i e u  q u ’ i l  n ’  y  e u t  p o i n t  d e  l e p r e u x  d a n s  l a  d i o c è s e  
«  d e  L o d i  »  ( T i l l e m o n t . l .  Q u e s t a  f a m a  n o n  s i  r e s t r i n g e  s o l o  a  L o d i .  I l  R e m i l a l e  a f 
f e r m a  c h e  d a  v a r i e  p a r t i  d i  L o m b a r d i a  s i  r e c a v a n o  p a r e c c h i  i n  L o d i  p e r  e s s e r  q u i v i  
c r e s i m a t i .  E  i l  b e n e d e t t i n o  P i e t r o  B e r c o r i o  n e l  s u o  Reduclorium Morale d i c e r c h e  
i n  I t a l i a  n e l l a  c i t t à  d i  L o d i  d u r a  t a l e  m i r a c o l o  c h e  n e s s u n o  d i  t a l e  c i t t à  p r e n d e  l a  
l e b b r a ;  a n z i  s e  q u a l c h e  l e b b r o s o  q u i v i  a r r i v a ,  o  m u o r e ,  o  t o s t o  è  g u a r i t o .  E ' F a z i o  
d e g l i  U b e r t i  n e l  D i t t a m o n d o  c o s ì  a c c e n n a  L o d i  :

«  A p p r e s s o  g l i  s g u a r d i  a  q u e l l a  t e r r a  f i s s i  
C h e  s d e g n a  c o m e  m o r t e  o g n i  l e p r o s o ,
B a s s a n o  h a  i l  n o m e  e  i o  c o s ì  l o  s c r i s s i  » .

( C f r .  V i g n a t i ,  Slor. lod., p .  1 2 3 ) .

L a  s t e s s a  t r a d i z i o n e  r i s u l t a  d a l  b r e v i a r i o  p e r g a m e n a c e o  r e g a l a t o  d a  M o n s .  P a l 
l a v i c i n o  ( a .  1 4 9 5 ) : ,  n e l l a  n o n a  l e z i o n e  d e l i ’ u f f i c i a t u r a  d e l  S a n t o  i v i  s i  l e g g e :  « Qui
cumque sanctae Caudensis Ecclesiae unda baplismalis vel confirmatione chrismatis 
fuerit nxunilus vel consigriatus non deinceps leprae morbo erit maculatus » .  B e l l a  
c o n f e r m a  d i  q u a n t o  s i  è  d e t t o  è  l a  c a r a t t e r i s t i c a  c e r i m o n i a  c h e  s i  c o m p i e  i l  g i o 
v e d ì  s a n t o  n e l l a  C a t t e d r a l e  d i  L o d i .  I l  v e s c o v o  p r i m a  d i  b e n e d i r e  e  i n f o n d e r e  i l  
b a l s a m o  n e l l ’ o l i o  c r e s i m a l e ,  s c e n d e  c o l  C a p i t o l o ,  c o n  i  S a c e r d o t i  e  C h i e r i c i  a l l ’ a l 
t a r e  d e l  S a n t o ,  i v i  b e n e d i c e  i l  b a l s a m o ,  l o  m i s c h i a  c o n  1 ’  o l i o  s a n i o .  Q u a n d o  s i a  
i n c o m i n c i a t a  t a l e  c e r i m o n i a  è  d i f f i c i l e  d e t e r m i n a r e .  C e r t o  e r a  g i à  i n  u s o  a  t e m p o  
d e l  L o d i ,  n e l  1 6 1 6 ,  c o m e  s i  r i l e v a  d a  u n o  s t u d i o  d e l  P .  B r i c c h i  ( V .  I p r o  K a l e n d a r i o  
1 7 9 0  o  9 1  r a s .  d i  p r o p r i e t à  d e l  v e s c o v o  d i  L o d i ) .  L a  p r e g h i e r a  c h e  s i  d i c e  n e l l a  M e s s a  
e  n e l l ’ u f f i c i a t u r a  a c c e n d a  a l l a  g u a r i g i o n e  d e l l a  l e b b r a :  « D e u s  q u i  p e r  B .  B a s s i a n u m  
« p o p u l u m  L a u d e n s e m  m i r a b i l i  p i e t a l e  a  c o r p o r a l i  l e p r a  c u r a r e  v o l u ì s l i . . .  » .  L ^ e p i s t o l a  
d e l l a  M e s s a  ( R e g .  I V .  5) n a r r a  l a  g u a r i g i o n e  d i  N a a m a n ,  e d  i l  V a n g e l o  ò  q u e l l o  d e i  

d i e c i  l e b b r o s i  ( L u e .  X V I I ) .
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lunedì 4 novembre 1163, l’imperatore Federico Barbarossa, 
l’antipapa Vittore, parecchi cardinali, arcivescovi e vescovi. 
Lo stesso imperatore volle con alcuni vescovi e con l’abate 
di Cluny trasportare sulle sue spalle il sacro corpo fuori 
del tempio ; altri sacerdoti, chierici e laici ne compivano 
la traslazione alla nuova città. Alla fabbrica della nuova 
cattedrale contribuì l’ imperatore con 30 libre di denari 
imperiali e l’imperatrice con 5 (1). Il corpo del Santo fu 
riposto sotto l’ altar maggiore (2).

Il culto di S. Bassiano divenne sempre più popolare e 
solenne. Negli statuti 269 e 482 della città di Lodi, com
posti nel 1390, si ordina che la festa del Santo sia prece
duta e seguita da ferie di tre giorni.

Il 29 Dicembre 1414 il sommo pontefice Giovanni X X II I  
trovandosi di passaggio in Lodi con l ’imperatore Sigismondo, 
concesse oralmente indulgenza plenaria a coloro che visi
tano il corpo di S. Bassiano nel giorno a lui sacro (3).

Grande incremento al culto del santo diede pure Mon
signor Pallavicino nel 1495 con la donazione del famoso 
tesoro, di cui conserviamo minuta descrizione nell’archivio 
capitolare di Lodi (4). Anche al presente la festa di S. Bas
siano ha un carattere popolarissimo.

( I l  M o r e n a  (Rerum lauti, temp. Veder, Aenobarbi Caesaris in Rer. Hai. SS. V I ,  
,1121  e  Mon. Germ. HUi. v o i .  X V i l i ) .  S i  c o n s e r v a  t u t t o r a  l ' u f f i c i a t u r a  c o m p l e t a  d e l l a  
t r a s l a z i o n e ,  c o p i a t a  d a l  b r e v i a r i o  r e g a l a t o  a l  t e s o r o  d i  S .  B a s s i a n o  d a  M o n s .  P a l l a -  
v i c i n o  n e l  1 4 9 5 .  L e  n o v e  l e z i o n i  t u t t e  r i g u a r d a n t i  l a  t r a s l a z i o n e  i n c o m i n c i a n o :  
« I n c i p i t  t r a u a l a t i o  B .  B a s s i a n i  L a u d .  E p .  e t  C o n f .  » .  D a  p r i n c i p i o  n a r r a n o  l a  d i s t r u 
z i o n e  d e l l ’ a n t i c a  c i t t à  e  r i c h i a m a n o  p e r  l ’ i n t o n a z i o n e  i  t r e n i  d i  G e r e m i a ,  p o i  d i 
v e n t a n o  p i ù  a l l e g r e  n e l  r a c c o n t o  d e l l a  s o l e n n e  t r a s l a z i o n e .  Q u e s t o  o f f i c i o  s i  t r o v a  
g i à  n o t a t o  n e l  c a l e n d a r i o  d e l  1 5 4 7  a l  g i o r n o  4  n o v e m b r e  ;  o r a  m o d i f i c a t o  s e c o n d o  
l e  n o r m e  l i t u r g i c h e  l o  s i  f a  i l  g i o r n o  s e g u e n t e .

( 3) N e l l a  c r i p t a  d e l l a  C a t t e d r a l e  d i  L o d i  e s i s t o  a n c o r a  i l  s a r c o f a g o  r a p p t e s e n t a n t e  
S .  B a s s i a n o  c h e  h a  a l l a  d e s t r a  S .  P i e t r o  e  a l l a  s i n i s t r a  u n  s a c e r d o t e ,  c h e  a l c u n i  
c r e d o n o  S .  C l e m e n t e ,  a  c u i  s e c o n d o  l a  t r a d i z i o n e  s a r e b b e  s t a t o  r i v e l a t o  e l i o  i l  s a n t o  
e r a  d e s i g n a t o  a d  e s s e r e  v e s c o v o  d i  L o d i .  1 1  S a n t ' A m b r o g i o  n e l l a  s u a  i l l u s t r a z i o n e  
a r t i s t i c a  d i  S .  B a s s i a n o  d i  L o d i  V e c c h i o  ( M i l a n o ,  1 S 9 5 )  i o  c r e d e  l a v o r o  d e l  s e c .  X I I I ,  
m a  i n  g e n e r a l e  l o  s i  r i t i e n e  d e l  s e c .  V i l i  o  I X :  c e r t o  l ’ e f f i g i e  d i  S .  P i e t r o  r i c h i a m a  
l ’ a n t i c a  L o d i  o v e  s o r g e v a  l a  c h i e s a  e  i l  m o n a s t e r o  a  l u i  d e d i c a l o .

( 3) L a  v i g i l i a  d e l  S a n l o  g i à  s e g n a t a  n e l  c a l e n d a r i o  d e l  1 5 4 7 ,  i n  q u e l l o  d e l  1 5 7 0  
è  d e l l a  vigilia de congruilale; n e l  1 5 7 4  f u  d e c r e t a t o  d i  c e l e b r a r l a  c o n  d i g i u n o .  N e l  
1 6 4 9  M o n s .  V i d o n i  i n t r o d u s s e  l ’ u s o  d i  s o n a r e  i n  t a l  g i o r n o  l e  c a m p a n e  d e l l a  c i t t à  

a  d u e  o r e  d i  n o t t e .
( 4 )  A l t r a  p r o v a  d e l l a  v e n e r a z i o n e  d e i  L o d i g i a n i  p e r  i l  l o r o  S a n t o  P a t r o n o  e r a
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S . C IR IA C O
a. 451

Fu incaricato dal papa S. Leone M. dì portare ad Eu
sebio, vescovo di Milano, la lettera pontifìcia contenente 
la condanna degli Eutichiani. Raccolto nel settembre o 
nell’ottobre del 451 (1) il Sinodo in Milano, lo stesso S. Ci
riaco fu scelto latore al Papa dell’ epistola sinodica (2), a 
cui egli pure sottoscrisse (3).

Il Vairano (ms. cit. f. 82) (4) lo dice sepolto presso l’altar 
maggiore della Chiesa di S. Pietro in Lodivecchio e ne ri
porta l’epigrafe, che fu pure con qualche variante trascritta 
da Ottaviano Vignati (V. innanzi Vescovo Proietto):

VAIRANO
Si queris lector tanto 
quis dicimur (5) honore 
hit iacet Ciriacus vates 
Christi morum clarus fuit, 
füit doctus, honorificus castus, 
pius, bonus, honestus etc.

VIGNATI

HIC IACET CYRIACVS VATES 
XPI MORVM CLARVS FVIT 

DOCTUS HONORIFICVS CASTVS 
PIVS BONVS HONESTVS

1 ’  u s o  d i  d a r s i  d a l  P r e t ó r e  d i  L o d i  i l  g i u r a m e n t o  d i n a n z i  a l l ’  a l t a r e  d i  S .  B a s s i a n o ,  
p r i m a  d i  e s s e r  m e s s o  d a l l a  c i t t à  i n  p o s s e s s o  d e l l a  s u a  c a r i c a  ( D a  u n o  s t u d i o  d e l  
P .  B r i c c h i  i n  u n  l i b r o  m s .  p r e s s o  i l  V e s c o v o ,  p a g .  1 3 7 ) .  L a  p r i m a  v o l t a  i n  c u i  s i  
v e d e  r i c o r d a t a  t a l  c e r i m o n i a  è  n e l  1 6 7 4 ,  m a  v i s i  l e g g e :  « i u x t a  s o l i t u m  » .  E s e m p i o  
p e r ò  v e r a m e n t e  i n s i g n e  d e l l a  p i e t à  d e l  p o p o l o  d i  L o d i  v e r s o  S .  B a s s i a n o ,  è  l a  c h i e s a  
d e l  S a n t o  i n  L o d i v e c c h i o .  E s s a  s o r g e  s u l  l u o g o  d e l l ’ a n t i c a  b a s i l i c a  d a  l u i  f o n d a t a  
i n  o n o r e  d e i  S S .  A p o s t o l i  e  i  L o d i g i a n i  s e p p e r o  i n  o g n i  t e m p o  t r o v a r e  n e l l ’  a f f e t t o  
v e r s o  i l  S .  P a t r o n o  l ’ i m p u l s o  a  g e n e r o s i  s a c r i f i c i  p e r  c o n s e r v a r e  e d  a b b e l l i r e  q u e s t o  
t e m p i o  m o n u m e n t a l e ,  c h e  è  u n a  d e l l e  g l o r i e  p i ù  b e l l e  d e l l a  f e d e  e  d e l l ’  a r t e  l o d i -  
g i a n a .  P e r  l a  s t o r i a  d e l l a  C h i e s a  d i  S .  B a s s i a n o  V .  l a  b e l l a  Monografia Storica  d e l  
P .  L u i g i  M a g n i  B . "  h e l l M r c A .  Lodigiano, a .  X X I I I ,  1 ,  2 ,  3 .

( 1 )  C i p o l l a ,  M o n o g .  c i t .  i n  A m b r o s i a n a ,  p .  6 8 .
(2) «  C o n t i n u o  r e q u i s i t a  r e c i t a t a q u e  e p i s t o l a ,  q u a m  f i d e i  a s s e r t i o n e  p i e n e  d i 

ci g e s t a m  a d  O r i e n t e m  d u d u m  s a n c t i t a s  v e s t r a  t r a n s m i s e r a t ,  q u a e  a d  n o s  e x  v e s l r a  
« a d m o n i t i o n e  s a n c t o  f r a t r e  e t  c o e p i s c o p o  n o s t r o  C y r i a c o  m u t u a n t e  p e r v e n i t . . .  » ;  e  

p o c o  d o p o :  «  l i t t e r a r u m  e r g o  v e s t r a r u m  f o r m a m  s e c u t i ,  m o d u m  p r a e s c r i p t a e  o r d i -  
«  n a t i o n i s  n o s  s e r v a s s e  h i s  p e r  f r a t r e m  e t  c o e p i s c o p u m  n o s t r u m  C y r i a c u m  m i s s i s  
«  o s t e n d i m u s .  S e q u i t u r  . . . »  ( M i g n e  L I V ,  9 4 5 - 9 5 1 ) .

(3) «  E g o  C y r i a c u s  E p i s c o p u s  E c c l e s i a e  l a u d e n s i s  i n  o m n i a  s u p r a s c r i p t a  c o n s e n s i  
«  e t  s u b s c r i p s i  : a n a t l i e m a  d i c e n s  h i s  q u i  d e  i n c a r n a t i o n i s  d o m i n i c a e  S a c r a m e n t o  
«  i m p i e  s e n s e r u n t  » ( i b i d . )  ,  .

(4) Q u e s t o  a u t o r e ,  f o n d a l o  f o r s e  s u l l a  a s s o n a n z a  d e l  n o m e ,  f a  S .  C i r i a c o  o r i g i 
n a r i o  d e l l a  S i r i a  e l a t o r e  a  L o d i  n i e n t e m e n o  c h e  d i  4 0 0  c o r p i  d i  S S .  I n n o c e n t i .

(5) l i  C i s e r i  c o r r e g g e :  «  d i g n e t u r  » .  I l  C a p p e l l e t t i  ( L e  Chiese d ’ Ita lia  X I I .  28 6)  
o s s e r v a  c h e  l ' e p i g r a f e  n o n  s e m b r a  d i  a n t i c h i s s i m a  c o m p o s i z i o n e .
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Dalla testimonianza del Vairano si può dedurre che 
Ciriaco fu ab im m em orabili ritenuto dalla Chiesa lodigiana 
come santo. Tuttavia, forse per lo smarrimento delle sue 
Reliquie, non ebbe in Lodi un culto cosi esplicito come 
gli altri santi vescovi. Negli atti del Sinodo I I I  è messo 
tra i santi di secondo ordine, perchè solo nel 1750 se ne 
introdusse l’ufficiatura. Ciò forse spiega il fatto, abbastanza 
strano, che i Bollandisti non abbiano alcun cenno intorno 
a S. Ciriaco. A Lodi se ne celebra la festa il 27 agosto e 
se ne fa il seguente elogio: « Laudae S. Cyriaci eiusdem 
civitatis Episcopi et Confessoris doctrina et sanctitate clari: 
cuius corpus in Ecclesia S. Petri Laudae Veteris dicitur 
asservari ».
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S . T IZ IAN O
a. 476

Il Vairano ricama intorno a S. Tiziano una strana leg
genda (1). Tuttavia sembra che l’esistenza di questo vescovo 
non si possa mettere in dubbio. Il Vairano stesso e Otta
viano Vignati ne riportano, sebbene con notevoli varianti, 
l’ epitaffio, che fu inserito dal Mommsen nel Corpus In- 
scrip tionum  la tinarum  (2).

VAIRANO
Titianus vates christi doc- 
trina peritus et merito mi- 
les christi dum crucem re- 
quirit membra sola possuit, 
celi perrexit ad astra ec
clesie congregavit opes un- 
dique sacerdos bietinium 
rekit populos post annos 
numero LV Quievit in 
pace sub die Kalendas 
majas dno basilico pp., 
augustus beset armato. Vie. 
consulibus.

( 1 )  M s .  c i t .  f .  8 3 :  A v e n d o  l ' i m p e r a t r i c e  S .  E l e n a  e  S .  S i l v e s t r e  p o r l a t e  a  S .  P i e t r o
d i  L o d i  r e l i q u i e  p r e z i o s i s s i m e ,  t r a  c u i  p a r t e  d e l  l e g n o  d e l l a  S a u t a  C r o c e ,  i l  p a p a  
m a n d ò  l e g a t i  a i  v e s c o v i  e d  a r c i v e s c o v i ,  i n v i t a n d o l i  a  r e c a r s i  a  L o d i  p e r  r i c e v e r e  
r e l i q u i e  d e l l a  S a n t a  C r o c e .  T r a  q u e l l i  c h e  r i s p o s e r o  a l l ’  i n v i t o  d e l  p a p a ,  v i  f u  
u n  s a n t o  e  r e l i g i o s o  v e s c o v o  « d e  t i c i a  n o m i n e  t i t i a n u s  » ,  i l  q u a l e  c e l e b r ò  l a  
S .  M e s s a  a l l ’ a l t a r e  d e l l a  S .  C r o c e .  « Q u a  c e l e b r a n t e  ( s i c )  s p i r i t u s  e i u s  c e l u m  a -  
s c e n d i l  » ,  e  i l  s u o  c o r p o  f u  o n o r e v o l m e n t e  s e p o l t o  a v a n t i  l o  s t e s s o  a l t a r e .  —  L a  
m e d e s i m a  l e g g e n d a  è  r i c o r d a t a  n e l l ’ e p i g r a f e  c h e  r i p o r t i a m o .

(3) V o i .  V ,  c .  I I ,  p .  7 0 4 .

0. VIGNATI
TICIANVS VATES XPI 

DOCTRINA PERITVS EMERITVS 
MILES XPI DVM CRVCEM 
REQ.VIRIT MEMBRA SOLO 

POSVIT CELI PERREXIT AD 
ASTRA EXCELSA CONGREGAVIT 
OPES VNDIQ.VE SACERDOS BENIG 
REXIT POPVLOS POST ANNOS 

NVMERO V ITE LV Q.VIEVIT 
IN PACE SVB D XL MAIAS 

DÑ BASILICO PP AVC 
BES ET ARMATE VIC. CONSULIB.

MOMNI SEM
Ticianus vates xri doctrina peritili 

requiri1
emeritis miles xri dum crucen’ 

ad astri
Membra solo posuit celi perrexit 

sacerdos
eccelet congregavit opes undiqu« 
biennium rex it populos

vit in pace
Post annos numero vitae LV quie-- 

auc.
sub d. Kl. maias. d. n. Basilico pp’ 

bes. et. Armate. Vie. consulib.
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La lezione è evidentemente molto scorretta; Secondo 
il'Zaccaria (1), il marmo doveva avere: « Basii, et Armato 
« VV. GL =  Basilio et Armato viris clarissimis ». Secondo 
il Lodi (2): « Dno Basilico PP. Aug. Basilico et Armato Vie.
« Coss. che spiega: Domino Basilico Perpetuo Augusto,
« Basilico et Armato Victoribus Gonsulibus » (3).

Comunque si legga, l’ interpretazione più probabile è 
che Tiziano morì essendo imperatore Basilico e consoli 
Armato e Basilico.

Ora Basilico e Armato furono consoli nel 476 (4). Ma 
resta a combinare il consolato di Basilico e Armato con 
l’impero di Basilico. La combinazione è facile, se riteniamo 
l’ opinione del P. Pagi nella Critica B aron iana , che cioè 
Basilico usurpasse, per un anno circa, l’ impero a Zenone 
nel 476. Ma l’opinione del Pagi è combattuta dal Muratori, 
che ritiene l’usurpazione di Basilico avvenuta e terminata 
nel 475, e prova la s u a  opinione con forti argomenti, seb
bene non là dica dèi tutto certa.

Mons. Bossi, vescovo di Novara, Visitatore apostolico, 
trovato il corpo di S. Tiziano con altre reliquie nell’altare 
della Santa Croce in S. Pietro di Lodivecchio, l’8 febbraio 
1584 lo trasferì con p o m p a  nell’altar maggiore della stessa 
chiesa (5) e lo ripose in cassa di piombo rivestita interna
mente di raso rosso, collocata in un piccolo avello di marmo.

A tempo del Lodi si conservava ancora nella sacrestia 
di S. Pietro, l’antica cassa di noce recante l’ iscrizione : 

Hac redolent capsa T itiani m em bra beati 
Pastorem  genuit Titia teltus eum  (6).

( I )  O p .  e h .  P -  9 6-

131 L M ” o r i z i o a e t ° v à r t a m è n ? e ! c o r r é t t a ,  è  r i f e r i t a  p u r e  , d a l  Z a n e  ( f f i s t  rer. laud.
1 I I .  p  I I ,  p a g  0 ' !  d a l  R e m i t a l e  ( Esempi domestici di santita,  M i l a n o  1 7 4 1 ,  p .  6 4 ) ,

< 4 n ì ' « s n ® i i é a i c l ^ l I » • s « a l ’ r e ) a z r o n e  a  m o n s .  B a s c a p è .  v e s c .  d i  N o v a r a ,  d i c e :
«  F x  i n v e t e r a t a  o D i n i o n e  a r b i t r a m u r  h i m c  e t i a m  f u i s s e . n o s l r a e  c i v i l a l i s  E p i s c o p u m  

e t  m e d i u m  i n t e r  p r a e d i c l o s  s a n e l o s  J u l i a n u m  e t  l ì a s s i a n u m  » - ,  T o r s e  a  c i ò  i n d o t t o
d a l l a  n a r r a z i o n e  d e l  V a i r a n o ,  c h e  s e m b r a  f a r  v e n i r e  T i z i a n o  a  L o d i  a i  t e m p i  d i

S '  S in|V N o n ° i i e l l a  C a t t e d r a l e  d i  L o d i ,  c o m e  d i c e  i l  F e r r a r i ,  C a l a i .  S S .  4  m a g g i o .
fi o d i  C o n v e n t i  ) o d .  I ,  4 1 .  —  L a  d e s i g n a z i o n e  d e l l a  p a t r i a  è  e v i d e u t e m e n l e  

m e s a  d a l  B a s s o  g i à  c i t a t o  d e l  V a i r a n o .  G l i  s t o r i c i  i n  g e n e r a l e  f a n n o  . 8 .  . T m a i l o  a l e 
m a n n o  e . «  Theotonichus »  è a p p u n t o  d e t t o  n e l  r a c c o n t o  c h e  p r e c e d e  l a  c r o n a c a  d e l  
V a i r a n o ,  c o m e  s i  p u ò  v e d e r e . n e l  m s .  c i t a t o  d e l l  A m b r o s . _ f .  7 5 .
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Nel 1605, per ordine dei Protettori del Collegio Germa
nico dovendosi ristaurare e ampliare la Chiesa e quindi 
asportare l’altar maggiore, Mons. Taverna comandò all’ 01- 
trocco, vicario perpetuo del Collegio Germanico, che di 
notte levasse le sante reliquie, e le conservasse presso di 
sè in luogo decente e sicuro per rimetterle poi privata- 
mente nel nuovo altare a lavoro fluito. L ’Oltrocco fu poco 
dopo rimosso da Lodivecchio e sostituito dal Buffa, sacer
dote di Alessandria, che dopo quattro anni tornò in patria. 
Fu eletto a succedergli certo Bartolomeo Malviciuo, il quale, 
visto nei decreti del terzo Sinodo, che il corpo di S. Ti
ziano si credeva conservato nella sua Chiesa, mentre il 
Ferrari lo diceva trasportato a Lodi per ordine di Mon
signor Bossi, volle chiarire il fatto, e rotto, col permesso 
del vescovo, 1’ aitar maggiore, il 4 gennaio 1640 scoperse 
le sacre Reliquie. Il 6 maggio dello stesso anno Mons. Gera 
ne fece la ricognizione e con solennissima pompa le ripose 
nell’ aitar maggiore della stessa chiesa (1), ove nel 1893 
l’attuale vescovo Mons. G. B. Rota, dopo una nuova e più 
accurata ricognizione, le collocò in urna d’ argento.

Antichissimo è il culto di S. Tiziano nella diocesi lau- 
dense. Nel sin. I l i  è messo tra i Santi di cui si fa 1’ uffi
ciatura, ed il P. Bricchi dice che si trova notato in tutti i 
calendari, che potè consultare dai 1547 in poi. Il suo nome 
ricorre pure in due delle litanie sopra ricordate: « S. 'li- 
ciane ».

Il 1 maggio se ne fa nella Cattedrale questo elogio: 
« Laudae natalis S. Titiani episcopi laudensis et confes- 
« soris, doctrina et sanctitate illustris, cuius sacrum Corpus 
« in Ecclesia S. Petri Laudae veteris theca argentea pie 
« custoditur et visitur ».

Ne fanno menzione il Ferrari e i Bollandisti ai 4 di 
maggio. La festa, dal 1727, è fissata agli 11 di maggio.

(1) Lodi,  C on v .  l o d .  I,

(  c o n t i n u a  )
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( C o n t i n u a z i o n e  v e d i  f a s c i c o l o  p r e c e d e n t e )

PR O IET T O
a. 577 circa

Questo vescovo fu iscritto nel catalogo dei Vescovi di 
Lodi solo nell’ agosto del 1795. In questo tempo facendosi 
alcuni lavori di adattamento nel monastero di Sant’Orsola 
in Lodivecchio, nel cui recinto era la cattedrale dell’antica 
città, si scoperse in un muro, non però molto antico, il 
seguente frammento di lapide (1).

B. A f a  M 
IIIC  REQVIESCIT IN PACE 
>ANCTE MEMORILE PRO 

SCTVS EPS QVI V IX IT  IN SE 
CVLO ANNOS PLMs L X X X II I I  R EX IT

e
Il P. Bricchi si ricordò di una raccolta di iscrizioni 

antiche, che si trovava nella biblioteca : il manoscritto 
di Ottaviano Vignati (2) e contiene l’ intera iscrizione.

B A f »  M.
HIC REQVIESCIT IN PACE 

SANCTE MEMORILE PROIECTVS 
EPS  QVI V IX IT  IN SECVLO ANNOS 

PL.Ms L X X X II I I  R EX IT  EPISCOPATVM 
ANNOS DVODECIM ET DIES OCTO 
' DEPOSITVS SVB D IE V II IDVS 
MARTIAS PC IVST IN I IMP. ANNO 

X II  INDICTIONE OCTAVA FEL IC IT r
m  i ,  i m i r i n  è  ( l i  m a r i n o  b i a n c o ,  U s c i o  d a l l a  p a r t e  d e l l e  p a r o l e :  h a  l ’ a l t e z z a

• 2 K i . . „ » a i  I n l a r g h e z z a  d i  1 4 H 4  e  l o  s p e s s o r e  d i  1 m o l a  I n s .  d e l  P .  B r i c c h i ! .
d i

n e l l ' a l b e r o  d e l l a  f a m i g l i a :  « F u i l  O c t a v i a n u s  i n  r e b u s  c u r n  p u b l i c i s  t u r a  p r i v a u s  
n i n n i  e x  o a r l e  c o n s p i c u u s ,  s y n d a c u s  f i s c a l i »  t o r i  s a e c u l a r i s  h m u s  u r b i s  a n n o  1 5 3 9 . . .  
S v n d a n i s  f i s c a l i s  U u r i a e  e p i s c o p a l i s ,  o r a l o r  p i o  h a c  u r b e  a p u d  P r i n c i p e m  e t  s e -  

«  n a u u i i  M e d i o  l a  n i  a  1 5 6 2 . .  P o é l i c i s  n u m e r i s  m a x i m e  c e l e b e r r i m u s ,  h i s t o n a r u m
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Come si vede la trascrizione del Vignati varia solo 
nell’ordine delle linee.

Due questioni si possono fare su questa iscrizione :
1.a Se questo Proietto sia stato vescovo di Lodi;
2.a Quale sia l’anno della sua morte.
Che il Proietto ricordato nella lapide sia stato vescovo 

di Lodi, pare non si possa mettere in dubbio. Anzitutto 
Proietto non fu un vescovo senza sede, non potendosi ciò 
concordare colla frase r e x it  episcopaturn. Che poi sia stato 
vescovo di Lodi, lo si deduce dal luogo ove fu trovata la 
lapide, cioè dove sorgeva l’antica cattedrale; e non fa dif
ficoltà il non vedere nè nella lapide, nè nella ti’ascrizione 
del Vignati il nome della sede, perchè anche dei Santi Ve
scovi Giuliano, Ciriaco e Tiziano sono riportate nella rac
colta del Vignati le iscrizioni, senza l’aggiunta della diocesi.

Più difficile è precisare l’anno della morte del Vescovo 
Proietto. Avuto riguardo alla sola indizione, l’ anno in 
questione sarebbe il 575, ma non concorda con l’anno X I I  
post consulatum  di Giustino II, o iuniore, che, divenuto 
imperatore nel novembre del 565, volle esser creato con
sole il 1° gennaio 566. D’ altronde non si può così facil-

«  o m n i u m  p e r i  [ i s s i m u s ,  a u t i q n o r u m  n u m i s m a t u m  v e t e r u m q u e  m o n u m e n t o r u m  i n -  
«  d a g a l o r  a c e r r i m u s .  I i i s c r i p t i o n e s  a n t i q u o r u m  m a r m o r u m  e t  D i o e c e s i s  l a u d e n s i s  
« o r n a i  d i l i g e a t i a  p e r q u i s i t o  i n  u n u m  r e d e g i l ,  i i s d e m q u e  v a r i i s  n o t i s  s p i r i t u m  e t  
« l u m e n  a t l u l i t  » .

i l  1’ .  B r i c c h i  c o s ì  d e s c r i v e  i l  m s .  : « I l  m s .  d i  O t t a v i a n o  V i g n a t i  n o n  p o r t a  t i t o l o .  
C o m i n c i a  c o n  u n ’ i s c r i z i o n e  d i  N o v a r a :  —  iSovariae tempio divi Ueaesii —  i n  s e 
g u i t o  d i  a l t r e  c i l l à ,  n e l l a  7 . “  ( s i  n o t i  c h e  i l  n u m e r o  d e l l e  p a g i n e  è  s t a t o  p o s t o  d a  
m e  p e r  p o t e r l o  m a r c a r e  n e l l ’ i n d i c e ,  c h e  v i  h o  u n i t o )  s i  l e g g e :  « L a u d a e  i n  d o m o  
« P o n t a n i ,  n u n c  C a u o n i c o r u m  R e g u l a r i u m .  .  » c h e  c o n t i n u a n o  p e r  4  p a g i n e  i n  n u 

m e r o  d i  2 9 .  A l l a  p a g .  1 1  s i  d i c e  i u  p r i n c i p i o  d e l l a  p a g i n a :  « E x  l i b r o  a n t i q u a r i o . . .  » 
e  s i  h a n n o  6  i s c r i z i o n i ,  1 ’ u l t i m a  d e l l e  q u a l i  è  d e l  n o s t r o  v e s c o v o  S .  T i z i a n o ;  n e l l a  
s e g u e n t e  p a g i n a  I s e n z a  d i r  a l t r o  n e l  p r i n c i p i o  d e l l a  p a g i n a )  s i  h a  l ' e p i t a f l o  d i  S .  C i 
r i a c o  e  d i  S .  G i u l i a n o  p u r e  n o s t r i  v e s c o v i ,  e  d i  u n  M a r c i l i a n o ,  e  t u t t e  s e n z a  d a t a  
d i  l u o g o ;  n e l l a  p a g i n a  1 3  s i  h a  u n a  d i  C a p u a ,  u n a  d i  R o m a ,  u n a  s e n z a  d a t a ,  u n a  
d i  N a p o l i ,  a l t r a  d i  C a p u a  c o n  a l t r a  s e n z a  d a t a ,  f o r s e  a n e l i ’ e s s a  d i  C a p u a .  S e g u e  l a  
p a g i n a  1 4  e  l a  p r i m a  è  l a  r i t r o v a l a  r e c e n t e m e n t e  d e l  V e s c o v o  P r o i e t t o ,  p o i  a l t r a  
« a d  R e n a c i  r i p a m  i n  V i l l a  F r a n c a  » .

N e l l a  b i b l i o t e c a  c o m u n a l e  s i  c o n s e r v a  u n  m s . ,  l e g a t o  i n s i e m e  a  m o l t i  a l t r i ,  c h e  
c o r r i s p o n d e  a l l e  i n d i c a z i o n i  d a l e  d a l  P ,  B r i c c h i ,  s o l o  m a n c a  l ’ i n d i c e  c h e  i l  d e t t o  

i p a d r e  d i c e  d i  a v e r v i  a g g i u n t o .
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mente sospettare un errore nell’indizione, la quale è
espressa in lettere.

Mons. M arin i, archeologo romano, interpellato dal 
P. Bricchi a proposito della iscrizione di cui parliamo, cre
dette di poter ritenere come data della morte di Proietto 
l’anno 578 e quindi sotto l’effigie di questo vescovo, dipinta 
nel 1804, fu posta la seguente scritta:

Proiectus Epus LaucLen.
V. A. P. M. L X X X 1 II1  R e x it Eptum  

a. X II. D. V i l i .  Dep. V II  Id. m artias  
A. circiter D L X X V II I
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DONATO (1)
a. 679-680

Prese parte al concilio provinciale raccolto in Milano' 
da S. Mansueto, nel 679, in cui fu condannata l’eresia dei 
Monoteliti, e sottoscrisse alla lettera sinodica che S. Man
sueto e l'universa sancta  episcoporum fra te rn ita s  indi
rizzò all’imperatore Costantino Pogonato. La sottoscrizione 
di Donato è  la seguente : « Douatus episcopus sanctae Lau- 
« densis Ecclesiae in hanc suggestionem quam prò aposto- 
« lica nostra Ade unanimiter contraximus sirniliter sub- 
« scripsi » (2).

L ’anno seguente il papa Agatone tenne per lo stesso mo
tivo in Roma un concilio, a cui intervennero 125 tra vescovi 
e loro rappresentanti, tra cui il nostro Donato, che pure 
firmò la lettera sinodale, che tradotta in greco, fu letta nel 
concilio ecumenico VI, tenutosi lo stesso anno in Costan
tinopoli. Donato vi si sottoscrive: « Donatus episcopus san
ctae Ecclesiae Laudensis » (3).

( 1 )  I l  R e m i t a l e  l o  m e t t e  t r a  i  S a n t i ,  f o r s e  a  c i ò  i n d o t t o  d a l l e  p a r o l e  d e l  G a l e s i n n  
n e l l e  a n n o t a z i o n i  a l  m a r t i r o l o g i o  a l  g i o r n o  1 9  g e n n a i o .  I v i  t r a  i  v e s c o v i  l o d i g i a n i  
doctriiio, et sdnctitate claros n o m i n a  a n c h e  D o n a t o .  L o  s t e s s o  e l o g i o  r i p e t o n o  l ’ U -  
g h e l l i  e  g l i  s c r i t t o r i  l o d i g i a n i .

(2) C h e  D o n a t o  i n t e r v e n i s s e  a l  c o n c i l i o  d i  M i l a n o  l ’ a s s e r i s c o n o  i  s i n o d i  1 1 1 °  e  
V I I 0,  1 O g h e l l i ,  i l  Z a c c a r i a ,  e  i l  L o d i  c h e  r i p o r l a  l e  p a r o l e  d e l l a  s o t t o s c r i z i o u e  c h e  
a b b i a m o  c i t a t e .  I l  M a n s i  [ C o n c .  C o l l .  X I ,  1 7 3  e  1 7 4 )  p a r l a  d e l  c o n c i l i o  d i  M i l a n o  e  
m e t t e  1 i n t e s t a z i o n e  d e l l a  l e t t e r a ,  c h e  r i f e r i s c e  p e r  i n t e r o  n e i  p r e l i m i n a r i  d e l  C o n 
c i l i o  e c u m e n i c o  V I 0 ( i v i  203, 208), m a  n o n  m e t t e  l a  s o t t o s c r i z i o n e  d e i  V e s c o v i .

( 3) M a n s i ,  C o n c .  C o l l .  X I ,  7 7 4 .  I l  t r o v a r s i  l a  d e t t a  l e t t e r a  r i f e r i t a  n e g l i  a t t i  d e l  
c o n c i l i o  e c u m e n i c o  factio terliaj  t r a s s e  i n  i n g a n n o  i l  G a l e s i n o  e  l ’ U g h e l l i ,  i  q u a l i  
a s s e r i s c o n o  l ' i n t e r v e n t o  d i  D o n a t o  a n c h e  a l  c o n c i l i o  g e n e r a l e  d i  C o s t a n t i n o p o l i .
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IP PO L IT O
759-761

È ricordato in due documenti pubblicati per la prima 
volta dal Muratori. Nel primo Epolitus hutnelis Episcopus 
Sancte Catholice. Laudensis Ecclesiae vende a Ganderis, 
Rettore del Monastero di S. Maria in Brescia, m edietatem  
de curte qui d icitur A lphiano, lasciata da Gisulfo, perchè 
il prezzo venga de presenti distribuito Christi pauperibus... 
ad requiem vel re jrigerium  anim e eius, e ne riceve auri 
solidos novos pro testa tos ac coloratos pensantes num ero  
tria  m ilia octingentos quinquaginta. Questa vendita av
venne tem pore D om norum  noslrorum  D esidera et Adil- 
chis E xcellentissim is Regibus, A nno Regni eorum Christo 
protegente Tertio et Prim o, Septima decim a die M ensis 
Septembris, Ind ictione tertia  decima.

Firmato: Epolitus ego licet indignus p e r  Dei grafia  
episcopus... m anu m ea co n scrip si. . . .  (1).

L ’altro documento porta la data del 10 settembre 761. 
Anselperga, badessa del monastero di S. Salvatore in Brescia, 
cambia molti beni con Natalia, moglie di Alechis , e con 
Pelagia, badessa del Monastero di S. Giovanni di Lodi. Ivi 
alludendosi al documento precedente si legge : « Unde aliam  
talem  m edietatem  ante hos annos iam  dieta Anselperga  
ex  com paratione ha-bere videris de Epolito Episcopo Ci- 
vita ti L audensi; et quod ipse quondam  genitor noster  
instituera t p er  m anus Pontifici nostri d o tta ti  Laudensi

( 1 )  Anlig. Hai. I l i ,  5 55  0  s e g g .  —  11 d o c u m e n t o  è  r i p o r t a l o  a n c h e  d a l  V i g n a l i  n e l  
C o d .  d i p i .  l a u d .  c o n  q u a l c h e  v a r i a n t e .  I l  n o m e  d e l l a  c i t t à  o v e  s i  f i r m a  i l  c o n t r a t t o ,  
n e l  M u r a t o r i  è  e s p r e s s o :  « Aduni Tito feliciter  » ,  n e l  C o d .  d i p i ,  l a u d . :  « A c t u m  
T i c i n o . . .  » .  —  L e  p a r o l e :  «  ego licei indignus  » m a n c a n o  n e l  l e s t o  d e l  M u r a t o r i .
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fieri venundatus est p rò  eius anim a pauperibus distri- 
b u a t . . . .  » (i).

Dal vedersi qui nominato Gisulfo, padre di Natalia e 
Pelagia, colla particella « quondam  », e Ippolito senza al
cuna particella che l’accenni trapassato, pare si possa de
durre che nel settembre, del 761 questi fosse ancor vivo.

I l  Muratori, a questo secondo documento giustamente 
osserva: « Hinc habes addendum esse Catalogo Episcoporum 
Laudensium Hippolytum in Charta ista memoratum » (2).
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E R IM P E R T O  (1)
a. 827-842

Assistette al concilio di Mantova tenuto per autorità 
di Eugenio I I  il 6 giugno 827. Lo scopo era di sedare le 
controversie sorte fra i patriarchi di Aquileia e di Grado. 
Tra i Vescovi presenti sono nominati: « Liguriae Provincia« 
Auterius Vercellensis Episcopus, Rambertus Brixianus Epi
scopio, Erim pertus Laudensis, Sineptus Cremonensis Epi
scopi » (2).

Secondo un’antica pergamena dell’837 (3), Erimberto, 
Vescovo di Lodi, fu mandato dall’ imperatore Lotario in
sieme con Mario, conte di Bergh, fiammingo, a Verona per
restaurarvi le mura.

« Anno Dominicae Incarnationis DCCCXVIII. Notitia

( 1 )  U  S m o d o  V I I ,  i l  Z a c c a r i a  e  i l  C a p p e l l e t t i  f r a  l ' S 2 7  e  l ’ 8 i 2 ,  d i s t i n g u o n o  t r e  
v e s c o v i  d i  L o d i :  E r i m p e r t o ,  R a i l e t o  e d  E r i b e r t o ,  c h e  p a r r a i  d o v e r s i  i d e n t i f i c a r e .  I n 
f a t t i  c i ò  c h e  i n d u c e  a  d i s t i n g u e r e  i l  V e s c o v o  A r m a t o  n e l  d e c r e t o  s i n o d a l e  d i  A u -  
g e l b e r l o  ( 8 4 2 1 ,  d a  q u e l l o  c h e  i n t e r v e n n e  a l  s i n o d o  d i  M a n t o v a  ( 8 2 7 ) ,  è  l ’ i n t e r p o s i 
z i o n e  d i  R a i l e t o ,  l a  c u i  e s i s t e n z a  è  p r o b a b i l m e n t e  f o n d a t a  s u  u n a  l e z i o n e  s b a g l i a t a  
d e l l a  c r o n a c a  d e l  V a i r a n o :  « Anno dominice incarnationis DCCCKXXII indictione 
decima tempore Gregorii quarti pp. rayberli episcopi, dnus lodovicus imperalor, 
fitius (ini, Karoli, primi imperatori! ecclesiam sancii petri qui erat canonica et 
antiquilalis per imperialem auclorilalem dictata in monaslerium firmavit atque 
ordinavit et hoc precibus jam  dicti episcopi et Ambroxii, et guidestro et aliorum  
clericorum eiusdem ecclesie fecit secundum quod continetur iti privilegio uno facto 
ex preceplo prefati dui lodovici, quod sic incipit : « In nomine dni nostri ìesu 
christi dei eterni, Lodovicus, gratta eiusdem omnipotentis  » .  ( M s .  c i t .  d e U ' A m b r o -  

s i a n a  f .  8 4 ' .
L e  c o p i e  d e l  V a i r a n o  e s i s t e n t i  a l l a  L a u d e n s e  i n v e c e  d i  Rayberli l e g g o n o  Raileli. 

M a  l a  s t r a n e z z a  d i  q u e s t o  n o m e  e  l a  m a g g i o r  a n t i c h i t à  d e l  c o d i c e  d e l l ’ A i n b r o s i a n a  
c i  f a  p r e f e r i r e  l a  l e z i o n e  « Rayberli » ,  a m m e s s a  l a  q u a l e ,  v i e n e  s p o n t a n e o  i l  d u b b i o  
c h e  E r i m p e r t o ,  R a i b e r t o  o  R a i l e t o ,  E r i b e r t o  o  E r c a m b e r t o  s i a n o  s e m p l i c i  a l t e r a z i o n i

d i  u n o  s t e s s o  n o m e .
(2) D e  R u b e i s ,  Mon. E ìcI. Aquil. c a p .  X L V I l ,  4 1 4  s e g g .  e  M a n s i ,  C o n c .  C o l l .  L X l v ,  

4 9 3  e  s e g g .  I l  P .  D e  R u b e i s  n e l l e  a n n o t a z i o n i  a l  d e t t o  c o n c i l i o  m e t t e  E r i m p e r t o  o  
E r i b e r t o ° t r a  i  V e s c o v i  n o t i  p e r  a l t r i  d o c u m e n t i  o l t r e  g l i  a t t i  d e l  S i n o d o  m a n t o v a n o .  
P r o b a b i l m e n t e  q u i n d i  a f i c h ’ e g l i  i d e n t i f i c a  q u e s t o  E r i m b e r t o  c o l l ’  E r c a m b e r t o  c h e  
s o t t o s c r i s s e  n e l l ’ 8 3 7  a l  d e c r e t o  s i n o d a l e  d i  A n g e l b e r t o .  S i n e p t u s  p i ù  s p e s s o  è  c h i a 
m a l o  S i n p e r t u s  o  S i n i p e r t u s ,  c o m e  o s s e r v a  l ’ a u t o r e  d e l l e  n o t e  a l  l u o g o  c i t a t o .

(3) S i  c o n s e r v a  n e l l ’ A r c h i v i o  C a p i t o l a r e  d i  V e r o n a  e  f u  p u b b l i c a t a  d a  O n o f r i o  
P a n v i n i o  /Anliquilatum Verónensium, L .  V i l i ,  p .  3 3  —  P a d o v a  1 6 4 8 /  C f r .  I l i e r o u .  d a  

C u r i e ,  Hist. Veronen.
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qualem pedaturam rn uro rum Veronensis civitatis pars do- 
mus episcopii S. Zenonis praeteritis temporibus facere solita 
fuent. Tempore regis Pipini, quum adhuc ipse puer esset, 
Gens Hunnorum alias Avares, dicta, Italiani cum exercitu 
invasit. Cuius rei haec causa fuit quia exercitus Francorum, 
et praesertim dux Foroiuliensis, Hunnos, qui interim Ita- 
liam, et Danubium in Pannoniis habitabant, assiduis popu- 
lationibus infestabant. Igitur quum de eorum adventu Ca
rolus Rex Francorum certior factus- esset, Veronam tunc 
maiori ex parte dirutam reparare studuit murosque et 
turres fossasque per urbis gyrum fecit, adiectisque palis 
Axis a solo usque munivit, ibique Pipinum filium reliquit 
et Berengarius eius legatus ad recipiendam civitatem missus. 
De faciendis autem muris et fossis orta est contentio inter 
cives, et urbis Judices, ac partem S. Zenonis. ludices enim 
ad tertiam partem domus Episcopii facere volebant, pars 
vero Ecclesiae quod ad comparationem tanti populi exigua 
esset, volebat non tertiam, sed quartam, sicut antiquitus 
fuerat dare. Et non sola parte Episcopii, sed cum ea mo- 
nasterium S. Mariae, quod situm est ad portam Organi, et 
tria alia monasteriola regalia, idest S. Petri in Mauratica, 
S. Stephani in Ferrariis, S. Thomae puellarum in urbe, sed 
et duo Regis Xenodochia, unum quod est ad portam S.'Firmi, 
et aliud, quod dicitur Calandustera. Quumque in hac con- 
tentione diu iminorarentur, et neutra pars alteri cederei, 
quia pars publica, quae dicebat, probare non poterai, quod 
multum tempus transiisset, ex quo hanc urbem reparare 
opus non erat; quia Longobardorum tempore uihil indigebat, 
publico studio munita. Si quid autem modicum ruebat, 
statini a Vicario civitatis restituebatur. Tandem habito con- 
silio pacti sunt, ut haec Dei et sancti spiritus reservarentur 
judicio, eligentes duos juvenes clericos sine ullo crimine 
existimatos, statuerunt in Ecclesia S. Johannis Baptistae 
ad domum, et ad crucem stare fecerunt, quorum unus Are- 
gaus, post Archipresbyter Ecclesiae maioris nomine , ex
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parte publica: Alter vero ex parte S. Zenonis Pacificus sci
licet, qui post Archidiaconus Ecclesiae majoris fuit. Hi 
ambo ab introitu missae usque ad mediam passionem tan
tum, quae est secundum Mattheum pariter starent; ille qui 
de parte publica datus fuerat, in terram velut exanimis 
corruit; Pacificus vero usque ad finem passionis stetit. His 
gestis et omnibus gratias Deo agentibus, quartana partem 
tarn civitatis, quam castelli pars Episcopii, cum hiis, quae 
supra memoravimus, accepit. Moderno igitur tempore, eo 
scilicet anno quando Imp. Lotharius cum exercitu in Fran- 
ciam cum fratribus ad patrem perrexit, nuntios suos, idest 
Marium Bergensem (1) comitem, H erim bertum  Episcopum  
Laudensem  Veronam  misit, ut muros, qui ad portam, quae 
dicitur nova, diruebant, sive in castello, aliisve necessariis 
locis restituerent (2), et de his cum suis sociis pars Epi
scopii quartam partem pedaturae accepit, et opus illud per- 
fecit. Haec omnia ob auferendam contentionem nos scripsi- 
mus, qui in his actis ab initio huius narrationis usque ad pre
sentem annum, idest Dominicae incarnationis DCCCXXXVII.. 
Indictione XV, interfuimus. » (3).

Probabilmente fu pure al Sinodo raccolto nell’842 da 
Angelberto Arcivescovo di Milano , in cui fu confermata 
l’immunità del monastero bresciano dei SS. Faustino e Gio- 
vita edificato dal vescovo Ramberto (4). Nel decreto sino-

( 1 )  N o n  tlergomensem, c o m a  h a  i l  V i g n a l i  ( C o d .  d i p i .  L a u d .  I ,  8 ) .
(2) 11 C o d .  D i p i .  L a u d .  h a  q u a l c h e  v a r i a n t e :  «  M i s i t  V e r o n a m  u t  m u r o s  q u o s  a d  

p o r t a m  q u a e  d i c i t u r  n o v a m  d i r u e b a n t  s i v e  i n  c a s t e l l o ,  a l i i s q u e  l o c i s  r e s l i t u e r e n t  » .
(:Sl T a l e  m i s s i o n e  a f f i d a t a  a l  V e s c o v o  d i  L o d i  c i  è  p r o b a b i l m e n t e  c o m p r o v a t a  d a  

u n  d i p l o m a  d i  L o t a r i o  c o n f e r m a n t e  u n  p r e c a r i o  t r a  i l  p a d r e  d i  c e r t o  O s t i n o ,  v a s s a l l o -  
d i  N o l i n g o ,  e l e t t o  V e s c o v o  d i  V e r o n a  e  l a  c h i e s a  o  i l  V e s c o v o  d i  L o d i .  P o r l a  l a  d a t a  
2 2  a g o s l o  8 4 3 .  F u  p u b b l i c a t o  d a l  L u p o ,  C o d .  D i p i .  B e r g o m .  t .  I ,  p .  7 0 3 .  V e d i  Moti. 
Hist. Palriae, X I I I ,  2 6 1 .

(41 11 l u o g o  d e s t i n a l o  a i  C o u c i l i i  p r o v i n c i a l i  e r a  i l  c o r o  d e l l a  B a s i l i c a  d i  S .  A m 
b r o g i o .  I l  P u r i c e l l i  ( A i n b r o s .  N .  2 0 ,  9 9  e  s e g l  p r o v a  c h e  n e l  m e z z o  d e l  C o r o  v i  e r a  
u n a  s e d i a  d i  m a r m o  d e s t i n a t a  p e r  l ’ a r c i v e s c o v o  e  d a  c i a s c u n  l a t o  n o v e  a l l r e  s e d i e  
d e s t i n a t e  p e r  i  V e s c o v i  P r o v i n c i a l i .  S o p r a  c i a s c u n a  d i  e s s e  v i  e r a  l ' i m a g i n e  d i  u n .
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-dale si trova Armato penultimo: « -J- Ercam bsrtus Epi-

steso il decreto (2), soggiunge: Ercam bertus, quem Lau- 
densem  Episcopum arbitror. Is  TJghellio est Eribertus » (3).

V e s c o v o  s u l l ' r a g a n e o  d i  M i l a n o  i n  a b i t o  p o n t i f i c a l e  c o l  p a l l i o  s u l l e  s p a l l e ,  m a  s e n z a  
m i t r a  i n  c a p o .  P r e s s o  a  c i a s c u n o  s i  l e g g e v a  i l  s u o  n o m e .  A l l a  d e s t r a  d e l l a  s e d i a  
a r c i v e s c o v i l e  l e  i m a g i n i  d e i  V e s c o v i  c o n  q u e s l ' o r d i n e :  —  V e r c e l l e n s i s ,  N o v a r i e n s Ì 3 ,  
L a u d e n s i s  e c c  —  a l l a  s i n i s t r a :  —  B r i x i e n s i s ,  B e r g o m e n s i s ,  C r e m o n e n s i s ,  e c c .  —  
( C f r .  G i u l i n i ,  Memorie di Milano, 1 7 6 0 ,  I ,  2 2 3 ) .

( 1 )  D e g l i  o t t o  v e s c o v i  c l i e  s o t t o s c r i s s e r o ,  t r e  s o l i  ( u n o  d e i  q u a l i  +  Ercanberlus 
Episcopusi f a n n o  p r e c e d e r e  a l  l o r o  n o m e  l a  c r o c e  e  s o l o  l ’ u l t i m o  m e t t e  i l  t i t o l o

d e l l a  s e d e :  » V e r e u d a r i u s  C u r i e n s i s  e p i s c o p u s  » .
(2) Ani. It. t .  V ,  9 8 5  e  s e g g . ,  d o n d e  l o  p r e s e  i l  M a n s i ,  C o n c .  C o l l .  X I V ,  7 9 1  e  s o g g .
(3) C o  s l e s s o  d u b b i o  m a n i f e s t a  i l  G i u l i n i  (Memorie di Milano, I ,  2 2 2 ) :  « E r c a m -  

b e r t o  f o r s e  d i  L o d i  » .

scopus subscripsi » (1). Il Muratori che riferisce per di-
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GIACO M O
a. 852

Concesse alcune franchigie alla Chiesa di S. Stefano in 
Ripa Alta (1), come risulta dall’atto di conferma che l’im
peratore Lodovico I I  concesse il 29 gennaio (2) 852, a Ga- 
rimondo prete della detta Chiesa (3). « Kludovicus Roma- 
norum et Francorum Imperator Augustus . . . .  Notum sit 
quod Dominus Garimondus Presbyter Ecclesiae S. Protomar- 
tyris Stephani sita Ripa Alta, quod ego de meis propriis 
rebus edificavi, ad nos venit... expostulans quatenus insti- 
tutionem et decretum quod in praefata Ecclesia a Jacobo 
Laudensis Ecclesiae Episcopo ordinatum et stabilitum ob- 
tinuit confirmareinus. Datum IV  calendas februarii, anno 
Cristo propitio domni Kludovici gloriosissimi augusti in 
Italia.... indictione XV. Actum Papia in dei nomine feliciter. 
Amen » (4).

( D  i j o r n u m  i C o r n o v e c c h i o '  c o s ì  c h i a m a l o  p e r c h è  p o s t o  n e l l ’ a n g o l o  c h e  f a  i l  c o n 
t i n e n t e  d e l l ’ A d d a  n e l  P o .  N e l l ’ a n n o  8 5 2  l ’ i m p e r a t o r e  L o d o v i c o  I I  i n n a l z o  u n a  c h i e s a  
a d  o n o r e  d i  S  S t e f a n o  P r o l o m a r t i r e  i n  q u e s t o  l u o g o  e m i n e n t e  c h e  a l l o r a  s i  c h i a 
m a v a  l u p a  A l l a  d e l e g a n d o v i  a l c u n i  p r e t i  a d  u f f i c i a r v i .  L a  c h i e s a  t u  r i f a b b r i c a t a  

i l u n , r i d a  R i p a l t a  n e l l e  v i c i n a n z e  d e l l ’ a t l u a l e  S .  S t e t a n o  a l  C o r n o  a  m o t i v o  d e l l e  
. c o r r o s i o n i  d e l  P o .  ( A g n e l l i ,  Uizion. storico geografo del Lodigiano. L o d i ,  T i p  d e l l a

( 2ì  E  n o n  i l  1 9 ,  c o m e  h a  i l  C o d .  D i p i  L a u d .  e  i l  S i n .  V I I .  P e r ò  l a  d a t a  d e l  d o *  
- c u m e n t o  n o n  è  d e l  t u t t o  c e r t a ,  g i a c c h e  a b b i a m o  u n  a l t r o  d i p l o m a  d i  L o d o v i c o  I I  a  

B e n e d e t t o ,  V e s c o v o  d i  C r e m o n a ,  « a c t u m  S e x p i l a s ,  c u r i e  r e g i a  » l o  s t e s s o  g i o r n o  
fMori. Risi. P,Ur. X I I I ,  > 9 7 1.  0  l e s t a  l o c a l i t à  d e l  C r e m o n e s e  è  p u r e  n o m i n a t a  m  u n  
d i p l o m a  d i  O t t o n e  1 a O l d e r i e o ,  V e s c o v o  d i  C r e m o n a  ( M u r a t o r i ,  Antiq Medu Aevi, 
t V I  p  5 1 ) .

i3 ) S i  c o n s e r v a v a  n e l l ’ a r c h i v i o  p u b b l i c o  d i  P i a c e n z a  e  f u  t r a s m e s s o  d a l  C a n o n i c o  
p i a c e n t i n o  C a m p i  a l  L o d i ,  i l  q u a l e  l o  t r a s c r i v e  p e r  i n t e r o  c o n  a l c u n e  c o r r e z i o n i  i n  
m a r c i n e  ;  « s e b b e n e ,  s c r i v e ,  s i  c o n o s c e  p e r  t r a n s u n t o ,  m u t i l a l o  e  a l t e r a t o  » .  (Con 

v venti lod P  8 1 ,  m s .  d e l l a  L a u d e n s e .  F u  p u b b l i c a t o  n e l  C o d .  d i p i .  l a u d .  ! ,  p .  7 .
<41 A l  e l i  i n o  P r o f  C i p o l l a  n o n  s e m b r a  u u  d i p l o m i .  I l  n o m e  d i  L o d o v i c o  a l  p r i n 

c i p i o  l o  c r e d e  p o s t o  s o l o  c o m e  d a t a .  S e  l o  è ,  c o m e  p a r e  d a  c e r t e  f o r i n o l e ,  ò  d i  d u b b i  i  
a u t e n t i c i t à .  A o g n i  m o d o  t r a t t a s i  d i  c o p i a  a s s a i  s c o r r e t t a  p r e s a  d a  u n  a p o g r a f o  d e l  
s e c  X I I  c o m e  r i s u l t a  d a l l a  s o t t o s c r i z i o n e  :  » E g o  H e u r i c u s  ì u d e x  a c  m i s s u s  D o m i n i

■ C o n r a d i  s e c o n d i  K o m a n o r u n i  r e g i s ,  a u t h e n t i c u m  l i u i u s  e x e m p l i  v i d i  e t  l e g i ,  e t  u t  
i b i  c o n t i ù e b a t u r ,  s i c u t  h  * c  l e g i l u r  e x e m p l o  p r a e l e r  l u t e r a s  p l u s  v é l  r t i i n u s  » .

I l  S i n o d o  V I I "  r i c o r d a  i l  d o c u m e n t o  c o n  q u e s t e  p a r o l e :  « b x  p r i v i l e g i o  e j u s d e r n
I u d o v i c i  P a p i a  e  d a t o  1 9  i a u u i r i i  8 3 » ,  u b i ,  C o u v e n t u  S i c r o r u i n  e t  p r o f a u o r u m  P r o -  
e e r u m  i u d i c i o  ( a i t  S i g o n i u s  de tìaqrio llal.  1 .  5 '  d e  i m m u m t a t e  E c c l e s i a s t i c a ,  d e  
m o r i b u s  E c c l e s i a s t i c o r u m ,  d e  i u r i s d i c t i o u e  c o m i l u m  e i e . ,  m a t u r e  f u i t  c o n s u l t u m  » .

O d i  i l  S i n o d o  V I P ,  p e r  c h i a r i r e  i f a t t i ,  c o n f o n d e  l e  d a i e  E  v e r o  c h e  i l  p r i v i l e g i o  
, f u  d a t o  n e l  g e n n a i o  8 5 !  i n  P a v i a ;  è  v e r o  p u r e  c h e  i l  S i g o n i o  (De Reg. It. 5 i  r i c o r d a  

u n  S i n o d o  l e u u t o  d a  L o d o v i c o  II  i n  P a v i a ;  m a  i l  S i n o d o  a c c e n n a l o  d a l  S i g o n i o  ò d i  
t r e  a n n i  p o s t e r i o r e  a l  d o c u m e n t o .

P e r  c i ò  g i u s t a m e n t e  i l  Z a c c a r i a ,  c i t a l e  l e  p a r o l e  d e l  S i n o d o ,  n o n  a v e n d o  p o t u t o  
v e d j f  ! i l  d i p l o m i  d i  L o d o v i c o  I I ,  d i c e :  « C e r t e  a n n u s  a d s c r i b i  d e b u i t  8 5 5  n o n  8 5 2 .  

, C o u v e  i t u s  e u ì i n ,  d e  « p i o  S i g o n i u s  c o l .  3 0 ' » ,  a d  a n n u m  s p e c t a t  8 5 5  » .
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R A P E R T O  (1)
a. 864

Raperto sottoscrisse ai decreti del concilio milanese 
tenutosi sotto F Arcivescovo Tadone nell’ottobre dell’ 864. 
Gli atti di questo concilio si trovano nel codice dell’Archivio 
capitolare di Novara, scritto verso la fine del sec. X  da un 
certo Stefano grammatico della Cattedrale di Novara, che 
era già stato dottore prima a Pavia, poi a Magdeburgo. Le 
pubblicò per la prima volta nel 1781 il milanese P. Giu
seppe AUegranza domenicano (2). Furono poi ristampati 
come tuttora inediti dal Maassen e nuovamente nel 1888 
inseriti nello Spicilegium Casinense (.3). Incominciano : 
« Haec sunt capitula constituta in Synodo quae per dei 
gratiain apud mediolanum in domo episcopii residente bea
tissimo tadone archiepiscopo curii reliquis coepiscopis cae- 
lebrata est anno domili hludouvici serenissimi imperatoris 
X II I I .  mense octobrio indictione X II. » Seguono 14 capitoli 
su vari punti di disciplina ecclesiastica e infine le sotto- 
scrizioni: « Tado gratia dei mediolanensis primas praefui 
et subscripsi. Agano bergamensis episcopus subscripsi. Be- 
nedictus cremonensis episcopus subscripsi. Egilulfus astensis 
episcopus subscripsi. Adalgandus vercellensis episcopus sub
scripsi. Pructemirus novariensis episcopus interfui.Egidulfus 
Albinganensis episcopus subscripsi. Stadelbertus vadensis 
subscripsi. R apertus lauclensis episcopus subscripsi. Petrus 
ianuensis episcopus subscripsi. Ragano episcopus aquensis 
interfui. Antonius Brixensis episcopus consensi ».

( 1 )  O m e s s o  n e l  C a t a l o g o  d e i  S i n o d i  I I I ”  e  V I I 0,  d a l l ' O g h e l l i ,  d a l  Z a c c a r i a  e  d a  t u l l i  
g l i  s c r i i  t o r i  d i  c o s e  l o d i g i a n e ,  s o l a m e n t e  è  a c c e n n a l o  d a l  C a p p e l l e t t i  /Chiese, O p .  c i  

(2l O p u s c o l i  e r u d i t i  ( C r e m o n a ,  M a n i n i l ,  p a g .  7 1 .
(3j  t .  I ,  p a g .  3 4 3 .
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G ER A R D O
a. 876-888

Il suo nome ricorre per la prima volta negli atti del 
sinodo raccolto in Pavia da Ansperto, arcivescovo di Milano, 
nel febbraio dell’876, in cui Ita lici regni optim ates con
fermarono l’elezione fatta dal papa Giovanni V II I  di Carlo 
il Calvo ad imperatore. Dei 18 vescovi che vi presero parte, 
Gerardo è nominato all’ottavo posto, e mentre gli altri si 
firmano semplicemente Episcopus, o liumilis episcopus, 
egli ha questa firma singolare : « Gerardus exiguus in  
exigua Laudensi Ecclesia Episcopus subscripsi » (1).

Lo troviamo pure con circa altri cinquanta vescovi al 
Sinodo di Ravenna presieduto dal papa Giovanni V ili il 
27 agosto 877 (2). Ivi sottoscrisse alla lettera, colla quale 
si confermava ad Adalgar, vescovo di Autun, il possesso del 
monastero di Flavigny e della villa Tiliniacum. Gerardo è 
firmato: « Gerardus Laudicensis episcopus subscripsi »(3). 
Due anni dopo, per comando del re Caiiomanno, sotto
scrisse l’atto di investitura di alcuni beni a favore del mo
nastero dei Santi Sisto e Fabiano in Piacenza. È  semplice- 
mente accennata nel Cod. Dipi. Laud. p. 10 in nota. Ecco 
l’atto intero quale fu pubblicato dal Robolotti nei Mon. Hist. 
P atriae  X III,  481 :

H )  f i l i  a l t i  d i  q u e s t o  s i n o d o  f u r o n o  a p p r o v a l i  d a i  V e s c o v i  d ’ o l t r ’ A l p e  r a c c o l t i  a  
p o n I l o n  d a l  2 1  g i u g n o  a l  1 6  l u g l i o  d e l l o  s t e s s o  a n n o .  Q u i n d i  s i  t r o v a n o  a n c h e  i n  
s e r i t i  n e u l i  a l t i  d i  q u e s t o  c o n c i l i o ,  p o r t a n d o  l a  f i r m a  t a n l o  d e g l i  i n t e r v e n u t i  a l  s i n o d o  
p a v e s e ,  q u a n t o  d e i  v e s c o v i  e  a b b i l i  e s t e r i  c h e  p r e s e r o  p a r t e  a l  c o n c i l i o  d i  P o i i U o n .  
G e r a r d o  i n  q u e s t a  s o t t o s c r i z i o n e  g e n e r a l e  s i  t r o v a  s e g n a t o :  «  Gerardus exiguus Ec- 
clesiae Laudensis episcopus subscripsi » ( M a n s i  C o n c .  C o l l .  X V I I ,  1 6 1 - 1 6 8  e  3 1 1 - 3 2 9 ) .

(2) S e c o n d o  l a  c o r r e z i o n e  d e l  P a g i  a l l ' a n n o  8 7 7  l i t i  a c c e t t a l a  d a l l ’ H e f e l e .  D a l  s a 
p e r e  c h e  e r a  v i v o  q u a n d o  a v v e n n e  1 ’  i n c o r o n a z i o n e  d i  C a r l o  i l  G r o s s o  e  d i  B e r e n 
g a r i o  i l  S i n o d o  V I I  e  i l  L o d i  a s s e r i s c o n o  s e n z ’ a U r o  c h e  G e r a r d o  i n t e r v e n n e  de more 
a l l a  l o r o  i n c o r o n a z i o n e ;  m a  i l  n o m e  d e i  v e s c o v i  p r e s e n t i  a  q u e s t ’ a l t o  s o l e n n e  n o n

c i  è  p e r v e n u t o .  . .  .
( 3) M a n s i  C o n c .  C o l l .  X V I I I ,  3 S 2 .  -  Laudicensis e v i d e n t e  e r r o r e  d e i  c o p i s t i .  -

I l  L o d i  a s s e r i s c e  c h e  i  v e s c o v i  s o t t o s c r i v e v a n o  p e r  a n z i a n i t à .  Q u e s t o  p r i n c i p i o  n o n
l o  s i  t r o v a  s e m p r e  o s s e r v a t o .  A l  c o n c i l i o  d i  P a v i a  p e r  e s e m p i o  è  f i r m a t o  p r i m a  
R a d b o n o  d i  A o s t a  e  p o i  B o d o  d i  A c q u i ;  i n  q u e l l o  d i  R a v e n n a  v i c e v e r s a .
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« In nomine Domini. Brevem pro futuris temporibus 
securitate et firmitatem ad memoriam retinendam, qualiter 
vel quibus presencia bonorum hominum, corum nomina 
subter leguntur, investivit Johannes et Pascalis episcopi 
sancte romane ecclesie, et Gerardus episcopus sancte lau- 
densis ecclesie nec non et Dido gastaldio missi domni Kar- 
lomanni regis per colunna de casa et servo monasterìi Ga- 
riberto, Adelberto servo monasterii in honore sancte Re- 
surrectionis atque sanctorum martyrum Systi et Fabiani, 
quod domna Angilberga imperatrix a fundamentis Placentia 
construxit, per iussionem dompni Karlomani regis de curte 
Faeto atque curte Muciana, seu et de massariciis in Waldo 
Meleto cum ipso waldo, cum omnibus adiacentiis et per- 
tinenciis, cum servis et ancillis ad ipsas prenominatas duas 
curtes aspicientibus in integrum ad partem predicti mona
sterii ad proprietatem habendam iuxta ipsum preceptum, 
quas domnus Karlomannus rex a presenti die prò reme
dium anime sue prefato monasterio contulit proprietario 
iure omni tempore habendum atque possidendum.

Factum est hanc vestitura in ipsa curte Faedo anno
dompni Karlomani i n ............. in Italia II, mense augusti,
indictione X II.
*J* Ego Joannes episcopus legatus sancte sedis apostolice 

sicut supra peregi et subscripsi.
T Paschalis episcopus legatus sancte sedis apostolice sicut 

supra peregi et subscripsi. 
j* Gerardus episcopus, qui iussione regia egi, subscripsi. 
f  Ego Dido, qui iussione regia egi, subscripsi.
Ego Gauso ibi fui. Sign, manus Ermenulfi comes
Riprandus interfui. interfui.
•j*' Ilderado interfui. Sign, manus Gauselmi filius
i Ego Tethaldo interfui. Berte, qui interfuit.
■f- Redaldo ibi fui. Sign, manus Boniperti de Pra-
Sigiprando Scavino ibi fui. vello, qui interfuit.
■f Guzeprando ibi fui. Sign, manus Cristofoli de Sii*
f  Ego Gariprando ibi fui. vani, qui interfuit.
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Sign. manus Nanteri ex genere 
francorum, qui interfuit. 

Sign. manus Ansemondi ex 
genere francorum, qui in
terfuit.

Sign. manus Ingelberti ex 
genere francorum, qui in
terfuit.

Sign. manus Guilleranni Vice- 
comiti, qui interfuit.

Sign. manus Teomulti de I- 
sella ex genere francorum, 
qui interfuit.

-j- Ego Wido notarius hunc 
breve scripsi et interfui ». 

Nell’883, ai 22 di giugno (1), il papa Marino conferma 
e determina a Gerardo vescovo di Lodi ed ai suoi succes
sori in perpetuo i diritti accordati da Ludovico I I  e da 
altri imperatori e re sul monastero di Savinione nella dio
cesi di Tortona (2).

I l )  E  n o n  2 2  l u g l i o  c o m e  h a  i l  C o d .  D i p i .  L a u d . ,  g i a c c h e  l a  b o l l a  p o f l a  l a  d a t a  
X Kal. ju lii.... imperante domino nostro piissimo perpetuo Augusto Carolo a DeÔ  
coronato magno imperatore anno III et post consulalum ejus anno III indici.  / . *  

(21 D i  q u e s t o  d o c u m e n t o  e s i s t o n o  n e l l ' a r c h i v i o  v e s c o v i l e  d u e  a p o g r a f i  i l  e  2 1 :  
u n o  i n  p e g g i o r e  s t a t o  n o n  a n t e r i o r e  a l  s e c .  X I ;  l ’ a l t r o ,  m e g l i o  c o n s e r v a l o ,  è  c e r t a *  
m e n t e  d e l  s e c .  X I I ,  c o m e  r i s u l t a  d a l l e  s o t t o s c r i z i o n i  d i  a l c u n i  g i u d i c i  t r a  c u i  E r -  
l e m b a l d o  c a u s i d i c o ,  ( t l g l i e l l i ,  It. Sac. I V ,  6 5 7  -  Z a c c a r i a  p .  1 0 0  -  C o d .  D i p .  L a u d .  
p .  9 -  C o d .  d i p i .  l a n g .  p .  5 3 4  -  M i g n e  CXXVl, 9flS -  J a f f è  t .  I ,  p .  4 ? 5 ì .  I n  q u e s t o  
d e c r e t o  t r a  l ’ a l l i e  c o s e  i l  P a p a  s a n c i s c e  c h e  q u a l o r a  p e r  l ’ e l e z i o n e  d e l l ' a b a t e  o  p e r  
d i f e s a  d e i  f r a t i  o  p e r  q u a l s i a s i  a l l r a  n e c e s s i t à  d e l  m o m s t e r o  «  Laudensis Episcopus 
uliaue  n o n  a l i u s  v e l  e i u s  m i s s i  i d e m  M o n a s t e r i u m  a u t  c e l l a l a u t  c u r t e s  e i u s  v o c a l i  
i n  a d i u t o r i u m  v e n e r i n t  n o n  p l u s q u a m  t r i g i n t a  h o m i n e s  e t  q u a d r a g i n t a  c a b a l l o s  
c o n d u c a n t ,  q u i b u s  e x  i p s i s  M o n a s t e r i i  r e b u s ,  d e n t u r  s t i p e n d i a  e t  u l t r a  t r i d u u m  n o n  
i b i  m o r e n ì u r ,  n i s i  c o g e n t e  c a r i t a t e ,  a u t  n e c e s s i t a t e  A b b a s  c u m  f r a t r i b u s  p o s t u l a -  
v e r i n t ,  t o t  s i q u i d e m  p e r  a a n u m  a u t  A b b i s  a u t  e i u s  i n d e  M o n a c h i  L a u d e n s e m  E p i -  
s c o p u m  i n  s u a  E c c l e s i a  h o n o r i t l c e  v i s i l e n t  e t  r e c i p i a n t u r  » .

I l  t e r r i t o r i o  s u  c u i  s i  c o n c e d e  g i u r i s d i z i o n e  a l  V e s c o v o  d i  L o d i  è  c o s ì  e s p r e s s o  ; 
t  a b  u r b e  T e r l o n a ,  q u i c q u i d  d e  i p s a  e s t  a b b a c i o l a  u s q u e  a d  i p s u m  M o n a s t e r i u m  i l i  
e o d e m  c o m i t a l u  t e r t o n e n s i .  i a n u e n s i .  m a r i s  l i t t o r e  e t  T u s c i a ,  n e c  n o n  v i c u m  A u -  

d e r a t u m  e t  P a s q u a l i n i .  e t  c a s a m  d e  P a p i a ,  c u m  m a s s a r i o  i n  A u r e l i o  » .
S a v i g n o n e ,  b o r g o  d e l l a  d i o c e s i  d i  T o r t o n a ,  d i s t a  d a  G e n o v a  1 4  m i g l i a .  L a  f o n d a z i o n e  

d e l  m o n a s t e r o  è  a t t r i b u i t a  a l  r e  L u i t p r a n d o  n e l l a  l e t t e r a  a p o c r i f a  c h e  v a  s o t t o  i l  n o m a

-¡- Ego Richertus ibi fui.
-j* Ego Appo ibi fui.
-j- Pedelbertus ibi fui.
-f- Esenbertus ibi fui.
-j- Ego Stadebertus ibi fui.
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Intervenne anche ad un sinodo raccolto da Adriano I I I  
nell’885, come risulta da una lettera dello stesso papa al
l’imperatrice Angilberga a favore del monastero di S. Sisto 
in Piacenza da lei costrutto. La lettera porta la data del 
17 aprile (1). Il medesimo Gerardo si trova ricordato in 
una commutazione del 22 marzo 885 accennata dal Mura
tori (Ani. It. t. VI pag. 347), che la tolse dall’archivio del 
Monastero di S. Ambrogio in Milano (2). Ivi si legge: « In- 
dirco placuit atque convenit inter Domno Gerardo, reve- 
rendissimus Sancte Laudensis Ecclesie Episcopus, nec non 
et inter Petronem monasteri! Sancti Ambrosii sito foris 
Mediolani.... ».

Il Vairano (3) accenna a vari documenti che dovette 
avere sott’occhio, relativi al suo monastero di S. Pietro in 
Lodivecchio,. Sono donazioni di vari re e imperatori e vi 
è aggiunto sempre il nome del papa e del vescovo di Lodi 
d allora. Da essi risulterebbe che Gerardo fosse ancor vivo 
nel 901 (4).

d i  P i e t r o  O l d r a d o  a r c i v .  d i  M i l a n o ,  s u l l a  t r a s l a z i o n e  d e l l e  r e l i q u i e  d i  S .  A g o s t i n o  
d e l l a  S a r d e g n a  a  P a v i a .  L a  q u e s t i o n e  I r a  i V e s c o v i  d i  L o d i  e  d i  T o r t o n a  s u l l a  g i u 
r i s d i z i o n e  d i  q u e s t o  m o n a s t e r o  e  d i  q u e l l o  d i  P e r c i p i a n o  s i  r i n n o v ò  p i ù  v o l l e .  V e d i  
I l d e g a i i o ,  9 1 5 ;  A r d e r i c o ,  1 1 2 5  e  G i o v a n n i ,  1 1 4  l .  —  P e r  q u e l l o  d i  P e r c i p i a n o  c f r .  E p i 
s t o l a  d i  A l e s s a n d r o  I I I  d a t a  d a  F e r r a r a  2 8  a p r i l e  1 1 7 7  a d  A l b e r i c o  v e s c o v o  d i  L o d i ,  
e o a  l a  q u a l e  i l  P a p a  c o n f e r m a  l a  c o n c o r d i a  t r a  i l  V e s c o v o  e  O g e r i o  a b a t e  d i  P e r c i -  
p i a u o  r e s t i t u i t a  d a  A l i l o n e  V e s c o v o  d i  T o r i n o  e  d a l l ’ a r c i p r e l e  d i  M i l a u o .  ( J a l l e  Ileo 
f l f l .  PP. I I ,  n .  1 2 8 1 6  e  C o d .  D i p i .  L a u d .  I I ,  9 1 1 .

( I )  C h e  c o s a  s i  s i a  t r a t t a t o  i n  q u e l  s i n o d o ,  e  d o v e  p r e c i s a m e n t e  s i a  s l a t o  t e n u t o ,  
n o n  s i  s a .  11  C a p p e l l e t t i  ( p a g .  2 9 1 ) ,  f o r s e  b a s a n d o s i  s u l l ' i n l e r v e n l o  d e l  P a p a ,  l o  d i c e  
r a c c o l t o  i n  R o m a .  L a  l e t t e r a  è  r i f e r i t a  d a l  p i a n s i  ( C o n c i l .  C o l l .  X V I I I ,  20) e  d a l  M i g n e  
( C X X V I ,  9 7 1 ) .  I n  e s s a  è  d e l l o  : « Iriter haec Ravennate Archiepiscopo cum Ticinense 
et Piacentino et Regiense et Mutinense cum Mantuano et Veronese cum Laudense 
et Vercellense aliisque coepiscopis nobisque sanctam Synotlum celebrantibus et luae 
volitatali astensum praebenlibus volumus atque instiluimus....  »

V e d r e m o  p i ù  i n n a n z i  U d e g a r i o ,  s u c c e s s o r e  d i  G e r a r d o ,  i n t e r v e n i r e  a  u n  p i a c i l o  
. i n  f a v o r e  d e l l o  s t e s s o  m o n a s t e r o  ( a .  9 0 3 ) .

( 2|  N o n  d a  q u e l l o  d i  S .  F e d e l e  c o m e  h a  i l  C o d .  D i p i .  L a u d .
(3) m a .  c i l .  f o l .  8 4  e  8 5 .

( 4 ) Q u e s t i  d o c u m e n t i  r i c o r d a t i  d a l  V a i r a n o  n o m i n a n d o  G e r a r d o ,  s o n o  i  s e g u e n t i :
I . "  M e l l ’ 8 S 0  indici. XII I  tempore iohannis IX.(s i c )  et Gerardi Episcopi, C a r l o  I I

,  i m p e r a t o r e  c e d e  a l  m o n a s t e r o  5 0  i u g e r i ,  d i e t r o  p r e g h i e r a  d e l l ’ a b a t e  L e o n e ,  » .sicut 
habenlur omnia in privilegio quod sic incipit :  In nomine Sancte et Individuae 
Trinilatis Karolus favente gratia Romanorum. Imperator....  » Q u e s t o  d i p l o m a  d i  

« C a r l o  I I  p r o b a b i l m e n t e  p i ù  n o n  e s i s t e - ,  p e r ò  è  r i c o r d a t o  i n  u n  a l t r o  d e l l ’ i m p e r a t o r e
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Ma osta, come si vedrà, anzitutto il già ricordato di
ploma di Guido, in data dell’892, in cui è nominato un certo 
Amaione, probabilmente vescovo di Lodi; inoltre una scrit
tura dell’ archivio capitolare della cattedrale di Piacenza, 
in cui si fa parola di Ildegario vescovo di Lodi nell’ 898, 
il quale è pure ricordato negli atti del sinodo romano te
nuto nel febbraio 901,

G u i d o  i n  d a t i ,  d e l  g i u g n o  8 9 1  ( C o d .  D i p i .  L a u d .  p  1 3 ) ,  d i  c u i  p a r l e r e m o  a  p r o p o s i t o

d e l  V e s c o v o  A m a i o n e .  ................................
1 1 . °  N e H ' 8 S 5  tempore slephani V pp et girardi episcopi, C a r l o  i l , G r o s s o  c o n c e d e  

l a  c a p p e l l a  d i  S .  R a f f a e l e  d i  i ' o r t a l o r i o  cum multa terra ac servts et anciltis et lio- 
noribus et hoc fecit presente et consentiente iam diclo Episcopo ad pelicionem Leoms

abblU ° Eodem tempore supradictorum dominorum viventium domina comilissa 
mater dni cuiusdam comltis Ludovici huic m onasteri se vovit. e  c o n c e s s e  l e  d u e  
c a p p e l l e  d i  S .  S t e f a n o  d i  Q u a l e n g o  e  S .  O n i r i c o ,  quod modo nominatur meletum, 
c o m e  c o n s t a  d a  p r i v i l e g i o  c h e  i n c o m i n c i a :  In nomine dni nostri harolus magnks 
rex in Italia anno regni eius primo XII Kalendarum decembrium.

I V . »  N e l l ’ 8 8 6  i n d i z i o n e  V I  tempore Slepliaai pp V et Girardi episcopi prefatus 
Karolus imperniar  c o n c e s s e  a l  m o n a s t e r o  cellam uni un scilicel Mandrini  e  1 0 0  l u -  

g e r i  p r e s s o  O r i o  a  p e t i z i o n e  d e l l ' a b a l e j . e o n e .
V  »  N e l l ’ 8 8 8  tempore Slephani V pp. et girardi episcopi B e r e n g a r i o  I  d a  8 0  i n 

g e r ì  p r e s s o  i l  L a m b r o  c o n  u n a  c a p p e l l a  a  p e t i z i o n e  d e l l ' a b a t e  R e i t à  d o .
V I ”  N e l l ’ 8 9 2  tempore formosi l pp. et girardi episcopi 1 I m p e r a t o r e  G u i d o  c o n 

c e d e  8 0  i u g e r i  d i  t e r r a  e  u u a  c a p p e l l a .
V I I . »  N e l l ’ 8 9 4  tempore formosi pp et gerardi episcopi Arnulfus laudensis rex

( s i c )  c o n f e r m a  g l i  a n t i c h i  p r i v i l e g i .  —  . - ,  ,  ,  .
V i l i . »  N e l  9 0 1  tempore Benedicle IV pp et Gerardi episcopi i l  r e  L o d o v i c o  d o n a  

6 0  u l c e r i  d i  t e r r a  d i e t r o  r i c h i e s t a  d e l l ' a b a t e  G i o v a n n i .
A l t r a  d o n a z i o n e  d i  c e r t o  O r l a n d o  d i  S .  P i e t r o  r i f e r i s c e  i l  m s .  a l l o  s t e s s o  a n n o ,

m a  v i  è  o m e s s o  i l  n o m e  d e l  v e s c o v o .
I n f i n e  quòndam Garardus E piscopi Laudensis è  ¿ n o m i n a l o  d u e  v o l l e  n e l l a  

s e n t e n z a  d i  O d e l r i c o ,  m e s s o  d i  B e r e n g a r i o  l r e ,  p r o n u n c i a t a  i n  L u c c a  i l  1 0  N o v e m  i e  
9 1 5 ,  i n  u n a  c o n t e s a  t r a  E l d e g a r i o  v e s c o v o  d i  L o d i  e  P i e t r o  v e s c o v o  d i  L u c c a ,  a  p r o 

p o s i t o  d e l  m o n a s t e r o  d i  S a v l u i o n e  (Ani. II. I ,  4 8 8 1 .
P e r  i  d i p l o m i  d i  B e r e n g a r i o ,  I c f r .  a r t i c o l o  d e l l o  S c l u a p p a r e l h ,  u l t .  t a s e .  n «

B o l l .  I s t .  S t .  1 9 0 3 ,
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A M A IO N E
a. 892

Omesso dal Sin. I l i  e dall’Ughelli, fu inserito nel Sin. V II 
e nella Ep. laud. ser. del P. Zaccaria... (1). È  accennato 
senza denominazione della sede in un privilegio dell’impe
ratore Guido dato in Milano nel giugno dell’892. Lo riporta 
il Lodi nelle vita mss. dei vescovi e nei Conventi (2) e lo 
si conservava ancora a’ suoi tempi, sebbene in parte cor
roso, nell’ abbazia di S. Pietro in Lodivecchio ; è il se
guente (3) :

In  virtute Sanctae m isericordiae om nipotentis Dei, 
Guido Im pera tor Augustus. Si quid ex  acceptis donis 
largitori nostro Deo conferim us, cum Me nostro dono 
non egeat et crescat nos sem per eius beneficiis egernus 
ne deficiamus. Perinde notum  sit omnibus fidelibus san 
ctae Dei Ecclesiae fidelibus nostrisque tana praesentibus 
quam  futures. Quia cum rela tu  Reverendissim i Ponti- 
fic is  A m aionis cognovissemus. M onachos in M onasterio  
S. P etri in suburbio iuris laudensis Ecclesiae siti habere 
necessitatem  de terra  qua quotidiano m anuum  opere 
secundum  Regulam  B eati Benedicti sub qua m onaci 
praedicti qui ibi habitare v identur m ilitare noscuntur, 
ipsi se exerceant et victum.... consilio et depreca tane  
M alan fred i dilecli fid e lis  nostri.... eiusdem  loci comitis.... 
sacri P ala ta  nostri comitis concessiones p rò  aeterna  
m ercede, eiusdem  sancto et venerabili coenobio san- 
ctorum  Apostolorum  praecibus et m eritis consecrato : 
agrum  contiguum  et eodern com itatu lauden. e x  quo 
divae m em oriae Carolus im perator quondam  sen ior, 
terra e  quinquaginta iugeros ipsi coenobio p e r  suum  prae-

( 1 )  I l  C a p p e l l e t t i  p .  2 9 2  l o  a m m e t t e  v e s c o v o  d i  L o d i  e  l o  c h i a m a  A m a i o  t e d e s c o .
(3) p .  1 3  e  s e g .

(3) Ho p r e f e r i t o  i n  g e n e r a l e  l a  l e z i o n e  d e i  « C o n v e n t i  ».
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ceptum, nuper contulerat, ante fo re s  eiusdem m onasterii; 
Nos vero illius donationem  et mercedem haereditario  
iure confirm antes, quod reliquum  est una cum capella... 
singulariter sita  et iacentia Saleri fluvioque L am bri hinc
liinde cum v ir g u l t i s ............................................................
haec om nia christo m ilitantibus ipsi m onasterio in eo 
Cere proficiationis in tu itu  concessimus, ad proprieta tem  
perennem  et p ra e fixu m  integrum  et irrefragabiliter  
hoc nostro praecepto co n ü rm a m u s, om ni rem ota ex  
p a rte  publica oexatione. Si quis autem  hanc nostram  
elem osinam, et decessores nostros Jru stra re  et violare  
quolibet ingenio tem ptaverit, et de potesta te m onachorum  
qui p er  tem pora in  eodem m onasterio ad serviendurn. 
Deo quo habitaverint, subtrahere aliquando voluerit ; 
iudicium  A naniae et Zaflrae et eodem Petro Apostolo  
iudice velociter incurrat. Insuper si fu e r it  in causis prae- 
ventus, quatuor millia macullorurn aureorum  vel mar- 
carum  aurearum  persolvere cogatur, m edietatem  ca- 
m erae nostrae et m edietatem  Rectoribus eiusdem  m o
nasterii, et ut hoc nostrae largitionis praeceptum  verius 
credatur, diligentiusque observetur, subtus m anu  propria  
confirm am us et annuii nostri im pressione iussim us si- 
gillari. Signum  D om ini et gloriosissim i Guidonis sere
nissim i im peratoris augusti... Cäpellanus D ni Im pera- 
toris iussu illius Im pera toris, ac m agni Dei recognovi. 
D ata anno incarnationis Dnicae D C C C X C IIIndictione X  
anno Regni Dni Guidonis I V  Im perii vero I I  mense  
Iunio  actum  M ediolano publice fe lic ite r  in Dei nom ine, 
amen.

Ego Algisius H am agola p a lla tinus notarius auten- 
ticum  huius exem pli privilegii D ni Guidonis im peratoris  
vidi, et legi et sic in  eo continebatur ut in  hoc habetur 
exem plo pra e ter literas p lus m inusoe vel sillaba et vidi 
sigillum  cereum seu verum  esse D ni Guidonis Im pera
toris, et hoc exem plum  scripsi et me subscripsi,
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Su questo diploma osservo anzitutto che sebbene ci sia 
arrivato in pessimo stato, pure va identificato con quello 
accennato nel ms. dell’Ambrosiana al f/85. Infatti 1) concor
dano le date: anno dom ini nostri Iesu  Christi D C C XC II 
indictione decim a ; 2) eguale è il principio : In  virtute  
■sanete m isericordie óm nipotentis Dei, Guido im perator  
augustus; 3) nel diploma di Guido si confermano infatti 
le donazioni antecedenti e se ne fanno di nuove; 4) vi si 
fa la donazione di una cappella. —■ Ciò che non si può ve
rificare è la donazione di 80 iugerì di terra.... ad peti- 
cionem abbatis, ma questo si deve al Cattivo stato in cui 
ci è giunto il documento, assai corroso appunto dove par
lava della donazione fatta da Guido; del resto che vi si 
trattasse di donazione di terre lo si vede dal principio ove 
l’imperatore dice d’aver conosciuto che i monaci di S. Pietro 
avevano necessitatem  de terra.

Resta a vedere se l’Amaione nominato nel documento 
sia stato vescovo di Lodi. Defendente Lodi propende a cre
derlo. Infatti, dopo aver trascritto il diploma, soggiunge : 
« Questa sola memoria di Amaione (secondo me) vescovo 
di Lodi, restaci... ». La difficoltà nasce, come si è visto, 
dalla cronaca del Vairano, secondo la quale in tale anno 
era ancora vescovo Gerardo. Lasciando indecisa la que
stione, osserviamo ancora che il Vairano riguardo alla fine 
dell’episcopato di Gerardo è in contraddizione con altre 
fonti più certe (1).

(1) V ed i  a  p.  65 l a  f in e  d i  Gorardo.
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ILD EG A R IO  (1)
898-915

Secondo una scrittura dell’ archivio capitolare della 
cattedrale di Piacenza, trasmessa dal can. Campi al Lodi 
e da questi riferita nelle Vite mss. dei Vescovi, IlcLegarius 
reverendissim us episcopus sanctae Laudensis Ecclesiale, 
anno im perli dn i Lam berti Deo propltio  septimo kal. 
augusti, ind. p r im a  (26 luglio 898) sedette in qualità di 
messo imperiale ad singulorum  hom inum  iustiliam  fa -  
ciendam  in Laubia in fra  Broilo  presso la basilica di 
S. Antonino di Piacenza insieme col conte Sigifredo e con 
Everardo vescovo della stessa città (2).

Prese pure parte al sinodo romano, tenuto nel palazzo 
di Laterano da Benedetto IV  alla presenza di Lodovico IV, 
nel febbraio del 901. Nella sentenza ivi pronunciata dal
l’ imperatore a favore di Pietro vescovo di Lucca è nomi
nato tra i vescovi presenti Ildegarius Laudense  (3).

Collo stesso conte Sigifredo e col vescovo Everardo 
Ildegerius Laudensis  intervenne al placito tenuto in Pia
cenza nella Chiesa del Monastero della Risurrezione nel 
gennaio 903. Ivi Adelberga badessa del monastero di S. Sisto 
presentò la carta di donazione fatta da Irmengarda, figlia 
di Ludovico II, allo stesso monastero il 30 novembre 890 (4).

Lo troviamo anche al concilio romano sotto Giovanni IX  
nel 904, in cui furono disapprovati e abrogati gli atti del 
Sinodo tenuto sotto Stefano V I contro il papa Formoso e 
solo fu confermata come legittima l’elezione di Lamberto. 
Un certo Silvestro che nella prima seduta aveva negato

( 1 )  È  d e t t o  a n c h e  I l d e g a r d o ,  l l d e r i c o ,  A d e c a r i o ,  I l d e g e r i o ,  E l d e g a r i o ,  A l d e g a r i o ,  

A l d e c a r c o .
(2) P. C a m p i  —  D e l l ’ I s t o r i a  e c c l e s i a s t i c a  d i  P i a c e n z a ,  V I I T ,  2 3 8 ,  P i a c e n z a  1 6 b l  —  

e  P o g g i a l i  -  I s t o r i a  d i  P i a c e n z a ,  I I I ,  9 0 ,  P i a c e n z a  1 7 5 7 .
(3) M a n s i ,  C o n e .  C o l l .  X V I I I ,  2 4 1 .
(4) Aut. Hal. I ,  3 6 7  —  Mon. Hist. Pair. X I I I ,  6 8 0 .
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di essere intervenuto al Sinodo contro Formoso, il giorno 
dopo confessò il contrario. Allora Ildegerius Laudensis  
d ix it  : Culpabilem hesterno in conspectu om nium  te red- 
didisti, qualiter interfu isses Synodo  (1).

Il 10 novembre 915 Eldegarius sancte Laudensis Ec- 
clesiae fece valere i suoi diritti sul monastero di Savinione 
e sul tempio di S. Silvestro della Chiesa di Lodi, occupati 
da Pietro, vescovo di Lucca ; e ne ebbe sentenza favore
vole da Odelrico messo del re Berengario I, il 10 novembre, 
nella Chiesa di S. Fridiano. Si trovò al placito anche S. A- 
delberto vescovo di Bergamo (2).

Questi nel suo testamento stipulato nel novembre del 
928: « Regnante Dómno nostro Hugone Rege in Italia, anno 
tertio, mense November indictione secunda » accenna a 
donazioni ricevute da Ildegario, vescovo di Lodi: « Etiam 
volo et iudico ut praesenti post meum decessimi ha- 
beant Canonici illi, qui in Canonica illa, quae est ordi
nata in eadem Matre Ecclesia Sancti Vincentii qui prò 
tempore ordinati Canonici fuerint, casas, et res, seu fa- 
milias illas iuris mei, quae habere videor in Vicis, et fundis 
Gauarro. In In. . . .  et illas casas, et res, seu familias, quae 
sunt posita in Vico, et fundo Soare nominatim, quae mihi 
inibi ex comitatu advenerunt de Adechario Episcopo, et 
a parte Ecclesiae Sanctae Laudensis.... » (3).

( 1 )  M a n s i ,  C o n c .  C o l l .  X V I I I ,  2 2 1 .
(2) Ant. Ital.  I ,  4 8 7  -  C o d .  D i p i .  L a u d .  I ,  1 4 .
(3) F r a  C e l e s t i n o  C a p p u c c i n o  —  N e l l ’  H i s l o r i a  Q u a d r i p a r t i t a  d i  B e r g a m o ,  B r e s c i a  

1 6 1 8 ,  P .  I I ,  V o i  I I ,  p a g .  2 0 4 .  —  P e r  l a  d a t a  d e l  t e s t a m e n t o  c f r .  G i u l i n i ,  M e m o r i e  d i  
M i l a n o ,  I I ,  1 7 7  e  Moa. Hist. Patr. X I I I ,  9 0 0 .  —  N o n  e s s e n d o v i  q u e s t o  A d e c a r i o  n o 
m i n a t o  c o n  n e s s u n a  d e l l e  f r a s i  s o l i t e  u s a r s i  a c c e n n a n d o  a  t r a p a s s a l i ,  e  s a p e n d o s i  
n e l  9 2 4  v e s c o v o  Z i l i o  V i g n a t i ,  a l c u n i  f o c e r o  d i  q u e s t o  A d e c a r i o  u n  v e s c o v o  d i s t i n t o  
d a  I l d e g a r i o .  L ’ U g h e l l i  n o n  p a r l a  d e l  t e s t a m e n t o  d i  A d e l b e r t o ,  q u i n d i  n o n  n o m i n a  
n e p p u r e  A d e c a r i o .  L o  Z a c c a r i a  l o  i d e n t i f i c a  c o n  I l d e g a r i o .  M a  i l  L u d i  n e l  m e t t e r e ,  
p e r  l a  r a g i o n e  d e l l a ,  q u e s t o  A d e c a r i o  n e l l a  s e r i e  d e i  V e s c o v i  d i  L o d i ,  d o p o  Z i l i o  
a g g i u n g e :  « r i p o s a n d o c i  d e l  r e s t o  a l  g i u d i z i o  d e l  l e l l o r e  » .

E  i l  S i n o d o  V I I :  « A l i q u i  s u n t  q u i  e u m  i n l e r  A n t i s t e s  ( s i c )  l a u d .  i b i  r e p o n u n t ,  
d u c l i  e x  v e r b i s  i a m  d i c t i  T e s t a m e n t i .  A t  v e r b a  i p s a  l i a u d  s a l i s  c l a r a ,  d e  I l d e g a r i o ,  
s e u  A l d e g a r i o ,  Z i l i i  a n t e c e s s o r e ,  e l i a m  i m o  p o l i u s  a c c i p i e n d a  v i d e n l u r .  »

M i  s e m b r a  n o n  p o t e r s i  a s p e t t a r e  t a n t a  p r e c i s i o n e  d i  f o r m u l a r i o  i n  u n  d o c u m e n t o  
c o s ì  s c o r r e t t o ,  e  q u i n d i  d o v e r s i  s e n z ’ a l t r o  i d e n t i f i c a r e  A d e c a r i o  d e l  t e s t a m e n t o  d i



] V E S C O V I  O K I . L ’ A N T I C A  L O D I 71

Ildegario insieme con Aldegrauso è nominato nelle due 
lettere di Alessandro I I I  « che tu ttora  (ai tempi del Lodi) 
si conservano nell’ archivio dell’ abbasia di S. P ietro  »; 
una data da Benevento 27 settembre 1169 (1), l’ altra da 
Ferrara 25 aprile 1177, in cui conferma le immunità con
cesse da Aldegrauso e da Aldegario vescovi di Lodi al mo
nastero di S. Pietro.

In quest’ ultima, secondo la testimonianza del Lodi, il 
Papa, riferiti i numerosi beni e giurisdizioni spettanti a 
quel Monastero di S. Pietro in Lodivecchio, soggiungeva : 
« A d  haec universae libertat.es et im m unita tes vobis et 
m onasterio vestro a bone m em orie A ldegrauso et Etde- 
gario quondam  laudensibus episcopis rationabiliter con- 
cessas, sicut in eorum  scriptis authenticis ex inde  fa c tis  
contineri noscuntur, [et specialiter praefa tus A ldegarius  
episcopus rem isit et p erdonava , seu concessitpraedicto  
M onasterio S. Petri, ut pro  om ni excubia vel seroitio.... 
seu exhibitione vel.... abbas ipsius m onasterii qui suo 
tempore Juerit offerens.... eius m issus in fes tiv ita te  S. P etri 
annuatim  solidum  unum  im perialem  pon a tis  super al
tare S. M ariae in  Ecclesia maire] praesen tis privilegi 
pagina  conflrm am us auctorita te apostolica » (2).

Di questa concessione fatta da Ildegario vescovo di 
Lodi al monastero di S. Pietro in Lodivecchio, è parola 
anche nel ms. dell’Ambrosiana all’ anno 906 (3).

S .  A d e l b e r t o  c o n  I l d e g a r i o ,  l a u t o  p i ù  c h e  i l  g i u d i c a l o  d i  O d e l r i c o  r i v e l a  u n a  c e r t a  
r e l a z i o n e  t r a  i d u e  v e s c o v i .

I l )  Q u e s t a  s o l í a n l o  c i  f u  c o n s e r v a t a  d a l  L o d i  c h e  l a  r i p o r l a  p e r  i n t e r o  n e i  «  Con
venti lodig. » m s .  d e l l a  l a u d e u s e ,  p a g .  1 9 - 2 3  e f u  p u b b l i c a t a  n e l  C o d .  d i p i .  L a n d ,  
p .  I I ,  p .  5 7 .

(2) Q u e s t o  p a s s o  è  r i p o r t a l o  d a l  L o d i  n e l l e  v i t e  m s .  d e i  V e s c o v i ,  m a  d e v e  e s s e r e  
p r e s o  u n  p o '  d a i l ’ u n a ,  u n  p o ’ d a l l ’ a l t r a  d e l l e  d u e  l e t t e r e  d i  A l e s s a n d r o  I I I ,  p e r c h é  
i n  q u e l l a  d a t a  d a  B e n e v e n t o ,  r i c o r d a t a  s o p r a ,  m a n c a  l a  p a r i e  m e s s a  t r a  p a r e n t e s i .

P e r  l a  d i s c u s s i o n e  s u l l a  p e r g a m e n a  5 " ,  v e d i  Aldegrauso.
(3) F o g l .  8 5 :  « A n n i  d o m i n i  n o s t r i  j e s u  c h r i s t i  D G C C C V I  i n d i c t i o n e  I X  l e m p o r e  

s e r v i i  l e r t i i  p p .  e l  l o d o v i c i  t e r c i i  i m p e r a l o r i s  A l d e g a r i u s  e p i s c o p u s  c u m  s u o  c a p i 
t u l o  d e d i t  e t  c o n c e s s i t  m u l t a s  d e c i m o s  e c c l e s i e  e l  p e p e r c i t  d e  s o l i d i s  X X X ,  s o l d o s  X V  
e t  c o n c e s s i t p o t e s t a l e m  f a c i e n d i  i n  a b b a t e  e l l e c l i o n e m  p r o  a m o r e  d e i  e t  a n i m e  s u e . . .  » .
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Z IL IO  V IGNATI
a. 924

Zilio (1) della nobile famiglia lodigiana Vignati, sarebbe 
stato vescovo di Lodi nel 924, come risulta da un istru- 
mento di vendita: « Anno Dominicae incarnationis nonocen- 
tesimo vigesimo quarto septimo kal. madii fecit venditio- 
nem bonam et justam Petrus da Summarivis dmo Thomaxio 
de Vignate fll. q. ZiJieti per se et per vene, dmnum pre- 
sbyterum (2) Zilium de Vignate fratrem suum et episcopum 
Ecclesiae de Laude videlicet de brabacano castri de Tu
rano et de Pallatio magno de Vairano, cum suis aedificiis, 
et de omni suo iure praefinito praetio in sol. 800 monetae, 
caesareae sibi modo datae per Mathonum qui stat modo 
in Laude cum episcopo ad unum panem, qui Petrus dixit 
quod vult de dictis sol. emere in Laude unam apotecam, 
pro separando (3) Oriam suam uxorem pro una dote prius 
certiflcat de aure p. duos bonos extimatores de Laude sci
licet laudatores dd. iruisardum et Anselmum, et plus dictus 
Petrus venditor, ut semper valeat hanc cartam et vendi- 
tionem professus fuit et dicit et iuravit sup. fidem et con- 
scentiam non fecit unquam aliam venditionem nec inlea- 
tavit, impegnavit nec itnbrigavit, sed quod ista est vera
et justa et plus dicit quod semper quod dependet e t .......
maxime a ista Oria renunciando exceptioni non numeratae 
pecuniae et non dati pretii, et quod solvet dispend. et 
damnum qd  fecerint vel habuerint in aliquo tempore pro 
ista causa et stabit ad sacramentum pro damno dictorum

( 1 )  Z i l i o  a b b r e v i a t u r a  l o d i g i a n a  d i  E g i d i o .  A n c h e  l a  p a r r o c c h i a  d i  S .  E g i d i o ,  s o p 
p r e s s a  d a  M o n s .  B o s s i ,  e r a  d e l t a  c o m u n e m e n t e  S .  Z i l i o ,  e  l a  s t e s s a  d e n o m i n a z i o n e  
c o n s e r v a v a  a n c o r a  a l  t e m p o  d e l  L o d i  l a  c o n t r a d a  v i c i n a .  E  San Zili s i  c h i a m a n o  
a n c o r a  l e  c a s e  p o s t e  a l l ' i n c r o c i o  d e l l a  a t t u a l e  V i a  F i s s i r a g a  c o n  V i a  V o l t u r n o .

(2) S t r a n o  i l  t i t o l o  d i  «  p r e s b y t e r  » m e s s o  i n n a n z i  a  Z i l i ó ,  c h e  è  p o i  d e t t o  V e 
s c o v o  d i  L o d i .

(3) f o r s e  «  r e p a r a n d o  » ?
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fratrum et modo cedit dominium et tenutam et facit suos 
procuratores prò ista causa et professus fuit se tenei*e 
nomine dictoi’um fratrum praedictorum Herum in epatu 
Laude in praesentia Petri de Grossis, manens modo ad 
Turanum, Iacobi de Abonis manens Laude et Antonii de 
Sommarivis manens in dto epatu Laude. Subscriptio et 
autenticatio : Ego Gualterus de Abonis, sacri et caesarii 
pallatii not. hanc cartam tradidi et scripsi ».

Il Cod. Dipi. Laud. (I, 15) lo pubblica prendendolo dai 
ms. dei Vescovi Lodigiani del Lodi: in nota manifesta il 
dubbio circa 1’ autenticità del documento. « I cronisti più 
antichi ed altri scrittori di cose lodigiane non movevano 
dubbio sull’autenticità di questo atto : altri lo ritiene apo
crifo senz’altro: io lo pubblico come sta, pur dubitando » (1).

(I) Il eh. Prof. Cipolla mi scrive in proposito : « il dubbio del Vignali circa l'aii- 
tenlicilà del documento è grave. Parmi valga anche per il nome del vescovo, lanlo 
più che è uu nome raro (*). Il documento cade da tulli i lati e sembra una mistifica
zione per favorire la famiglia Vignati ». Nei Mon. Hist. Patriae (XIII, 1780) questo 
Islromenlo è messo fra le Chartae Spuriae saec. X.

(*) Raro, però ripetuto nella famiglia Vignali il nome di Egidio o Zilio o Zi- 
lietto ■■ di questo nome era il padre di Giovanni Vignati, signore di Lodi.
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O G G LER IO
sec. X ?

A questo luogo, cioè dopo Zilio, mettono il vesco.vo 
Ogglerio il Gabbiano, i Sinodi I I I  e V II, 1’ Ughelli, il Zac
caria e il Lodi, il quale lo inserisce qui per l’autorità del 
Gabbiano e più ancora di Mons. Federici, vescovo di Lodi 
dal 1576 al 1579, che gli assegna questo posto nella noti- 
cina citata altrove.

Il nome di Ogglerio, vescovo di Lod i, compare due 
volte nella sola pergamena n. 3 dell’archivio vescovile. È 
un istrumento con cui il vescovo Ogglerio investe il conte 
Alberico e alcuni suoi parenti de terris Turrignani Cer
reti p la n i et p ra ti de Staciano. È  senza data. Il Bo- 
nomi scrive : « Characteres om nino p ro d it saec. X II. 
Heie tam en illud com posuim us, ne series laudensium  
episcoporum a Cl. VV. in stitu ía  p e r  nos tem eraretur  ». 
A tergo però della pergamena scrisse M...

È  pubblicato nel Cod. Dip. Laud. a pag. 17 colla data 
935 ? ; vi si aggiunge in nota che ha tutti i caratteri del 
IX  secolo, l’apografo del X II.

Nei M on. Hist. Patr. X III,  1780 è tra le Chartae spuriae 
saec. X. Eccolo, collazionato coll’apografo pergamenaceo:

« Convenit atque complacuit inter Dominum Ogglerium 
Laudensem Episcopum et domnum Albricum qui comes 
vocabatur, et Aledramum fratrem ejus, et Manfredum et 
Aledramum filios ejus, et Ubertus, videlicet domnus Og- 
glerius Episcopus investivit istos supradictos viros de terra 
de Turrignani, et de terra de Cerretu plano, et de prato de 
Statciano tres jugias, et in capite Ville I I I  jugias, in pre
sentía istorum bonorum virorum, quorum nomina subter 
Odonis infantis, et Alberici ejus fratris, et Ariberti, fra- 
trisque eius, et Albrici majoris, Amizonis, Lanfranci, 
Johannis, Adam Losprandi, Philippus qui vocatur Aripertus,
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Benedictus fllius quondam Mascarii, et domni senioris Al- 
deprandi; et juraverunt isti has conditioues, quas conve- 
nerant, in omni anno episcopo Laudensi tribuere, et si ipsi 
hoc non ademplevissent, terram debebunt perdere, et com- 
ponere centum marcas argenti in Camera regis, et centum 
libras illius monetae qui eo tempore esset Episcopo ; vi
delicet in omni anno debebant dare tres hospitalitates cum 
Treginta militibus, vel plus, in mense madii I I I  multones, 
et carnem suinam, in Sancto Martino I I I  porcos, et iuxta 
Natale Domini convivium, et Lobiam trare (1) de Frascarolo 
usque ad Padum. Factum est hoc in loco Mugaroni, et Gre
gorius Notarius scripsit cartam, et hoc factum est propterea, 
quia ipsi debebant defendere ab omni homine in parte Lau- 
densis episcopi, et si pactum istud non adimplerent totum 
debent supradictam facere compositionem » (2).

(1) Il Bonomi, Alonum. Lauden. p. 15 nota: per lobiam trare, intelligimus ag- 
gerem ducere [far argine]. Frascarolo, nome perduto di terra non mollo lontana dal 
Po. (Agnelli, Diz. cit.).

(2) Difficile, per non dire impossibile, riesce l'identificare le località accennale 
neH’islrumenlo. Carlo Dionisolti (Studi di Storia patria Subalpina — Roux Fras- 
sati e C.°, Torino 189G, p. 149) in Mugarone riconosce una frazione di Bassignana 
(Alessandria) su un colle presso la contluenza del Tanaro nel Po. Arrischia pure la 
congettura che Oglerio fosse della famiglia degli Albertenghi. Dalla situazione di 
Mugarone crede doversi collocare i luoghi nominali nel documento tra l’Appennino 
e il Po. Turrignano sarebbe Terruggia presso Occimiano in Monferrato; Pratus de 
Slatciano — Stazzano presso Serravalle Scrivia in quel di Novi; Caput Villae — 
Codevilla. Evidentemente sono semplici congetture prive d’ogni fondamento. Basti 
notare che nessun allro documento prova che la mensa vescovile di Lodi avesse 
beni in quelle parli. Si sa però che i Vescovi di Lodi possedevano Ira l’Appennino 
ed il Po diversi beni, come a Precipiano e a Savignòne: diversi in Lomellina ole.
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A M BR O G IO  I
a. 942-945

Lo inserì per il primo nel catalogo dei Vescovi di Lodi 
il Zaccaria, sebbene il Muratori ne avesse già pubblicati 
i documenti, senza notare che di questo vescovo prima non 
si aveva notizia.

È ricordato in due diplomi di Ugo e di Lotario, re 
d’Italia. Nel primo « Si catholicae Fidei.... », dato in Garda  
oppido il 25 maggio 942, i due re confermano « interventu 
Ambrosii Sanctae Laudensis Ecclesiae Venerabilis Ponti- 
ficis » ad Adeverto, vescovo di Padova, e alla sua Chiesa 
tutti i suoi diritti e privilegi (1).

Nel secondo che incomincia: « In statu catholicae 
Fidei » firmato in Pavia il 10 agosto dello stesso anno, 
Ugo e Lotario confermano ad Aribaldo, vescovo di Reggio 
Emilia « interventu ac petitione Ambrosii venerabilis Lau
densis Episcopi » gli antichi privilegi e diritti con aggiunta 
di nuovi doni (2).

(1) Ant. II. III, 61 e 62. — Manca l’indizione.
(2) Ant. II. I, 661 e Vi, 43. — li Cappelletti (Le Chiese d’Italia, XII, 295) dice 

Che Ambrogio è commemorato altresi in un diploma a favore della Chiesa di Pia
cenza riferito dal Campi (Hist. Piac. p. 1, Rog. n. 52).

Veramente non è detto nel diploma in che città fosse vescovo l'Ambrogio ivi 
nominato: « In nomine Domini Dei Nostri Jesu Christi Regis aeterni, Hugo, et Lo- 
tharius divina favente clementia Reges. Regni nostri Statum ad hoc proficere cre- 
dimus, si Ecclesiarum Dei tutores existimus, earumque praedia usquequaque con- 
linuis augmentis dilatare curamus. Quo circa noverit omnium fìdelium Sanctae Dei 
Ecclesiae, nostrorumque scilicet praesentium, ac futurorurn industria Ambrosium 
egregium Praesulem, atque Lisiardum gloriosum Comitem, dilectosque fìdeles no- 
stros suppliciler nostram postulasse clemenliam, quatenus Cortem unam iuris prò' 
prietatis nostrae fundatam in conBnio Piacentini Comitatus, quae Laudas dicitur,... •

L’atto è rogalo dal Cancelliere Gisepraudo e porla la data « V. idus Martii, anno 
Dominicae Incarnatiouis 945. Regni vero Domini Hugonis piissimi Regis XIX, Lo- 
tharii vero XIV indictione tertia. Actum Papia feliciter. Amen ». (Pietro Maria Campi, 
DeU'historia ecclesiastica di Piacenza - Registro dei Privilegi, N. 52 anno 245).
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A LD EG R A U SO  (1)
a. 951-970

Due sono le pergamene dell’ archivio vescovile che si 
vogliono riferire al Vescovo di questo nome.

La IV  è l’ultima parte di una domanda fatta da Alde- 
grauso, dal suo clero e dal popolo di Lodi. Lo si deduce 
dalle firme (2). Sebbene questo documento sia incompleto, 
è importante per stabilire in qual tempo Aldegrauso fu 
vescovo. È  un apografo del X I I I  secolo, secondo il Bonomi.

« Actum IV  idus februarii anno dominicae incarnationis 
DCCCCLI domini Berengarii et Adelberti fìlii ejus glorio
sissimi regis primo, in civitate Laudensi indictione V III 
in dei nomine feliciter amen.

f  Aldegrausus hurailis episcopus in hac peticione a me facta subscripsi.

f  Leo archipresbyter ss.

» Atto presbyter »

» Rambertus » »

» Johannes » »

» Adelgisus » »

» Petrus » »
» Gumbertus » »

» Leo » »

f  Andreas presbyter ss. 

» Petrus » »
» Tetdaldus archidiac. » 

» Andreas diaconus » 

» Isegrandus » » 
» Anselraus » » 

» Gaidovertus » » 
» Anselmus » »

f  Petrus subdiaconus ss, 

» Ambertus » » 
» Petrus » » 
» Paulus » » 

Lupus judex domini regis » 

Rufredus » » » 

Ermenulfus » « » 

Ego Gisolarius rogatus »

Ego Giselbertus rogatus subscripsi ».

L ’argomento della pergamena V (3) è una riduzione che 
il vescovo di Lodi concede al monastero di S» Pietro « extra

(1) Si trova scritto anche Aldergardo (Giulini* Meni, di AHI. 1760* p. ìt» p. 335)» 
Aldergauso (ibi, pag. 343), Aldegranso (Cappelletti, op. cit. p. 295).

(2) Vigliali, Cod Dipi. Lans Pompeia, 18.
(3) È un apografo del sec. XIII, senza data; il P. Bonomi nella sua Sinopsi lo 

fa risalire verso il 960. Però a tergo della pergamena scrisse DCCCCL... È guasta la 
parie sinistra. La riporta il P. Zaccaria [p. 103) e il Cappelletti [p. 296). Dovendosi 
tale concessione identificare con quella di cui è parola nel ms. del Vairano [f. 85. 
b/ possiamo ritenere la data del 951.
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urbera », dei tributi che questo doveva pagare alla Chiesa 
di S. Maria (1) :

« In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Quid- 
quid Christo favente pastoralis providentiae juxta morem 
ecclesiasticum ordiaabatur tempus stabilitum fore necesse 
est. Ideo ego Aldegaiusus Sanctae Laudensis Ecclesiae hu- 
milis Episcopus co'nsultu et consensu Sanctae Laudensis.... 
Sacramentum praesens dixi. Manifestum est mihi eo quod 
reverenter ad nos Stephanus venerandus abbas monasterii 
S. Petri principis Apostolorum qui est sub foris prope hac 
Urbis Laudensis. Ut nos propter Deum et remedium animae 
nostrisque.... perdonassemus tantum de fictum quod nostre 
Ecclesie per ipsius Ecclesiae jam dicti loci debitis erant 
persolvere. Quoniam se lamentabatur Ecclesie praefati mo
nasterii oleum aluminaria concimanda vel unde ipsum 
fictum adquirere nec dare potuissent... upertatem. Decentius 
etenim praefati Monasterii abbas ad partem nostre Ecclesie 
de more quindecim sollidos exibebat nos.... considerantes 
me Dei omnipotentis misericordiam una cum cunctis sa- 
cerdotibus et filiis Ecclesie matre vel pro remedio.... con- 
cedimus et perdonavimus ut deinceps in festivitate S. Petri 
annua dumtaxat sollidum unum off.... eum super altare 
sancte Dei Genitrix Mariae in Ecclesia matre. Nostrae 
autem Ecclesiae antiquo honore Sacerdotibus pastum, vi-

(I) Questo atto è dagli scrittori comunemente attributo al Aldegrauso : su tale 
attribuzione si potrebbe sollevare qualche dubbio. Infatti:

a) Il nome del Vescovo che si trova in principio e che fu letto Aldegrausus, 
nella pergamena citala non è cosi chiaro. A me paresi debba leggere Aldegaiusus, 
ma l'us finale è molto sbiadito e quasi cancellalo.

bj In una lettera di Alessandro III già citala a proposilo di lldegario, si legge 
il seguente inciso conservatoci dal Lodi nelle Vite dei Vescovi: « et speciàliler 
praefalus Aldegarius episcopus remisit et perdonavit, seu concessit praediclo Mo
nasterio S. Petri ut prò ornili excubia vel servitio itineris seu exhibitione vel . . . 
abbas ipsius monasterii qui pro suo tempore fuerit offarens... eius missusin fesli- 
vitate S. Pelri annuatim solidum unum imperialam ponatis super aliare S Mariae 
in Ecclesia matre ».

Orase si confrontano queste parole di Alessandro III con la pergamena V“ si trova 
un parallelismo degno di nota. Ma il papa attribuisce quella concessione ad Alde- 
gario, quindi ad Aldegario sarebbe da altri buire ancho la pergamena V“.
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delicet Kal. julii preparet atque tribuat. Quo tantutnmodo 
Cardinales sacerdotes, Presbyteri scilicet ac Diaconi, Sub
diaconi.... mendum conveniat. Hanc igitur nostram spon- 
sionem, manifestationem, atque securitatis confessionem 
omni tempore inviolatam futuram, Christo propitio subli- 
metur et sancta congregatio ad exorandum Deum omnipo- 
tentem promptior evigilet. Huius autem.... flrmitatem Rad- 
bertus Presbyter de Cardine Sancte Laudensis Ecclesiae 
scribere pro jussu Domini Senionis communivimus et pro
pria manu...  ».

L ’anno 969 Walperto, arcivescovo di Milano, raccolse 
nella basilica di S. Tecla un sinodo per decretare l’unione 
della diocesi di Alba a quella di Asti (1). A sì importante 
deliberazione sottoscrisse pure Aldegrauso (2).

L ’ ultimo documento di Aldegrauso, a noi pervenuto, 
porta la data del 25 gennaio 970 e fu tratto dall’Archivio 
di S. Fedele in Milano. È  una permuta che Aldegrauso fa

(1) Il papa Giovanni XIII avova scrino a Walperlo una lettera in cui si diceva 
informato che dai Saraceni di Frassineto l’episcopato di Alba era stato spopolalo in 
guisa che l'attuale vescovo Fulcardo non aveva quasi più ormai nè clero nè popolo, 
ed era costretto a procurarsi il vitto lavorando la terra come un contadino. Quindi 
aveva deciso di unire la diocesi di Alba a quella di Asti. La deliberazione del papa 
piacque a Ottone t e fu approvala nel sinodo tenuto in S Pietro il 26 Maggio 969. 
L’imperatore incaricalo dell'esecuzione commise a Walperlo di raccogliere il sinodo, 
a cui mandò nunzio Liulprando, vescovo di Cremona, perchè desse conferma im
periale a quanto il sinodo milanese fosse per stabilire.

Il Sinodo decise che dopo la morte di Fulcardo la diocesi d’Alba dovesse riu
nirsi a quella di Asti. L’unione hod si effettuò subito. Morto nel 985 il vescovo di 
Alba, si raccolse in Pavia il 18 luglio del medesimo anno, alla presenza dell’impe
ratrice Adelaide, un piacilo presieduto da Giselberlo conte del palazzo. Il placito 
pavese dichiarò l’unione della diocesi albese all’astese nella persona di Rozone.

(2) Gli alti del sinodo milanese, inseriti nel piacilo di Pavia, li pubblicò per 
disleso il eli. Prof. Cipolla nella monografia « Di Rozone Vescovo d'Asti » [Mem. 
Acc. Scienze di Torino, ser. II t. XLII a. 1892 p. 33 e segg.). Alcuni documenti fu
rono riprodotti nei Diplomata dei Moti, tìerni. Hisl.

In questi alti il nome di Aldegrauso è ripetuto due volle: nella lisia dei ve
scovi che sta al principio e nelle sottoscrizioni finali. In principio si legge: « In 
qua cum presiderei uir uenerabiiis domnus Unalperlus saucle mediolanensis ec
clesie archiepiscopus residenlibus cum eo sacratissimis episcopis. Antonio scilicet 
brixiano. Aldegrauso laudensi.... » Seguono i nomi di cinque vescovi del Piemonte 
con le rispettive sedi, e i nomi dei rappresentanti i vescovi di Torino, Vercelli, Ge
nova e Ivrea.

Dopo la firma di Walperlo e la conferma di Landolfo, suo successore sebbene 
non immediato, segue, prima delie altre, la solloscrizione di Aldegrauso: « Alde- 
grausus sancte laúdense eclesie consensi et subscripsi ».
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con Riccardo prete decumano della chiesa di S. Giorgio 
in Palazzo (1).

« In  Christi nom ine Otto elei gra tta  im perator au- 
gustus anno im perii ejus nono etc. item  Otto im perator  
filio  ejus anno im perii ejus te r tio , octavo kalendas j'e- 
bruarias indicione tertiadecim a.... P lacuit itaque et bona 
conventi volúntate, in ter dom inus aldegrausus (2) sancte  
laudensis ecclesie episcopus nec non et ricchardus pre- 
sbyter de in ter decum anos sancte M ediolanensis Ecclesie 
Officiale Ecclesie Sancii Georgii ».

Il) Di questo documento fa pàrola anche il Giulini /Memorie di Milano, 1760, 
p. II, p. 343]. Egli osserva che l ’anno in cui avvenne la permuta era l ’ottavo e non 
il nono dell'impero di Ottone. Cfr. Cod. dipi. Long.; Mon. Hisl. Palr. XIII, c. 4246; 
Vignati, Cod. dipi. laud. I, p. 22-4.

(2) Il ms. dell’Ambrosiana parla di un diploma di Bérengario II a’ tempi del 
vescovo Aldegrauso nel 928. Questa data sconvolge troppo l ’ordine dato dai catàloghi 
per poterla ammetterei È più probabile che si debba leggere il nomedi Aldegrauso 
nel documento citato dallo stesso ms. in data del 951, dove ora si legge: Belen~ 
garius episcopus :

« Anni dni nostri jesu christi DCCCCLI indictioue IX tempore Agapiti II pp. Be- 
lengarius IV cum fi Ho suo Alberto imperatoribus Belengarius episcopus cum suo 
capitulo perdonavit de soldis XV soldos XIII prò amore dei et ad peticionem se- 
cundi (?) Stephani abbatis sicut iegitur in privilegio uno qnod sic incipit: In no
mine Sancte et individue trinitatis quoniam quicquid christo favente pastoralis eie.» 
[ms. c. f. 85 6J.
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A N D R E A
a. 971-1002

Sotto il suo lungo pontificato la mensa vescovile si ar
ricchì di molti beni e privilegi. I documenti che di questo 
vescovo si conservano sono i seguenti : 972, 18 novembre. — 
A istanza di Luitprando strenu issim i abbatis di S. Pietro 
presso Lodi, Andrea concede in perpetuo ai monaci di detto 
monastero l’esenzione dalle decime sui beni che essi ave
vano nella diocesi laudense. Egli stima che il suo decreto 
rimarrà per sempre inviolato « ut eiusdem m onasterii 
stato, Christo propitio, sublim etur, et sanata. Congregano 
ad exo ra n d u m  Deum p rò  nostra  et om nium  Christia- 
norum  salute prom pta  invigilet » (1).

Nel 975 Ottone I I  concedeva ad Andrea e a’ suoi suc
cessori sovranità in Lodi e dintorni con potere uguale a 
quello dei conti del sacro palazzo e titolo principesco e 
ogni sorta di diritti di gabelle sopra tutte le terre ed acque 
del contado.

Nell’ archivio vescovile esistono in proposito due per
gamene (la 6.a e la 7.a) uguali nell’ introduzione, ma con 
qualche variante nelle concessioni.

La pergamena 6.a è autografa, ma dopo il monogramma

(1) Qiesto documento è importante per stabilire il principio dell’Episcopalo di 
Andrea, giacché la data vi ò così espressa: XIV Kal. Decembris anno Incarnationis 
Dominicae 972. Imperiì vero Domini Olhonis Clementissimi Caesaris X Ponlificatus 
eiusdem D. Andreae piissimi Praesulis TT, Indiclione XV. Quindi Andrea incominciò 
a rejgere la Chiesa laudense alla fine del 970 o al principio del 971.

Un apografo del sec. X III [come risulta dalla firma del notaio Algisio Delamor 
gola] si conservava ancora alla metà del sec. XVII nell’archivio del monastero di 
S. Pietro. Fu pubblicato dall’Ughelli [v. Zaccaria p. Ut] che l’ebbe da Mons. Pietro 
Vidoni vescovo di Lodi [1641-16691. Ci. fu pure conservalo dal Lodi nei Conventi, 
donde lo pubblicò il Vignati nel Cod. Dipi. Laud. — Non ostante la diversità del
l’anno, questa concessione del vescovo ̂ Andrea va identificala con quella cui accenna 
il Vairano [ms. cit. f. 85 hi: « Anni dni nostri jesu christl DCCCCLX'C indiclione XIII 
tempore iohannis X III pp et Ottonis li imperatoria Andreas episcopus cum suo ca- 
pitulo dedit et coucessit multas decimas per episcopatum suum prò amore 
dei et animo sue remedio et ad pelicionem leiprandi abbatis sicut legitur in pri
vilegio uno quod sic incipit: « In nomine et individue trinitatis etc. Andreas ep;- 
gcopus dei gratia presul eie. » I Mon. Hist. Patr. (XIII, 1288] lo ritengono di Oliane I,
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dell’imperatore, il resto del diploma che doveva contenere 
la data e le firme si vede tagliato via (1). La 7.a è un apo
grafo del X II, come si vede dalla firma di Erlembardo 
che scrisse parecchie pergamene dell’ archivio vescovile 
(n. 2, 34, 40, 42, 44). Questo diploma è concepito in termini 
simili al precedente, ed è completo. Lo trascrivo come 
trovasi nei M on. G. H. (DD. t. I I  p. prior p. 133), ripor
tando (tra parentesi) le differenze di qualche importanza 
che si trovano nella pergamena precedente (Mon. G. H. 
DD. t. I I  pars prior pag. 267).

« In nomine sanctae et individuae trinitatis. Otto divinae 
dispositionis (dispensationis) clementia imperator augustus. 
Si fidelium nostrorum humillimis precibus serenissimas 
aures nostrae pietatis clementer impendimus, devotiores 
eos promptioresque in nostro procul dubio obtinebimus 
obsequio; presertim denique divino cultui spetialiter man- 
cipatis pontificibus quicquid digne petierint nichil om- 
nino ex nostra parte abnuendum decernimus; ipsi etenim 
non soluin visibilibus, verum etiam invisibilibus telis nos 
nostramque potestatem munire undique certant (decer- 
tant). Idcirco omnium fidelium sanctae atque orthodoxae 
dei ecclesiae nostrorumque ubique presentium (ubi prae- 
sei-tim similiter) scilicet ac futurorum noverit industria, 
Andream sanctae Laudensis ecclesiae venerabilem epi- 
scopum missa petitione per (2) Poponem reverentissi-

(1) Il Handloike (Die lombardischen Stàdie [Berlin 1883 Exc. Il] ha preso questo 
diploma perg. 7R come una falsificazione, la quale però ci conserverebbe la data 
dell’originale [anno 975], Ma l’autore delle osservazioni premesse al D. Il 120 in 
Monum. Gerrn Hisl. difende l’autenticità del diploma e sostiene poi che anche il 
dipi. perg. 6“ sia stato di fatto firmalo e conceduto ad Andrea, attribuendogli la 
data del 981, pur concedendo « la possibilità »- son sue parole « che l’originale 
del dipi. perg. 7“ tD. 120] sia stato amplialo e guastalo ». « Via non tutti i passi » 
continua lo stesso autore « attaccati dal Handloike peccano contro l’uso della can
celleria d’allora nella misura che egli ammette. »

Il Bonomi invece al dipi. perg. 6“ dà la data del 975, il Vignati pure, ma con 
un punto interrogativo. Lo Stumf infine lo dice posteriore all’aprile 978-983, perchè 
vi è nominato Giberto che egli dubita sia il vescovo di Tortona eletto nel 978.

(2) por Petrum et Giselbertum seu Gilhertum Sanclissimos Episcopos nostrani 
humUiter expeliisse...
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mum episcopum nostram humiliter expetisse imperia
lem decentiam, quatenus sibi ad regendum a Deo com
missari] prefatam ecclesiam, preter generalem omnium sub 
nostra ditione consistentium ecclesiarum defensionem ob 
pravorum scilicet temerarios ausus hanc quoque spetialiter 
sub nostra tueremur liberalitate, conferentes illi hoc im- 
peratoriae dignitatis emolumentum per quod sicut expetit 
induisisse nos clareat et, quemadmodum subter inserta con- 
tinentur, in omnibus concessisse manifestum sit. Quapropter 
iam diota aecclesia sub nostra protectione benigne adscita, 
precepta confirmamus ei universa, res quoque atque pos- 
sessiones sive utriusque sexús familias tam in comitatu 
quam in edifltiis turrium murorum portarum ipsius Lau- 
densis civitatis (1), mercata, vectigalia, teloneum, cortis, 
villis, campis, pratis, vineis, silvis, aquis, aquarumque de- 
cursibus molendinis exitibus et regressibus, omnia, et in 
omnibus que a nostris decessoribus imperatoiùbus et re
gibus nec non et a quibuslibet deum timentibus memorate 
ecclesiae sunt collata, iure proprietario pariter in integrum 
concedimus ac confirmamus. Iubentes quoque statuimus ut 
concessa sibi de suis iuditialia hominibus, quantum ad ius 
pertinere videtur publicum, uti etiam predecessorum no- 
strorum imperatorum et regum continent precepta; nemo 
reipublice procuratorum aut administrorum aliquando Sa
cerdotes seu totius cleri ordinem vel vassallos aut valvas-

(1) Verum etiam ornile publicum dislrielum ipsius civilatis vectigalia teloneum 
tam infra ipsam civitatem quam extra in Suburbio eiusdem civitatis usque ad sep- 
tem miliaria in circuitu, cunclasque publicas exbibitiones, quae hactenusad Lau- 
deusem comitalum de ipsa eivilate et suburbana eius redhibite sunt iure publico 
slatuentes ut omnes querelas et intontioues omnium hominum in [ipjsa eivilate 
degenlium et liabilantium Episcòpus ipsius civitatis, aut missus, quem ipse dele- 
gaverit nosier et Regius existens missus ita definiat [legjaliter tamquam si nostri 
comilis Palatii adesset ibi praesentia. Praedicla igitur aedificia turrium porlarum 
alque murorum Laudensis Civitalis, alque publicum dislrielum, omnemque publi- 
cam functionem sicut suparius declaratum est de Regni nostri iure et dominio in 
praefati episcopii ius et dominium omuino transfuudimus ac delegamus, ul prae
sens Episcòpus eiusdem Civitatis, suique successores et pars praelibali episcopii 
habeant, teneant, firmilerque possideant et fruanlur canonice iure perpetuo. Si quia 
aulem contra hoc nostrae confirmationis ac delegations precepturn ausu nefario 
insurgere....
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sores eiusdem Sedis perplacita invitos aut sine assensu 
eiusdem ecclesiae presulis venire compellat, ita sane ut 
prelibatum est non comes non gastaldius non raissus di- 
scurrens, non quilibet rempublicam agens ullam potestatein 
habeat in res ipsius ecclesiae vel canonicorum eius intrare 
aut aliquid inde per violentiain auferre vel homines, ut 
supra diximus ipsius distringere aut pignerare, sed omnes 
querimoniae atque causationes suorum hominum ita in 
presentia eiusdem ecclesiae pontiflcis flnem accipiant, uti 
in publica audientia deliberaretur. Si vero aliqua gravis 
contentio in his ibidem orta fuerit, imperiali censemus re- 
servandum dignoscentiae idest ad palatium. Quicumque 
autem contra hoc nostrae conflrmationis preceptum ausu 
nefario insurgere temptaverit aut eum quoquo modo corrupe- 
rit, noscat se compositurum auri optimi libras centum (mille), 
medietatem kamare nostrae, et medietatem sepe diete ec
clesiae. Ut (1) autem huius nostri precepti tenor ab om
nibus servetur inviolabiliter veriusque credatur a cunctis, 
manibus propriis roborantes anulo nostro subter sigilla- 
vimus.

Signum domili Ottonis (M.) magni imperatoris Augusti.
Folgmarus cancellarius advicem Uuillegisi Archicap- 

pellani notavi.
Data V il i  kal. Decemb. anno dominice incarnationis 

DCCCCLXXV, indictione IIII,  anno vero regni domni Ot
tonis XV, imperii autem V il i ;  actum Imelevo (2) ».

Nel febbraio 979 fu fatta una permuta « in ter dornnus 
A ndreas Sanctae Laudensis ecclesie episcopus nec non  
et in ter Arnono filiu s  quondam  A rioa ld i de loco Cau
sario  » di alcune terre in Maleo (3).

(1) Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur manibus pro
priis roborantes annulo nostro insigniri iussimus. Signum Domni Ottonis (M.) magni 
impferatoris] aug:

(2) Stumpf. 668. Imelevum è Memleben.
(3) Vignati, Cod. Dipl. Laus Pompeia p 29: è accennala anche dal Muratori 

(Antiq. Ital., I, 3781.
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Andrea è pure ricordato in una pergamena autografa 
(l’ 8.a) di permuta di beni tra alcuni ecclesiastici di Lodi. 
V ’ intervenne il diacono Gisulfo « misso Andree episcopus 
ab eo directo ». Il documento porta la data IV  sept. 
ind. X I I I  (1).

987, 15 agosto. Altra permuta fatta in Lodi « inter 
Andreas episcopus episcopio sanctae Laudensis ecclesie » 
e Adamo detto anche Bruningo e suoi fratelli di alcune terre 
nel luogo e nel fondo di Bargano. Autografo (pergam. 93).

Della sua grande pietà è prova, oltre l’esenzione dalle 
decime concessa al monastero di S. Pietro, di cui si è già 
parlato, la generosa donazione fatta alla basilica di S. Bas
siano il 29 marzo 994.

Ce ne fa conservato un apografo del X I I  (pergam. X), 
che sebbene pubblicato più volte (2), per la sua importanza, 
credo opportuno riferire per intero.

« Anno ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi 
nongentesimo nonagesimo quarto; quarto Kalendas Apriiis 
Indicione septima. Basilica S. Bassiani, quae est constructa 
sub urbium huius civitate Laude. Ego Andreas humilis Epi
scopus ipsius Sanctae Laudensis Écclesiae, qui professus 
sum ex natione mea lege vivere Longobardorum offertor 
et donator ipsius basilice propterea dixi: quisquis in sanctis, 
ac venerabilibus locis et suis aliquid contulerit rebus iusta 
actoris vocem in hoc seculo centuplum accipiat ; insuper 
quod melius est vitam possidebit eternam. Ideoque ego qui 
supra Andreas Episcopus dono, et offero in eadem basilica 
Sancti Bassiani a presenti die: eo tamen ordine sicut subter 
legitur prò anima mea mercede. Hoc sunt petias quattuor 
de terra apatoria, una ex eis cum in parte sedimen super 
habente cum curte et horto insimul tenente, et petia una 
de Yitibus cum area ubi estant juris mei, Quam habere

(1) Quindi secondo la data comune è l’anno 986, secondo l ’era pisana è il 987,
(2) Zaccaria p. 124; Cappelletti p. 299; Vignati, Cod. Dipi. Laus Pompeia p. 36.
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viso sum foris suburbium ipsius civitatis, et in locas et fundas 
Sancto Zenone, et inclusura, ubi Sancta Maria dicitur, seu 
in campo Longo.

Prima pecia est suburbium huius civitatis non multum 
longe da ponte qui dicitur Marmoriolo, cum in parte edi- 
flcium super habente cum curte et orto insimul tenente, 
est per mensura iusta juges legiptimas decem. Coerit ei 
da mane et sera via, da munte siiniliter via publica, et 
Ariverti, seu Malberti quondam Gisulfi Diaconi, et de he- 
redibus cuiusdam Redaldi et Ariberti. Secunda pecia de 
terra in dicto loco Sancte Marie, quae est iusta Ecclesiam 
Sancti Bassiani, est per mensura iusta juges legiptimas 
viginti et una, et perticas quattuor, et tabulas duodecim. 
Coerit ei da mane et sera vias da meridia de canonica 
sancte Laudensis Ecclesie et Ariberti, seu Amizoni, et da 
monte de eadem Basilica et via. Tercia pecia de terra ibi 
prope est per mensura iusta iuges tres, et pertica una et 
tabulas quattuor. Coerit ei da mane Malberti, et Carmanni, 
da meridie Sancte Marie, et de heredibus cuiusdam Leoni; 
da sera Aribaldi Diaconi et Elegrini seu Gariardi germanis. 
Quarta pecia de terra cum incisa sua ini abente in iam 
nominato loco, ubi clusura Sancte Marie dicitur non multo 
longe da eadem Basilica est per mensura iusta iuges le
giptimas viginti et octo, et dimidia. Coerit ei da mane de 
heredibus cuiusdam Rozoni, et Angelberti, seu Petri quon
dam Leoni, da meridie via publica, da sera Johannis et 
Pauloni, da monte Tebaldi, et Leoni, seu Bonizoni. Preno
minata pecia de vitibus cum area ubi estat in predicto 
loco campo Lungo, est per mensura iusta pariter iugeali 
decem. Coerit ei da mane et sera iam dicti Sancti Bassiani, 
da meridie terra Sancti Vincenti, siteque alii sunt ab omui 
coerente similique dono, et offero in eadem Basilica Sancti 
Bassiani a presenti die, eo tamen ordine, ut subter legitur 
prò anima mea mercede, hoc est mansoum unum cum om
nibus rebus ad eum pertinentibus per mensura iusta inter
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sedimen et vineas cum areis suis terris, aratelis, gerbis, 
pratis, patulibus seu jerbis atque silvis cum areis suis 
iuges legiptimas, quindecim ut dictum est tam casis cum 
sediminibus et vineis cum areis suis, terris aratelis, gerbis, 
pratis, pascuis, silvis ac stellareis ripis, rupinis, àc palu* 
dibus coltis et iucoltis divisis et indivisis una cum fmibus, 
terminibus accessionibus et usibus aquarum, aquarumqué 
deductibus cum omni iure ac iacentiis, et pertinentiis earum 
rerum per locas, et vocabulas ab ipsis casis, et rebus per- 
tinentibus, vel expecientibus, sicuti in eo per quocunque 
ingenio pertineunt iuribus pertinentis, inventis fuerint in 
integrum. Quae autem suprascriptis rebus iuris mei supra- 
dicti, una cum accessionibus, et ingressionibus earum, seu 
cum superioribus et inferioribus earum rerum qualiter 
superius mensuratur aliquid..... die in eadem Basilica Sancti 
Bassiani predictis, rebus donare et offerre Videor prò 
animae mee mercede ut amodo de hinc in antea in ipsa 
Basilica quattuor Presbiteri ordinati sunt, qui prò mercede 
peccatorum apud Dominum exorare dignentur, et missa et 
vesperam, seu matutinum, quam alia divina officia die noc- 
1uque caneant, ut milii in eternum profìciat ad anime sà- 
lutem, et gaudium sempiternum. Faciendo ipsi Presbiteri 
de frugibus, et redditibus, seu censibus, quod de ipsis rebus 
annue Dominus dederit quicquid voluerint prò anime mee 
mercede. Et si divino faciente indicio, quod uno aut plures 
de ipsis Presbiteris de hoc seculo migraverit, tunc volo 
et ordino, ut sint in potestate de ipsi Presbiteri, qui super 
eum vixerit, alium Presbiterum eligendi, et cum electum 
fuerit, veniat ad me aut ad meum successorem, qui prò 
tempore in eodem episcopatu fuerit, et eum ordinent ipse 
Presbiter in eadem basilica in predicta Congregatione de 
ipsi presbiteri sine ulla datione. Et ita volo et ordino ut 
ipsi quattuor Presbiteri, qui nunc et prò tempore in eadem 
basilica ordinati fuerint post meum decessum annualiter 
pascant alii decem Presbiteri usque ad saturitatem, et cum
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saturati fuerint et Domini dixerint laudes ut mihi in e- 
ternum proficiat ad anime mee salutem, et gaudium sem- 
piternum, et detur ipsi quattuor Presbiteri, qui nunc et 
pro tempore in eadem basilica ordinati fuerint ad iam dicti 
Presbiteri ordinati fuerint singoli denarii. Et faciant ipsi 
quattuor Presbiteri in eadem basilica ardere cexendelum 
unum de olio die noctuque ad missam, et vesperum seu 
ad matutinum pro anime mee mercede. Nam si avenerit 
quod Episcopus istius civitatis, aut aliqua potestas de eadem 
basilica aut iam dicti quattuor Presbiteri de ipsius rebus 
et frugibus, quod superius indicatum abeo aliqua subtrac- 
tione aut minuatione exinde fecerit, aut suprascriptis rebus 
comutare, aut alienare, seu ullum scriptum fecerit eis 
quiete, et pacifici habere non permiserint, aut ipsi Presbi
teri hoc non adimpleverint, quod superius legitur, tunc 
volo ut deveniat ipsis rebus omnibus in potestate de Ar
chiepiscopo Sancte Mediolanensis Ecclesie, et de duos plus 
propinquos parentes meos qui pro tempore apparuerint, 
et tandiu in eorum fit potestate de ipsis rebus fruendis 
quousque venerit Pontifex, aut aliqua potestas qui hanc 
meam offersionem adimpleat, sicut superius iudicavit pro 
anime mee mercede et h. Dei fuerit voluntas quod ipsi 
quattuor Presbiteri, et qui nunc et pro tempore in eadem 
Basilica ordinati fuerint de eadem missa et Vesperum, seu 
matutinum quam et alia divina officia, et de predicti alii 
presbiteri seu et de iam dieta luminaria observaverit sicut 
superius legitur, et episcopus istius civitatis, seu aliqua 
potestas de eadem ordinationem, et de predicta basilica, 
seu de rebus et fruibus inquietati vel molestati non fuerint, 
et ejus quiete, et pacifici habere permiserit, tunc volo, seu 
iudico, ut habeant eadem basilica de predictis rebus, et 
faciant ipsi quattuor Presbiteri de frugibus et censibus, 
qui exinde exierint quiequid voluerint pro animee mee 
mercede, et si quod absit, et fieri non credo si unquam in 
tempore evenerit Pontifex, aut aliqua Potestas que hanc
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meam offersionem infrangere, vel irrumpere voluerit aut 
ipsi Presbiteri hoc non adimpleverint quod superius le- 
gitur, cum Deo Patre Omnipotente, et Beatissimo’Archan- 
gelo Michaele, qui animam suscepturus est ante tribunal 
Christi, in racione stenti ita ut cum inde meritis retribu- 
tionem ab eo accipiant salva nobis mercede in Christo Jesu 
Domino nostro, et pro honore Episcopatus mei, nec mihi 
liceat ullo tempore quod voluit, sed quod a me semel fac
tum, vel conscriptum est inviolabiliter conservare promitto 
cum stipulacene subnixa: hanc enim cartam offersionis 
paginas Gualfredus Notarius, et Iudex sacri Pallad i tra- 
didit, et subscribere rogavi, in qua subter confirmans te- 
stibusque obtuli roborandam; unde tres carte offersionis 
uno tenore scripte sunt.

Actum in Civitate Laude Andreas Dei misericordia hu- 
milis Episcopus in hac carta offersionis a me facta scripsi 
manibus Leoni, qui et Azo, et Malberti Germanis filii 
cujusdam Rainerij, qui et Raino, seu Dominici filii Ali- 
prandi omnes lege vivente» Romana testes. Rainaldus 
Judex sacri Pallacij rogans subscripsi.

Guido Judex sacri Palatij rogatus subscripsi.
Ego qui supra Gualfredus Notarius et Judex sacri Pal- 

latij Scriptor huius carte offersionis post tradita compievi 
et dedi.

Ego Guido de Para Pallatinus Notarius autenticum 
hujus exempli vidi, et legi, et sic in eo continebatur, ut 
in hoc legitur exemplo preter litteras plus minus, et hoc 
exemplum scripsi, et me subscripsi ».

Nel febbraio del 997 intervenne al concilio di Pavia, 
come risulta dalla epistola sinodica di Gregorio V a Wil- 
ligiso arcivescovo di Magonza. Tra i vescovi che sottoscris
sero ai sette decreti in essa ricordati dal papa, figura A n
dreas Laudensis aeclesiae episcopus (1).

(1) Moti. Germ. Hisl. Leguni Seel. IV, p. 536-7. — Ib. SS. MI, 694. — Jaffè, 3876 
[2965].
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1000, 5 agosto. Placito di Benzone conte di Lodi, messo 
di Ottone (1) in  villa quae nuncupatur Tauriano in via 
publica  per lite fra Andrea vescovo di Lodi e Rogerio Aglio 
di Romualdo circa il possesso di alcuni beni a favore di 
quest’ultimo (2).

Infine il 22 agosto 1102 il re Arduino ad istanza della 
regina Berta concedeva al vescovo Andrea e all’episcopato 
laudense il provento dell’oro che si ricava dall’Adda tra 
Cavenago e Galgagnano (3). Il diploma è il seguente:

« [In nomine Sanct]e et individue trinitatis. Arduinus 
gratia Dei rex. Si quis sucursu pauperum et subventione 
eclesiarum sacris et honorabilibus locis ali[quid de suo de- 
derit, placebit] deo, et quod maximum est, vitam possidebit 
eternam. Ideoque omnibus sancte dei eclesie nostrisque fi- 
delibus presentibus scilicet atque futuris notu[m esse vo- 
lumus, Bertam reginam nostr]am videlicet dilectissimam 
coniugem nostram adiisse clementiam deprecantem, qua- 
tenus ob amorem dei et nostrarum pariter remed[iun ani- 
marum nostrorumque parentum et] fìliorum per nostri 
precepti paginam concederemus episcopatui Laud«nsi, ubi 
Andreas venerabilis episcopus praesulatur, omnem redditum 
auri, quod [in ripis fluminis Adue levatur] in toto conflaio 
castellorum Cauenaci et Galgagnani, qui redditus pertinere 
videntur camere nostre. Nos autem paupertatem prefate
eclesie L[audensis]....[cojnsiderantes iuxta prelibate Berte
regine dilectissime coniugis preces atque voluntates per 
hanc nostri precepti paginam, prout iuste ac leg[aliter pos- 
sumus, omnem redditum auri, quod] in supra scriptis ripis 
levatur, per tota confìnia predictorum castellorum cum

604 1 VedÌ pr0pn3il°  U d‘P|oma di oa° ne 111 Mon. Genti. Bui. DD. II p. post.

(2) Da apografo del soc. X III [Muratori, Anliq. II. I, 455 — Vignali, Cod. Dipi 
Laus Pompeia p. 40).

(3) Pargam. 11“ dell’arcli. vesc., apografo del sec. X III — Mori. Germ. Hist DD
III p. prior p 705-6 -  Stumpf 1845.
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omni districtione ordinatione ac defensìone de nostro re
g a li iure et dominio predicto episcopatui] Laudensi con* 
cedimus donamus et perhemnis temporibus habendum lar- 
gimur, cunctorum regum omniumque hominum contradi- 
ctione [diminoratione atque molestatione remota. Et si 
qui]s contra hanc nostri precepti donationem insurgere aut
contraire temptaverit, eterne se gehenne vinculo ligatum....
violaverit, mancosos mille, medietatem camere nostre et
medietatem predicte eclesie laudensi, dabit et sol[vet]....
[hoc nojstrum preceptum scribere nostroque sigillo iussi- 
mus insigniri.

[Signum domni] Arduini serenissimi (M.) et invictissimi 
regis.

[Cunibertus canjcellarius vice Petri Cumani episcopi 
et archicancellarii recognovit.

[D a ta ].......[a]nno dominice incarnationis nonagésimo
millesimo secundo, indictione XV, anno vero domini Ar
duini Serenissimi et invictissimi regis regnante primo.... (1).

( c o n t i n u a  )

(il II Cappelletti !p. 303] dice che Andrea fu presente al Concilio provinciale di 
Milano raccolto dall'arcivescovo Arnolfo nel 1002. Forse questa asserzione è fondata 
unicamente sulla falsa opinione, sostenuta dal Galesino e da Tristan Calco (Medlo- 
lanensis Historiae Pfitriae 1. XX, 1643 -  1. VI, p. 121) che Arnolfo tenesse in quel
l ’anno una dieta a Lodi. Fu invece tenuta a Pavia una dieta nel febbraio di que
st’anno e vi fu eletto re Arduino (Arnolfo, Gesta Arehiep. Mediai, in Mon. Germ. 
Hist. SS. Vili, p. 10].

Nei Mon. Germ. Hist. DD. 1. I pars prior p. 620 è riportala tra i diplomi di Ot
tone 1 una lettera apocrifa senza data, in cui l’imperatore Ottone esprime la deci
sione presa dal Concilio di Roma tenuto dal papa Giovanni a favore del monastero 
di S Emmerano in Ralisboua, coll’intervento di 97 vescovi di cui son nominate le 
sedi: tra essi circa ottuagesimo è ricordalo il laudensis., Non è dello ij numero 
d’ordine nè dell’imperatore nè del papa.
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S. G iovanni B attista  di S. Colombano

Ai piedi del colle di S. Colombano, e a sinistra della 
strada che rimonta il colle stesso, detta della Callada, è 
ancora una chiesa di modeste dimensioni, detta di S. Gio
vanni Battista.

Refendente Lodi che solo ci ha tramandato qualche 
notizia di questa chiesa, racconta che per antichissima 
tradizione, attestata dagli uomini più anziani della bor
gata, e dagli stessi Padri Francescani che ai tempi del 
Lodi ufficiavano la chiesa, qui sorgeva un antico ospedale. 
« Il padre fra Colombano Mazzi, egli scrive, oggidì pro
vinciale dei PP. Francescini, e residente nel convento di 
S. Giovanni Battista di S. Colombano, ha inteso cinquanta 
anni fa dai padri più vecchi, che tanto tempo è appunto 
che egli in detta chiesa prese l ’abito, come ivi già fosse 
ospedale amicamente, e cIìh a’ giorni suoi si sono vedute 
alcune reliquie in piedi dell’ospedale medesimo già diroc
calo ». Avvertiamo eh« quel vecchio frate scriveva al 
Lodi queste notizie il 30 settembre 1611: quindi le sue 
memorie risalivano a ben cento anni addietro, verso il 
principio del cinquecento. Corrn poi sia avvenuta l’aboli
zione dell’ ospedale, e passata la chiesa nei frati france
scani, signora dal Lodi: cos) pure dicasi del tempo in cui 
gi fece il cambiamento,
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Che la chiesa sia di fattura molto antica si può ar
gomentare da una iscrizione che vi si leggeva dalla quale 
risultava che Erasmo Bernardelli, vescovo Ariense, con
sacrò quella chiesa a richie&ta dei Francescani stessi 
l’ anno 1510 nella seconda domenica di Ottobre, come 
coadiutore di Mons. Claudio Seisello amministratore della 
Chiesa lodigiana durante l’assenza del Vescovo Ottaviano 
Maria Sforza per motivi politici.

Il Lodi racconta altre cose sugli scopi dell’ospedale 
e della chiesa : però si affretta a dire che sono dicerie 
senza fondamento di sorta, e debolissime congetture.

« Scritture pubbliche e autentiche, egli dice, che di 
questo ospitale facciano menzione, una sola ci è capitata, 
che è un ¡strumento di procura fatto da Mons. Anlonio 
Bernerio Vescovo di Lodi in Giuseppe di Cortona a ri
scuotere diversi legali dell’ Ospedale di San Giovanni di 
S. Colombano, rogalo in S. Colombano per Vescovino del 
Vescovo il 30 Settembre 1454 ».

JNell’Archivio deli’Ospedale Maggiore si hanno diversi 
islromenti di livelli sopra terre a S. Colombano: ma non 
viene precisato se appartenenti alla chiesa ed all’ospedale 
in discorso.

L a D irez io n e .
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Seduta del 3  D icem bre 1904:

PRESIDENZA —  Avv. Comm. E m ìl io  Ca c c ia la n z a , Sindaco. . .

Si prende allo dei ristauri falli da S. E. Moos. Ve
scovo alla Cappella di S. Giovanni Ballista nella Cattedrale, 
specialmente a quanto riguarda il mausoleo Pontano : si 
delibera di mandare una lettera di ringraziamento al Ve
scovo.

,L’avv. Giovnni Baroni propone l’acquisto di un quadro 
rappresentante Santa Cecilia, copia di buon pittore del di
pinto di Raffaello Sanzio esistente a Bologna. Gli interve
nuti si dimostrano di parere discorde adducendo chi la poca 
conoscenza del quadro, chi l’elevalo prezzo, chi la ristret
tezza del nostro Museo, e chi l’opportunità dell’acquisto 
stesso in previsione dell’imminente allargamento del Museo 
stesso ed anche perchè i mezzi non mancherebbero.

Si decide di rimandare la trattazione alla prossima 
seduta.

Lo stesso Avv. Baroni riferisce dettagliatamente gli 
avvenuti scavi a GrafGgnana, dei quali noi abbiamo tenuto 
parola (lj.

Il presidente, affine di evitare gli eventuali futuri di
sperdimenti di oggetti di scavi nel nostro Circondario,

(1) V. nostro Archivio, anno 1904, pag. 163.
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esorta i membri delta nostra Deputazione, nonché il R. 
Ispettore degli scavi Cav. Aw , Bassiano Mariani, ad essere 
oculati e pronti a recarsi subito sul posto servendosi pure 
all’uopo dei mezzi di trasporlo a carico del Municipio.

Seduta del 0  Gennaio 1 9 0 5

PRESIDENZA Avv. Comm. E milio  Caccialanza , Sindaco
Il Consigliere Giovanni Baroni riferisce sulla impor

tanza di una medaglia trovata negli ultimi scavi di Graf- 
fignana; sugli oggetti ritirati nel Civico Museo a mezzo 
del Vescovo Mons. G. B. Rota.

Si delibera l’acquisto di alcuni documenti riguardanti 
la persona del dott. Agostino Bassi.

Si delibera pure ¡’acquisto del quadro di Santa Cecilia 
sempre che la spesa per il Museo non superi le L. 500.

Il Presidente, preoccupato del luogo ritardo frammesso 
dal Consigliere Sig. Feliciano Bulloni nel presentare i Conti 
Consuntivi della nostra Deputazione, chiede agli intervenuti 
come si debba risolvere questa irregolarità. —  La Depu- 
lazione incarica della bisogna il Conservatore del Museo 
e Segretario della Deputazione M. Giovanni Agnelli.

La Deputazione tratta in seguilo della convenienza di 
lasciar trasportare fuori del Museo alcune scatole di im
pronte di medaglioni già del Museo Valicano e che in 
unico esemplare si trovano nella nostra raccolta, affine di 
aderire alla richiesta di valente numismatico che ne voleva 
trarre o impronte o fotografie: delibera di non poter, per 
osservanza di regolamenti, concedere quest’ uso fuori del 
Museo.

L ’Avv .  Giovanni Baroni riferisce sul deperimento dei 
quadri dell’Adorazione dei Magi di fra Sollecito Arisi, e 
di S. Agostino di Alberiino Piazza esistenti nella Chiesa 
di S. Agnese, e suggerisce che ad ovviare tale iattura 
sarebbe conveniente c'i' staccare alquanto i duo quadri dal. ......... Jh  . ■ * - - «t « 1 .u • •“
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muro a cui sodo addossali. —  La Deputazione delibera 
di interessare in proposito la Fabbriceria Parrocchiale di 
S. Lorenzo.

Il maestro Giovanni Agnelli legge un suo scritto di
retto alla Deputazione all’intento che venga posta una la
pide sulla parete esterna del Castello di S. Colombano r i
cordante il soggiorno ivi fatto l’anno 1853 da Francesco 
Petrarca. Sottopone all’approvazione degli intervenuti una 
iscrizione da lui dettata, e insiste perchè l’ iniziativa di 
questa operazione venga assunta dalla Deputazione stessa: — 
La Deputazione approva pienamente l’ apposizione della 
lapide e l’epigrafe proposta, salvo il debito permesso del 
Principe Emilio Barbiano Beigioioso d’ Esle, proprietario 
del Castello.

Seduta del 3  Maggio 1 9 0 5

PRESIDENZA Avv. Comm. E milio Caccialanza , Sindaco
Il Presidente riferisce l’acquisto fatto del quadro rap

presentante Santa Cecilia, di cui nei verbali antecedenti, 
pel prezzo di L. 500, già soddisfatte; che a mezzo di un 
ragioniere vennero compilati i Conti Consuntivi degli ul
timi quattro anni. Che l’illustre Sig. Francesco Gnocchi, 
riconoscendo i giusti motivi pei quali la nostra Deputa
zione, benché spiacentissima, non potè disporre fuori del 
Museo delle impronte del Medagliere ex Valicano, ha ese
guito dei calchi nel nostro Museo e gentilmente ha donato 
al medesimo una ventina di altre impronte analoghe alla 
nostra Raccolta; avere noi gradito il dono e ringraziato 
il donatore : che a proposito della lapide da porsi a S. Co
lombano si è ottenuto il debito permesso dal Principe pro
prietario.

Il Presidente passa in sommaria rassegna i Conti 
Consuntivi presentali dal. rag. Giuseppe Agnelli, riferentisi 
agli anni 190), 1902, 1903 e 1904, accennando alle prin
cipali risultanze: diamo qui in succinto i quattro riassunti;
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1 9  0  1

Attività netta al principio dell’esercizio 1901 L. 10342, 33
Disavanza f i a a l e ................................... » 517, 47

Patrimonio netto alla fine del 1901 . . L. 9824, 88

1 9  0  3

Attività netta al principio dell’esercizio 1902 L 9824, 88
» 490, 98

L. 10315, 86
» 246, 40

Patrimonio nelto alla fine del 1902 . . L. 10009. 46

1 9  0  3

Attività netta al principio dell’esercizio 1908 L. 10069, 46 
Rendile 1903 . . . . . L. 492, 02 
Ooeri e spese 1903 . . . » 840, 20

Disavanzo di Rendita. . . L 348, 18 L  348, 18

Patrimonio netto alla fine del 1903 . . L. 9721, 28

1 9  0  4

Attività nella al principio dell’Esercizio 1904 L. 9721, 28
Sopravenienze attive 300, —

L. 10021, 28
Rendile 1904. . . . . . L. 475, 97
Oneri e spese 1904 . . . »  840, 75

Disavanzo di rendita , . . L. 364, 78 L. 364, 78

Patrimonio nello alla fine del 1904. . L. 9656, 50
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Il cons. Agnelli rileva che il quadro ad olio rappre
sentante la battaglia del Ponte ora esistente nell’ antisala 
del Municipio, causa l’ accensione del calorifero esistente 
nella medesima, va danneggiandosi. —  La Deputazione, 
riconoscendo giusto il rilievo, si riserva di far presente 
questa jattura al Municipio avanti che si riprenda il ri- 
scaldamento dei locali, avuto anche riguardo alla defìcenza 
di spazio nelle sianze del Museo.

Lo stesso Consigliere riferisce il dono fatto dalla S i
gnora Giuseppina Bosia, vedova Peralta, di un grande 
quadro ad olio al nostro Museo, dono doppiamente im
portante per l’autore del quadro, il nostro Mosè Bianchi, 
e per il soggetto che rappresenta, Lodovico Vistarini, il
lustre nostro concittadino del secolo XM , grande benefat
tore col senno e colla mano della nostra Lodi: riferisce pure 
che il quadro venne ritirato nel Museo e che la egregia 
donatrice fu ringraziata a mezzo della Presidenza.

Il cons. A w . Comm. G. M. Zanoncelli chiede se non 
sarebbe conveniente che la nostra Deputazione possedesse 
una bandiera con cui figurare nelle occasioni più solenni 
cittadine e nazionali. —  La Deputazione stima di sopras
sedere, informandosi però se le associazioni consorelle di 
altre città possiedono pure questo distintivo.

Dopo altri discorsi su oggetti di importanza affatto 
secondaria il cons. A w . Giovanni Baroni riferisce detta
gliatamente sugli ultimi scavi fatti a Graffìgnana (22 Marzo 
corr. a.) da lui visitati insieme al consigliere Agnelli il 
24 Marzo u. s. Trattasi di una sepoltura dei primi anni 
dell’Era volgare, costrutta di embrici, della lunghezza di 
m. 1, 60, larghezza m. 0, 90 e dell’ altezza di m. 1, a 
due pioventi, contenente diversi cimelii, che furono già 
portati al nostro Museo: questa sepoltura, non debitamente 
rispettata, è stata pure in gran parte distrutta; gli embrici 
raccolti, da trasportarsi a Lodi, potranno servire alla par
ziale ricostruzione della sepoltura-stessa : avere quel M. R.
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Parroco raccomandato, fin dal pergamo, ai suoi parroc
chiani di andare guardinghi e di rispettare scrupolosamente 
gli oggetti che si vanno man mano ritrovando negli scavi 
del Comune di Graffignana; avere i fratelli Asti, Citabili 
della Contessa di Belginioso, nei cui campi si rinvenne 
l’ ultima sepoltura, concesso al nostro Museo mollo gen
tilmente gli oggetti ritrovali ; trovare però molto conve
niente che questi signori vengano in qualche misura re
tribuiti dei loro disturbi, anche perchè, nell’ avvenire, 
quegli abitanti sieno maggiormente interessati ad avvisare 
più in tempo chi si deve ed a sempre più rispettare i 
cimelii ritrovali e consegnarli nel loro genuino stato: es
sere sialo sul posto, appositamente invitato, il prof. Pompeo 
Castelfranco di Milano, il quale dichiarò di interessarsi di 
questi scavi in una pubblicazione che intende di compilare 
su questa maleria : avere lo stesso professore, richiesto, 
stimato il valore degli oggetti consegnati al Museo.

Riguardo ai due quadri della Chiesa di S. Agnese 
di cui si è parlato nel verbale precedente, il consigliere 
Agnelli riferisce la risposta della Fabbriceria di S. Lo
renzo, la quale, nelle circostanze attuali si dichiara im 
possibililata a sostenere la spesa pei lavori richiesti quan
tunque poco rilevante. —  11 Presidente, vista l’ urgenza 
delle operazioni, chiede alla Deputazione se non sia questo 
il caso di pensare ella stessa, coi propri mezzi, a rimuo
vere la causa dei deperimenti lamentati, quando la spesa 
dovesse aggirarsi intorno ad una cinquantina di lire. —  
La Deputazione approva la proposta del Presidente inca
ricando all’uopo il cons. Baroni e il Sig. Giovanni Moro, 
previo, beD inteso, il permesso della Fabbriceria di San 
Lorenzo.
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Le feste annuali che una accolla di eletti cittadini, 
coll’ajuto di ogni classe di parsone e del patrio municipio, 
celebra sul fluire di Maggio allo scoao di ravvivare p«r 
qualche giorno ¡a vitalità cittadina, tra i mezzi di diverti
mento escogitali per chiamare i forestieri , ha pensato 
anche a quello di rievocare la memoria di alcuni illustri 
cittadini nei falli in cui maggiormente emerse il valore 
che li fece a caratteri indelebili passare alla storia. Degna 
opera di una città gentile è quella di richiamare, almeno 
per qualche giorno, alla memoria dei figli le gesla dei 
loro antenati che si distinsero per virtù civili, letterarie, 
religiose, militari, ecc.

Nella ricorrenza del quarto Centenario della celebre 
Disfida di Barletta Lodi, mediante una brillantissima ca
valcata storica eseguila d^gli Ufficiali del Reggimento di 
Cavalleria Lodi, indimenticabile a chi vi fu presente, ce
lebrò il suo Fanfulla e fece coniare all’uopo, ad imitazione 
della Città della Disfida, una bella medaglia. L ’anno succes
sivo (1904), quantunque in proporzioni più modeste, la 
nostra città commemorò il secondo centenario del suo poeta 
Francesco Dd Lemene.

In quest’anno, privo di cenlenari considerevoli, si.ce
lebrò un cinquantenario, il 1555, anno della morte di Lo
dovico Vislarino, valentissimo tra gli uomini d’arme che 
si distinsero nelle guerre che dilaniarono i nostri paesi
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specialmente nel primo trentennio del secolo decimo sesto. 
Di questo illustre concittadino si rievocò un fatto d’arme 
pel quale acquistossi gran credito tra i soldati del tempo 
suo, cioè la disfida da lui sostenuta sul Lambro nei pressi 
di Melegnano contro Sigismondo Malatesta che aveva ac
cusato di tradimento il Vistarino per avere questi tolta la 
propria città agli imperiali che orribilmente la tiranneggia
vano, e consegnatala al Duca d’Urbino, generalissimo della 
Lega’ Santa, la notte del 24 Giugno 1526.

Questo fatto fu rievocato con una splendida cavalcata 
rappresentante il Vistarino vincitore di ritorno dal campo 
della disfida accompagnato dalle più elette, personalità che 
militavano allora nel partito della Lega Santa, quali Gian 
Francesco Duca d’Urbino, Malatesta Baglione, Giovanni 
de Medici (delle Binde nere). Camillo Orsini eie., tutti 
rappresentati in costumi dell epoca da diversi baldi gio^a 
notti nostri concittadini, e da diversi sotto ufficiali e sol
dati ilei Reggimento Lodi.

Anche in questa occasione il Comitato delle Feste 
non dimenticò di far coniare una elegante targhetta-ricordo, 
che venne distribuita alle diverse società sportive interve
nute alle feste, la quale, unitamente alle parole di occa
sione, porla il ritratto del \istarino colla scritta: Lvdovicvs 
Vistarinvs memoria reviviscem. 1555-1905.
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P R O F .  A N T O N I O  R O N Z O N

La sera del 23 Gennaio u. s. cessava di vivere per 
osteoclerosi il prof. Antonio Ronzon, insegnante di 
Lingua Italiana nel nostro li. Liceo Pietro Verri. Gli stu
denti e la cittadinanza che tanto lo amavano, resero al 
chiaro professore, alla cara e buona immagine paterna, 
un solenne e mesto tributo di cordoglio e d’onore accom
pagnandolo all’ ultima dimora.

Davanti alla bara parlarono il Rappresentante del 
Sindaco e del comune di Vigo Cadore patria del defunto, 
il Prof. Vittorio Cecchini pel Preside e i Professori suoi 
colleghi; il Prof. Mario Minoia, già suo discepolo; e gli 
studenti suoi Gio. Batt. Pozzi e Alfredo Algardi.

Diamo qui le parole dette dal Cav. Dott Autonio 
Ghisi, assessore per l’ istruzione in nome del Sindaco e 
della Rappresentanza Municipale.

A nome dell’ on. Sindaco e della Rappresentanza Mu
nicipale di Lodi io tributo a questa salma benedetta l’estremo 
omaggio di reverenza e di gratitudine e porgo alla Fa 
miglia del compianto cittadino pubblica attestazione di vivo 
e sincero cordoglio.

II cav. uff. prof. Antonio Ronzon amò Lodi — 
sua patria di adozione — di affetto ardente e nobilissimo 
pari a quello che egli nutrì verso il natio Cadore ed io
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v o r r e i  p o t e r  t r a s f o n d e r e  n e l  s a l u t o  c h e  r i v o l g o  a  q u e s t e  
s p o g l i e  m o r t a l i  t u t t o  i l  s e n t i m e n t o  d i  a l t a ,  i n e s t i n g u i b i l e  r i -  
c o n o s c e n z a  c h e  l a  m i a  c i t t à  d e v e  n u t r i r e  v e r s o  la  m e m o r i a  

d i  s ì  b e n e m e r i t o  c i t t a d in o .
A d a l t r i ,  d i  m e  p iù  c o m p e t e n t e ,  l a s c io  l a  c u r a  d i  c o m 

m e m o r a r e  d e g n a m e n t e  l a  v i t a  o p e r o s i s s i m a ,  e s e m p l a r e  d i  
A ntonio Ronzon q u a l e  i n s e g n a n t e  d i  l e t t e r e  i t a 
l i a n e  n e l  R e g i o  L i c e o  « P i e t r o  V e r r i  » e  q u a l e  s c r i t t o r e  
f o r b i t o  e  v a l e n t e ;  a  m e  b a s t a  d i  r i c o r d a r e  in  q u e s t a  o r a  
d o l o r o s a  le  b e n e m e r e n z e  da  L u i  a c q u i s t a t e s i  n e i  c o n s i g l i  
d e l l e  n o s t r e  o p e r e  p ie ,  n e l l a  D e p u t a z i o n e  s t o r i c o - a r c h e o l o 
gica, nella C o m m i s s io n e  d è l i a  . b i b l i o t e c a  c o m u n a l e ,  n e l  Co
m i t a t o  d i r e t t i v o  d e l l ’À s i i o  F r o e b e l  : a  m e  b a s t a  d i  a c c e n n a r e  
—  fr a  i m o l t i  p r e g e v o l i  l a v o r i  d o v u t i  a l l a  s u a  p e n n a  —  
l ’o p e r a  v o l u m i n o s a  p u b b l i c a t a  n e l  1 8 8 8  i n t o r n o  à  Le scuole 
antiche e m oderne di Lodi, la  t r a d u z i o n e  in  v e r s i  d i  b u o n a  
p a r t e  d e l l a  Laudiade d i  G ia c o m o  G a b ia n o  in  c o l l a b o r a z i o n e  
c o l  P r o f .  B i a g i o  G u a d a g n i ,  lo  s t u d i o  i n t o r n o  a l l a  v i t a  e d  
a l l e  o p e r e  d e l  n o s t r o  p o e t a  F r a n c e s c o  D e  L e m e n e ,  l e  m o l 
t e p l i c i  m o n o g r a f i e  d i  a r g o m e n t o  c i t t a d in o ,  p u b b l i c a t e  n e i  
f o g l i  l o c a l i ,  e  la  s p l e n d i d a  c o n f e r e n z a  d a l  t i t o lo  Prim avera  
della pa tria  ( d a  lu i  t e n u t a  a l  t e a t r o  G a f f u r io  a  b e n e f i c io  
d e l l a  c a s a  p e r  i v e t e r a n i  d i  T u r a t e )  n e l l a  q u a l e  r i f u l s e  l u 
m i n o s o  il p iù  p u r o  s e n t i m e n t o  p a t r i o t t i c o .

In q u e s t i  u l t i m i  a n n i  Antonio Ronzon a v e v a  
d e d i c a t a  la  s u a  o p e r o s i t à  a l la  c o m p i l a z i o n e  d i  u n  Archivio  
Storico Cadorino, p u b b l i c a z i o n e  v i v i f i c a t a  d a l  p iù  a r d e n t e  
a m o r e  a l  lo c o  n a t i o  c h e  E g l i  a v e v a  n o b i l m e n t e  i l l u s t r a t o  
c o l l e  o p e r e :  Il Cadore descritto, La  R egina  M argherita  
in  Cadore e  c o n  p r e g e v o l i  m e m o r i e  s t o r i c h e ,  s c e n e  e  n o 
v e l l e  p u b b l i c a t e  a  L o d i ,  a  F i r e n z e ,  a  M i l a n o  ed  a  V e n e z i a .

L ’ i m p r o v v i s a  m o r t e  d e l  b e n e m e r i t o  e  p r e c l a r o  c i t t a 
d i n o  h a  i m p e d i t o  a i  l o n t a n i  c o n t e r r a n e i  d i  p r e n d e r e  p a r t e  
a l l e  f u n e b r i  o n o r a n z e  e  l ’o n .  S i n d a c o  d i  V i g o  C a d o r e  fu a p 
p e n a  i n  t e m p o  d i  d e l e g a r e  a l  n o s t r o  S i n d a c o  l a  r a p p r e s e n 
t a n z a  c o l  s e g u e n t e  t e l e g r a m m a  t e s t é  r i c e v u t o  :

« Sindaco Lodi

« In o p in a ta  ferale no tiz ia  Cav. P rof. A ntonio Ronzon, caduto  sulla 
breccia v ittim a  del dovere, produsse qui la p iù penosa  im pressione .
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« V igo, suo  paese nativo , perde u n o  dei m ig lio ri suoi figli ed il Ca
do re  il  suo  storico  valen te .

« Im possib ilita to  venire  p regoL a rapp resen tarm i funera li.

I l  Sindaco di Vigo Cadore 

Z a n e t t o  »

E  tu ,  o  s p ir i t o  e l e t t o ,  c h e  f o r s e  a l e g g i  a  n o i  d in to r n o ,  
a c c o g l i  b e n i g n a m e n t e  i l  v a l e  e s t r e m o  c h e  t ’i n v i a  la  tu a  t e r r a  
n a t a l e ,  i l  t u o  d o l c e  C a d o r e  —  r i d e n t e  c o m e  l e  a p r i c h e  s u e  
v a l l i ,  f o r t e  c o m e  l e  s u e  v e t t e  d o l o m i t i c h e  — , la  g l o r i o s a  
c o n t r a d a  a i  c o n f in i  d ’I t a l i a  c h e  s c r i s s e  c o n  P i e t r o  C a lv i  u n a  
d e l l e  p a g i n e  p i ù  f u l g i d e  n e l l a  s t o r i a  d e l  r i s o r g i m e n t o  n a 
z i o n a l e  e  r i c e v i  p u r e  b e n e v o l m e n t e  il s a l u t o  d e l l a  t u a  p a t r i a  
a d o t t i v a ,  c h e  p i a n g e n d o  l ’ i m m a t u r a  t u a  m o r t e  s e r b e r à  d i  te  
e  d e l l e  e g r e g i e  t u e  o p e r e  a l t a  e p e r e n n e  m e m o r i a .

Lodi, 2$ Gennaio 1905.
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San m etro  di Senna  
detto Ospedaletto

Antonio Maria Spelta , nelle Vile dei Vescovi di 
Pavia (1), parlando del beato Bernaloo Balbi, scrive che 
il Monastèro dell’Ospedalelto nel Lodigiano fosse edificato 
dalla famiglia Balbi, nobile pavese; senza però dire nè in 
che tempo, nè come (2). I monaci dell’Ospedaletto ricono
scevano essi pure l’origine del loro cenobio dai Balbi, non 
però di Pavia, ma di Milano. Altri però, dal vedere che 
pure Del Lodigisno alligno una famiglia illustre collo stesso 
nome di Balbi, dalla quale presero il nome e la villa chia
mata oggi Isola Balba e il paese detto Balbiano, hanno 
creduto che lodigiani, non milanesi nè pavesi fossero i 
Balbi fondatori del monastero: ciò si arguirebbe anche 
dal fallo che questa famiglia lodigiana fondò le due chiese 
di S. Michele e di S. Pietro d’isola e a Quartiano , nei 
quali luoghi i Balbi tennero lungamente i loro latifondi e 
il patronato dt Ile chiese.

Comunque sia però la cosa diversissima è l’ origine 
dell’Ospitale da quella del Monastero : essendo antichissima

(1) In P a v i a ,  p e r  g l i  h e r e d i  di G e r o l a m o  B a r t o l i .  M .D.XCVII.

(2) L . c. p. 311.
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la fondazione dell’Ospitale, mentre mollo più moderna è 
quella del monastero propriamente detto. —  Del resto non 
è raro il caso che milanesi e pavesi si attribuiscano la 
paternità di filantropiche fondazioni nel nostro territorio, 
quasiché non sia nota la benevolenza loro, specie dei mi
lanesi dei tempi di mezzo, per venire appunto nelle nostre 
terre a estrinsecare le loro opere di carità o ad impie
garvi i loro denari.

Il Canonico Lodi (1) accenna ad un documento del 
13 Luglio 1152 esistente allora Dell’Archivio Vescovile di 
Lodi (2) segnato col n. 198. È un istromento di ricogni
zione e protesta falla dai frati dell’Ospedale di SenDa nel 
Vescovo Lanfranco Cassino vescovo di Lodi, a rogito del 
4! ola io Trusso: in questo atto i frati protestano che l’ospe- 

'dale e la chiesa loro erano sotto la giurisdizione del Ve
scovo di Lodi come tulli gli altri ospitali e le chiese di 
questa diocesi; e promettono di conservarsi tali per sempre, 
quando però il Vescovo non s’ ingerisca nella mutazione 
dei frati e non li metta solto la giurisdizioue d’altri : il 
che promise il vescovo ed obbligò la sua fede firmando 
di proprio pugno la scrittura. Abitavano in quei tempi in 
questo ospedale circa dodici frali, come risulla dalla scrit
tura citata dal Lodi: il primo di questi, che viene segna
lato per maggiore e sopraintendente era fra OUo Camola: 
in seguito al loro capo diedero il titolo di ministro.

Il 10 dicembre 1196 Arderico vescovo di Lodi con
cesse a frate Rosso allora ministro e relloie dell’Ospedale 
di Senna a tilolo di livello perpetuo un prato giacente a 
Monlemalo nella Corle di Orio, di tre iugeri e mezzo; 
coll’onere annuale di soldi sedici di denari buoni imperiali 
pagabili nella festa di San Martino, o luti’ al più nella

(]) Ms. degli Ospedali cit., p. 150-
(2 )  Q u e s to  d o c u m e n t o  n o n  a p p a r e  n e l  C o d ic e  D i p l o m a 

t ic o  L a u d e n s e .
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festa dì S. Andrea, (lupo la quale il Vescovo era in di- 
ritto di annullare il contralto (1).

Nel 1261 l’ospedale di Senna, unitamente alla chiesa 
di S. Bartolomeo (2), fu tassalo in L. 3 e soldi 4 impe
rnili di*l notaio Guata,“legato pontificio nella diocesi di 
Lodi; somma ingentissima in confronto delle altre chiese 
e degli altri ospedali; ciò che attesta la ricchezza straor
dinaria dell’Ospedale stesso (3).

Difenderne Lodi, colla scorta di un documento esi
stente neU’Archivio Episcopale (4), racconta che l’anno 1306 
avendo fra Giacomo Bonone, ministro deli’Ospedale di 
Senna, alienato e dissipalo eoo mollo scandalo diversi beni 
del pio luogo, il vescovo di Lodi Bernardo Talento si tra
sferì colà per rimediarvi con una visita formale: ma avanti 
di entrare nell’ospedale il vescovo si vide affrontato dal 
Bonone stesso con altri uomini armati, il quale protestava 
che il vescovo non aveva il diritto di ciò fare. Il vescovo 
però procedette contro il Bonone colla scomunica e sotto
pose la chiesa dell’ospedale all’interdetto.

Due anni dopo il vescovo Egidio dell’Acqua, successo 
al Talenle, rilasciò a fra Guadalone, ministro dell’Ospedate, 
alcuni pascoli nel territorio di Livraga, con ¡strumento del 
giorno 8 di aprile (5), rogato per Grazieto dell’Acqua.

Al vescovo Ecidio dell’Acqua successe fra Leone Pal
lalino: questi investì i frali dell’Ospedalcilo della decima 
del luogo di Senna e luoghi circostanti; ma, dopo certo 
tempo, non pagando i frali il dovuto canone, il vescovo

(1) Q u e s to  d o c u m e n t o  fu  r i n v e n u t o  n e g l i  s c a f f a l i  d e l la  
C u r ia  in  o c c a s i o n e  d i  u n  p a r z ia l e  r i o r d i n a m e n t o :  e  s i  fu  in  
t e m p o  d i  p u b b l i c a r l o  n e l  C od. D ip i .  L a u d . ,  P a r t e  II, p. 706 .

(2) N o m e  p e r d u t o .
(3) C od. D ip i .  l a u d .  N .  354.
( 4 )  S e g n a t o  n. 6 2 8 .
(5) D oc.  in  A r o h .  V e s c o v i l e ,  s e g n .  782.
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Luca Castello, che al Pallalino immediatamente successe, 
procedette alla caducità livellaria, ed investì di quei beni 
la famiglia Riccardi (1).

« Che fosse hospedale assai ricco, procede Difendente»•
Lodi, et dottato di grosse rendite, si può argomentare dal 
numero dei frati che ivi residevano, e dal vederlo riser
vato alla Sede Apostolica dal proposto di S. Giovanni alle 
Vigne l’anno 1472, nella dichiarazione el sentenza data 
sopra l’unione di lutti gli Ospitali di questa città et dio
cesi all’hospital maggiore fatta da Mons. Pallavicino più 
volte allegalo.

« Con che occasione passasse questo luogo nei Mo
naci eremitani di San Gerolamo non è ben certo : è però 
credibile che essendo passato l’ospitale medesimo in com
menda, si come di tutti gli altri più ricchi, venne forse 
da qualche prelato della famiglia Balba ceduto a cotesla 
Religione, come ne è l’ esempio io quelli di San Biagio, 
et di San Bartolomeo già nominati. Così li Padri mede
simi ebbero il Monastero di San Michele di Brembio, oggi 
delio Monastirolo , luogo già dei monaci benedettini , el 
passato in commenda gli fu da Leone X conferlo l’anno 
1519; di che vi è la Bolla nell’Archivio della Cattedrale.

« Il tempo singolarmente in che vennero detti Monaci 
investili dell’istess-o Ospitale può essere da cento sessan
tanni incirca (2) per diversi argomenti. Pria dal sapere 
die la medesima Religione, con lutto che per altro anti
chissima riconoscendo l’origine sua ila San Gerolamo, o 
sia da Eusebio Cremonese suo discepolo , ad ogni modo 
non allignò in Italia prima che nel Pontificato di Eugenio 
quarto per opera (3) di Lupo da Olmeto spagnolo, loro 
primo proposito in generale, sepolto in Sant’Alessio di

(1) Doc. in Arch. Vescovile, segn. 547.
(2) Defendente Lodi scriveva circa l’anno 1020.
(3) Morigia, in Hist. delle religioni, cup. 46.
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Ku.tu li 3 aprile 1433; cui .lassi litoio udl’cpiLaffij  suo 
di suscitatore e riformatore .Iella medesima religione. Oltre 
rii ciò leggiamo in un privilegio di esenzione concesso da 
Bianca Maria Visconti Sforza a detto Monastero queste 
parole formali. « Monasteri Sancii Petri de Senis nuncu- 
pati Hospitaleti laudensis dioecesis ordinis observantiae 
Monacorum Heremitarum S. Hieronimi, quod in presen- 
tianum conslruitur. Dato in Milano I anno 1462. » Non 
diciamo però che tutte le facoltà possedute modernamente 
da quei Padri, che ascendono alla somma di dieci milla 
scudi d'entrata siano derivate dal detto Ospitale, sapendo 
per altro, come i Padri medesimi ne riconoscono buona 
parte dalla liberalità del Duca di Milano. »

Il padre Don Felice Mario Nerioi Abbate generale 
dei Cerolamini stampò in Piacenza un libro (1) tendente 
a constatare l’antichità dell’ordine dei (ìerolamini, e pub
blicò diversi documenti riferentisi alle donazioni state fatte 
ai monaci dell’Ospedaletto prima ancora che Lupo da 01- 
metlo ristabilisse quell’Ordine.

Noi accenneremo a questi documenti non senza esporre 
i nostri dubbi sulla loro verità ed autenticità ; giacché la 
trattazione del Nerini, che precede l’esposizione dei docu
menti, ha più carattere polemico che storico; e i docu
menti che espone riflettono il Convento e non mai accen
nano alla esistenza di un ospedale.

Il primo documento o, per dir meglio, un brano di 
un istromento, lo riportiamo come si trova pubblicato noi 
libro a pagina 1.

« In nomine Domini etc. . . . Hem extraxil perticis 
decem septem millia octocentum vel circa buschi, pasca li, 
prathi, zerbi, paludi, lameis, et salegys de subler Coste

(1) H ieronym inae fam iliae Velerà M o n u m en ta , ad 
am plissim um  dom inum  D. A ngelum  Mar. Q utrinum , etc. 
Placentiae MDCCLIV.
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prout est dicti Monasterii Hospitalelli de Sena in donatione, 
et conslrutione sue; Item exlractum Molendinum unum de 
subtus de cosle, que dicti Monasterii Hospitaletli de Sena; 
ilem exiraot. Rugia que apelatur Roggia della Somaglia, 
que est dicti Monasterii Hospitaletii de Sena, quos Bona, 
Res et jtira dicti Hospitaielli S. Pelei de Sena habilil prò 
solemni Instrumento Donationis a Nobilibus Dominis Co- 
inilibus de Palatino, que Donatio Veuerabilis Domini Prior 
Dicti Monasterii Hospilaletti de Sena instruraonla aprehen- 
sione produxit Anno millesimo centesima quadragesimo 
quarta, iodictione decima tertia , die vero lune quarto 
mensis Aprilis, ad quarti Instrumento Donationis diete parie 
suis et dicti nominibus in totum refferantur, et reflferunt 
etc. ».

Il documento portante la donazione dei Conti Palatini 
di Lodi, a quanto pare, o fu inventato di sana pianta, ov
vero venne torturato in ogni guisa allo scopo di valersene 
per appoggiare l’edifizio dell’antichità dell’ordine dei Ge- 
rolamini all’Ospedalelto. In questo brano si hanno parole 
italiane, cosa inverosimile trattandosi di un documento del 
1144: si nomina il paese di Somaglia, nome che vera
mente incomincia ad apparire molto, ma molto più lardo: 
una roggia quando non era ancora aperto il canale Muzza. 
Tutto poi serve per illustrare il Convento, il Monastero: 
dell’ospedale, di cui si hanno documenti certissimi e che 
abbiamo accennato colla scorta di Difendente Lodi, nem
meno una parola.

Siccome però questi documenti, per quanto sieno stati 
alterati, tuttavia ricordano tante donazioni e altri fatti che 
non si possono porre in dubbio, crediamo bene di riassu
merli.

L ’anno 1837, venerdì ultimo di ottobre, in una ca
mera del Monastero di Ospedaletto di Senna, presente il 
conte Pietro Palatino, Giovannino Olzsllo, Paolelle Tira- 
boschi e Pierino Quinterio, testimoni; Pietro Dardanone e
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Fio!io Aloao, lutai di Lodi; il vcuerabilc uomo frate M i
chele «le Grassis della cillà di Pavia, priorn del monastero 
di Ospedalelto di S. Pietro di Senna, dell’ordine del, Ve
nerabile Padre San Gerolamo, il frale Paolo de Loderi, 
vicario del dello Monastero, il frate Matteo de Bripio, il 
frale Lorenzo de Incasate e il frate Giovanni de Puslerla, 
tutti professi del detto Monastero, procedono ad un inven
tario dei beni del loro convento; e il notaio Andreolo Fol
lato, al suono della campana, f̂  congregare nel detto luogo 
gli uomini del Comune di Ospedalelto: questi giurano e 
dichiarano essere vero che le seguenti pezze di terra, e 
sedimi sono e devono essere del dello Monastero, Capitolo 
e Convenlo, fin dal tempo in cui fu fondato. Queste terre 
sono :

Una terra aratoria, di 547 pertiche, sul territorio di 
Ospedalello verso il luogo di Senna, ove si dice la braida 
dei Conli,

Una pezza di terra prativa di 1194 pertiche, giaceute 
nello stesso territorio, delta ai prati magri, verso il luogo 
di Livraga, in coerenza, fra altro, colla strada che mette 
a Lodi e coi beni di Fanone de Tresseno.

Uoa pezza di terra di circa 700 pertiche, prative e 
zerbie, nel territorio di Ospedalelto, detta agli Scolatori 
(ad Scolalorios) in coerenza colla strida di Lodi, coi beni 
di Fanone de Tresseno e quelli dei Lampugnani , della 
Chiesa maggiore di Milano e del Monastero di S. Pietro 
di Lodi Vecchio.

Una pezza di terra aratoria e avitata di pertiche 236, 
giacente nel territorio medesimo verso Orio , detta alla 
Vigna Vecchia

Uoa pezza di terra aratoria e piantata di vili novelle, 
nello stesso territorio, delta al Campo della Longura, di 
pertiche 98.

Una pezza di terra aratoria di pertiche 43 , vicina 
ail’Ospedaletto.
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Una pezza di terra aratoria ed in parte prativa di 
pertiche 309 circa, giacente nello stesso territorio ove si 
dice in Luxirano o Valle Pizolano coerente colla Strada 
Regina (Strata Rayne), i beni della Chiesa Maggiore di 
Milano, dei conti Palatini e il territorio del Pizzolano

Una pezza di terra aratoria ed in parie zerbia di 
pertiche 271, nel territorio deli’Ospedaletto al luogo detto 
La Poppa delle rane.

Una pezza di pralo grande, nel terrilorio di Ospeda- 
letlo vicino alla strada Regina, di pertiche 1156, ove si 
dice alla rovere grande (ad roborem magnam) in coerenza 
coi beni del conte Pietro Palatino, dei Tresseni e dei Ga- 
rotta.

Una pezza di bosco, di pertiche 2686, giacente sullo 
stesso territorio, ma verso il luogo di Rrerabio, in coe
renza col Comune di Livraga, i beni degli Aboni, il ter
ritorio della Somaglia e del Pizzolano.

Pertiche 43 di fabbricato, sede del Monastero e della 
chiesa, con orlo, stalla e altri edifici necessari al Massaro.

Coste per quanto si estendono i prati, le vigne, i 
campi del Monastero.

Pertiche 17800 più o meno tra boschi, prati, zerbi, 
pascoli, paludi, lame, saleggie, nel terrilorio di Ospedaletlo, 
sotto la costa, coerenti col terrilorio di Senna mediante 
la strada che va sotto la costa, il comune di Orio, il ra- 
mello del Lambro e in parte il fiume Lambro.

Di più il detto Monastero ha il letto di una Roggia 
che incomincia dal bocchello che è nel letto della Muzza 
in territorio di S. Martino io Strada, che poi passa pei 
terrilorii di Bruseda, Ossago, Brembio e Livraga fino a 
quello deU’Ospedaletto, la qual roggia fu scavata dagli 
Antecessori del detto Monastero, coi denari del Monastero 
stesso, per adacquare le terre, i prati del medesimo : detto 
bocchello deve avere oncie 22 d’acqua di Muzza.

Un molino con due paia di mole per macinare, già-
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cente sollo la Costa del Monastero, cogli utensili necessari, 
più gli utensili necessari al Monastero.

Dieci anni dopo, e precisamente lunedi primo del 
mese di aprile 1347, nel luogo de la Somalia di Pigo
lano, situato parte i'i quel di Casalpmlerlengo, parte in 
quel di Brembio e parte in quel di Zorlesco , presenti 
Pietro Carota, giurisperito, Andregino di Zorlesco e Gio
vando Pivasacco e altri, testimoni appositamente chiamali; 
e presenti e consenzienti i notai Florio Alone e Gioannino 
de Lavagna ; in seguito a molti ed enormi crimini e de
litti perpetrati dai Conti di Palatino cittadini di Lodi contro
lo Stalo, i loro beni furono applicati alla Camera dei S i
gnori Giovanni e Luchino Visconti signori generali di Mi
lano, Lodi, ecc.

Ad assumere l’apprensione ed a stendere il dovuto 
islromento fu eletto il Signor Lucio Fontanella causidico 
e notaio della Camera stessa. I beni e i diritti tolti ai 
Palatini (di cui noi ignoriamo di quali delitti fossero 
rei), consistevano in tutto il territorio de la Somalia, sive 
de Monte Oldrato; fatta eccezione di diversi rappezzamenti 
di terre di proprietà delle chiese de la Somalia, della 
chiesa e della plebe di Senna; dei beni già goduti dai 
frali in Ospedalello, e di quelli già donati dai Conti Pa
latini ; della Roggia de la Somalia, dei beni della Chiesa 
Maggiore di Milano. Il notaio Lucio Fontanella prese pos
sesso dei beni di Monte Ollrato, ad eccezione di quelli 
sopra indicati, et in eis stando el morando pacifce et 
quiete per spatium lempus nemine impediente, nec conira • 
dicenle, et accipiente in eis gremio et manibus de terra 
et lign’is, /rondibus el erba existeat. el morant. a titolo
di vera corporale possessione.

Il 30 ottobre dello stesso anno nella chiesa di S. Pietro 
deH’Ospedaletto il conte Francesco Palatino, alla presenza 
di diverse persone, inginocchialo davanti all altare, e in
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suffragio dell’anima sua, feo« donazióne Ira i vivi al mo
nastero di 140 pertiche di terra aratoria e prativa gia
cente nel luogo e territorio della Somalia, sive de Monte 
Oldralo, ove si dice ad braidam Comitum ; più pertiche 
96 aratorie ed in parte avilato , ove si dice ad Passum 
de Lupo sive ad Roborem magnarti; più pertiche 130 circa 
di prato e zerbi nello stesso luogo; più la parte di una 
Roggia e la mela di un molino posto sulla riva della 
roggia stessa in territorio «li Ospedaletto.

Il 30 Marzo 1348 nella chiesa di S Pietro dell’O- 
spedaletlo, presenti il conte Lantelmo di Cassino, GolTre- 
dino da Dovera, Amicino detto Retegno dei Pasquali e 
Marchesio dei Capitani di Merlino, tutti di Lodi e testi
moni a ciò chiamali ; e presenti i notai Florio Alone e 
Giacomo Pavesi di Lodi; il frate Antonio di Sant’Alberto, 
priore del Monastero e procuratore e sindaco del mede
simo, investi a ululo di livello per anni nove, incomin
ciando dal giorno di Pasqua di Resurrezione, il signor 
Roberto di Beccaria , cittadino Pavese , presente , di un 
bosco di pertiche 2686 sito ne! territorio dell’Ospedaletto 
verso Brembio; di un prato magro di pertiche 1156 vi
cino alla strada Regina, ove si dice ad Roborem magnarti; 
di una terra aratoria, in parie zerbia, di pertiche 271, 
alla Foppa delle rane; di una terra aratoria in parte pra
tiva, di 309 pertiche, detta in Luxirano ; di una terra 
di 198 pertiche al Campo della Longura ; di altra terra 
aratoria di pertiche 236 , ad vineam veterani ; di altra 
terra di pertiche 714 in luogo detto agli Scolatori; di 
altra di pertiche 194, detta ai prati magri, cioè ai Zerbi 
delle Angurie, verso Livraga; di altra di pertiche 547 
alla Braida dei Conti: più tante roggie quante sono ne
cessarie per adacquare queste terre : lutto per il fitto 
annuo di cento moggia di frumento, ottanta di frumentata, 
cinquanta di mistura di segale e miglio, venticinque fiorini 
d’oro, pesi quindici di formaggio maggengo e dodici di 
burro
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Il 31 Marzo 1353 nella chiesa di S. Pietro di Ospe- 
daletto di Senna, presemi Vixinaino Porchetta famiglio 
del reverendissimo Signor Arcivescovo di Milano, Antonio 
Lambrioxo e Giovannino Citrino e altri lesti, e presenti
i notai Antoniolo di Lavagna e Cabrino Fellalo di Lodi, 
il reverendissimo signore Giovanni dei Visconti arcivescovo 
di Milano e Signore di Lodi, Pavia e Cremona, che per 
affari del suo dominio veniva da Pavia per andare a Cre
mona con grande milizia di uomini e famigliari e con 
gran copia di cittadini pavesi e loligiani, avendo veduta 
ed ammiralo la chiesa, il convento di quei monaci e le 
opere loro in servizio della cristiana religione, ed essendo 
stalo ospitalo per un giorno ed una notte nel monastero 
stesso; davanti al venerabile uomo Signor frate Jacobo de 
Armasolis della città di Firenze, priore del monastero, del 
capitolo e del Convento slesso ed a molli altri frati, per 
riverenza alla Divina Maestà del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo e della gloriosissima alma Vergine Maria e 
di tutta la Corte Celeste, e ad incremento del venerabile 
ordine e religione dei venerabile Padre Sau Gerolamo del 
quale la Chiesa romana e tutta la Cristiana religione giu
bila e tuona ; fa dono al venerabile religioso frate J.icobo 
de Armasoli di Firenze, priore del Monastero, a vece del 
monastero stesso di pertiche 4250 di terra aratoria, avi
lata, prativa e boschiva giacente nel territorio del Pizzo- 
lano, sottoposta al luogo dela Somalia, episcopato di Lodi, 
colla condizione che l’ordine di S. Gerolamo, in suffragio 
dell’anima sua e dei defunti suoi faccia celebrare ogni 
giorno quattro messe colla commemorazioue del donatore 
in perpetuo, e un officio solenne ogui anno.

Del 6 aprile dello stesso anno si riporta un docu
mento per il quale i Conti Palalini, spogliati dei loro fondi 
del Pizzolano dall’Arcivescovo, vendono allo slesso Arci
vescovo anche i loro diritti inerenti ai fondi stessi pel 
prezzo di libre 1400 imperiali. L ’Arcivescovo dona tutto 
al Monastero di Ospedaletlo.
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Questi beni il 10 maggio successivo, uella Cattedrale 
ili Lodi, presenti il canonico Daraio Barone, il prete Fran
cesco Ponlirolo e Giovanni Botengo, cittadini di Lodi, te
stimoni , e presenti i notai [Metro Dardanoni e Cabrino 
Fellato, furono da Jacobo de Armnssoli Priore del Mona
stero deH’OspedaleUo, investiti a titolo dì affìtto livellario, 
per nove anni , in Gerardo dei Cadamqsti , cittadino di 
Lodi, per il fitto annuo di libre cinquecento cinquantasetle 
da pagarsi alla Pasqua di Risurrezione.

Il 18 febbraio 1363 le pertiche 17853 investite do
nate dai Palatini, come si crede, nel 1H4, furono inve
stite dal frale Gabriele dei Rusconi, priore del Monastero, 
per nove anni in Giacomino da Brembio, di Martino, mal- 
ghese (Malgarius) per i! fitto annuo di moggia 157 di 
mistura, segale e miglio e buona biava secca, grossa e 
nuova; pesi 18 di formaggio maggengo bene stagionato; 
carri dieci di legna, consegnato lutto alla Pasqua di R i
surrezione.

11 libro dell’Abale Felice Mario Ne rini coutinua an
cora a pubblicare documenti posteriori alla riforma fatta 
da Lupo da Olmeto, primo abate generale della Corpora
zione. Questi documenti, almeno per ora, non fanno al 
caso nostro e noi li tralasciamo. Se la vita e h salute 
ce lo permetteranno ne riparleremo trattando più tardo 
dei diversi Monasteri e Conventi che pullularono in Lodi 
e suo territorio dai tempi più remoti del medio evo fino 
al finire del secolo XV III.

Avanti di riassumere i ducumpnti che abbiamo citato, 
noi abbiamo espressi i nostri dubbi sulla veridicità di 
questi documenti basandoci specialmente sopra fatti di in
dole prettamente locale. Il fatto che diversi documenti e 
il nome stesso di Ospedaletto ci assicurano assolutamente 
dell’esistenza di un Ospedale in questo luogo ci ha ma? 
ravigliato non poco ne! leggere 16 carte pubblicate dal 
Nerini a sostegno d’una sua lesi, nelle quali, invece che
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di ospedale, non si fa cenno che di monastero, di convento, 
di Monacos Hieronymianos Sancti Pelri, eie.

Se uou che i dubbi da ino manifestali sulla punto 
genuina natura di quei documenti vengono ribaditi, con
fermati da un altro studio eseguito e pubblicalo per l’ap
punto a proposito del libro del Nerino e pochi mesi dopo 
la stampa di questo ultima lavoro.

Trattasi di una « Lettera - intorno - la vera, e sicura 
origine - del venerabil’ordine - De VP. G irò lamini (1) » 
della qual Lettera è, come risulta da un’annotazione ms. 
del tempo, autore il padre Abate Din Pier Luigi Galletti, 
romano, Cassinese, poi vescovo di Urene.

Questo autore adunque, colla scorta di un documento 
pontificio del 1372, prova che i fiati Geiolamini ebbeio 
principio in quell’anno, nel quale papa Gregorio XI accon
senti che un Pietro di Ferrando di Guadatfaira ed altii 
prendessero la Hegola di Sant’A^ostino coll’abito e il rito 
ecc. dei frati Monaslerii S. Mariae de S. Sepulcliro Or- 
dinis eiusdem S. Augustini Florentinae Dioecesis. Circa 
poi al nome di Gerolamini, ecco che cosa si dice nel do
cumento papale : Et quia ad B. Hieronymum confessorem 
et doctorem ecclesie qui primo tncoluit heremum, et deinde 
in monasterio cum fratribus perpetuo habitavit specialem 
devotionem vos asservistis habere et sub ipsius venerando 
Vocabulo cupitis norninari vobis concedimus quod fratres 
seu heremite S flieronymi appellare possitis.

Da questo fatto e da tua Cronaca, che lo stesso Gal
letti rende di pubblica ragione, riflettente le origini del 
monastero delle Campora, nome volgare del Monastero di 
S. Sepolcro più sopra citato, risulta che, avanti all anno 
1372, nemmeno per ombra i frati di S. Agostino si chia
mavano anche Gerolamini.

(1) In Roma MDOCLV, per Giovanni Generoso Salomoni 
con licenza de superiori,
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Venendo al caso nostro particolare il Galletti ribatte 
il seguente giudizio del ¡Verini :

« Quorum, unum est Hospitalelli Laudense monasle- 
rium ducenlos anle annos conditum , quatn coenobiolum 
delle Campora ».

« Che il monastero di Lodi, rlice il Galletti, sia fon
dato dugenl’anni avanti delle Campora, questo può essere: 
che fosse poi Girolamino, io lo nego, poiché il P. Gene
rale lo dice e non lo prova, nè io saprei coadiuvare io 
qualche modo il suo intento, giacché di questo Monastero 
detto Spedaletlo non trovo fatta alcuna menzione in autori 
non sospetti, come negli Annali m inatici di S. Benedetto, 
nel Lubmi in quel suo libro ove dà le notizie delle badie 
d’Italia, nelfUghelii, che molte belle cose riporta de mo
nasteri, ch’erano intorn j a Lodi ed in tanti scrittori, che
io ho voluto ricercare, se ne aveano saputo nulla.

« lo, continua il Galletti uella sua Lettera al Card. 
Querini, già vi veggo curiosissimo di sapere, che specie 
mi abbia potuto fare quell’apparato di documenti, che il 
P. Generale riporta in (ine del suo libro, lo a parlarvi 
candidamente dopo di avervi pausato e ripensato sopra, 
vi posso assicurare, che a me ne han fatta tanta quanta 
appunto mi farebboro carte che mi si parlassero del X 
secolo, e vi si leggesse Ordì tris Frairum Praedicalorum, 
Ordinis Fratrum Minorum. Il primo di essi docamenti 
è del 1144, il secoudo è del 1337. Q jeI primo, a buon 
conio, i! P. Generale bisogna, che mi accordi, non provar 
nulla affatto, poiché per quanto io l’ abbia letto attenta
mente, non vi ho mai potuto vedere mentovato San Giro
lamo, ond’egli mi dee perdonare se io dirò che falso ti
tolo egli ha preposto » al suo libro.

« . . . .  Il 11° documento è del 1337 , in cui si 
legge: Prior monasierii Hospitaletti S. Petti de Sena 
Ordinis venerabilis l’alris S. Hieroiymi. Il 111° è del 1347, 
d’Aprile, iu cui non si ha tale espressione ; il IV0 è del*
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l’anno stesso ri’oltobre, e vi si mentova [’Ordine di S. Ge
rolamo. Il V ° pure del 1347, di novembre, il VI0 del 
1348 di Marzo, ed il V II0 del 1352 di Agosto, non indi
viduano a quale ordine appartengano. Nell’V II!0 bensì, del 
1353, di Marzo, si legge: Venerabili« Ordinis , et Reli- 
gioois veuerabilis Palris S. Hieronymi, qoem E:clesiam 
Romanam et totam ebristianam Religionem de suis merilis 
jubilat, et tonat.

« Sette altri documenti succedono a questo e tutti 
sono innanzi al 1372, ne’ quali per altro ne verbo quidern 
di S. Gerolamo. De’ susseguenti poi non occorre far conto 
pel caso nostro, poiché sono tutti dopo quel tempo in cui 
Gregorio XI permise ai romiti Spaglinoli che formar po
tessero un ordine sotto la Regola di S. Agostino con la 
denominazione Hi Romiti Girolamini.

« Tre adunque sono i documenti, che il P. Generalo 
adduce come anteriori a quel principio , che secondo le 
carte Camporeensi siamo costretti assegnare al moderno 
ordine di San Gerolamo, lo a dirvi il vero, ogni vo'ta 
che nelle carte suddette delle Campora veggo tanto chiara 
l’origine di questa religione, che qu.indo principiò nell anno 
1372, fu compresa nell’ordine Agostiniano, e di Gerola- 
niina solamente per una particolare divozione e casualità 
ottenne la denominazione; ognora che veggo il vescovo 
rii ,laen confessare, e vantarsi, che prima plantula, prin- 
cipium, et causo, ne fu ksuo fratello Pietro ; ognora fi
nalmente che leggo lo s.ìttso Lupo d Olmeda nell anno 
1423, essersi protestato l '«Martino V, che nè esso, nè i 
suoi antecessori haveauo La i professato il vero Ordine di 
S. Girolamo, ma che gl’ inventori di quell’ istituto erano 
stati a primaevo fundalionis tempore dell’ordine di S. A- 
gostino secondo le Costituzioni , e nell’abito de’ Campo- 
reensi per concessione fattane loro da Gregorio XI l’anno 
1372 Ognora, dico, che mi veggo più c h e  c^rto di tutte 
questo iucoutiaslabili verità, vi assicuro che mi si ravvol



gono per la metile tulli quei sospetti, cui solioposte pos
sono essere le carie che non si hanno sotto gli occhi. Sa
pete bene, che varii Archivi si sono alcune volle trovali 
non ¡scarsi di documenli, iti cui l’umana passione, in certi 
lempi particolarmente, ha fallo scancellare o aggiungere 
quello, che o non vi si voleva, o si aveva piacere, che 
la posterità vi trovasse. Non vorrei, che fossero di quella 
razza che fecero dire al P. D. Pio Rossi nella Vila di 
Lupo, che questi aveva fon lato il monastero della Cam- 
pora.... Quell’espressione del documento V ili0, mi pare, 
che abbia un non so che di affettalo, che mi pone in gran 
dubbi. Volete voi, che se in Italia vi fossero stali avanti 
l’anno 1872 monasteri, in cui ci fossero professori del
l’ordine Gerolamioo, Gregorio XI noi sapesse, e nè pure
il cardinale Pietro Corsini, sicché in quella Rolla Don si 
esprimesse qualche particolarità che indicasse non essere 
la divozione di que’ romiti Spagnuoli verso S. Girolamo 
una cosa nuova, ma che essi in ciò imitavano altri reli
giosi, e quegli in ¡specie dell’Ospedaletlo ? . . . »

Ma bast;\ Noi pure crediamo che i documenti pub
blicali dal Nerino siano stali manomessi o da lui stesso
o da altri prima di lui, ovvero che qtiesli sieno stali al
terali nella copia loro presentala per le stampe. —  Gio
verebbe molto vedere quei documenti in originale : chi sa 
che l’Archivio di Stalo li conserverà ? —  Vedremo.

2
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(Continuazione vedi fascicolo precedente)

N O K ER iO  (1)
a. 1009-1027 (?)

È  nominato in una bolla di Pasquale I I  a Guido abate 
del monastero di S. Stefano de Cortiu Veteri fondato e do
tato da Anselda contessa di Ghisalba, annesso alla Chiesa 
fondata dal prete Garimondo (cfr. diploma 29 gennajo 852 - 
vescovo Giacomo). Nel sec. X V II la bolla si conservava nel
l’archivio dei Ss. Cosma e Damiano, donde il Lodi la ri
copiò nelle sue Vite dei Vescovi e nei Conventi (I, p. 190 
e segg.) (2). Il papa conferma al monastero di S. Stefano 
le concessioni « quae in  episcopi N okerii chirographo  
continentar ». L’atto del vescovo andò perduto. La bolla 
di Pasquale è la seguente:

Paschalis episcopus, servus servorum Dei, dilecto Alio 
Guidoni abbati venerabilis monasterii S. Stephani, quod in 
Laudensi comitatu secus Padum situm est, eiusque succes- 
soribus regulariter promovendis in perpetuum.

Divinis praeceptis et apostolicis informamur monitis, 
ut prò ecclesiarum statu impigro vigilemus affectu. Postu- 
lavit siquidem nos dilectio tua praedecessorum nostrorum 
quaedam statuta firmare, et per ea vestri monasterii statum, 
auctore Deo, munire. Quod . . . .  monasterium venerabilis 
comitissa Anselda cum filiis suis Lanfranco, Arduino et Ma- 
gnifredo, construxisse, et suis facultatibus ditasse cogno-

(1) Trovasi anche scritto Nolkero, Nokero, Nolkerio, Noterio. Il Vairauo (ms. .;i- 
lato f 86> pone vescovo di Lodi nel 1012 Ambrogio, e nel 10z7 Nokerio. Bisognerebbe 
niiindi fra Andrea e Nokerio inserire un véscovo di nome Ambrogio. Ma un Am
brogio fu cerio successore di Nokerio e nessun documento conforta l'affermazione
del Varano. . ‘

(21 Fu pubblicala |a prima volta dall’Uglielli. Cfr. Zaccaria, p. 161 ; Mansi, Cono, 
Coll. XX, 105i, e »igne, Fair. CLXII|, J99^00. I| Migne omelie per brevità la solila 
clausola liliale : Si qua ergo eie. *'



scitur. Per praesentis igitur privilegii paginam apostolica 
auctoritate statuimus ut quaecunque praedia, quaecunque 
bona a praedicta comitissa, vel eius flliis, seu ab aliis fi- 
delibus de jure proprio data sunt, quaecunque etiam in 
futurum eidem monasterio concessione pontiflcum, libera- 
litate principum , vel oblatione fidelium dari contigerit, 
firma vobis vestrisque successoribus et illibata perinaneant. 
Confirmamus itaque supradicto S. Stephani monasterio adia- 
centem villam, et castrum infra quod idem monasterium 
constructum est, et caetera quae in episcopi Nokeri (1) 
chirographo continentur. Obeunte te nunc eius loci abbate, 
vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subrep- 
tionis astutia seu violentia praeponatur, nisi quem fratres 
vel fratrum pars consilii sanioris, vel de suo, vel de alieno, 
si oportuerit, collegio, secundum Dei timorem et B. Bene
d ic i Regulam providerint eligendum. Electus autem ad 
Romanum pontificem consecrandus accedat. Ad haec de- 
cernimus ut nulli omnino hominum liceat idem monaste
rium temere perturbare, aut eius possessiones temerariis 
vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur, eo- 
rum pro quorum sustentatione et gubernatione concessa 
sunt, usibus profutura. Si qua ergo ecclesiastica saecula- 
risve persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens 
contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove com- 
monita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis 
honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio 
existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratis
simo corpore et sanguine Dei et Domini nostri Redemptoris 
Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae 
ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servan- 
tibus sit Pax Domini Nostri Jesu Christi, quatenus et hic 
fructum bonae actionis percipiant et apud districtum iu-

1 2 2  I V E S C O V I  D E L L ’ A N T I C A  LODI

(1 ) Si è sostituita la lezione Nokeri del Lodi a yokeni adottata per ¡sbaglio daj- 
l'Ughelli e ripetuta qelje edizioni posteriori.
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dicem proemia aeternae pacis inveniant. Amen. Amen. Amen. 
(Signatur) Ego Paschalis catholicae Ecclesiae episcopus.

Datum apud Platenam (1), per manum Joannis S. R. E. 
diaconi card, ac bibliothecarii, X V II Kaleud. Decembris, 
indict. X V v  Incarnai. Dominicae anno 1100, pontifìcatus 
autem domui Paschali I I  papae V III.

Nel sinodo III, ed in genere in tutti i cataloghi, Nokerio 
è detto teutonico. — In che tempo sia stato vescovo di 
Lodi non si può precisare. La fondazione del monastero di 
S. Stefano alcuni la vogliono avvenuta nel 1009, altri nel 
J 010, non so con qual fondamento.

Ili (’.fr. Jafle, Heg PP■ Ufi- 6100 (45421 e Neues AYchiv. VI, 594 nota. — L’avv. Lo
renzo Molili in una sua lederà data da Codogno il 19 ottobre 1823 esistente nell’Ar- 
cbivio Vescovile, manifesta il dubbio che sia mai esistilo un Nokerio vescovo di 
Lodi. E'’li parie dal fatto che nessuno storico, eccetto il Ciseri, determina l'epoca 
ili cui Nokerio fu vescovo. Osserva che neanche il Ciseri accenna con qual criterio 
asse rni la data 1005-25 e che gli scrii tori nuli sanno di lui dirci altro che sollo il 
suo pomi Scalo fu fondata l'abbazia di S. Stefano al Corno.

Quindi, con un i pazienzi degna di miglior causa, esamina vari passi di un libro 
di Felici) Neriui, abate gerolimiano De tempio et Cnenobio Sanclorum Honifacii et 
Alexii historica monumenta, Ilomae, 165S. In esso si parla di Nokerio vescovo di 
Liegi favorito da Ottone III, come d’altronde risulta da vari diplomi di'Ottone II e' 
di Oltono III (Mon. Gerin. Ilist. Di). 11). Ma ciò non toglie autorità alla bolla di Pa
squale II, ed al passo del Vairano che ci assicurano l’esistenza anche di Nokerio 
vescovo di Lodi.
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O LD ER IC O  D E ’ G O SA LEN G H I
a. 1027-1032

Morto Nokerio, il clero, secondo uso immemorabile, gli 
elesse successore Olderico de’ Gosalenghi, nobile cremo
nese. Ma l’arcivescovo Ariberto da Intimiano, valendosi di 
un recente diritto ottenuto dall’ imperatore Corrado il Sa
lico (1), nominò alla sede di Lodi Ambrogio cardinale della 
Chiesa di Milano « sacerdotem satis ydoneum » secondo la 
testimonianza di Arnolfo ( Gesta Archiep. Med. Mon. Gemi. 
Iiist. SS. V ili, p .  13); e datagli l’investitura con l’anello e 
col pastorale, lo consacrò vescovo. I Lodigiani ricusarono 
d accettarlo. L ’arcivescovo sdegnato mosse con numeroso 
esercito all’assedio di Lodi, conducendo seco Ambrogio. I 
cittadini, vista inutile ogni resistenza, proposero la pace e 
decisero di riconoscere il vescovo imposto. Ma da quel 
tempo incominciò tra Lodigiani e Milanesi un odio impla
cabile (2).

Altro non sappiamo di Olderico: probabilmente si ri
tirò in patria, ove il 12 Luglio 1032 cedeva ai Benedettini 
di S. Martino in Cremona 100 iugeri di terra di sua pro
prietà in Ossolano, diocesi cremonese. L ’atto di donazione 
ci fu conservato nelle Vite dei Vescovi dal Lodi, cui fu 
trasmesso dal Bresciani. Lo pubblicò il Vignati nel Cod. 
dipi. Laus Pompeia p. 45:

Anno ab incarnatione domini millesimo trigesimo se- 
cundo ind. XV. Ego Oldericus de Gosaleughis episcopus lau- 
densis per hanc cartam oifersionis inter vivos dono et of-

(1) Nel 1025 Eriberlo si recò a Costanza ove presici omaggio a Corrado e ne ri
cevette in ricambio « praeter dona quarnplurima laudensem epìscupaluni, ut sicul 
consecraverat simililer investirei episcoporum » (Arnolfo, 1. c. p. 121.

(2) Nel dicembre 1037, venuto a Milano Corrado, fu dal popolo gravemente of
feso, essendo corsa voce che avesse tolto ad Ariberto il privilegio sull'episcopato 
di Lodi (Aruolfo, 1. c. p. 15).
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fero p. d. eliseus de Tinctis prior Ecclesie S.li Martini et 
eius monaci, ordini Sancti Benedicti. Nominative de iugera 
centum terrae quibus teneo in loco Ossolarii dioeces. cre- 
monae patriae meae. ita ut praefatus don eliseus et mo
naci... in dicto monasterio habitantes et successores eorum 
habeant et teneant et faciant exinde a presenti in antea. 
Cum hac lege inserta ut praefatus d. Eliseus nec eius suc
cessores per tempora non habeant potestatein vendendi nec 
illa alienando vel infeudandi, nec etiam invasandi et semper 
retinere debeant in dictum monasterium; ad hoc ut lucrum 
provenieus ex eis terrarum vel mansum debeatur (1) ipsis 
monacis. Et qui contra hac mea voluntas fecerit, dieta iu
gera centum revertere debeat statim ad monasterium San
ctorum Cosmae et Damiani ipsius civitatis (2), cum obliga- 
tione et gravamine ut semper orent deum nostrum pro sa
lute animae meae quia sic est mea voluntas. Actum Cre- 
monae in monasterio praedicto S. Martini (3) sub die iovis
12 mens. Julii. Ibi interfuerunt d. Thomas de Rangonis ar- 
chipresbyter Soncini, d. Felis de Cambiaghi can.lls ecclesiae
s. ^Egidii et d. Thomas de illuridis clericus SS.la___ Ego
Ghiselbertus de Miarolis (4) not. dni Conradi imperatoris 
interfui et hanc cartam donationis rogatus scripsi » (5).

(1) Il Vignali 1. c. invece di « vel mansum debeatur »,lia « alimentari debeant ».
(2| Credo sia il monastero dello slesso nome in Lodi.
(3) Ho sostituito « S. Martini » alla lezione del Lodi « S. Marci» e a quella del 

Vignali « S. Mauri », perché l’errore è evidente.
t4) Il Sinodo VII chiama questo notaio Ghiselbertus Asnaritus il Vignali legge 

Miarilis
(5) L’Ughelli dice che Olderico mori nella battaglia di «tamponalo nel 1036.

Questa battaglia secondo la data preferita dal Waltenbaph fMon. Germ. Bill. Vili, 14) 
avvenne nel 1035. Il vescovo ucciso in questa battaglia non è quello di Lodi, ina
l’aslese: « Inler quos dum incederei medius, iam diclus Astensis conligitur'epi-
scopus, pars deuiqne maxima belli ». (Landolfo 1. c. p 14). i'episcopus Asteasis
telili liiclus e Olderico [p. 11) o Alderico o Alrico come si legge in vari documenti.
Il P. Savio [Vescovi d’Italia, Piemonte) non accenna a questa narrazione di Arnolfo
e ricorda come ultimo documento die riguardi l ’Alrico di Asti un allo del 1034.
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A M BRO G IO  II.
a. 1027-1051

Prete cardinale della Chiesa di Milano, verso il 1027 
fu eletto e consacrato, come s’è visto, vescovo di Lodi, dal
l’arcivescovo Ariberto. Di qui le lotte fra Ariberto e i Lo
digiani che già si erano scelto vescovo Olderico (1). Le per
gamene dell’archivio vescovile che riguardano Ambrogio 
sono le seguenti:

12.a —• 1037. 7 ag. (2). — Ambrogio episcopus episcopio 
sanctae Laudensis  Ecclesiae concede a livello per 29 anni 
a Giovanni detto Bonizo un pezzo di terra con muro presso 
la porta Piacentina nella città di Lodi, per fabbricarvi una 
casa (3).

13.a — 104... (4) apografo del principio del sec. X II. 
È  una permuta di alcune terre di Galgagnano che Ambrogio 
vescovo di Lodi fa con Pietro abitante di questo paese.

14.a — 1044. 23 maggio. — Ariprando messo di Enrico II  
« infra castro qui dicitur Cabenago proprio episcopatus 
Sancte Laudensis ecclesie per data licentia domini Ambroxi 
episcopus episcopo ipsius episcopato » giudica della validità 
di tre istromenti (5) presentati da Rolinda figlia del fu 
conte Lanfranco e dal fratello di lei Alessandro o Lanfranco.

(1) Il Zaccaria [p. 132J lo dice della famiglia Arluno. Secondo Arnolfo, Ambrogio 
sebbene imposto riuscì «•omnibus postea carus doctrina scilicet et operatione prae- 
clarus » [l. c. p. 14).

(21 Cosi almeno leggesi nella pergamena « septimo die mens. Aug. ». Quindi va 
corretta la data del Bonomi [8 ag.), del Lodi [12 ag.] e dell’ intitolazione antica a 
tergo della pergamena [17 ag.].

(3) Autografo rogalo in Lodi dal notaio Walperto.
(4) Nella data dopo la parola « quadragesimo » in principio manca un pezzo 

della pergamena. In fiue poi del documento la data non è ripetuta: « anno ab ine. 
prf. mense . . . indici. » Il Regesto antico delle pergamene dell’archivio vescovile 
ha 1044, il Bonomi 1040. L’atto è del notaio Giovanni; la copia è del notaio Abone 
che viveva nel 1128.

(5) Due portano la data 4 maggio 1025, l ’altro del giorno seguente [Vignali, Cod. 
Dipi. I, 52-56].
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Inoltre la stessa Rotónda che professa la legge dei EarigO- 
bardi, offre al vescovado di Lodi ubi nane dom nus Am- 
broxius episcopus p reord ina to  esse v id è tvr  fa terza 
parte de’ suoi beni, 58 pezzi di terra, posti presso Casale 
Lupano nel luogo detto S. Vito.

Il 25 ottobre 1046 Ambrogio intervenne al sinodo di 
Pavia in cui fu stabilito che la sedè di VérOnà fòsse con
siderata la seconda dopo quella di Aquileia e che il vescovo 
di quella città sedesse ia x ta  Aquilegiensis pa triarchae  
d ee tera m  (1).

15.a — 1050. 29 luglio. — Lanfranco figlio del fu Ilde- 
rado da Comazzo (2) dona al vescovado di Lodi « ubi nunc 
domnus Atnbrosius episcopus preordinato esse videtur », 
alcune terre presso Casale Lupano e S. Yito (3).

16.a — 1051. 8 aprile. Autografo. — Ilderado figlio del 
fu Ilderado da Comazzo ed Imilla sua moglie donano al ve
scovado di Lodi « ubi nunc domnus Ambrosius episcopus 
preordinato esse videtur », case e terre presso Casal Lu
pano, S. Vito, Senedogo, Trambacca e Ramella (4).

La pergamena 17a è un apografo della precedente fatto 
nel sec. X I I  da Arnolfino.

(1) Mon. Germ. Hist. Legum, Seclio IV, p. 94 : «laterfuil itaque in eadem si
nodo Kberardus Aquilegionsis patriarci«. lulerfuit etiam Wido archiepiscopus Me- 
diolanensis ... Ambrosius Laudensis ».

|2) Questo llierato fu sposo di Roiiudi di cui si pirla nella pergamena li.* Im
postogli dal papa in penitenza de’ suoi peccati un pellegrinaggio a Gerusalemme 
a condiziont gravosissime, chiesi) in grazia che gli fosse mitigata la pena. Il papa 
gli ordinò di fondare un monastero e di cedere ad esso la decima de' suoi beni. 
Ilderado editicò a Casal Lupann il monastero dedicalo ai Ss. Vito, Modesto e Cre
scenzio. Dell’atto di donazione ci resta un importante documento pubblicato dal 
Giulini !Meni. di Milano, t. Ili, p. 500; cfr. lo stesso autore ib. pag. 65 e segg.].

13) Essendo il donatore « vivens legem ribuariorum • lanche il messo dell'im
peratore, i giudici, i notai! si legge: ■ per cultellum fistucum, notatimi Wa alone ni 
et Wasonern terre atque ranimun arbori■<... legi lima tri facio Iradilionem et vesti- 
turain et me edule fori* expului. Warpivi et alitatilo feci. . .. ilem bergameria 
curri atra meritano de terra elevavi » ; strumenti e formole usate nelle conseguo e 
investiture da quelli che professavano legge ripuaria salica e alemanna.

Rogito di Aribaldo infra cantra Caslcllionis in cas t episcopalus ; apografo di 
Arnulflno notaio e messo del Barbarossa.

(i) La pergamena autografa fu scritta in Lodi in cxminala majore domai epi
scopio.
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18.“ — 1051. 5 ag. Autografo. — Adelberto da Brembio 
dona ad Ambrogio vescovo e a’ suoi successori e alla Chiesa 
di S. Maria che si trova in Lodi, quae est caput episcopatus, 
porzione delle case, dei fondi, del castello, e della cappella 
di S. Colombano nel luogo di S. Vito e Senedogo e alcune 
terre tra Camairago, Castione e il porto di Piroio sull’Adda (1).

»<<3 5.«

(1) Scritta in Lodi dal notaio Adamo.
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O P IZ Z O N E

Poche notizie ci sono giunte del lungo e burrascoso 
episcopato del vescovo Opizzone. Lo troviamo con Guido 
arcivescovo di Milano e con altri vescovi di Lombardia e 
Piemonte ad un Sinodo raccolto in Roma dal 4 al 13 aprile 
del 1059 da Nicola II, in cui fu imposto ai Vescovi di so
spendere a cliocnis gli ecclesiastici concubinarii (1). V’ in
tervennero 113 Vescovi.

È  pure nominato in un atto del 23 Aprile 1065 (2) con 
cui il prete Lanfranco di Comazzo dona al Vescovato d 
Lodi vari beni nel territorio di S. Vito e Senedogo coi 
porzione del Monastero di S. Vito e della Chiesa di S. Co 
lombano. Iv i si legge « episcopio Sancte Laudensis Eccle 
siae ubi nunc Donnus Oppizo Episcopus ipsius Sedis prae 
ordinatus esse videtur » (3).

(Il Cosi ne parla Bonizoue vescovo di Sutri nel suo « libar ad Arnieum • /ilon. 
Gena HM. Libelli de lite, p. 593-4; Migne CL. 827 8) : « Sed non longe posi lem- 
nore congre-avit praefalus ponlifex tMcolaus) Syuodum in qua Guido Medtolanensis 
eoiscopus voleus nolens sedisse cogentibus Paterinis cognoscitur ducens secum cer- 
vicosos lauros Longobardo* Episcopos id est Cunibertum Taurinensem et Giseimum 
A*lensem et Benzonem Albensem et Gregorium Vercellensem et Oltonem Novanen- 
sem et Opizonem Laudensem et Aldemannum Brixinensem. Quibus omnibus in 
eadem Synodo pr^ceptum est ut sacerdotes et levitas concubinatos ab altans ar-
cerent officio.... »

Concilio rito celebrato episcopi Longobardi domum remeantes, cum magnas a 
concubinatis sacerdotibus et levitis accepissent pecunias, decreta papae celaverunt 
praeter unum Brixiensem scilicet episcopum, qui veniens Bnx.am cum decreta 
papae publice recitasset, a clericis vorbaralus, tere occisus est ». [Cfr. Jatle, Heg.

Pl (i/A reti. Vesc. perg. 19*. Autografo rogato nell’Episcopio di Lodi da Erlembardo.
IZaccaria p.’ 148-51; Vignati, Cod. Dipi. Laus Pompeia, p. 07],

(3) All’anno 1069 gli Annntes Attalienses maiores [Hertz in Mori. Geriti. Hisl. 
XX SS 8-211 ricordano un terribile incendio a cui sarebbe stata assoggettata Lodi. 
Ma’di tale devastazione nessun cenno trovasi negli altri storici, come giustamente 
osserva Guglielmo de Giesebrecbt [Nota 511. Ecco il passo degli Antiales : « Tem- 
uoribus ipsis in Italia contigli buiusmodi res quaedam miserabilis. Adelbe.t socrus 
reais Laudasanis irata fuit; quapropter, vastata provincia, ipsam civitatem Laudam 
c u r a  m a g n a  m u i l i t u d i n e  obsedil, qnamque expugnalam igne fecit succendi, et
Dortis obslrusis nullum paliebàlur egredi. Igilur monasteria ecclesiae cunctaque 
urbis moeuia igne sunt concremata; quo incendio virorum, muiierum ac parvu- 
lorum perisse teruntur multa milia ».
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Il 3 marzo 1075 il Sommo Pontefice Gregorio V II scrisse 
ai fedeli di Lodi una lettera assai onorifica per Opizzone, 
che getta molta luce sulle tristi condizioni in cui versava 
quella Chiesa (1).

. . Gregorius episcopus, servus servorum Dei, . Laudensis 
Ecclesiae filiis, saluterei et apostolicam benedictionem.

Gaudemus, dilectissimi, de vestro pio religionis afFectu, 
quos audivimus adversus detestandam Simoniacam haeresim 
et presbyterorum fornicationem divinae legis zelo succensos 
laudabiliter, insurgere. Gaudemus quoque super fratre coe
piscopo nostro vestro pastore domno Opizone , qui se in- 
tantum nobis eiusdem zelo pietatis fervere detexit ut ad 
haec perficiendum sanctae huius sedis obnixe fiagitasset 
auxilium. Quapropter hortamur vos et ut filios charissimos 
monemus quatenus in his pestibus detestandis Simoniaca 
videlicet haeresi et fornicatione ministrorum sacri altaris 
conterenda, et penitus extirpanda, cum jam dicto pastore 
vestro, fratre nostro, ad omnipotentis Dei sanctaeque Ec
clesiae honorem, totiusque patriae salutem, ut pii filii insi- 
statis. In ordinandis quoque recte et canonice ecclesiis ei 
totis viribus auxilium prebeatis. Imo in cunctis quae ipse 
ad Dei honorem vestramque salutem agere disponit ei obe- 
dienter obtemperetis; ut-sanctae matris vestrae Ecclesiae 
apud vos munditia polleat, quam Christus sine macula et 
ruga castam sibi copulavit sponsam. Haec autem quicunque 
servaverit, de omnipotentis Dei gratia confidenter praesu- 
mat, apostolicamque benedictionem se habere cognoscat. 
Qui vero in his quae praefati sumus ei obsistere tentaverit, 
eumque in omnibus quae Dei sunt non adiuverit contremi- 
scat se divinae animadversionis apostolicaeque maledictionis 
ultionem incurrere, pro gratia et benedictione quas non 
curat habere. De administratione vero altaris quod supra

(1) Jaffè, Reg. Rom. l'P. I, 613 e Bill. Rerum Germ. Il, 173 — Mansi XX, 16S; 
Vignali, Cod. Dipl. Laus Pompeia, 70; Migne CXLVIII, 407.
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corpus beati Bassiani confessoris situm est, omnino prae- 
cipimus ut nullus ei administrare praesumat, qui vel pretio 
in eamdem introierit ecclesiam, vel qui fornicator est, aut 
turpis lucri sectator.

Data Romae, quinto Nonas M artii, indictione decima 
tertia.

Dell’ 8 dicembre dello stesso anno è un’ altra lettera 
del Papa indirizzata ai Vescovi Gregorio di Vercelli, Luni- 
berto di Torino, Ingone di Asti, Ogerio di Ivrea, Opizzone 
di Lodi e agli altri suffraganei della Chiesa Milanese. In 
essa Gregorio V II li avverte di aver scritto a Tedaldo chie
rico Milanese eletto arcivescovo dal re e proibisce loro 
sotto pena di scomunica di promuovere l’intruso ad alcun 
ordine (1).

Infine Opizzone è ricordato nella sentenza pronunziata 
da Olrico arcivescovo di Milano nel dicembre 1125 a favore 
di Arderico vescovo di Lodi circa il possesso dei monasteri 
di Precipiano e Savinione. In essa tre testimoni attestano 
di aver visto Opizonem laudensem  episcopum  esser rice
vuto dall’abate Guido e dai suoi monaci nel convento come 
proprio vescovo cum  p len a ria  et honesta  processione curn 
cam panis ulique sonantibus curn aqua benedicta et in 
censo in tem pore O ddom s Ecclesiae Terdonensis in  epi
scopum  electi (2) et om nia ibidem  suprascripturn episco
p u m  Opizonem disponentem  et m orantem  tam quam  in  
sua  dom o et placidadbi tenentem , datis claoibus caneoae 
aliarum que dom orum , supradicti m onasterii m in istris

(I) Jaffè, Reg. PP. Rom. I, 615; Hill. Rerum Germ. II, 216 — Migue 1. c., c 436. 
La lettera a Tedaldo cui allude qui S. (jregorio porta la data del 7 Ole. 1075. Il 
Pontefice gl’iutima di presentarsi al Sinodo la prima settimana della prossima Qua
resima [14-20 Febbraio I076| e di astenersi nel frattempo dal ricevere alcun ordine. 
Infine lo dissuade dal confidare nella protezione del re 1 Jaffè, Reg. PP. RR. I, 615. 
Bibl. Il, 214].

(‘2) Secondo l’IJghelli Ottone, partigiano di Enrico IV, fu nominato vescovo di 
Tortona nel 1077; lo si trova firmato al pseudo sinodo di Brixeu [25 giugno 1080] 
« Otto- terdonensis electus » ; era vivo tuttora il 23 giugno 1083. [Cfr. Savio - Gli 
antichi Vescovi d’Italia: Piemoute p. 391).
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ac Jldelibus Opisonis Episcopi (1). A questo giudizio era 
presente anche Azone vescovo d’Acqui, che però non sot
toscrisse.

Secondo la testimonianza del Biorci (2) Opizzone sarebbe 
fratello di S. Guido vescovo e patrono di Acqui, e appar
terebbe ai conti di Acquesano, feudatari di Melezzo in an
tico Signori di Acqui. Durante una gravissima malattia da 
cui il Santo fu colpito avrebbe governata quella Chiesa (3) 
e morto S. Guido il 2 giugno 1070, Opizzone sarebbe stato 
richiamato ad Acqui, a reggere la diocesi sino all’elezione 
di Alberto o Uberto avvenuta nel 1073.

Secondo il Vairano, Opizzone era ancor vivo nel 1083. 
Infatti nel ms. citato (f. 86) si legge: « Anni domini nostri 
jesu christi M LXXX  tercio indictione secunda tempore 
gregorii V II pp. et Henrici secundi imperatoris Obizo epi- 
scopus, dedit et concessit cum suo capitulo prò amore dei 
et anime sue, tholaneum et curariam que dabantur ad mer
catura annuatim quod flebat in festivitate sancti petri sep- 
tem diebus ante et post et flebat prope monasterio in burgo 
mediolanensi et hoc ad peticionem domini abbatis leoprandi, 
sicut legitur in privilegio uno quod sic incipit: die iovis 
que est de mense madij infra monasterium sancti petri 
etc. »

Non ostante documenti così espliciti in favore del ve
scovo Opizzone, il Sinodo I I I  lo ritenne illegittimo « iuxta 
illorum temporum pravitatem ». Tale giudizio fu corretto

HI Pergamena 34“ ; Zaccaria p. 156; Vignali, Cod. Dip. Laus Pornp. p. 113.
(2) Antichità e prerogative di Acqui Stazielia, sua istoria profana ecclesiastica. 

Tortona, Rossi, 1818-20 - t. I, p. 193.
(3) Cfr. Savio, Gli antichi vescovi d’ Italia. Piemonte p. 33 e scgg. — Il mede

simo leggesi nella vila di S. Guido presso i Bollandisti ai 2 giugno fAcla SS. I. I, 
giug. p. i 2 i ] .  Anche il Lodi e il Sinodo VII fanno Opizzone nativo di Acqui, senza 
accennare alla sua parentela con S. Guido, « alla reggenza della Chiesa di Acqui, 
che sembrano ignorare, giacché il Lodi aggiunge ehe nell’episcopio di Acqui ove 
sono le effigie non «olo dei vescovi della città, ma anche dei cittadini acquasi as
sunti alla dignità vescovile, vi è l'effigie di Opizzone con la scritta (certamente er
ronea nella data) : • Obizo episcopus Laudensis ecclesiae a. 1034 »
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nel Sinodo V II:  « Obizonem pastorem optimum tenemus ».
Quello che trasse in errore il Lodi nel primo catalogo, 

fu principalmente la sentenza firmata dall’arcivescovo Gior
dano il 4 luglio 1117, con cui i consoli di Milano, a richiesta 
di Arderico, vescovo di Lodi, abrogarono gli atti de’ suoi 
tre immediati predecessori Opizzone, Fredenzone e Rai- 
naldo. Se ne conserva un apografo contemporaneo nell’ar
chivio vescovile ed è la pergamena 27a, pubblicata dal Zac
caria (70-72) e dal Vignati (Cod. Dipl. Laus Pompeia p. 97).

« Dum in Dei nomine in civitate Mediolani, in arengo 
publico quo erat dominus Jordanus religiosus mediolanensis 
archiepiscopus, ibique cum eo ejus presbyteri et clerici 
maioris ordini et minoris praedictae mediolanensis eccle- 
siae, praesentibus ibi mediolanen. consulibus et cum eis 
quam più res de Capitaneis atque vavassoribus seu populo. 
Ibi in eorum presentía veniens dominus Ardericus venera- 
bilis laud. episcopus cum sui clericis, maioris ordinis et 
minoris, atque cum eo suis capitaneis et vavassoribus iam 
dictae ecclesiae vassallis; dicente ac reclamante de tam 
pravis et iniquis invasionibus, seu alienacionibus, de casis 
et de rebus, territoriis, honoribus et condiciis ad ipsam 
laudensem ecclesiam pertinentibus factis, per quondam Obi
zonem invasorem qui indigne dicebatur laudensis episcopus 
seu per suos successores Fredensionem scilicet et Rainal- 
dum qui sine racione dicebantur episcopi et dicebat ipse 
dominus Ardericus episcopus quod quondam adhuc integra 
civitate Laudensi (1) palam in comuni ejus aringo congre
gato laudensi populo, laicorum scilicet et clerico rum facta 
lamentatioue de praedictis invasionibus, investituris alie- 
nationibus a predicta ecclesia. Iudicaverunt et testimonium 
dederunt ipsi laudensis ecclesiae vassalli et omnes alii laici 
et clerici in concordia, quod illae invasione et investitura^

(li La città di Lodi era stata quasi oompletatnenle distrutta nel 1111.
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quas fecit praedictus Obizo, nullo modo cum racione nec 
usu stare, nec ullam firmitatem (l)  haberè debere, quia 
dicebant se omnes aperte cognoscere iam dictas alienatio- 
nes, non ad utilitatem sed ad detriinentum ecclesiae factas 
fuisse. His itaque per ordinem.... (2) a dicto domino Jordane 
archiepiscopo, cum jam dictis consulibus qui praedictam 
lamentationem.... in eorum Consularia ab aliis omnibus tam 
laicis quam clericis tunc interrogaverunt eundem episcopum 
si de praedicta sententiam quam dederant, ejus cives testes 
haberet. Qui dixit se ibi quam plures testes habere. Et ibi 
statim palam venerunt tres tales testes quorum nomina 
sunt asmundus scarpigna, aribaldus de binasco, petrus de 
Gemerdi qui omnes iuraverunt ad sancta evangelia. Ibi 
erant et viderunt et audierunt quod predicti cives Iau- 
denses tam vassalli quam omnes laici et clerici laudave- 
runt et judicavermnt p re fa t as investituras et alienatio- 
nes quas praedictus Obizo fecerat non debere stare, sed 
irritas et vacuas esse debere tali dato ab ipsis omnibus 
testibus iuramento. Statim palam et quoram omnibus ho- 
minibus ibi stantibus et audientibus prenominati medio!, 
consules quorum nomina subter leguntur per testimonium 
de praedicta consularia dixerunt et comuniter laudaverunt 
praedictas investituras et alienationes non debere per ius-
iurandum datum testimonium...............................................
laudaverunt ipsi consules quod similes illas alienationes.... 
pius.... Fredentionus et Rainaldus indigni episcopi juste nec 
stare ut ullam firmitatem ha.... propterea quod iam dictus 
Fredencionus intrans in praedicto episcopatu iuravit ad 
evangelia ab illa ora in antea nullam se facere invasionem 
vel investituram aut alienationem de Ecclesiis et rebus, 
territoriis aut honoribus, et condiciis ad praedictam eccle- 
siam pertinentibus. De praedicto vero Rainaldo ideo dixe-

(II La pergamena ha utilitatem, ma sopra utili è scritto firmi.
(2) Probabilmente auditis; ma la pergamena in questo p mlo è corrosa.
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runt quia fuit palam damnatas a Summo pontiflce romane 

sedis, et a quondam domino Anseimo mediolanensi a rc h ie 

piscopo et inde continuo iusserunt consules et omnes alii 

cives notitiam fieri. Factum est hoc anno ab incarnatione 

domini nostri Jesu Christi millesimo centesim o septimo de

cimo, quarto die mensis iulii indictione decima.

Ego Jordanis archiepiscopus interfui et ss.

Signum manuum istorum asmundi et aribaldi seu petri  

qui ut supra ju ra v e ru n i  et in hanc noticiam ad confirman- 

dum manus posuerunt.

Signum manuum istorum consulum mediolanensium a- 

rialdi et adelardi de badaglo, anseimi de P usterla  octonis

fante arialdi vicecomitis, bernardi de....  alipraruli cagnolo,

et ugonis crivelli,  .johannis mantegaci. Item iohannis mai- 

nerii seu johannis de tenebiago , Landulfi m o ra ,  Ottonis 

Ginnami, Aliprandi mala strena, pagani burceto, ungarini... 

petri  de concoreto qui hanc notitiam fieri rogaverunt et 

in eam ad confirmandum manus posuerunt.

Arnaldus ju d e x  interfui et ssi.

Ego Anselmus iudex ac missus domini quarti henrici 

Imperatoris hanc notitiam scripsi et in omnibus ut supra 

interfui.

Da questo documento risulta che, secondo A rd er ico  e

i testimoni da lui citati, Opizzone era  un invasore, qui in- 
cligne dicebatur laudensis episcopi/s.

Il delitto che gli si imputava e per cui lo si g iudicava 

invasore, non è espresso chiaram ente. A rderico  chiam a 

prave et iniqve le disposizioni prese da Opizzone c irca  i 

beni e i diritti della Chiesa laudense.

In questo documento è r icordata un’ altra sentenza pro

nunciata in Lodi prima del 1111 in cui i vassalli  della 

Chiesa laudense e tutti gli a ltri laici e ch ier ic i  giudicarono 

che le invasioni e le investiture fatte da Opizzone nullo modo 
curn racione ne.c vsu stare nec ullam flrmitatem habere 
d,ebere: la ragione addotta è che erano state fatte non ad,
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utilltatem sed ad detrimentum ecclesiae. Di questa sen

tenza quam dederant eius civ&s, A rd er ico  dice di avere 

molti testimoni e tosto se ne presentano tre, che giurano 

di a v er  visto e sentito i cittadini di Lodi giudicare irritas 
et vacuas esse debere le investiture fatte da Opizzone.

Ma, com e osserva il eh. Prof. Cipolla, questa sentenza 

ha g iuridicam ente poco valore. In sostanza trattasi di un 

litigio, nel quale le investiture si annullano solo in base a 
richiesta dei Lodigiani.

Ma 1°) si annullano solo quelle  di Fredenzone e di 

Rainaldo: di quelle di Opizzone nella sentenza si tace. 

2°) Giordano non decide nulla. Solo parlano e giudicano i 

consoli di Milano. 3°) Giordano firma, ma non giudica (1),

(continua)

(ii In quali tris ti (empì Opizzone reggesse la Chiesa di Lodi, si può comprendere 
dal luogo ci.lato di Bonizone, vescovo di Sul ri, e dalla lettera di S. Gregorio VII che 
abbiamo riportala. Aggiungo qui a maggior schiarim ento due passi tolti dalleopere 
di S. Pier Damiano. Nella sua lettera a Cuniberto, vescovo di Torino, scherzando 
intorno alle ricchezze del territorio lodigiauo e al l’abbondanza dalle prebende, cosi 
ricorda i pericoli corsi in Lodi durante la sua legazione: • Aliquando cum me 
Laudeusis Ecclesiae tauri pingues arm ala conspiralione vallarent, ac furioso s tre 
pitìi viluli m ulti tum ultuanles infrenderent (Psal. XXI) tamquam ruclum fellis in 
os meum evom ere, d iceutes: « Habemus auclorilalem  Triburiensis , si tamen ego 
nomen teneo, concilii, quae promolis ad ecclesiasticum  ordinem  ineuudi coniugii 
tribuat facultalem. » (Diss. Il, Opusc. XVIII in  Migne CXLV, 4021.

E scrivendo a S. Giovanni da L odisuo discepolo e successore nel priorato di 
Fonie Avellana e p iù  tardi vescovo di Gubbio, (da non confondersi coll'omonimo 
biognfo del Santo), così intitola la lettera: « DilectissimQ fralri Joanni iam  non 
Laudensi, ideoque laudabili viro, Petrus peccator monachus paternae dilectionis 
AfFectum » [Op. XLIV in  Migne CXLV, 685J, quasi che Tesser lodigiano in quei tempi 
fosse un delitto .

Qualunque sia l'apprezzamento che si voglia fare di queste parole di S. Pier 
Pamiano, gloria grande ne deriva al nostro Opizzone per aver saputo in tempi cosj 
4ifiìcili m eritarsi gli elogi di S-. Gregorjo V|J.
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BARCHE ABBRUCIATE AL CONFLUENTE DEL LAMBRO
durante la guerra per la successione d’Austria

Alla morte di Carlo VI essendo, in forza della pram 
matica sanzione, salila sul trono d’Ausiria Maria Teresa, 
gli Spagnoli che aspiravaoo all’eredità degli Stati italiani, 
occuparono la Lombardia. La fortuna della guerra però 
con fu loro amica: stretti nell’angolo formato dalle rive 
sinistre del Po e del Lambro, essi djvettero togliere e, 
a guanto appare dal documento che pubblichiamo, abbru
ciare i ponti che avevano gettato sul Lambro stesso e 
quindi sul Po dopo aver passato questo fiume.

Reperitur in fillia laslrumenlorum per me Notarium 
infrascriplum rogalorum anno 1746 inler coetera adesse 
scriptum, ut sequiiùr, videlicet.

Pavia a 10 Settembre 1746.
Faccio fede io infrascritto con mio speciale giura

mento, con auimo di deporlo in giudizio, quando facci 
duoppo nauti a qualunque Tribunale , essendo io infra
scritto richiesto dal Parone Pietro Milanese a stimare 
certe barche che in tempo che le truppe di S. A. R. si 
ritiravano dalla città di Piacenza, et altri paesi del Stato 
di Milano, che in detto tempo si ritrovavano dette barche

io
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in bocca del Lambro colà unitamente ad altri che forma
vano un ponte sopra il Po che doveva servire per dette 
truppe, che in tempo della loro partenza furono abbrucciate, 
ove si ritrovavano di raggione del .soprascritto Parone 
barche due di rovere, cioè una di braza Irenlasei ed altra 
di braza trentadue, essendo le soddette da me fabbricate 
di commissione del soddelto Parone Milanese, circa anni 
tre fa, e queste le slimo, a mia perizia lire tremila cin
quecento imperiali tra tulle due, compresi li attrezzi delle 
mederne, e per esser tale la verità, così richiesto, hò fatto 
la presente, e per fede etc.

Sottoscritto Io Claudio del Bò, maslro da nave affermo 
quanto sopra.

Suprascriptam subscriplioncm fuisse, et esse faclam 
de manu, litteris, el caracteribus propriis suprascripti Ma- 
gislri Claudij a Bue, me presente, et vidente alteslor.

Subscriplus Ego Marius Caponagus de Monte Nolarius 
publicus Collegiatus Papiae prò fide etc.

Praesentala fuit praesena Singrapha per suprascriplas 
Partes mihi Notario suprascripto ad effecium inserendi in 
meis protocoli.s, cum facilitale edeudi copiam cui eie., et 
ila eie., et inde etc.

Ila prò ut supra reperiri alteslor Ego Marius Capo
nagus de Monte Nolarius publicus collegiatus prò fide.
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Pubblichiamo il seguente rapporto che crediamo in
teressante, che concerne le Entrate feudali della 
borgata di S. Angelo nell’anno 1593.

In esecutione di lettere delle SS. VV. III. nelle quali 
mi commisero che andassi al luogo di sanl’Angelo delli 
conti Sacramoro et Consorti Bolognini et ivi pigliassi in- 
formalioni della certa quantità de frutti, fitti, redditi, pro
venti et emolumenti che si sono cavati l’anno 1593. at
teso, che non havevano nella comparinone per loro fatta 
per causa dell’annata, espressa la vera quantità della ca
vata d’essi beni, et ragioni feudali, conforme alle Gride 
sopra ciò pubblicate, et come in esse lettere appare. Date 
il dì 12 novembre 1593. Perciò subito che mi furono por
tate, andai a detto luogo, et per l’informationi che tolsi, 
ho trovato che il detto feudo è di pertiche 17896 di 
terra, così apparendo dall’ estratto del libro dell’ estimo 
de’ Nobili esibitomi per Bartolomeo Mascarone Consiliero 
et Esattore de ¡ carichi de Nobili di detto luogo, copia 
del quale sarà qui annesso. Et. che d’ esse terre se ne 
doveriano detrahere pertiche 336, parte vendute, come 
dicono, dalli Conti, con licenza de’ superiori, per pagar
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debiti, annate et altro (parlando deili venduti et datti in 
dote a Nobili) cioè peri. 1600 vendute alli antecessori di 
Lodovico Rizzo, et pertiche 900 vendute alli antecessori 
di Cesare e fratelli Regnini. Et parte allodiali, cioè per
tiche 318 erano del Signor Senatore Trolto, pert. 120 
erano di Alessandro Vislarioo, pert. 110 erano q’Aluigi 
Varese, tulle comprate per il Conte Vittorio Bolognini, 
pert. 200 in circa erano de certi Sommariva comprate 
per il delto Conte Sacramoro et pertiche 120 erano de 
prete Bernardino e fratelli Mascaroni, acquistate per il 
Conte Cesare Bolognino, a tale resteriano in pert. 14528.

Et detto Mascarone esattore dice che se ne sarebbe 
cavalo la pertica sotto e sopra 1’ una pertica computata 
con l’ altra il delto anno circa Lire i  la pertica per la 
parte Dominicale che farebbero L. 58112.

Dice ancora che detto perticalo sarebbe pert. 500 
di più; ma perchè la possessione di Sant’Albano qual è 
di pertiche 1000 è in terreno cattivo, s’ è descritta in 
detto libro solo per la metà cioè per pertiche 500.

Vi sono poi pertiche 1600 bosco, che non sono de
scritte in detto estimo, quale sono de’ detli conti, et de 
quali il Conte Claudio Bolognino gode pertiche 200 in 
sua parte facendo tagliarvi ogni anno da quattro o cinque 
migliaja di fassine, che valeriano lire trenla al miaro et 
qualordici o quindici carra di legna grossa che sarebbe 
valsa circa otto o dieci lire al carro, con tulio ciò non 
sono abbastanza per suo uso perchè bisogna ne facci 
comprare.

1J Conte Federico suo fratello ne gode altre 200 
pertiche,

Il detto Conte Sacramoro pertiche 800.
Il Conte Paolo Bolognini pertiche 400, che in tpllo 

fanno la detta somma di peri. 1600, a tal che al conto 
suddetto si potrebbe regolare la tagliala e il prezzo per 
tutte.
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Vi sono ancora quattro raolini, duoi de Sandooo (1), 
et duoi terranei, della Resega, che dicono essere allodiali.

Item cinque Hosterie, una che tiene fuori il segno 
deU’Angelo affiliata L. 20 il mese oltre li appenditi] a 
Gerolamo e fratelli Pandini per investitura rogata per 
Lodovico Paludo Notario in Santo Angelo a... (2) Gen
naro 1388, un’ altra al segno di S. Antonio, affittata a 
Stefano e Crislofforo Malcovati per L. 300s Patino, inve
stitura rogata per detto, Paludo a’ 19 Settembre 1592, 
un’ altra al segno di San Giorgio affiliala a Francesco 
Sasso, per L. 450, Investitura rogala per dello Paludo 
a 15 febraio 1589, un’altra al segno del Sole affittata a 
Nicolò Pila per L. 810; investitura rogala per Pietro Mar
tire Marzaoo, notaio in Sant’Angelo, a 2 novembre 1589, 
et l’altra al segno della Corona, col datio della Catena, 
affittata a Bernardo Scadono per L. 1160 l'anno: inve
stitura rogata per dello Paludo, a 24 Marzo 1592

El delti Dalij, cioè quello delle Solette affittalo a 
Pasqual Maldura per L. 600. Quello del prestino in San
t’Angelo affittato a Giovanni Pietro Legnano per L- 900; 
investitura rogala per il dello Paludo a’ 18 Luglio 1590, 
et d’un altro Prestino in Sanl’Angeip affilialo a Francesco 
Cortese per L. 1000 ; instromento rogalo per dello Pa
ludo a 30 decembre 1593 a Nativitate. Quello della Sca- 
nadura affiliato a Francesco Longo per L. 270. Et il datio 
della pesa affittalo a Francesco Roza et a Baldassare suo 
figlio per L. 600, per Istromenlo rogato per detlo Pa
ludo a 30 dicembre 1593. Et li delti fitti si pagano io 
caduu anno durante rinvestitone.

El livelli sopra case dati in scossa a Gerolamo Mal

(1) Molino de Sandone vale: molini natanti su acqua 
corrente la quale fa muovere la ruota a pale tra due barconi.

(2) Il giorno non appare essendo il margine della pa
gina alquanto corroso.
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tolino situale in Sant'Angelo, et se ne cavò l’anno 1593 
Lire 1520 dedotto il salario dell’ esattore el li retrodati 
inesigibili.

Et livelli delle Roggio di Sanl’Angelo L. 640 l’anno.
Et livelli che si scodeno alla Ranera da diversi 

L. 100 ogni anno.
Et la pescherà nel Lambro L. 100, che in tulio 

fanno L. 9260.
Et questo olire li appendicij, quali si troveranno de

scritti nelle investiture, parie de’ quali saranno qua alli
gate, cioè la copia d’una fede di quelle ha rogato il delto 
Marzano, et l’allre sbaveranno dal detto Notaio Paludo, 
al quale staluei un termine de giorni quindeci a portarle 
nelle mie mane sin’ a 17 Gennaro prossimo passalo, et 
sin qui non le ha portate.

Et perchè dissi a delti Conli Sacramoro, Federico, 
Claudio et a Stefano Ravicino fattore del detto conle Paolo, 
che mi dassero una noia distinta di tul+i i loro beni feu
dali el altre cose dipendenti da essi come sopra, che gol- 
devano l’anno 1593 con la percettione dei frulli, et come 
sopra di dello anno, et che erano lavorali a massaro, o 
affittali a danari, a chi el ch’ avea rogalo le investiture, 
per vedere se saria incontrato con le delle informationi. 
Me la diedero in quattro liste separate, una per caduno 
le quali lessi a ciascun di loro la sua alla et intelligibil 
voce debitamente refferendo et li interrogai se era vero 
quanto in esse si conlinea, el loro risposero di sì. Il che 
fatto gli diedi il giuramento et interrogai se godevano et 
avevano goduto altra cosa feudale et come sopra il dello 
anno 1593, risposero di no. Copia de quali liste sono 
qua alligale... — ..

Et trovo che in quanto al perticalo vi è poca diffe- 
.reuza da quello all' eslratto del d’Eslimo ; è vero che è 
più perticato quello che è descritto in detto estratto.

Quanto alla cavata non si può- sapere 1 qual sii più
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o quella delt’ iuformationi lolla come sopro, overo quella 
delle liste, perchè nelle lisle vi sono descritte possessioni 
dale a massaro, che delle robbe si raccolsero bisogna 
valutarle (a mio giudizio) al comune corso da persone 
prattiche.

Et perchè delti Conti volevano che io pigliassi in- 
formationi delti miglioramenti per loro fatti sopra detti 
beni, insiemo con le spese consumabili fatte in dello,anno 
1593, dissi che non le poteva ricevere fuori che delle 
consumabili. Dico bene alle SS. VV. III. che incidente
mente nel luor delle informalioni dalli iufrascritti cioè 
Gervasio Roguono massaro del Conte Sacramoro alla pos
sessione di Montalbano et Montebono pretende gli siano 
fatte bone certe spese ha fallo in far ricoprire et accou- 
ciare la Cassina, ma non si raccorda quanto ha speso.

Giulio Pizzochero, fattore del Conte Lodovico alla 
possessione Rranduzza el Ranera, dice che il dello Conte 
gli dà per suo salario L. 300 et ducaioni 12 per com- 
panadego, moggia tre formenlo et brente sei vino l’anuo, 
et che ha speso in detto anno 1593 in comprar et far 
tagliar stobbla di far rudo L. 130. E più ducalooi 4 in 
far cattare rudo, e più L. 130 in carrellare la terra le
vala dalli fossi et condurla sopra il terreno ad ingrassare, 
el più L. 50 in spazzar fossi, e più L. 50 in far cavi 
novi, el più L 200 in pomi el incastri.

Bernardo Scarione hoste, et fittavolo dell’hosteria della 
Corona el datio della Catena affittatagli dal detto conte 
Federico per L. 1160 t’ anno dice che si ritenne il fitto 
del detto anno 1593 cosà d’ accordo per miglioramenti 
fattigli per esser l’hostaria tulla rovinata et che gli resta 
ancora L. 400 spesi di più oltre che gli vanno ancora 
più di cento scudi a finirli et se non fosse per li miglio
ramenti non haverebbe pagato di fitto dell’ hostaria et 
dalio suddetti cento scudi et a’ anco la mila del conve- 
puto, et che detti miglioramenti erano necessari,
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Ballista Ragno, fattore del detto Conte Claudio, et 
caonpàro delli Boschi dice ha ver spesò io Ibi dò alla pos
sessione di esso Conte appellata della Raoera io detto 
abno 1593: in un tombono L. 100 e più duci scudi io 
far accoociar un canale; in far spazzar fossa L. ISO et 
ingrassare; el che ha avuto per suo salario L. 200, moggia 
4 formebtada, brente sei vino et uno carro de legua.

Giovanni Mazza fattore del detto Cónte Claudio alla 
possessióne di Boffalora, dice sapere che detto Conte ha 
speso nel détto anno 1593 in far sei o sette incastri, per 
ha vere lui aggiutato a portar prede e Calcina, L. 500, 
el che ha fatto diverse altre spese in far acconciar la 
cassina et ricoprirla, spazzare fossi, tagliar stobbie el 
comperarne per ingrassare et altre spese in gran somma; 
e che gli diede scudi cinquanta per suo salario, et come 
per dette informatioui apparo, alle quali mi rimetto. El 
questo è quanto è seguito, che tutto riferisca alle SS. 
YV. III. alle quali dal SignÒfe Le prego ogni felicità el 
contento. Da Milano 1 Marzo 1594.

Francesco Gritti.

A  Ili III. S i g g .  P r e s i d e n t e  et M a e s t r i  
delle R .  E n t r a t e  O r d i n a n e  

del S t a t o  d i  M i l a n o .
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S. Michele Atastaverne

San Michele è una località in quel di Brembio, di
siarne circa due chilometri a ponente del capoluogo, a breve 
distanza dalla strada che unisce Ospedalelto, Livraga, Os- 
sago e S. Martino a Lodi. Il nome distintivo di Atastaverne 
non sappiamo che cosa significhi, quando non si voglia cre
derlo un nome corrotto di Trestaberne. In tal caso biso
gnerebbe che (’Ospedale fosse sorto un po’ più a sud ovest 
verso la strada che unisce Livraga a Borghetto Lodigiaoo, 
già Romeri, sulla quale, secondo gli antichi itinerari, sor
geva una stazione romana denominata dalle Tre taverne 
(Mulatto tribus labernis).

La più antica notizia che si conosca di questo Ospe
dale si trova in un documento dell’Archivio Vescovile 
di Lodi, pubblicato dal Vignali (1), dell’anno 1261, nel 
quale si fa I’ elenco delle plebi, delle chiese, dei mona- 
sieri e degli ospedali della diocesi di Lodi che dovettero 
pagare una grave taglia ¡>1 notaio Guata, legato del papa 
non sappiamo se Alessandro IV o Urbano IV, ma cer-

(1) Cod. Dipi. Land. Lodi nuovo, Voi. 2.° n. 354, pag. 353, 

col. 2, li
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temente per sopperire alle spese della guerra che allora 
ferveva contro Manfredi della Casa Sveva. tu quel docu
mento, dopo la chiesa piebaoa di Brembio che pagò tren - 
taquattro denari, si legge l’liospitale Sancii Michaelis Ata- 
staverne che pagò soldi sei e denari tre, somma mollo 
più rilevante di quella toccata alla chiesa plebana e ad 
altre non poche chiese della diocesi : segno non dubbio 
della importanza e della ricchezza dell’ospedale in parola.

Nell’Archivio Episcopale, segnato col n 1024, havvì 
un documento, rogato da Egidio notaio di Brembio il 25 
Ottobre 1265, con cui il prete Giovanni de Busco, ret
tore e ministro dell’ Ospitale Atastaverne, coll’ assistenza 
e il consenso di Bassiano e Antonio Aboni (1) patroni e 
fondatori di esso ospedale vende a Lorenzo Cadamosto 
pezze sei di terra in territorio di Brembio ubi dicitur ultra 
aquam, e perlicho cinque in contrada quae dicitur in 
braida dominae Busae coerenti a tramontana i beni di 
Bonone de’ Bononi, per il prezzo di lire quattro, delle 
quali il Cadamosto andava creditore per un paio di buoi 
venduti al detto rettore per lavorare le terre dell’ ospe
dale stesso (2).

Come fosse stata venduta tutta quella (erra per coaì 
poco prezzo, cioè pel valsente di due buoi, non parrà 
strano quando si ponga mente che quelle terre erano 
posle in località sortumose, come lo dimostra l’ubicazione 
•ultra aquam, e i! fatto che auche presentemente a qualche 
centinaio di metri ad occidente della località della S. Mi
chele havvi un cascinale in quel di Borghetto detto Vai- 
lazza, nome che accenna ad una depressione di terreno,

(1) Gli Aboni erano famiglia distintissima lodigiana. Pos
sedeva il castello o il feudo di Brembio, del quale furono 
p rivati  l ’ anno 1243 da Federico II, perchè di avverso  par
tito. Corio, Storia di Milano, p. 2.

(2) Il Documento è riassunto anche nel Cod. dipi, laud , 
J. c. n. 354, pag. 353, col. 2.
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depressione altre volte coperta, senza dubbio, dalle acque 
palustri. Del resto il fittabile che conduceva quelle terre, 
certo Marco Antonio Benzone, pagava annualmente ai pa
droni un moggio di frumento.

Che poi l’Ospitale fosse molto più antico, non ostante 
che nell’ istromento riferito Bassiano ed Antonio Aboni 
sieno qualificati come fondatori, si tiene per certo dal 
vederlo sino da quei tempi andare ad un certo modo in 
declinazione: d’ altronde sappiamo che i discendenti per 
lungo ordine da qualche fondatore di chiese o d’ospedali, 
ai quali sia riservata la ragione del patronato, solevansi 
chiamare coi titoli di patroni, fondatori, avvocali e simili 
dei medesimi luoghi pii.

Nei protocolli di Valentino da Lodi notaio lodigiano 
si ha menzione dello stesso Ospitale sotto l’ anno 1444, 
6 novembre, chiamandosi di S. Michele di Brembio Ale- 
staverne, campestre. Da questa qualificazione possiamo 
dedurre che l’ospedale era pochissimo frequentalo per non 
dire decadente. Il Vescovo di Lodi Antonio Bernerio, con 
questo istromento aveva conferito il detto ospedale al prete 
Tomaso Bolterio, essendosi reso vacante per morte di 
Bertolino da Vohe.

Seguita I’ unione di tutti gli ospedali del Lodigiano 
fatta dal Vescovo marchese Carlo Palla vicino per l’ ere
zione del nuovo ospedale grande di Lodi, I’ ospedale di 
S. Michele non fu dei primi ad incorporarsi all’Ospedale 
Maggiore, ma convenne ai Deputati di questo proseguire 
il giudizio davanti al prevosto degli Umiliati di San Gio
vanni alle Vigne, il quale, dopo citato per ultimo peren
torio il prete Tomaso Bolterio rettore e ministro di esso 
il 29 dicembre 1471, sentenziò a favore dei Deputati il
21 Marzo 1472 (l).

(1) Il Canonico Lodi ha trovato i due documenti citati 
il 1.“ nell ’Archivio  dell’incoronata ed il 2.° in quello di San 

Defendente.



148 O S P E D A L I  L O D I G I A N I

A provare che, all’atto della soppressione e relativa 
concentrazione, nell’Ospedale di S. Michele era del tulto 
cessata, e da gran tempo, ogni sorta di ospitalilà, furono 
esaminati (1) tra gli altri Giacomo Sommariva e Nieolò 
Booone, nobili lodigiani. Dopo ciò. cedendo il Bollerio, 
P unione ebbe il suo effetto, riservati i frulli al titolare 
fiuo alla sua morte, come da un istromento del 1473 
rogato da Barlolomeo Calchi il 3 settembre, e da un altro 
del 1477 rogalo da Trisiauo Vignali il 16 luglio (2) nei 
quali tutti viene nominalo per ospedale di S. Michele 
Atteslaverna di Brembio.

Ma siccome l'ospitalità vi si era abolita, così anche 
la chiesa annessa era pressoché diroccata, come risulta 
anche dal documento del Calco citato. Il Lodi, che scri
veva nella prima metà del seicento, dice che nei primordi 
di quel secolo si vedevano ancora alcune rovine di uuella 
chiesa od oratorio, in un pezzo di terra posseduto dai 
frati di San Domenico di Lodi, chiamato il campo del chie- 
siolo di S. Michele: i frati tolsero quelle rovine p̂ r go
dere intieramente il campo, e ne fecero una stalla ; ma, 
stando al racconto di don Ventura Marchesi, Arciprete di 
Brembio, e contemporaneo del Lodi, male incolse ai frati, 
giacché ne seguì una grande mortalità negli animali.

Da quanto si è detto risulta che non è ben preci
sabile ii luogo dove sorgeva l’ ospedale di Ateslaverne : 
laonde si potrebbe credere che l’ubicazione del medesimo 
fos-se più verso sud ovest dell’ attuale locaIi>à di S. Mi
chele, in vicinanza della strada romea, non tanto lungi 
dalla antica Stazione o mulatio delle Tre taverne segnata 
negli antichi itinerari.

(1) Il processo, rogato da Bassiano Brugazii, si trova 
nelt’Archivio dell’Ospedale Maggiore.

(2) Il Lodi citato ha trovato il 1.° istromento presso la 
Signora Margherita Cadamosto Villani, e il 2.° nell’Archivio 
dell’Ospedale Maggiore.
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Tanto meno poi questo ospedale è da confondersi dal 
monastero di S. Michele di Brembio, dello il Monaslerolo, 
grosso cascinale a circa un chilometro ad oriente di 
Brembio. Giacché in un istromento di Valentino Lodi del
30 Settembre 1462, nominandosi Pietro Modigoani, questi 
viene chiamalo commendatore del Monastero di S. Michele 
di Brembio; e papa Leone X nell'unione da esso fatta di 
questo Monasterolo (J) ai monaci Eremitani di San Gero
lamo l’anno 1519 attesta essere il medesimo stato tenuto 
dai monaci Benedettini prima che passasse in commenda.

Resterebbe a vedere come l’ospedale al tempo della 
concentrazione non godesse più i beni di una volta, e in 
qual modo sieno passati nei Domenicani, il fatto di non 
aver posseduto più i suoi beni al tempo della sua sop
pressione si attribuisce dal Lodi ad una alienazione delle 
terre medesime in enfiteusi. In quanto al loro passaggio 
nei frati Domenicani si risponde che i predetti beni pas
sarono al monastero di S. Domenico per titolo oneroso.

Giovanni Andrea Sommariva, nel testamento che fece 
l’anno 1524, rogato da Davide Sabbia il 3 Luglio, lasciò 
al Convento di S. Domenico uq  legato di L. 45 annue 
per la celebrazione di una messa quotidiana, e alla scuola 
di S. Paolo un altro di L. 70 con altri carichi. Fu questo 
legato di L. 70 ceduto dagli scolari di S. Paolo al Con
vento di S. Domenico fanno 1531, 5 settembre, col patto 
che i Padri pensassero a celebrare una messa quotidiana 
nell’Oratorio di S. Paolo. Intanto essendo quella eredità 
pervenuta nelle maui dei pupilli, e non soddisfacendosi 
ai legati e nemmeno alle imposte camerali, fu costretta 
la terra di Brembio di porre alle gride certa quantità dei 
beni dei Sommariva in pagamento delle tasse decorse. 
Andando quella possessione incolta e per le guerre che 
allora infierivano e per la negligenza dei tutori, ad evitare

(1) Bolla nell’A rc liiv io  Capitolare di Lodi.
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che tutta quell’eredilà andasse dispersa, instando i Dome
nicani, Gualterio Corbelta senatore di Milano e podestà 
di Lodi, citali i creditori e i legatari, ordinò che in pa
gamento de’ crediti liquidati si dessero tante terre in ra
gione di Lire undici la pertica, e del resto fosse soddi
sfatto ai legatari. In questa divisione toccarono al Con
vento di S. Domenico pertiche 121 e tavole 7 per il 
capitale di detti legali e filli non pagati, e col carico di 
pagare all’Ospedale Maggiore un livello di L. 18 ciascun 
anno, e L. 11 per una volta lanto a Giovan Giacomo 
Crolli speziale, e colle dette 121 pertiche furono anche 
assegnati tulli i casameoli di quella possessione : oltre di 
ciò essendo pervenute nella medesima divisione al co
mune di Brembio pertiche 36 delle suddette terre per 
soddisfazione dei debili camerali, il detto comune passò 
queste terre ai Domenicani. Questi frati poi, successiva
mente acquistarono altri terreni in quel di Brembio, e, a 
titolo di cambio d’altri beni che essi tenevano a Ossago, 
Comazzo e nei Chiosi di Lodi, unirono altre terre alla 
possessione di S. Michele, rendendola sempre più consi
derevole (1).

G. A.

(1) Vedasi: Defendente Lodi:  Hospilali deità Città, 
Borghi et D'ocesi di Lodi, ms. nella Laúdense.
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( C o n t in u a z io n e  v e d i  F a s c ic o lo  p r e c e d e n te )

FREDENZONE

È nominato in pochi documenti come V escovo  di Lodi 

intermedio tra  Opizzone e Rainaldo, non si può precisare  

in quali anni. Riguardo alla sua legittim ità, il Sinodo III 

la nega, il VII l ’ammette: «Freden zonem  legitimum  dicimus». 

N ella  querela  di A rderico  si legge che Fredenzone e R a i

naldo « sine racione dicebantur episcopi », più sotto sono 

chiamati « indigni episcopi », e le alienazioni e investiture  

dei beni ecc lesiastic i  da essi fatte sono giudicate nulle dai 

consoli « prop terea  quod iam dictus Fredencionus intrans 

in praedicto  Episcopatu ju ra v it  ad E van gelia  ab illa  ora 

in antea nullam se facere  invasionem seu investituram  aut 

alienationem de ecclesiis  et rebus, territoriis  aut honoribus 

et condiciis ad praedictam  ecclesiam  pertinentibus ». Anche 

p e r  Fredenzone abbiamo dunque l ’accusa gen erica  fatta ad 

Opizzone; quindi mi pare  si possa am m etterlo  come leg it

timo v e s c o v o , tanto più che del solo Rainaldo è detto 

che fu condannato dal papa e dall ’ arcivescovo (1). Il Vai- 

rano dice che nel 1190 « tem pore Urbani II pp. et F ed e

r ic i  e p is c o p i , federicus et rainaldus simonie invasores 

multos annos abbaciam (di S. P ietro) tenuerunt » e più 

sotto lamenta la perdita di molti beni dell ’abbazia, « quo- 

niam paterea  symoniacos affligebatur episcopus abbates et 

presbyteros ». Fredenzone pure è ricordato nella  sentenza 

pronunciata dai consoli di Milano il 16 gennaio 1148 in 

favore di Lanfranco vescovo di Lodi, a proposito di una

(I) 11 G a p p e l le t t i  p. 314, d i c e ,  n o n  so c o n  q u a l e  f t ì n d an ie n ld ,  e h e  F r e d o n z o n »  o 
F r t d e n z a n o  fu  m a n to v a n o  e i n t r u s o  a  q u a n t o  p a r e  p e r  s i m o n i a .
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querela tra  il detto vescovo  e il comune di Cavenago (1). 

Quei di Cavenago dicevano: « Quod episcopus Fredentionius 

fecerat conventionem  quod ipse debebat levare  tertiam  

partem  de ipso muro et villani de ipso loco aliam tertiam  

et E cclesia  de eodem loco aliam tertiam  et de hoc dede- 

runt testes, qui a consulibus non fuerunt recep ii  », e più 

sotto, il console Ariprando sentenzia che se i testimoni ad

dotti dal vescovo son pronti a g iu rare  « quod ipse quondam 

Fredentionius eps non fecerit  praedictam  conventionem 

de muro castri nec in praedictis locis iure nec usu piscari 

debent » (2).

(1| Ci fu  c o n s e r v a to  da l  Lodi,  c h e  lo  lolge d a l l ’a r c h i v i o  d e l  M onas te ro  d i  S. C h ia r a  
i n  Lodi.

(2) Ques to  d o c u m e n t o  c h e  r i p o r t i a m o  p e r  i n t i e r o  a  p r o p o s i to  d e i  v e s c o v i  Allo  e 
Guido, p ro va ,  se  n o n  a l t r o ,  c h e  p e r  L a n f ra n c o  e p e r  i  s u o i  c o n t e m p o r a n e i  n o n  c ’e r a  
a l c u n  d u b b i o  s u l l a  l e g i t t i m i t à  d i  F r e d e n z o n e ,  g i a c c h e  l a  c o n v e n z i o n e  a d d o t t a  d a l  
c o m u n e  d i  Cav e nago  s i  n e g a ,  n o n  la  s i  d i c e  n u l l a ,  c o m e  s e m b r a v a  p i ù  n a t u r a l e  e 
p i ù  f a c i le  a  d i m o s t r a r e  i n  fo rza  d e l l a  s e n t e n z a  p r o n u n c i a t a  d a i  c o n s o l i  d i  Milano 
n e l  1117.
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RAINALDO

Di questo vescovo sappiamo solo ch e  fu successore di 

Fredenzone e predecessore di Arderico. Il Vairano, come 

si è visto, pare lo tenga per simoniaco. E anche nel giu

dizio presieduto dall’ arcivescovo Giordano dicesi che Rai- 

naldo fu pubblicamente condannato dal Sommo Pontefice 

e dall’ arcivescovo Anseimo, ma non si specifica quando e 

per quali delitti ciò sia avvenuto (1). Il Sinodo VII ritiene 

dubbia la sua legittimità: « Rainaldum dubium reputamus ». 

Il Zaccaria  (pag. 154) aggiunge d’ aver  trovato in alcune 

carte m anoscritte che Rainaldo ottenne nel 1092 dall’ im

peratore  Enrico III, altrim enti detto IV, un diploma di con

ferma dei diritti della sua Chiesa. Propende però a r ite

nerlo del 1090 (2).

(1) Forse  i c o n s o l i  M i la n es i  a l l u d e v a n o  a l  c o n c i l i o  i n a u g u r a to  il  & A p r i le  1098 
d a l l ’a r c i v e s c o v o  A n se im o  IV d i  Buia  n e l l a  C h ie sa  Maggio re d i  M ilano .  -  Gli a l t i  d i  
ciuel S in o d o  fu r o n o  p u b b l i c a t i  d a l  S o r m a n i  (Gloria del Santi Milanesi, p . 2 0 0 ;  cf r .  
G iu l in i  Memorie della città di Milano, IV, p. 332 e 539], — In  q u e s t i  a t t i  s i  l e g 
g o n o  s o l t a n to  l e  s e d i  d e i  V escov i  i n t e r v e n u t i  a l  C onci lio ,  i  c u i  n o m i  p e ro  s i p o s 
so n o  v e d e r e  n e l  d i p l o m a  s p e d i t o  d a l l ’a r c i v e s c o v o  i n  fav o re  d i  Lando lfo  P repos to  d i  
S A m b ro g io  e d e ’ s u o i  c a n o n i c i  i l  7 a p r i l e ,  i n  c u i  fu  t e n u t a  1 u l t i m a  se s s io n o .  
[Sormani ,"  De Praeem. Xt, n. 8 -  cf r.  G iu l in i ,  1. c. ,  p. 374 e  552], il Vescovo  d i  Lodi 
n o n  v i  f ig u ra  Nel S in odo  fu ro n o  a p p r o v a t e  lo s c o m u n i c h e  l a n c i a t e  d a l  P apa  co n t ro  
p a r e c c h i  v e s c o v i  s im o n i a c i  e d  a l t r i  a c c u s a t i  c o m e  ta l i ,  m a  d e l  nos tro  R a i n a ld o  n o n

s i  fa p a r o l a .  . . . .
(2) Forse  il  Z a c c a r i a  a l l u d e  a l  Regesto d e l l e  p e r g a m e n e  d e l l ’A r c ln v io  V esco v i le  

d i  Lodi. Ivi  si le g g e  n e l l ’i n d i c e  c ro no lo g ico  : « T e m p o r e  R a y n a ld i  e p i s c o p i  i l l e g i t i m i .  
1092 I n d .  XII  P r i v i l e g i u m  H e n r i c i  III e i u s q u e  d o n a t io  favo re  e p i s c o p i  » [fol.  101). E 
al fo lio  101 dopo  u n  doc.  d e l  1164 s eg n a to  578 è  s c r i t t o :  « Et In  c a l c e  s u p r a s c r i p t i  
P r iv i l eg i j  a c  d o n a t i o n i s  a d e s t  a l i u d  p r i v i l e g i u m  s i v e  a l i a  D ona t io  f ac t a  s u b  a n n o  

1092. I n d .  X II  Sig . 578 ».
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a r d e r ic o

a. 1105-1127

Secondo il III Sinodo appartenne alla nobile famiglia 
Vignati, che già aveva dato a Lodi il Vescovo Zilio al prin
cipio del sec. X.

Il primo documento dell’archivio vescovile che riguardi 
Arderico e del 1117, ma la testimonianza di Landolfo da 
S. Paolo, cronista contemporaneo, ci obbliga a rimandare 
la elezione di Arderico ai primi anni del sec. XII.

Avendo egli presa parte attiva nella causa dell’arcive
scovo Grossolano, credo opportuno riferirla in succinto, 
quale ci è narrata dallo stesso Landolfo (1).

Anseimo di Buis arcivescovo di Milano andò nel 1101 
in Palestina con numerosi soldati lombardi. Ritornando da 
Gerusalemme, morì il 30 settembre dello stesso anno a Co
stantinopoli.

Giunta a Milano la notizia della sua morte, fu eletto 
arcivescovo Grossolano, vescovo di Savona, che Anseimo 
partendo aveva costituito suo vicario generale.

Liprando, sacerdote milanese, nemico acerrimo dei 
preti simoniaci e concubinari, si oppose aU’elezione di Gros
solano, accusandolo di aver occupata la sede per simonia

L ’ arcivescovo per difendersi raccolse un concilio dei 
vescovi comprovinciali al principio del 1103. Liprando si 
dichiara pronto a sostenere l ’accusa con la prova del fuoco- 
ne esce illeso (25 marzo 1103). Grossolano abbandona la 
città e sa cattivarsi la grazia del Papa Pasquale I I  che 
l ’accoglie solennemente (p. 28). Nel marzo 1105 (2) si in-

valore alla narrazione di Landolfo, è da tener presente 
prete Liprando, era contrario a l l’arcivescovo Grossolano

(il Pertz, M. G. t i .  SS . XX, 21-49. -  Muratori, lì. I. s .  V.“ • '• *»• '•  — re r  aare  giusto 
presente che egli essendo nipote del

— Per dare giusto

e quindi anche ad Arderico,

PP. I, 418], L’anno r isu lta  da quanto 
ani, sci 1 icet m illesim o centesimo 
ìliquiae . . . [Pertz, 1. c., 34].
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dice presso il Laterano, sotto la presidenza del papa un 

sinodo, a cui « provocatus et quasi compulsus » intervien e  

Liprando. Il papa disse che se Liprando e dodici a ltr i  sa

cerdoti avessero giurato che Grossolano « coégit ipsum 

presbyterum  ire  ad ignem, sustineret Grosulanus deposi- 

t ionem  ».

Grossolano il giorno dopo negò con giuram ento di aver  

costretto Liprando alla prova del fuoco. Anche Arderico, 

vescovo di Lodi, prestò il medesimo giuramento. Azzone, 

vescovo  di Acqui, che si proferiva  a fare lo stesso, ne fu 

dal papa dispensato (1). Grossolano fu quindi restituito ne lla  

sua dignità di arcivescovo, g iacché tale era  il desiderio di 

Arderico, di Azzone, di Giordano di Clivo e degli altr i  mi

lanesi ch ieric i  e laici, non che dei vescovi suffraganei della 

chiesa di Milano. Ma invano, chè p e r  l ’influenza dei prin

cipali cittadini milanesi, Grossolano non potè r ie n tra re  in 

Milano (2).

Fu quindi consigliato ad im pren dere il pe llegrinaggio  

di G erusalem m e e ad eleggersi  A rderico  vicario  (aprile 

1110) (3). N ell ’ ottobre dell ’ anno seguente, raccolti  a con

siglio diciotto dei più influenti cittadini di Milano, il po

polo giurò di approvare la decisione che essi avrebbero 

presa  circa  1’ elezione di Grossolano o di altra  persona. 

Quegli che diede licenza di fare ta le  giuram ento fu il v e 

scovo A rderico  (4). I diciotto consultori deposero Grosso

lano ed elessero arc ivescovo  Giordano di Clivo.

(1) « Et Ardericus, Laudensis episcopus, iuraudo firmavi! id ipsum . Azoni vero, 
Aquensi episcopo, proferenti id ipsum  iurare ex parte Grosulani, ab apostolico fuit
condonatum. » [ib. p. 21].

(2) « Ipsum Grosulanum Azoni Aqueusi et Arderico Laudensi atque lordano de 
Clivi et ceteris Mediolanensibus tarn clericis quam laycis, verum  etiam episcopis 
•iusdem  ecclesiae suffraganeis, voleutibus habere eum iu archiepiscopum , licet otiose
restituit. » llb. p. 29].

(3) « lpsi qui magia erant in parte Grosulani, prebuerunt Grosulano consCilium,
ut Yerosolimam peteret, et Ardericum, Laudensem episcopum iu ecclesia Me- 
dioiau’i sib i Vicarium faceret. In hac m anifesta disposinone et a lia  non p lunbus 
cognita Grosulanus Yerosolimilanum iter ìn travit. » [1. c. p. 31].

(4) « Sciendum quippe «si, quod Ardericus, Laudensis episcopus, liceutiam  ju-
r a n d i  i s t a  d e d i t .  » [1. c .  p.  33].
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Nel febbraio 1112 si recavano a Milano con l ’ inten

zione di consacrare il nuovo arcivescovo, i vescovi di Asti, 

di Genova e di Torino. A rderico  e altri vescovi suffraganei 

non vo lle ro  pren dervi  parte (1), e la disapprovarono (2). 

Intanto l ’ agosto del 1112 Grossolano tornava da G erusa

lemme. Segue Aera lotta fra i suoi partigiani e quelli di 

Giordano. Finalm ente nel 1115 Grossolano si reca  a P ia

cenza, ed ospitato nel monastero di S. Marco dei Vallom- 

brosani, vi trova A rderico  di Lodi, già suo vicario, vestito 

dell ’abito di quei m onaci (3).

Mentre accadevano tali fatti, se ne svolgevano altr i  

ben più importanti p er  Lodi.

Landolfo accusa Arderico  d’ a v e r  tradito i Lodigiani 

nella guerra  che questi ebbero a sostenere coi Milanesi 

(1107-1111) (4), la quale finì con la quasi totale distruzione 

della città di Lodi (mercoledì, 24 maggio 1111) (5).

(1) « Set Astensis cum vidisset, episcopum Aquensem et Laudensem et ceteros 
sutfraganeos et comprovinciales episeopos huic ordinationi et novitati abesse, in- 
nuit ordinationam Yordani difl'erendam fore . . . »  (tb. p. 33J.

(2) « Tune quam plures super hac causa et ordinatione m urrnurabant; in quo 
m urmure Episcopi supranominali, videlicet Azo Aquensis et Ardericus Laudensis, 
v ideutur fuisse. » [Ib. p. 33J.

(3) Grosolanus Mediolauum exivit atque Placentiam adivit ; ibique in monasterio 
sancti Marchi, quod est de Cougregatione Vallis Ombrose hospitatus, iuvenit Arde- 
ricum Laudensem, quem fecerat sib i Vicarium, in victu et in vestitu eiu3dem con- 
gregationis monachum ». [lb. p. 36J.

(4) « Igitur circha tempus, quo presbiter Lipraudus a Valtilina rediit, pars cleri 
et populi Laudensis, metueudo periurium  in episcopo suo, qui pro Grosulano in 
synodo Romana iuravit, ipsum quidem  episcopum suspeclurn habuit Hinc est etiam , 
quod Gairardus, frater eiusdem episcopi Laudensis, et ipse Ardericus episcopus di- 
cuntur fuisse fautores et coadiutores Laudensium m ililum , suam civitatem  destru* 
elioni tradenlium . Mediolanensibus quippe m anifeste conantibus ad ipsius civitatis 
destructionem , ipsi duo fratres sp iritua lite r et tem poraliler dederunt conscilium 
et auxilium . Infinita autera m alia, quae operata sunt per quatuor annos in ipsa 
guera, non enum ero; set mortem Anteimi, germ ani mei, et aliorum mulloruui pro- 
pinquorum  meorum et civium per illam  gueram m auifestatam lugeo. Nec tamen 
ceptum iler peuitus deserò. Quia, dum civitas il la Laudensis adirne staret et resi- 
slerel Modiolaneusibas, conantibus eam desumere, Grosulanus a Mediolano exu- 
labat et Laudensis i 1 le Ardericus suam civitatem  perrarum  intrabat, set Mediola
num frequenta bai; presbiter vero Lipraodus in sua domo suaque sancti Pauli ec 
clesia consolationem regni et ecclesie devote expectabat. » [l. c p. 30],

(5) « Hadiolartenses quoque, quando iste imperator per Veronam a Roma in  
Germaniam properabat, gladiis et inceudiis diversisque instrum entis funditus de- 
struxerunt Laude in Longobardia, civitatem  alteram. » [Landolfo, 1 c p 32 ■ efr 
Jaifè, ivi, n. 16].
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Anche il Vairano si lamenta che non può m ostrare i 

priv ilegi  che risguardano l'edificazione della Chiesa « quia 

tem pore quo civitas laudensis a mediolanensibus destructa 

fuit, monasterium istud combustum et depraedatum fuit, 

et omnia privilegia, tam de hedificatione quam possessio- 

nibus eiusdem d.nus Ardericus de Vignate tunc laudensis 

eps habuit et combussit ut confessus fuit in poenitentia  

suae mortis et infirmitatis, d.no Albrico Abati et fratribus 

suis » (Ms. cit. f. 82).

Il Lodi, riferito il passo del Vairano, aggiunge : « Me

rita  poca fede, « appresso egli stesso allega quantità di 

priv ilegi  e donazioni fatte da re e im peratori alla detta 

chiesa e monastero, siccome anche in questo luogo ne ri

ferisce di Ludovico Pio, e anche al presente se ne vedono 

alcuni citati da esso, nell ’archivio  della stessa abbazia. Se 

Arderico  fosse stato colpevole di tal reato, avrebbe inco

minciato a d istruggere i priv ilegi  che lo potevano p re g iu 

dicare, com’era il privilegio  concesso dal predecessore suo 

Andrea a quell’Abate e monastero di decim are quantità 

grande di te rre  ».

Che esistessero relazioni poco am ichevoli  fra A rderico  

e i Lodigiani lo prova una pergam ena dell’Archivio  vesco

vile, senza data, pubblicata in fine al Voi. I. del Cod. Dipi. 
Laud. Essa ha i caratteri del principio del secolo XII e 

si può riten ere scritta  poco dopo la morte di Arderico. 

Comincia: « Hic ad memoriam reducamus, qualiter Ecclesia  

S. Laurentii habuit Hospitale . . . . »  e vi si legge che un 

nobile lodigiano Giselberto Cainardo, prima di p a rt ire  per 

la prima crociata, lasciò un fondo ai Canonici di S. Lorenzo 

p e r  la erezione di un ospedale. Tornato da Gerusalem me 

e infermo a morte, pregò i suoi compagni che trasportas

sero alla Chiesa di S. Lorenzo le reliquie del S. Sepolcro 

e della S. Croce e offrissero tre bisanti, p erch è  i Canonici 

costruissero vicino al detto ospedale una chiesa in onore 

della S. Croce e del S. Sepolcro. Essendo sorta una piccola
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questione riguardo al luogo, pregarono Dominum Arde• 
ricum Laudensem Episcopum venerabilis m em oriae, 
perch è  venisse ad designandam ecclesiam. Il preposto 

di S. Lorenzo la diede in commenda a certo  Anseimo no

bile e ricchissimo. Questi vedendo molto frequentata la 

chiesa, specialm ente dai pellegrini, sollevò il popolo contro 

il preposto, dicendo che se la chiesa non fosse sotto la sua 

giurisdizione, egli  e molti altri l ’ arr icch erebb ero  dei loro 

beni. Il popolo dapprima con benigne parole c e rca  di in

durre il preposto a cedere ; visto che resisteva, revocatum  
a fuga, con la forza lo costringe a rinunciare. Il preposto 

gettato in te rra  il bastone che ten eva  in mano, disse : R i

nuncio quanto non appartiene ai diritti della Chiesa di 

S. Lorenzo. I pellegrini allora v i mettono un sacerdote mo

naco contro la licenza e la volontà del vescovo A rderico  

« venerandae memoriae », che sospese il sacerdote messo 

dal popolo. Dopo poco tempo, distrutta Lodi, il Vescovo 

comandò al prevosto: « Introm itte te de Ecclesia tua tibi 
violenter ablata, quia tunc tibi iustitiam facere non 
potui, quoniam homines huius cioitatis durae cervicis 
erant » —  et sic praedictus praepositus aedificavit Ec- 
clesiam prius ligneam de lapidibus. Intorno a detta chiesa 

convennero ad abitare viri undique collecti, tra  i quali 

un milanese, uomo sapiente e nobile, B elen cion e da B e c

caria, il quale, udito di questo rifiuto, convocò tutti i v i 

cini e si fece p rom ettere  con giuram ento che l’avrebbero 

aiutato a m antenere i diritti di quella Chiesa. Scacciò  i 

m inistri di S. Lorenzo dalla ch iesa  di S. Sepolcro, così 

nacque controversia  tra  i v ic in i e il proposto e la chiesa  

di S. Lorenzo. R im essa la lite al giudizio di Arderico  « beatae 
memoriae  » e diligentem ente discussa, fu deciso che la 

Chiesa del S. Sepolcro fosse soggetta  a quella di S. Lorenzo. 

Ma i vicini rim asti ossequenti alla sentenza p e r  più di 

dieci anni, « nunc perturbare conati sunt ». R iferita  

questa nuova perturbazione allo stesso Vescovo « lau-
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dandae memoriae » di nuovo la controversia  fu canoni

cam ente conchiusa secondo la precedente  sentenza p er  

consiglio di Bernardo « venerabilis memoriae » vescovo 

di P avia  e di altri laici e ch ier ic i  lodigiani che in terven 

nero alla costruzione della Chiesa. La m em oria così finisce : 

« Sicut in nostris legitur instrumentis publice conjertis 
quae, oculata fide videre potestis quae ut in illis legitur 
sunt confirmata ab universo cleri laudensi duobus 
exceptis ».

Di A rderico  sappiamo inoltre che nel 1117 in terven n e 

con Ambrogio Muzio vescovo di Bergam o alla consacra

zione della Chiesa di S. Sepolcro di Astino nella  diocesi 

di Bergam o (1).

Il 4 luglio dell ’ istesso anno a istanza del clero  e di 

molti nobili lodigiani fece annullare dall’arc ivescovo  Gior

dano le investiture  e le alienazioni dei tre  predecessori, 

come si è visto a proposito di Opizzone, dove si è r iferito  

p e r  intero la pergam ena 27a, apografo di quel tempo.

Firm ò la sentenza dell ’A rcivescovo  Giordano a favore 

dei cento Decumani della Santa Chiesa Milanese contro i 

Cappellani delle cappelle  o chiese m inori della città  di 

Milano : « Ego A rdericus Laudensis E p isc o p u s, rogatus 

subscripsi ». L ’atto compiutosi in Milano infra Presbyterium  

porta la data del 3 novembre 1119 (2).

N el luglio 1124 sottoscrisse al decreto emanato nel pa

lazzo milanese dall’arcivescovo  Olrico, il quale con autorità  

pontificia annullava la sentenza degli A rbitri  in una con

dì Almeno cosi asserisce il Zaccaria, p. 163 (eira nel nome scrivendo Astira) e 
il Cappelletti [p. 318]. Anche Fra Celestino / D ell’(U storia  q u a d r ip a r ti ta  d i Bergam o, 

p. II, voi. II, L. 18, pag. 287) sc rive : « Nel 1107 fu fundata la Chiesa, e la Badia del 
Santo Sepolcro nella Val d ’Astino, per Bertario Bresciano Monaco Vallombrosano e 
dieci ann i dopo fu dal Vescovo Muoio consacrata ad istanza dei medesimo : di cui 
d irassi a pieno nella terza parte. » Ma la terza parte non mi fu dato di trovare. — 
Mario Muzio !S a cra  Is to r ia  d i  B ergam o, Milano 1719, p. Ili, p. 27] dice che la chiesa 
di Astino fu consacrata da Ambrogio Muzio, ma tace dell'in tervealo  di Afdericq,

(2) Qiulini, M em orie d e lla  c ittà  d i  M ilano, V, 117 e segg. e 54g.
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t ro ve rs ia  fra i Monaci e i Canonici dì Sant’Ambrogio: « Ego 

A rdericus Laudensis Episcopus subscripsi » (1).

N el dicembre 1125 ottenne dall’arcivescovo  Olrico sen-* 

tenza favorevole c irca  il possesso dei monasteri di Preci- 

piano e di Savinione contro Pietro, vescovo di Tortona, 

V i  sono sottoscritti l ’arcivescovo  Olrico, i vescovi di B e r 

gamo, di Cremona, di Torino, di Novara, di Alba, di Albenga, 

di Asti e di Ivrea  (2).

Si riferiscono ad A rderico  anche le seguenti p e rg a 

mene dell ’ archivio  vescovile  (3): 28a - 1119, 6 sett. —  A l

berto milanese, detto di Sommovico, prom ette al vescovo  

A rderico  di nulla tentare  nè contro di lui nè contro i suoi 

successori, c irca  il possesso delle te rre  lasciate da Guar- 

nerio Scuda nel territorio  di Galgagnano, appartenenti di 

diritto al vescovado di Lodi.

29a - 1121 maggio indiz. XIV. autografo. — Il vescovo 

A rderico  concede in livello a Pagano di Ceresa un pezzo 

di te rra  nel borgo di S. Nabore presso la città  di Lodi, 

con la clausola solita nei documenti di questo periodo 

« eo tam en ordine ut non vendat ad hominem de Medio- 

lano ». Term ina: « Actum  infra suprascriptam laudensem 

ecelesiam feliciter. Ego A rdericus episcopus subscripsi ».

{1) Giulini, op. cil., V, 183 e 557.
(2) Vedi per^; 34a pubblicata dal Muratori, A ntich . IL , V, 1027 — Cocl. Dip. L a u d ., 

p. 113 — Zaccaria p. 156 — Apografo della prim a metà dei sec. XII . — È una copia 
inesatta, non essendovi m antenuto ordine di grado nelle sottoscrizioni. Vi è firmato 
prim a Anseimo suddiacono, poi i Vescovi, poi Anselmo Arcivescovo, trentasei te
stim oni m ilanesi, ultimo Olrico. Il trovare in questo documento la firma di An
seimo successore di Olrico, mostra che la questione fu risollevala alla morte di 
Olrico, e forse il copista trovando le due sentenze eguali, le riun ì in una sola 
[cfr. Giulini, V, 202]. La pergamena 35a, a ltra  copia dello stesso tempo, manca delle 
sottoscrizioni. In questa sentenza [UghelJi IV, 663] è nolato l ’anno 1125 indiz. lVa. 
Nel 1125 correva l ’indiz. 3IIa [Savio p. 394].

È notevole la clausola: « Tali modo, quod ipse Episcopus Laudensis sii paratus 
respondere Episcopo Terdonensi rationab iliter ante Mediolanensem sedem omni se- 
pulari jure, si eum appellaverit ; et ipse sim ililer Episcopus Terdonensis paratus 
git ante eandem Sedem Episcopo Laudensi de sp irituali ju re  juste, et canonico re- 
^pondere ». Donde il Giulini [1. c.] deduce che l ’Arcivescovo di Milano pretendeva 
sopra il Vescovato di Tortona il solo diritto  ecclesiastico, come m etropolita, ma 
gopra quello di Lodi si arrogava anche il temporale « come Capo della Repubblica 
Milanese ».

(3) Vignati, Cod. d ip i. I, 103-116.
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30a - 1121 maggio ind. XIV. autografo. Arderico, vescovo 

di Lodi, concede in livello ad Anseimo de Cassino un pezzo 

di terreno del borgo di S. Nabore presso Lodi.

31a come sopra, ad Arioldo Grilio.

32a come sopra, a Giovanni Bono Bertramo.

36a - 1126 luglio, apografo. Carta di convenzione fra 

Arderico  vescovo di Lodi e i fratelli  A rderico  e Gualtiero 

di Cuzigo p er  la custodia del castello e della castalderia 

di Castiglione d’Adda.

37a - 1127 ottob. ind. VI. apografo. Arialdo di Goldia 

e i suoi nipoti A lberico e Arnoldo cambiano con Ardei’ico, 

vescovo di Lodi, alcune te rre  presso Codogno (1).

(i) Dalla cronaca del P. Anseimo da Vairano tms. cit. f. 86, 6] si rileva d ie  Ar
derico sostenne con esito sfavorevole questione contro il monastero di S. Pietro 
nell’antica Lodi, circa alcune decim e che esse doveva pagare al Vescovo. Due car
dinali legali dichiaravano nulla  dovere i monaci di S. Pietro al vescovo di Lodi.
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ALLO o ALLONE (l)
a. 1130 c irca  (2)

È nominato in alcune scritture, ma sempre di passaggio, 

s icché a mala pena se ne deduce il posto che Allo occupa 

nella serie dei V escovi  di Lodi,

Anzitutto è ricordato nella scrittura  già citata a pro

posito del vescovo Predenzone, la quale ai tempi del Lodi 

si conservava nel monastero di S. Chiara, donde la tra- 

scrisse nelle vite dei Vescovi, ms. della Laudense, p. 91 
e segg.

È una sentenza che Ariprando « Confanonerius » con

sole di Milano pronunciò il venerdì 16 gennaio 1)48 nel 

consolato milanese c irca  una discordia del vescovo Lan* 

franco e il comune di Cavenago.

Due testimoni affermano « vidisse episcopos de Laude, 
scilicet episcopum Ardericum, episcopum Allum, et epi- 
scopum Vidonem, et episcopum Joannem et episcopum 
Lanft ancum qui modo est » far va lere  alcuni diritti sul 

c o m u n e 'd i  Cavenago. N ella  pergam ena 56a dell ’ archivio  

vescovile  (lunedì 3 settem bre 1151) uno depone d’a v er  visto 

« villanos de Villa pompeiana tenere hanc Adduam  
mortuam.... ex  parte  Episcopi laudensis, scilicet domni 
Arderici et ex  parte episcopi Allonis ».

Infine è nominato più volte in un documento del 29 
dicembre 1176 (3). Contiene deposizioni di ve cch i contadini 

sul diritto di pesca che il vescovo di Lodi aveva  nelle 

acque del Lambro in mezzo alla corte  di Roncalia.

Uno così attesta : « Bene recordor et vidi dominum

11) Secondo il Lodi, Allo sarebbe abbreviazione di Eligio, e in  prova aggiunge 
che S. Eligio, proiettore del paralico dei m aniscalchi, volgarmente era detló°S. Alio,

(2) Il Cappelle!li [p. 332) lo dice vescovo solo un biennio.
13) Se ne conserva l ’autografo nell’Archìvio Vescovile, pubblicato dal Vignali 

'Cod. Dipi. II, so], °



I  V E S C O V I  d e l l ’ a n t i c a  l o d i 163

A rdricum  laudensem episcopum qui raortuus est quinqua- 

ginta anni sunt et u ltra et reliquos eius successores epi- 

scopos v idelicet  episcopum Johannem et episcopum Al- 

lonem et episcopum Guidonem et episcopum Albericum  et 

episcopum qui obiit retro  (1) quiete tenere p e r  se et per 

eorum missos hanc aquam et piscationein Lam bri a roncis 

de monte in rusum ».

Un altro: « Bene recordor dominum Ardricum  episco

pum qui mortuus est ultra quadraginta annos et bene vidi 

eum et episcopum Allonem et episcopum Joannem et epi

scopum Lanfrancum et episcopum Guidonem et episcopum 

Albericum  et alios qui fuerunt, quia vidi octo episcopos 

record or etc. ».

Un terzo : « Ego record or  quinquaginta annos et u ltra 

et e x  tunc vidi episcopum Ardricum  et episcopum Allonem 

et episcopum Guidonem et episcopum Johannem et epi

scopum Lanfrancum  et episcopum Àlbricum  et alterum qui 

obiit retro  ».

Dei tre  testimoni solo l’ultimo osserva l ’ordine crono

logico.

(1) S.  A lb e r to  d e '  Q u a d r e l l i  v e s c o v o  d i  L o d i  d a l  1168 a l  1178,
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GUIDO

Dai documenti ora citati r isulta  che fu successore di 

Allo. N ien t ’ altro sappiamo di lui (1).

(1) L’Ughelli 0  i l  Sinodo VII davano per Certo che ii monastero di Cerreto lodi- 
giano fosse stato fondato ai tempi del vescovo Guido da Alberto degli Oldrati m ila
nese e si citava una lapide antica esistente ne lla  chiesa di S. Sebastiano in Roma. 
Ma un documento del 6 dicembre 1084 contenuto nel L ib e r Ju r iu m  c iv i la l is  L aud ile , 
pubblicato dal Vignati fCod. Dipi. L aus  P om peja , 45] ci obbliga ad anticipare di 
mezzo secolo la fondazione di quel monastero. Con quell’atto Benno figlio di Albe
rico e Meliore figlia di Pagano dei Tresseni professanti la legge dei Longobardi 
confermano ai p reti Vitale e Oldone la donazione fatta da Alberico per l ’erezione 
di una chiesa e d i un monastero in  onore dei Ss. Pietro e Pa»lo, di Maria Vergine 
e di S. Nicola nel luogo di Cerreto.
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GIOVANNI
a. 1135-1143

E ra  sem plicem ente vescovo  eletto, quando assistette 

a l  sinodo di Pisa raccolto dal Papa Innocenzo II nei mesi 

di m aggio  e giugno 1135 (1136 secondo il calcolo pisano), 

nella  chiesa  di S. Maria (1).

N el dicem bre (2) dello stesso anno prese parte  alla 

sentenza pronunciata dall’arc ivescovo  Robaldo, nel palazzo 

m ilanese, c irca  sette capitoli controversi fra il m onastero 

di S. P ie tro  in C rem ella  e la Chiesa di S. Giovanni in 

Monza (3).

Fu pure presente al patto stipulato coi V en eti  il 3 Ot

tobre 1136 (4) da Lotario  III in Corregio  Verde presso 

Guastalla.

Nel gennaio 1140 ebbe dall’ arc ivescovo  Robaldo sen

tenza favorevole  contro Guglielmo vescovo di Tortona nella 

questione dei diritti sui monasteri di Precipiano e Savi- 

nione (5).

(1) « A domino papa Innoeentio II in  ecclesia beate Marie Virginis , residen- 
tibus episcopis.... nec non eleclis duarum  ecclestarum  Laudensis seilicet et Ter- 
donensis. •> (M . G. H. Leg. Sect. IV t. 1 p. 577J. Sebbene non ne sia indicalo il 
nome, i l  vescovo ricordato in questo luogo non può essere che Giovanni.

(2) La parola che indica il giorno è guasta; tuttavia dalle lettere che ci furono 
conservate « u....mo >» si deduce che fu il giórno 11.

|3) Il Giulini fV, 564 e segg.] riproduce per intero i l  documento. Dei cinque Ve
scovi suffragane! presenti è nominato in ultim o luogo « Laudensi Joanne ».

(4) Nel patto si legge: « sub testimonio archiepiscoporum  : Coloniensis Bru- 
nonis... episcopum vero: Traiectensis Audree... Veronensis, Laudensis, Cumensis... » 
/ ! / .  G. H , Leg. Sect. IV, Voi. I, p. 174 e Stumpf-Brentano III, 1011. U nome del Ve
scovo di Lodi non è espresso. Ma nel 1136, come si è visto, era Giovanni. Quindi 
erroneam ente negli indici al volume citalo dei M. G. H . e dello Stumpf è il passo 
riferito  al nome di Vido (Wido) ep. laud.

(5) Perg. 39a Ardi. Vesc. autogr. (Cod. D ip i. L a u d .,  p-. 132; Zaccaria,'165]. Quésta 
sentenza non ebbe la so lennità di quella d e llTarcivescovo’ Olrico (dicembre 1125). 
Non vi assistettero a ltri vescovi. Jl cancelliere fu Galdino, poi arcivescovo di Mi
lano e Cardinale, veneralo col titolo di santo. — Il monastero d i Percipiano o Pre
cipiano nella diocesi di Tortona, apparteneva già ne lla  prima metà di questo se
colo al Vescovo di Lodi. V. in  M isce llanea  d i S to r ia  i t a l i a n a ,  tomo IX della 3ft 
Serie. Torino, Bocca 1904, lo studio su Lomello del eli. Dott. Mario Zucchi.
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N e l  maggio 1142 in terven ne con Manfredo vescovo  di 

B re sc ia  alla  consacrazione della Chiesa abbaziale in Val- 

,1’A lta  com piuta da G regorio  vescovo  di Bergam o (1).

N el settem bre 1142 Giovanni concede p e r  otto anni 

dal 1 aprile  dell ’ anno seguente investitura  ad Uberto de 

N a sett i  di quasi tutti i beni stabili del vescovato di Lodi (2).

In data novembre 1142 « presente  et consentiente d.no 

Johanne laudensis ecc les ie  episcopo » si fece  una perm uta 

di te rre  t ra  Scolastica, priora  del m onastero di S. Maria 

di Zello presso Lodi, e P erp etua  badessa di S. Vincenzo in 

Lodi. Giovanni v i  si fl'rma : « f  Ego Johannes laudensis 

episcopus hanc cartulam  laudavi et subscripsi » (3).

N e ll ’ aprile  1143 sette consoli di Lodi, t ra  cui Ottone 

Morena, giudicano che le t e r re  di S. Tomaso appartengono 

di diritto al vescovado di Lodi e comandano a Giovanni 

Asdente di restitu irglie le  (4). Non com parve  davanti ai con

soli il veseovo, ma un accolito  della Chiesa m aggiore (5): 

« mtssus d.ni Johannes dei grada laudensis episcopi ».
Ci fu conservata  una le ttera  di Innocenzo II a ll ’ a rc i

vescovo  di Milano e ai vescovi  di Como e di Lodi. Il papa

{1) « Nel 1142 essendo la fabrica della Chiesa e Badia in Vallota finita, fu nel 
¡mese di Maggio eonsecrata col consenso, e co ll’autorità del Signore Papa Innocenzo II 
¡per mano de- Catholici, e venerabili Vescovi Icome hassi ne’ lib ri  del Vescouato) 
Gregorio di Bergomo, Manfredo di Brescia, e Giovanni di Lodi (F. Celestino Sacer
dote Capuecino - D ell'H isto ria  Q u a d r ip a r tita  d i  Bergam o et suo  Territo rio , Brescia 
1618 - parte II, voi. [I, p. 302). Vallota o Vall’olta ò alterazione d ialettale d i Vall’Alta, 
come nota lo stesso autore a p. 296.

(2) Perg. 40* Arch. vesc. autogr. ( Cod. D ipi. L a u d .,  p. 137). Vi si trovano le 
espressioni: « Per lig n u m  et bergam enam  quod  s u a  tenebat m a n u  dom.in.us J o 
hannes  Dei g ra tia  la u d en sis  ep iscopus in v e s tiv a  p e r  p ig n u s .  » Tra i beni de lla  
m ensa sono ricordati alcuni al di là d i Como e nella Valtellina. Vi si legge pure 
la clausola solita negli atti di questo tempo « quod non debet dare predictum  pignus 
ad hominem de mediolano vel de eius comitatu ». Fra i so ttoscritti vi è Ottona 
Morena « Otho iudex ac m issus dom ini tercii Lotharii im peratoris. »

11 Bonomi vede nella pergam ena una prova d e ll 'am ic iz ia  tra Lodi e Milano 
contro Como, non ostante la clausola di non dare questi beni a quei di Milano e 
.crede che il vescovo usasse dei denari per la guerra contro Como.

(3) Autografo dell’arch. di Stato di Milano (Cod. Dipi. L a u d .,  p. 1411.
(4) Pergamena autografa 4-2* d e ll’arch. vesc. (Cod. Dipi. L a u d . p. 142).
(5) Lo si trova firmato nella citata pergamena 40".
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disapprova alcune novità  da essi introdotte nelle  loro 

diocesi:

« Innocentius episcopus, servus servorum  Dei, venera* 

bilibus fratribus R[iboaldo] Mediolanensi a rchiep iscop o, 

Ar[dizzoni] Cumano et J[ohanni] Laudensi episcopis, sa

luterei et apostolicam benedictionem.

« P erlatum  est ad aures nostras quod contra  Rom anae 

Ecclesiae  privilegia, quaedam nova et inaudita vestris  pa- 

rochiis statuere contendatis, ut v id e licet  nullus deinceps 

saecularium in m onasteriorum coem eteriis  tum uletur; et 

si quis infirmitate praeventus se monachum fieri postula- 

verit ,  nullatenus suscipiatur. Mandamus itaque vobis et 

universo clero  vestro  quatenus ab huiusmodi praesum ptione 

ornnimodis desistatis, et eos qui in vita  v e l  in m orte in 

monasteriis converti  ve l  sepeliri  d ecreverint,  ut iu xta  con- 

suetudinem hactenus habitam, eis liberam licentiam  per- 

mittatis, p e r  apostolica vobis scripta mandando praecipimus, 

nisi forte excom m un icati fuerint.

« Dat. L ateran i V I1II [Kal.?] Maii » (1).

Infine in un documento dell ’archiv io  del monastero di 

Acquafredda (Voi. I trium  monasteriorum  comensium p. 168 
e seg.) trascritto  dal Bonomi (Voi. II Monum. laud. Episc. 

pag. 486 e seg.) recante la data dell ’ottobre 1179, si parla  

della vendita  di alcuni fondi fatta c irca  36 anni prim a dal 

vescovo  Giovanni (2).

Giovanni consacrò, non sappiamo però in che anno, le 

chiese di S. Maria e di S. Bassiano, una nel castello di 

G ardella  e l ’altra vicina ad esso, com e risulta dalla perg. 64 
del 14 ag. 1155 (3).

(1 ) Cfr. Jaffè, lleg. P. lì. II, 8178 (5828) 0  Migne 179, 570. La data incom pleta può 
variare dal 1139 al 1142. Anche il giorno è dubbio, giacché è dub b io se  debba leg
gersi : « VIIII Maii » ovvero « VIIII Kal. Maii ». (cfr. Theinerus, Disquis. c rii. p. 366).

(2) Ratti, Ermete Bonomi, p. 51.
(3 ) « predicte due ecclesie fuerunt consecrate per episcopum laudensem  et aa- 

tecessorem predicli (se. Lanfranci) donni episcopi. »
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LANFRANCO
1143-1158

Lanfranco, che il Lodi asserisce discendente dai conti 

di Cassino, successe a Giovanni nel 1143. N el dicem bre- 

delio stesso anno, come consta dall’ autografo 43° dell ’ a r 

chivio  v e sco v ile  (1), ottenne da Uberto arcidiacono di Mi

lano, p e r  mandato dell ’arc ivescovo  Robaldo, sentenza favo

revo le  nella  controversia  con Brunone abate di S. P ietro-  

di Cerreto, c irca  la cura  di Plazano.

Ma questa sentenza fu annullata dal Pontefice Lucio II ; : 

ciò r isulta  da un autografo  dell ’A rchivio  di Stato di Mi

lano (2). È un b reve  di Eugenio III spedito da Sutri 1’ 8 
aprile  1146 ai consoli lod igiani:  « Manifestum est quia 

scriptum  quod laudensis episcopus sub nomine Roboaldi 

bonae m em oriae Mediolanensi A rchiepiscopi de causa quae 

in ter  ipsum et fratres de Cereto  agitur in P raed ecessoris  

nostri f. m. Papae L ucii  praesentia  protulit,  ab eodem papa 

reprobatum  est. Unde nos ne ipsius reprobati scripti occa

sione dampnum aliquod proveniat ve l con troversia  mo- 

v e a tu r  L. (Lanfranco) episcopo vestro, p er  apostolica scripta 

praecipim us ut scriptum ipsum nobis rem itteret.  Ipse ve ro  * 

nuper hoc apud nos se excusans scriptum ipsum vos contra 

voluntatem  suam asserii detinere ». Perciò  lo consegnino 

a ll ’ abate entro trenta  giorni dopo r icevuto  il breve, o lo  • 

mandino al Papa (cfr. Giulini V. 449).

La questione tra  il vescovo e il monastero di C erreto  

fu decisa il 5 marzo 1147 e ce ne resta documento la p e r

gam ena 48a, apografo contemporaneo. « Ibi astante atque 

confirmante Ottone Laudensi ju d ice  qui d icitur Morena, 

e lecto  in hoc negotio advocato ab ipso domno Lanfranco*

(1) Cod. Dip. L a u d . p. 143.
(2) Cod. D ipi. L a u d . p. 148 — Jaffè, Reg. PP. RR. Lipsia, 1888 n. 8S98 (6232).-
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episcopo », questi e Matutiuo, abate di Cerreto , si acco r

dano c irc a  le controversie  che esistevano tra  il ve sco vo  e 

il detto monastero.

L ’ abate sborsò « Launechild  argen ti denariorum  ho

norum mediolanensium novos libras viginti et novem. Et 

ibi reddidit praedictus domnus Lanfrancus episcopus pri- 

v ileg iu m  quod quondam. Domnus Robaldus Archiepiscopus 

fecerat eidem episcopo ad incidendum. Et ibi fuit incisum  ». 

V i  sono firmati Oberto arcivescovo, Lanfranco vescovo , 

Galdino, Ottone.

Il Morena (1) ci assicura che il vescovo Lanfranco in 

principio  del 1158 coi consoli e coi principali  cittadini lo

digiani si recò in Milano p er  scongiurare dalla sua patria  

il  totale esterminio. Ma inutilm ente. Il 24 aprile  dello stesso 

anno i Lodigiani dovettero abbandonare la c ittà  che fu 

com pletam ente distrutta dai Milanesi.

L e  pergam ene dell ’archivio  vescovilé  che si riferiscono 

a Lanfranco sono le  seguenti (2) :

49.a - 1147 aprile  ind. X  apografo. Lan fran co  vescovo  

di Lodi, col consenso di alcuni del clero, dei Vassalli e dei 

pari della  sua casa e corte, tra  cui « Lanfranco de T re x e n o  

capitaneo et vassallo » concede in feudo a Odone di Mele- 

gnano il beneficio della p ieve  di Mulazzano e nelle p e r t i 

nenze di Virolo e Lanzano.

50.a - 1147, 23 ottobre ind. X  autografo. Azone Cicerano 

console, con altr i  cinque consoli di Milano giudica contro 

i contadini e comune " ‘di Cervignano che il bosco detto 

G erra  e Addella è di p rop rietà  del Vescovo di Lodi e ap

partiene alla  cura  di Gargagnano.

51 a .  11 48 febbraio ind. X  autografo. Arnolfo e Liprando 

detti Materni di Milano vendono un prato presso il fiume

(1) Hist. r e r u m  la u d e n s iu m . IH. 0 .  XVIII p. 582 e seg.
(2) Vedi Vignati, Cod. D ipi. L aus  P om peia , p. 153-200.
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Silloro pel territorio  di Lodi ad Ottone (1) giudice da parte 

§ iti vantaggio  del vescovo  Lanfranco.

52.a - 1148 7 marzo ind. XI. Lanfranco yespoyo di Lodi 

concede in affitto p e r  otto anni una ghiaia detta dell’Ad- 

della ad Alberto Praiulone e soci,

53.a - 1148 8. luglio  ind. XII autografo. Lanfraqcp Gon

falonieri e glji a ltri consoli di Milano giudicano che Ottone 

e Pietro, 13ena,ri devono lasciare una certa  decima sul luogo 

di Copneliano in favore di Alberto e Ottobpllo eie’ Gavazzi, 

i quali l ’ ebbero in feudo da Lanfranco vescovo di Lodi.

54;a- - 1149 ottobre ind. X i y .  —  Oberto arc ivescovo  di 

Milano gipdifia d’ una controversia, di f r i t t o  ecclesiastico 

tra  Lanfranco vescovo di Lodi e Martino abate di S. C ri

stina in favore del vescovo.

55.“ - 1151 agosto ind. X IV  autografo. —  Alberto  de 

Bisnate rinuncia in favore ilei vescovado di Lodi ad ogni 

suo diritto di decima nel paese e nel territorio  di Galga- 

gnano in mano di Lanfranco de T rex en o  da parte  e in fa

v o re  del vescovo  Lanfranco.

56.’  ? 1151 3 settem bre ind. X V  autografo. —  Marchisio 

CaleagRolii e undici § ltr i  consoli di Milano giudicano contro 

a lp in i  militi  milanesi jin favope di Laflfraftco vpscpvo di 

Lo4Ìi. che I,a chiusa dell’Adda m orta o d.ella m orticcia  di 

Galgagnano è prop rietà  del vescovado di Lodi.

57.a - 1152 g iugno ind. x y  autografo. —  Anse Imo abate 

del  iii,oua,siero di S. P ietro  in cie l  d ’ oro presso Pavia, ri- 

l*ttfl£ia a Lanfranqo, v,escov9 d i  Lftdi» un?, parte  di lago o 

can aeto  nel territorio  lodigiano tra  Fombio e il fiume Po (2).

68.a - 1152 giugno ind. X V  autografo. —  Il vescovo  

I,anfr£Uco investe Amizone Sacco dei diritti feudali che il

(i) A) nome di Ottóne si aggiunge l'espressione: « qui diceris de Laude de ci- 
t i ta te  Mediolani ».

(8) Il Cappelletti (p. $38) riporta questo alto come lum ino? /! te s t im o n ia n za  d e lla  
p ie tà  de l vescovo L a n fra n c o  I



rèscòVo di ìi'òiìi àVóVa sopra cìhqtié pezzi di te r ra  déllò 

stesso Àitiizone pósti nel territorio  di Cavenago (1).

59.‘a . 1153 gennaio ind. I autografo. —  Il medesimo 

concede in livello  ad A ndrea e Buouànno détti ftegfóàtìi 

fbàào è Vigna ftiél térritorio  dì Còdòg'no.

60.a - 1153 m àggiò ind. 1 autògrafo. —  V l ì t t t ò  p rete  

della  chiesa di fe. Cristoforo cól consènso d i Lànfrftnco, 

vescovo  di Lodi, 'cambia uà pèzzo di tórva-, proprietà  della  

detta chièsa, ’con Ariprando della Bietta.

61.a - 1153 giugno ÌUd. I autografo, —  Lanfranco-, v e 

scovo di Eòdi-, ‘è Mattino, abaté di S, Cristina presso l’ O- 

lona, cambiano fra loro alcune t e r re  presso Orio e i l  'Cà- 

stètìè di Montomaló.

62.a - 1153 ‘die. Ind. II àtitògrafo. —  A M e rlc o  RùsSo 

fabbro ferraio, détt i  $òrtà  %  S.*Nifflbd¥è in LWdi.1, 'è  fWol Ifl* 

pò’tì  rinunciano a Lanfranco, Vescovo di Lòdi, uh p ezzo  di 

te rra  nel sobborgo di S. Nàborè;

63:® - '1184 9 rtìàggio in'à. i l  aut’ògràÌo. —  Lanfrànco, 

véà'còVó di Lòdi, concedè ih l ive llò  à  LàttfràtìcO (5-rtti‘ò di. 

Stìttàiì'co t e  pèzzo *dì te rrà  ìft'el t é i n f o r ìo  ‘di ‘C à l ’è u à fó  

d’Addà.
64.a - 1155 14 agosto ind. III. apografo probàbilmente 

dèi S'èc. XIII. —  Ouglielm'ò Corvo di Milànò’, longobardo, 

dona à i  ves'còvo Lanfranco e al vescovado di Lodi un pezzo

1 VèsCÓVl DEL£’ÌNTÌ1CÀ LÓd! i t i

\1) Il Lodi (Coriiièiitt, III, p. ’l'B&l à “propòsito dògli ererfiTlanì ì l i  S. GiroTaibo à
S. Pietro di Senna detto Ospilalelto, scrive : « Leggesi neU’A.rchivio del .. Vescovato 
un Ystroraenlò di ricognilioné et protesta faifà da1 frali d e ll’ hospital medesimo a 
Mófis. Lànfraiico Cassino, ultim o Vescovo d i Lodi-vecchio et .prìiiio di .Lòdi .novo, 
stipolata da Truso notaio lodigiano a 13 luglio 1152 in  cui protestano delti^frati che 
la chiesa loro, et lìòspTtaÌe Wrario solfo la  guYrisdiz'tóne del Ves'còvo ‘di Lò'df, dia- 
come tu lli .gli a ltri liospitali, e} chiese di questa diocesi, d ichiarandosi di conser
varsi tali per sempre :in caso che Ti vescovi non si ingerissero nella m utatiòne dei 
frali, ile gli aàsséiò sotto la -giùrisditTitìne d 'a ltr i. Il che dal Vescovo -glìeiie fu 
data 'parola certa, firmando la scrittiira med.ma di proprio pugno ». La pergam ena 
qui ’ricordafà 'andò ;periiirtk Si fròVa ¿'eVo elèiicata 'à p. ite, n. 198 à e ì’fié’gèsto eoift- 
pila'tò sulla fine.del sec. XVI per o rd ine di Mofts. Taverna dal chierico G iulio,Ce
sare Gavazzi: « 1152 die 13 Ju lii recognitio et protestatili facta per Cóflveraoa boi 
spitalis àe Sena in fàvorem R.rùi 6. Lanfranci oflissirpi lW ieiisis", et 'perniiViiu 
eiusdem episcopi, in favorem eorumdem can.versprom 'per Tru.suni; Causidicum 
signat. 198 «. (Archiviò Vescovile1).
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di te rra  presso il castello di Gardella, ove prese a edificare 

una chiesa che pose sotto il regim e dei v e sco v i  di Lodi, 

insieme con la  chiesa di S. Maria entro il castello e la 

chiesa di S. Bassano.

65,a la  stessa data, apografo probabilmente del XIII 

secolo Lanfranco prom ette a Guglielmo Corvo che non im

porrà  più d’un certo tributo alle chiese di Gardella.

66.a-70.a —  Cinque autografi, il primo ha la data « se- 

cundo die Kal. 3 Jan. »; il secondo è del 3 gennaio 1156; 

i l  terzo  del 25 genn. 1156, il  quarto del 31 gennaio, il quinto 

del 13 marzo. Sono pagam enti di fodro a Lanfranco, vescovo 

di Lodi.

71.a - 1156 13 marzo, ind. IV. autografo. —  Lanfranco 

dà in affitto ad Amico Magistro di Mignago e suoi con

sorti un bosco ed una ghiaia dell ’Addetta.

72.a - 1156 5 giugno ind. IV. autografo. Investe Obizzone 

Notta dei redditi della corte  di Sommariva.

73.a - 1156 20 sett. ind. V. autografo. —  Alberto dia

cono « nominative prò E cclesia  de Sexto  » g iu ra  « quod 

er it  fidelis et fidelitatem et reveren tiam  portabit domno 

Lanfranco Dei gratia  laudensi episcopo et suo catholico 

successori ».

74.a - 1156 6 ottobre ind. V. autografo —  Eriprando 

giudice con altri tre  consoli di Milano sentenzia che gli 

abitanti di Cavenago utenti dei boschi di quel luogo, de

vono pagare alcuni denari a Lanfranco, vescovo  di Lodi.

76.a - 1156 ind. V. autografi di otto persone, le  quali 

promettono di pagare a Lanfranco e ai suoi successori t r i 

buto « de fodro, de a lb ergarla  et de districto ».

77.a - 1157 febbraio o marzo 1157, autografo. —  Bolla 

di Adriano IV a Lanfranco, venerabile  vescovo di Lodi, in 

cui conferm a la convenzione tra  Lanfranco e Berardo ab

bate della chiesa  di S. Sisto in Piacenza, intorno ai diritti 

sulla chiesa  di CastelnnoT o. —  Datum Laterani.... Martii.

I patti approvati dal papa sono così espressi :



I V E S C O V I  d e l l ’ a n t i c a  l o d i 1 7 3

« . . . . Sacerdos s iq u id em , qui in eadem Sancti Mi

chaelis ecc les ia  instituendus fuerit, ab abbate e ligen di^  

est, et tibi repraesentandus, qui, si idoneus inventus fuerit, 

curara a te suscipiat animarum atque obedientiam pro- 

mittat, et promissam in animarum cura tibi exhibeat. De 

plebis autem cura tibi et successoribus tuis; de tem pora- 

libus vero  abbati, eiusque successoribus respondebit. Omnia 

insuper ju r ia  ep iscop alia , p rae ter  partem  decimarum e t  

primitiarum, tibi in eadem ecclesia  vindicabis, et omni 

quarto anno cum ad ecclesiam  ipsam a c c e s s e r is , t i b i , et 

duodecim personis, et totidem equitaturis, sufflcienter de- 

bent in prandio, ve l  in coena necessaria  ministrare. Duo

decim quoque denarios Mediolanen. veteris  monetae tib ir 

et successoribus tuis in festo Sancti Martini de praefata  

ecc les ia  pro censu abbas vel sacerdos, qui pro tem pore ibi 

fuerit, singulis annis exsolvent. Nihil vero  aliud, his e x  

ceptis, quae superius sunt expressa, in ecc les ia  ipsa de- 

bebis.... » (1).

Secondo la testimoniauza del Lodi e di v ari  altr i  sto

rici, Lanfranco morì alla fine di agosto del 1158 di dolore 

p er  la distruzione della sua città. F a  quindi 1’ ultimo v e 

scovo di Laus Pom peia e il primo della nuova Lodi. Gli 

successe lo stesso anno Alberico  Merlino, il quale parteggiò  

p e r  gli antipapi Vittore  e Pasquale, quindi fu deposto nel 

1168 e gli fa  sostituito S. Alberto de’ Quadrelli (2).

(1) Cod. d ip i. L a u d ., 1, p. 206. Autogr. Arch. Vescov.
(2) Il Cappelletti (p. 339) asserisce che Lanfranco pose la prim a pietra della 

nuova Cattedrale il 5 agosto, divise la c ittà in 17 parrocchie e mori ai ¿8 di agosto- 
Afferma pure che Lanfranco chiese a l papa il vicedominato della Chiesa lodigiana 
per la fam iglia Tresseni, ma non fu concesso che tren t’anni dopo. — Ma a q u a li 
fonti abbia attinto tali notizie non dice. Quest’ullim a tolta, credo, da Paolo Benio- 
neila descrizione della fam iglia dei Tresseni, è certo inesatta. Da una lettera di- 
Alessandro III data da Anagni 30 dicem bre 1176 [Zaccaria, p. 175; Migne, />. G. c. 1091) 
appare tale concessione essere stata fatta da Alberico Merlino e non da Lanfranco, 
e già riprovata dal card. Ariberto legato della Santa Sede. Il papa conferma la sen
tenza di Ariberto. Anche il vescovo s. Alberto de’ Quadrelli aveva già protestato- 
contro tali pretese dei Tresseni, lo si rileva  da un ¡strum ento (2 marzo 1169) pub
blicato dal Zaccaria (p. 8')-81|. In che consistesse la carica del vicedominato si può 
vedere presso il Muratori (A n i. II ., V, diss. 60, c. 275-320).

13
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V

N O M I  
erroneamente inseriti nel Catalogo 

dei Vescovi di Lodi 

sino al 1158.

DIONIGI o S. DIONIGI

a. 346

Gli scrittori lodigiani inseriscono com unem ente nel 

catalogo  dei loro vescovi, verso il 346, S. Dionigi. L ’unico 

argom ento è il passo dell ’Apologia di S. Atanasio a ll 'im pe

ratore  Costanzo in principio :

« Nunquam sine comitibus aut arbitris F ratrem  tuum 

vidi: neque ille unquam mecum solus cum solo verba  mi- 

s c u i t , sed sem per cum Episcopo eius loci ubi a g e b a t , 

aliisque qui ibi aderant, ad colloquium intravit, simul cum 

illis ab eius conspectu recessi.... Huius rei testis est For- 

tunatianus Aquileiae Episcopus et plenam eius rei historiam 

P ate r  Osius docere posset. Crispinus item Patavii  Episcopus, 

Lucillus V e r o n a e , Dionysius Leidis e t  Vincentius Cam- 

paniae et quia defuncti sunt Maximinus T reve ris  et Pro- 

tasius Mediolani praesules, Eugeniusque, qui m agister erat, 

testes  c itari  possunt » (1).

Dove la traduzione latina ha « Dionysius Leidae, o 
Leidis  », il testo greco  le g g e :  « Kxì Awòtios ò h  a*.Mi ».

L a  difficoltà sta nel determ inare questa città. B ruze

(1) Migne, XXV, 599.
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la Martinière, citato dal Zaccaria, nel suo grande dizionario 

geografico crede sia Lodi. Michele Le Quien « Oriens Chri- 

stianus » propone la lezione : « ab Elide » città dell’Acaia.

I Monaci Maurini r itennero la lezione Leidis. P ietro  Nannio 

Fiammingo, nella versione latina di S. Atanasio traduce 

Leidae. Ma Leida città  dell ’Olanda, non ebbe mai vescovi.

Gli storici lodigiani in genere e l ’Ughelli  interpretano 

Lodi: il Zaccaria  osserva che il contesto ci obbliga a cer

care  in Italia la c ittà  in questione, e, ammessa guasta la 

lezione dei codici, sostituisce « Laudis  » (1).

Anche interpretando Lodi il Aviìi del testo g r e c o , 

resta a risolversi un’altra questione. Questo Dionigi o S. Dio

nigi vescovo di Lodi, si deve identificare con S. Dionigi 

vescovo di Milano ?

Certo S. Dionigi fu vescovo di Milano ai tempi di S. Ata

nasio e di S. Eusebio, e morì esule in Cappadocia.

Il terzo Sinodo laudense, pur ammettendo che Dionigi, 

di cui parla S. Atanasio, fosse vescovo di Lodi, non accenna 

che fosse vescovo di Milano, e non gli dà il titolo di santo; 

egualm ente l’ Ughelli.

Il settimo Sinodo si appoggia all ’ autorità  del Lodi e 

di altri storici  lodigiani, che « non obscure argum entant » 

che il Dionigi vescovo di Lodi fosse poi vescovo di Milano, 

e gli dà il titolo di Santo. E appunto fondandosi su questa 

opinione, la Congregazione dei R iti  il 20 settembre 1749 
concesse che nella diocesi laudense si facesse l’officiatura 

di S. Dionigi vescovo di Milano, « et prius, ut ab borato- 
ribus asseritili', laudensis episcopus »; nelle lezioni però 

non vi è alcun accenno che prima sia stato vescovo di Lodi.

Il Sassi (2) nega recisam ente: il Zaccaria  sostiene Dio

nigi vescovo di Lodi, diverso però dal Dionigi vescovo di 

Milano.

(1) Secondo il Prof. Cipolla si dove pensare a una città prossima a Padova, a 
Verona o ad Aquileia.

(2) M ediai. Ani- Hist. 1, Gì — f ila n o  175-3.
*
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Ma le obbiezioni che si possono fare a ll ’ipotesi di S. Dio

nigi vescovo  prima di Lodi poi di Milano, sono forti :

l a A quei tempi non c ’era l ’uso di passare da una dio

cesi ad un’altra, anzi espressamente lo proibiva un canone 

del Concilio di Sardica (a. 347): « De Episcopis etiam laica 

concessione privandis qui civitates m utarint ».

2 Nei cataloghi dei Vescovi di Milano non è mai detto 

che S. Dionigi sia stato prima vescovo di Lodi.

3a La tradizione lodigiana non conferma questa opi

nione, come si deduce dal terzo Sinodo.

4 Anche la Chiesa d’Alba pone p er  primo suo vescovo 

S. Dionigi, poi vescovo di Milano.

Nell archivio  vescovile  di Lodi si conserva in proposito 

uno studio manoscritto anonimo, in cui l’autore si propone 
due questioni:

l a Se S. Dionigi sia stato prima vescovo d’Alba;

2a Se Dionigi vescovo di Lodi sia quello che fu poi 

vescovo  di Milano.

Alla prima risponde negativam ente; anzi dal passo di 

Socrate in cui S. Dionigi è detto vescovo d’Alba, m etro
poli d Italia  (1), conchiude che l’autore greco  confuse Alba 

con Lauda, avendo ambedue dal loro comune fondatore il 

nome di Pom peia (2). Ne trae quindi un argomento per 

sostenere che S. Dionigi vescovo di Milano, fu prima v e 

scovo di Lodi.

Alla  seconda risponde afferm ativam ente; c e rca  di con

futare l'obbiezione che si desume dal Concilio di Sardica. 

Risponde che quel canone è fatto contro gli ambiziosi che 

brigavano per passare da una chiesa povera  ad un’ altra 

r ic c a :  anche S. Gregorio  Nazianzeno essere passato dalla 

Chiesa di Sasimi a quella di Costantinopoli.

(Il I passi che diedero occasiona a questo errore sono du e : Socrate ili" c. 3G; 
« igne LXVII, 301) e Sozomeuo il. IV, c. 9, il), p. i l 29). Per tale questione vedi P. Savi»! 
Gli a n tich i vescovi d ’I ta l ia :  Piemonte, p. 33.

12) In un errore sim ile cadde anche il P. Brisciola, il quale disse Elio Pertinace 
ex  Laude  P om peia  invece che ex  A lba  Pom peia.
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Nota infine, senza darvi grande importanza, ma come 

uno dei tanti casi in cui si manifesta la divina Provvidenza 

« luclens in orbe terrarum  » che il Card. Fed erico  B o r

romeo e Mons. Lodovico Taverna, vescovo di Lodi (1579- 

1616), portarono le ossa di S. Dionigi loro comune p red e

cessore, « deboli argomenti, soggiunge il Lodi dopo aver  

r iferita  la stessa cosa, p er  accertare  un fatto di tanta con

siderazione ».

Conchiudendo, mi p a re :  1) che non si possa in alcun 

modo sostenere che S. Dionigi vescovo di Milano fosse prima 

vescovo altrove; 2) che dalla lezione del passo di S. Atanasio, 

evidentemente scorretta, non si possa dedurre argomento 

p er  asserire che il Dionigi ivi ricordato sia stato vescovo 

di Lodi.

S. GENEBARDO o GENEBRARDO
sec. IV.

Figura  come immediato predecessore di S. Bassano 

nella tavola dei vescovi aggiunta ai sinodi terzo e settimo 

e in tutti i cataloghi manoscritti dell ’ Episcopio. Anche il 

P. Zaccaria  l’accetta. L ’ Ughelli (1) lo nega senz’altro a Lodi 

e lo dice vescovo di Laon: il Gams (2) riporta le due opi

nioni, senza decidere. L’ unica autorità su cui si fonda l’as

serzione di S. Genebardo vescovo di Lodi è l’ Epilogus 
Chronicorum  (3) di un certo Ioannes de Nigravalle S. R. E. 

tìibliothecarius. Secondo il P. Bricchi, nelle sue annota

zioni manoscritte al calendario lodigiano, 1’ elogio che si 

legge nel martirologio della cattedrale ai 18 di dicembre 

sarebbe tolto alla lettera  del N ig rav alle :  « Laudae S. Ge- 

nebardi Episcopi Laudensis et Confessoris Ordinis Canoni- 

corum Regularium  Lateranensium, qui su cc ess jrem  habuit

(1) II. Sac. t. IV, c. 893.
(2) Series episcoporwm  Eccl. ca th . 
1̂ 1 Epil. 18 c r). 9 (Smqilo ll|),



1 7 8 I  V E S C O V I  d e l l ’ a n t i c a  l o d i

Bassianum S. Laudensis Ecclesiae Patronum ». Or dice 

l ’ Ughelli r iferito  dal Zaccaria  (1): « neque Oldoinus huius 

S. R. E. B ibliothecarii (sic), neque Fabricius, aut alium 

quispiam, qui de Ecclesiasticis scriptoribus egerit, huius 

operis meminit; quare illud cum ignarissimis ign orare me 

fateor ».

Inutili pure riuscirono le r icerch e  gentilm ente fatte 

in proposito dal P. Calenzio dell ’Oratorio di Roma in tutti 

i cataloghi latini dei Manoscritti dei diversi fondi Vati

cani (2).

Inoltre nessuna tradizione locale anteriore  al terzo si- 

nodo riconosce S. Genebardo come vescovo di Lodi, nè mai 

se ne fece 1’ offlciatura : anche al presente se ne legge la 

semplice com memorazione nel martirologio della Cattedrale.

Già prima dell’U ghelli Giovanni, Francesco  Medici C a 

nonico della Cattedrale in una m emoria indirizzata nel 1601 
a Mons. Carlo Bascapè, vescovo di Novara, esponeva il 

dubbio di una probabile confusione tra  Lodi e Laon : « De 

Sancto autem Genebardo p e r  errorem  dictum esse Lau- 

densem credimus, cum Laudunensi Ecclesiae in Gallia prae- 

fuerit tem pore S. R em igii  et e x  cathalogo SS. P etr i  Na- 

talis Episcopi equilini 1. I c. 12 die 17 decembris ». —  

Niente di più facile che qualche scrittore dei bassi tempi 

confondesse le due sedi, con erro re  di data e alterazione 

del nome (3).

Non può quindi difendersi l ’ esistenza di un vescovo  

che non ha alcun appoggio nella tradizione locale gelosa 

conservatrice  dei suoi Santi, asserita solo da un au to re  ir 

reperibile, d ell ’autorità  del quale si ha ogni diritto di du

bitare p er  un evidente anacronismo.

(1) Op. cit. pag. 97.
(2) Secondo una nota del ras. contenente le provvisioni della Scuola di S. Bas

siano dal 1508 al 1558 visto dal P. Bricchi, il Nigravalie sarebbe stalo  un cardinale 
prem onstratense.

(3) Cfr. A rialecta D olland. XXltl (190.4) p. 9. Ind. iu tomos NXX, indie . 111 * t,au- 
dunum , Ep. Geuebaldus ».
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S. ERCOLANO
a. 546

Tentò regalare a Lodi questo vescovo il benedettino 

Mauro Pannizzari, il quale, bene ospitato da Mons. Giannan- 

tonio Della B eretta  Vescovo di Lodi (1785-1816), alla lettera  

di ringraziamento che gl ’ indirizzava dal suo monastero di 

S. Simpliciano in Milano il 16 dicembre 1797, aggiungeva 

il seguente (1):

« p.s. —  Ho ritrovato ne’ miei scritti che tra gli v e 

scovi di Lodi oltre a quello che tiene il nome di Giovanni, 

v i  è uno del nostro ordine molto considerabile che è il 

nostro monaco S. Ercolano che nell ’ anno 526 vestì e pro

fessò la regola  di S. Benedetto nell ’ antico monastero dei 

Benedettini in Lodi detto la Badìa. Fu poscia innalzato v e 

scovo p er  le sue illuminose virtù, governando la Chiesa di 

Lodi p er  lo spazio di 7 anni. E come capo e difensore dei 

Religiosi e Fedeli subì il martirio dalle barbarie del Re 

Totila p. Gesù Cristo —  morì l’anno 546... » e cita moltis

simi autori tra  cui S. Gregorio  M. Ora S. Gregorio M. (2) 

racconta  il martirio di S. Ercolano, che chiama : « nutritor 

meus »: già monaco poi vescovo di Perugia, barbaramente 

ucciso dai Goti dopo sette anni di pontificato p er  ordine 

di Totila.

Il Pannizzari cita anche un S. Giovanni Gasinfronta 

Vescovo di Cremona. Ma tra  i Vescovi di Crem ona non vi 

è nessun Gasinfronta e dei due Giovanni uno fu vescovo 

nel 451, l ’ altro nel 913; di nessuno dei due si narra  ciò 

che dice il Pannizzari. Si trova  in v ece  un Giovanni Caccia- 

fronte cremonese, abate di S. Lorenzo, poi vescovo di Man

tova nel 1174, che nel 1177 fu trasferito a Vicenza, ove morì 

martirizzato. Credo che non si verrebbe a m iglior  risultato 

se si esaminassero le altre fonti citate dal Pannizzari, e 

quindi il meno che si possa fare della lettera  sua è di con

siderarla come non scritta.

(1) Si conserva n e ll’archivio vescovile.
(8) D ialoghi, 111, c. XIII iu Miglio LXXV1I, 137.
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—*" 1 ■ ■' — — «... „I. I i .....1 III

VENANZIO
594

I Siaodi III e VII, gli scrittori lodigiani in g enere e il 

Zaccaria  mettono nel numero dei vescovi di Lodi quel V e 

nanzio (1) di cui parla  S. Gregorio nell ’epistola 22a del lib. IV 

indirizzata a Costanzo, vescovo di Milano. Credo opportuno 

riportarla  qui p er  intero quale si trova nel Migne (2).

Hortatur ut Venantium Lunensem episcopum in cleri 
sui ac caeterorum religiosorum emendatione adjuoet.

« Gregorius Constantio Episcopo Mediolanensi. Quo- 

rundam de Laudensiutn (3) venientium  partibus ad nos re 

latione pervenit, religionem locorum ipsorum ita ab eccle- 

siasticae discipliuae tram ite deviasse ut nullatenus in suis 

moribus, actionibusque canonicae dispositionis statuta re- 

spiciant. Quae quia erant et examinanda subtilius et se- 

verius ulciscenda, praesertim  latorem Venantium fratrem  

et coepiscopum nostrum ut instanter em endarentur ad- 

monui. Sed prae magnitudine excedentium  p e rso n a ru m , 

solum se non iudicavit in huiusmodi inquisitioni sufflcere ; 

ideoque postulavit a nobis ut in eodeni examinando negotio 

fraternitatis tuae ei addice'retur atque auctoritatis auxilium .

« Quamquam igitur fra terna  dilectio hoc a te et sine 
nostris scrìptis debeat exigere, tamen praesentibus quoque 
vos specialiter epistolis adhortamus, ut adhibito vobis prae- 
dicto fratre  nostro, cunctos clericos ceterosque religiosos 
praenominatae civitatis et te rr i to r i i  eius, de excessibus 
quorum aliquid est suspicionis ad te venire compelías,

(1) Alcuni, Ira cui l ’Ughelli e il Zaccaria gli danno il litqlo di Santo . Nel Mar- 
tirologio della Cattedrale di Lodi neppure è nominalo.

(2) LXXVH, 111° delle opere di S. Gregorio M., 691 e segg.
(3) Ed. recent., L unensiu tn , quod legitur in Reg. : at in om nibus Norm. Turon. 

Rhen. Teller, et in Vatic. D. legitur L a u d e n s iu tn .... *̂) Cum Archiepiscopo Medio
lanensi subditi essent Laudenses c le r ic i, lamquam suo m etropolitano, de eorum 
moribus em endandis merito scripsit s. Gregorius ad  Coustanlium.

( ) Seguono alcune notizie intorno a Lodi, che, con evidente errore si dice d i
stru tta dai Milanesi nel 1119.
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atque cuncta secundum Deum propter  futuri metum iu- 

dicii subtiliter inquirentes, si quem a canonum statutis re- 

cessisse reperitis, canonica emù ultione corrig ite .  Ne pa- 

tiamini in locis vestris  eos qui non gerunt in moribus quod 

ostendunt in habitu per abrupta diutius evagari. Ita ergo 

fraternitas tua cunctis solertius indagatis, quae nobis in 

talibus nuTitiata sunt corrigat, ordinet atque in futurum 

sopire fusti net, ut et animae tuae proflciat si tui causa 

v ig ilanter  atque v iv ac ite r  perscrutaris  officii, et nostrum 

minime frustrari permittas, quod semper de tuae maturi- 

tatis habuimus districtione iudicium ».

Non ostante l ’autorità  del Migne mi pare non si possa 

accettare  la lezione « laudensium » (1). Infatti è certo 

anzi tutto che un Venanzio Vescovo di Luni fu intimo di 

S. Gregorio. Nel 1. III0 dei Dialoghi S. Gregorio  r iferisce  

vari m iracoli,  narratigli  da V e n a n zio ,  vescovo di Luni: 

« narrante viro venerabili  Venantio Lunensi episcopo —  

1?Evai>T'’o’j 7od 7v?; A'yyyr,' OóXsmu ’t/.ó—'K (c.IX); « HllillS qilOqUS 
venerabili viri Venantii episcopi relatione » (c. X); « Ve
nantio Lunensi (a->0v>?c) episcopo narrante » (c. XI). Nel 

1. 4.°, c. 53 narra  un altro fatto saputo da Venanzio vescovo 

di Luni « ó 7vj; 7tóXì w ? A oùvvk ìir'.rry.onoi » (2).

Delle lettere  di S. Gregorio  a questo Venanzio, ve- 

gcovo di Luni, ce ne rimangono otto (3).

(1) [/intitolazione in tutti i codici ha: « Venantium Lunensem episcopum ». 
Il Cappelletti con una evidente contraddizione, degna di nota, si dim entica di aver 
riferita questa lettera a un Venanzio vescovo di Lodi e la riferisce pure a un Ve
nanzio vescovo di Luni.

(2) Probabilmente è il Vescovo di Luni anche quel Venanzio accennato nella 
lettera di S. Gregorio a Deusdedit vescovo di M ilano, ove rim ette da giudicare 
« fratri et episcopo nostro Venantio » una querela del Vescovo Teodoro contro il 
detto Deusdedit.

Sebbene il Migne nell’indice sembri distinguere questo Venanzio del Vescovo 
di Luni, pare si debba identificare.

(3) L. IV, ind. XIT, ep. X I: I Giudei non devono tenere servi cristiani, e quei 
cristian i, che già da lungo tempo coltivano terre dei Giudei, siano trattati jure co- 
tonarlo.

L. V, ind. XIII, ep. V : Come si deve regolare cogli ecclesiastici lussuriosi, ecc. 
(d. ep. VII: come regolarsi co ll’ex prete Saturnino.

L. Vili, ind. I, ep. IV : Gli permette di consacrare un monastero*



Invece non abbiamo in tutte le opere di S. Gregorio  M. 

alcun accenno a un Venanzio vescovo di Lodi. Perciò  il 

Sassi e il Ripam onti lessero senz’ altro « Lunensium ». 
Il Zaccaria  fondandosi sull ’autorità dei codici manoscritti, 

che leggono « Laudetisium » combatte i due storici mi

lanesi citati, cercando di dare una forma più v iva  a ll ’ ar

gomento semplicem ente accennato in nota dal M igne: « Ac-- 
cedit, quum Mediolanensi Archiepiscopo (1 ) subditi essent 
Laudensis clerici, de eorum emendandis moribus ad 
Constantium tamqucim ad illorum, Metropolitan iure 
Gregorium litteras perscripsisse; at quid Mediolanen- 
sium antistiti cuvn Lunensibus ? ut de his corrigendis 
sollicitus Constantius esset? Laudensem ergo Episcopum 
Juisse nullus (sic) dubito ».

Davvero meschino questo argomento, che si reca co
munemente in conforto della lezione: « Laudensium »!

Anzitutto è da ricordare, che di questo tempo, cioè 

dal 568 p er  c irca  70 anni, i Vescovi di Milano dimoravano 

in Genova; niente quindi di più naturale che si interessas

sero della diocesi di Luni, che confinava con quella di 

Genova (2).

Inoltre è certo che sino al 1133, in cui Genova divenne 

Arcivescovado, comprendendo anche Luni, le diocesi liguri 

dipesero da Milano; perciò, come si vedrà  parlando di 

Erimperto, nel concilio di Mantova dell ’ 827, l ’Archidiocesi 

milanese è detta Provincia  di L igu ria  (3).
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L  IX, in d .  11°, ep . XXIX : Gli r a c c o m a n d a  u n a  g io v a n e  d i  n o m e  A d e o d a ta .
Id. X X X IV :  Gli d à  faco l tà  d i  o r d i n a r e  i p r e t i  o i d i a c o n i  iti u n a  c i t t à  e s o r t a n 

d o l i  a l l a  c o n v e r s i o n e  d e g l i  i n f e d e l i .
L. X ,  i n d .  I l i ,  ep . X X X X II I  : Gli r a c c o m a n d a  u n a  m o n a c a  d a  p r e p o r r e  a l  m o 

n a s te r o .

Id .  ep .  XL1V : Gli r a c c o m a n d a  d i  a i u t a r e  q u e i  d i  P ie so le  p e r  l a  r i p a r a z io n e  d e l l e  
Ch ie se .

(1) Solo ne l 777 i v e s c o v i  d i  Milano a s s u n s e r o  i l  t i to lo  d i  a r c i v e s c o v i .
(2} D u r a n te  la  d i m o r a  d e i  V escovi d i  M ilano in  G enova  forse  s i  s o s p e s e  p e r  a l c u n  

te m p o  l ’e l e z io n e  d e l  Vescovo di q u e s t ' u l l i m a  c i t t à ,  e s s e n d o v i  l a c u n a  f ra  P ascas io  
(452) e  A p p e l l in o  (617).

(3) Tra i p r e s e n t i  « Liguriae proviriciae » s o n o  r i c o r d a l i  i V escovi d i  V e r c e l l i ,  
d i  B resc ia ,  di '  Lodi , d i  C rem ona .



Quindi resta assai probabile, p er  non dire certo, che 

una ve ra  cura  della Chiesa di Luni si dovesse prendere 

Costanzo. Ciò del resto risulta chiaro dalle lettere  di S. G re

gorio, il quale lo delegò più volte ad occuparsi degli in

teressi della Chiesa di Luni.

Si confrontino difatti 1’ ep. 3.a dei 1. V° a Venanzio, 

Vescovo di Luni, colla 4.a dello stesso libro indirizzata a
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Costanzo, Vescovo di Milano.

Eccone alcuni passi :

senza data.

Ad Venantium Episcop.

« . . .  In Portu autem Ve- 

neris loco lapsi Diaconi, alium 

qui hoc officium im plere de

beat ordinabis Saturninum 

vero  expresbiterum, ut num- 

quam ad sacri ordinis mini- 

sterium praesumat accedere, 

scriptis cavere  decrevimus. 

Sed eum in insula Gorgona 

atque Capraria  sollicitudi- 

nem de monasteriis gere re  

et in eo quo est statu sine 

cuiusquam adversitate ma

nere permittimus ».

595, sett. ind. 13.

A d Constantiùm Episcopum 

« . . .  Jobinum quoque de 

Portu Veneris quondam dia- 

conum et abatem suum de

crevim us privandum officio 

atque ut a lter  in eius loco 

debeat ordinari praescripsi- 

mus Saturninum vero e x p re 

sbiterum ne ad sacri ordinis 

ministerium praesum at un- 

quam accedere, deputavimus 

facere cautionem. Eumque 

in eadem qua fuerat insula 

cura sacri ordinis privatione 

volumus perm anere, permit- 

tentes ei curam et sollicitu- 

dinern de monasteriis habere 

vel gerere , quem et ex  suo 

lapsu cautiorem factum cura 

credimus commissos sibi iam 

nunc sollicitius custodire ».
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Dal confronto delle due le ttere  appare evidente che a 

Costanzo, Vescovo di Milano, o p er  diritto o p er  volere  
del Papa, non dovevano essere estranei gli interessi della 
Chiesa" di Luni, giacché S. Gregorio  si fa quasi un dovere 
di informarlo di quanto ha ordinato a Venanzio.

Anzi mi pare che queste due le ttere  siano una con
ferma che nella ep. X X II ricordata  si tratti  di « Lunensi » 
e non di « Laudensi ».

Le questioni in esse accennate sono probabilmente 
brighe toccate  ai due Vescovi Venanzio e Costanzo nel- 

l’ adempimento della comune missione loro affidata da 
S. Gregorio.

Ricordo p e r  finire la soluzione molto comoda data dal 
VII sinodo, che mi pare non m eriti  confutazione dopo il 

g ià  detto: amm ette cioè due Venanzi contemporanei, l ’uno 
vescovo di Lodi, l ’altro di Luni.

S. DESIDERIO
a. 600?

Di questo santo si legge nel m artirologio lodigiano 
agli 11 di febbraio: « Laudae S. Desiderii eiusdem Civi- 
tatis Episcopi et Confessoris ordinis Clericorum  Regola- 
rium Lateranensium  ». Aggiunge qui l’ U ghelli:  (1) « Addunt 
aliqui S. Desiderium ab Iohanne de N igravalle  S. R. E. Bi- 
bliothecario m em orari libro qui inscrib itur Epilogus Chro- 
nicorum, Epilogo XVIII, cap. XVIII. num. 266 » ; ma mostra 
desiderio di ved ere  quest’ opera colle  paro le  già riferite  
a proposito di S. Genebardo.

Il can. Medici nella  re la z io n e  c itata  a Mons. Bascapè, 
pare disposto a m etterlo nella  s e r ie  dei v e s c o v i  lodigiani. 
« De Sancto Desiderio, qui post Bassianum aliquot epi- 
scopis intermediis claruit et nos fatem ur et antiqua indi- 
cant monumenta, l icet ab E ccles ia  non com m em ore tur ».

Il terzo Sinodo lo mette tra  i Santi del 3.° ordine, di 
cui non si fa officiatura.

Il Lodi, che pure lo inserisce nel suo ca ta lo g o ,  pare 
non sia del tutto convinto, e non sa dissim ulare il dubbio 
che si sia scambiata Lodi con qualche altra  sede e perciò 
nelle vite ms. dei V escovi c e rca  gli a ltr i  santi dello  stesso

(1) Z a c c a r ia  p .  97.
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nome. Ne trova  quattro, m art ir i ;  tra  cui uno vescovo di 

Lione e un’ altro di Langres.
Il Gams pone S. Desiderio nella serie dei vescovi di 

Lodi verso il 626, ma aggiunge tra  parentesi —  L an gres?
Da quanto si è detto, mi pare non ci siano argomenti 

sufficienti per a s c r iv e r e  S. Desiderio tra  i vescovi di Lodi. 
L ’ autorità del N ig ravalle  mi pare assai dubbia; gli « an
tiqua monumenta » (o « documenta », come ha il Lodi) 
cui accenna il can. Medici non so quali siano. Certo è che 
di questo S. Desiderio, com e anche di S. G en eb ard o , non 
si fa altra  menzione che nel m a rt iro lo g io ;  l’ ufficiatura 
non si introdusse neppure quando la S. Congregazione dei 
Riti, interrogata  in proposito, rispose che dei santi vescovi 

della Chiesa lodigiana si facesse  l ’ officio doppio ordinario 
p e r  la c ittà  e d iocesi; m entre invece la si introdusse di 
S. Ciriaco « cognita ex  plurirnis certiSsimis documentis 
sanctitate ( Dioi Cyriaci Ep. laud.J cuni illius cultu im 
memorabili » (1). Se davvero anche di S. Desiderio fos

sero esistiti gli antiqua monumenta  cui allude il Medici, 
non si vede p erch è lo si sarebbe escluso dall’ ufficiatura.

ALBERTO
a. 887.

L ’U ghelli pubblicò nel l'Italia Sacra  (2) un decreto  di 

Teodosio vescovo di F e rm o , sottoscritto dai vescovi del 

P iceno e del ducato di Spoleto raccolti in sinodo alla p re 
senza dell ’ im peratore Carlo il Grosso. Il decreto inserito 

dal Mansi nel suo supplemento (3) porta la data  del 14 
settem bre 887 e riguarda la dotazione del monastero di 
S. Croce fondato dallo stesso vescovo nel territorio  di 
S. Elpidio. Ivi fra le altre si legge la seguente sottoscri
zione: Albertus Lodonensis Episcopus in hoc decreto 
consensit et nomen suum subscribi Jecit.

Ora nessuna sede della provincia , ove sarebbe stato 
tenuto questo sinodo, ha titolo che richiam i l’ aggettivo  
Lodonensis, il quale, così com ’ è, non esiste affatto. Di qui 
in alcuni l’ idea di leggere  laudensis  e di inserire  nel

(1) Calendario del 1750.
(2) II“, 683.
(3) I“, 1049.
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catalogo dei vescovi di Lodi tra Gerardo ed Atnaione (1) 
questo Alberto. Ma oltre la lezione e rra ta ,  crea  difficoltà 
la dubbia autenticità del decreto. Il Mansi (2) la nega 
senz’ altro per alcune frasi che lo rivelano posteriore di 
varii  secoli. Il Zaccaria  (3), il quale legge: « Laudensis  »,
lo ritiene apocrifo, non foss’ altro per la presenza di un 
vescovo lodigiano a un sinodo di vescovi piceni e spole- 
tani, ma da ciò stesso trae argomento per am m ettere Al

berto vescovo di Lodi, g iacché il falsificatore giam m ai a- 
vrebbe introdotto un vescovo che di fatto non fosse esistito.

Il Cappelletti (4) viene alla  stessa conclusione del 

Zaccaria, sia riguardo all ’ autenticità  del docum en to, sia 
riguardo all ’inserzione del vescovo Alberto.

L ’ Hefele r icorda questo sinodo (5), senza ferm arvi 
1’ attenzione.

Questo lo stato della questione, su cui al lettore non 
sarà difficile pronunciare il giudizio.

GENEBALDO
a. 1052

Il Cappelletti dopo1 Ambrogio II soggiunge: « Q u i per
tanto circa  l’ anno 1052 vuol essere commemorato il v e 

scovo Genebaldo, ignoto aH’ U gh ell i ,  egualm ente che agli 
stessi dittici di questa Chiesa. Di lui fa menzione S. P ier  
Damiano dicendolo Genebaldurn laudensem Episcopum, 
nella sua lettera  al papa Nicolò II e lo annovera tra  quei 
V e s co v i ,  che lasciato il secolo ed abdicate le dignità ab

bracciarono la vita m onastica». E in nota soggiunge: « Lo 
com m em ora anche Bartolom eo da Pisa nel suo q u a re s i
male nel serm. 39 sul disprezzo del mondo » (6).

(1) Pare lo aeeetU il Bonomi nella sua S inopsi, giacché chiam a Alberto I r  S. Al
berto de Quadrelli, che fa vescovo di Lodi dal 1163 al 1173. Il Vignali in un volume 
del Coti. Dipi L a u i  sembra am m aliarlo , ueH’allro lo nega. I Sinodi III e VII e 
1 lignei li non ne fanno parola. Il Lodi nelle Vite mss. dei Vescovi non lo nomina 
neppure tra quelli che furono creduti vescovi di Lodi.

(2) Suppl. 1°, 1047.
(3) p. 101

Le Chiesi d ’I ta l ia , XII, 291- Anzi parlando dei vescovi di Fermo (op. cit. Ili, 
592) rim anda la composizione del decreto dopo il principio del sec XIV e osserva 
giustam ente che con tutta probabilità è in esso alterato anche il nome del vescovo 
di bermo, giacche abbiamo una lettera, in data 20 nov. 879, d i papa Giovanni Vili 
indirizzata: Theodovico Tealio, Hcodicio F irm ino* Joanui Apruliensi et Hól- 
moino Pinnensi episcopis (Migue, XXVI, 8 )1).

{5) Veramente lo dice tenuto a F in n ia n o  in Italia, indotto in errore probabil
mente d a ll’aggettivo.

(0) Le Chiese d’Italia, XI I ,  313.
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Ma l’ erro re  in cui è caduto il Cappelletti si fa ch iaro  
dall’ esame dei passi da lui citati, S. P ier  Damiano, nel- 

l ’ep. IX indirizzata al papa Nicolò II, dopo a v er  accennato 
alcuni vescovi che rinunciavano l’ ep iscop ato , aggiun ge: 
« Utque ex industria de caeteris  s i le a m , quidam sanctus 
poenitens, cuius me ad praesens vocabuluin fugifc apud 

Gallias iain ante septemnium fere episcopatu ditnisso, tan
dem, Angelo visitante praecipitur, ut ad episcopatum redeat, 

sed recusat, donec admonente eodem Angelo, beatus advenit 
sub celeritate  Remigius. Sic itaque ne deceptio potuisset 
forte surripere, etiam tuta formidans, humano cessit imperio, 
qui ad Angelicum prius oraculum rigidus stetit » (1).

Chi sia questo Vescovo, di cui al santo sfugge il nome, 
si r ileva  da altre edizioni.

Nel tom. I « B. Petri Damiani Monachi Orti. S. Be
nedica optram  —  Roma Zannètti 1605 » a pag. 9 in 
calce al passo citato si legge: « De Genebaldo Laudu- 
nensi Episcopo ».

Anche Bartolomeo da P isa , parlando della rinuncia 
del vescovado fatta da S. P ier  D am ian o, ricordata la sua 
lettera  al papa Nicolò l i ,  in cui il S. Dottore riferisce di 

alcuni santi che disprezzarono il mondo, aggiunge : « Sicut 
poit ipse de Episcopo yponensi qui beatimi Augustinum  
loco sui per misi t in episcopum ordinari. De Lucido 
Ficoclensi episcopo. De Aldeberto Bononiensi episcopo. 
D e  G e u e b a l d o  lauden episcopo... D eiusto lugdu- 
nensi episcopo... (2).

Il Cappelletti mi sembra quindi incorso in un doppio 
erro re ;  anzitutto confuse laudunensis  (di Laon) con lati- 
clensis. Inoltre dal ve d ere  ricordato da S. Pier Damiano 
S. Genebaldo, lo credette contemporaneo al S. D ottore, 
mentre anche dal solo contesto risulta vissuto ai tem pi di 
S. Remigio. Questo Santo vescovo penitente, ricordato da 
S. P ier D am ian o, non è quindi altro che S. Genebaido 
primo vescovo di Laon, il quale pure fu, com e si è visto, 
creduto vescovo di Lodi (3).

P .  L u i g i  M .  M a n z i n i  B . la

'lì S. Pelri Damiani, op. I. II, op.isc. XIX c. I ili Migne P.XLV, 424-5. Il mede
simo p isso è riponilo alla lotterà escluso le |virole a p u d  G a llia s j nell'ep. a S. Gre- 
torio  VÌI, opusc. XX, c. II in Mi^ne (XI.V, 445

(2) Q uadragesim ale  m a g is ln  U a rth o lo in a n  de l’isis o rd in is  m in o r im i de em ù  
le m p tu  m u n d i :  s ire  de tr ip lic i m u n d o  sensib ili. M icrocosmo Archetypu - Milano^ 
14‘.)8 S tr in o  39  de 13 bona quod /co n scq u ilu r  m u n d i conU iiip tor ex  -m undi abd i 
catione s. 7n o r tifica tio ne a desideriis  m u n d a n is .

(3) Di qneslo S. Genebaldo parlano i Bollaiidisli nel l. II di Sellembre al giorno



NOTE DIVERSE

Con questo titolo I illustre architetto Senatore Luca 
Beltrami icrive nel Corriere della Sera del 22 dicembre 
un bellissimo articolo in cui tratta di un ritratto attri
buito al Leonardo, e rappresentante un musicista il quale 
potrebbe essere identificato per Franchino Gaffurio. Questo 
ritratto, su tavola, delle dimensioni di 0, 30 x  0» 45, 
trovasi nella Pinacoteca Ambrosiana, e fu molto ben ri
pulito dal prof. Cavenaghi.

Allo scopo di meglio persuadersi se si trattasse di 
Franchino Gatfurio, sapendosi che un codice di questo 
musico illustre era ornato di un ritratto in miniatura del 
cinquecento, si confrontò con questa, ma con esito affatto 
negativo, perchè il ritratto io miniatura non rappresenta 
il Gaffurio, bensì un prelato a nui il Gaffurio stesso a- 
vrebbe fatto dono del codice, ma che invece, per non si 
sa qual motivo, serbò per sè, e donò in seguilo, alla 
Chiesa dell’incoronata di Lodi insieme ad altri suui libri.

E«amioando bene quel codice (1) si scorge infatti l’a
brasione della dedica, di cui l’iniziale Q porta nel mezzo 
il ritratto del prelato : fu pure abraso lo stemma dei pre 
lato stesso nella parte inferiore e centrale della facciata,

I l  m u s i c i s t a ,  d i  L e o n a r d o  d a  V i n c i

(1) De Armoni^ inslrumentalis.
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e il volto di uà religioso, vestito di nero, seduto in cat
tedra eoo due altre persone in piedi alla sua destra, il 
qual ecclesiastco potrebbe benissimo rappresentare il Gaf- 
furio, e i due a lato altrettanti suoi scolari.

La difficoltà che al Beltrami si affacciava per l’iden- 
tificazione del musicista dipendeva dall’età di questi, in
torno ai trentanni, mentre la data della morte del Gaf- 
furio attribuirebbe al musico nel 1522 beo ottanta anni; 
motivo per cui nel tempo in cui si suppone dipinto il ri
tratto (anno 1483). il Gaffurio avrebbe avuto ben 41 anni 
di età.

Il codice della nostra Bib lioteca Comunale toglie total
mente questa difficoltà, giacché porta, nell’ultima pagina, 
la data della nascita del Gaffurio unitamente ad altre no
tizie cronologiche importanti la vita del nostro musico.

Dopo alcuni ceno; biografici del Gaffurio, incominciali 
nella penultima pagina, si legge in caratteri rossi la se
guente nota.

Natus est die Jovis quartodecimo Jan u arij hora 
duodecima Anno millessimo quadrigentessimo quinqua- 
gessimoprimo.

Questa data porterebbe l’età del Gaffurio nel 1483 a
31 anni. Più sotto poi si leggouo le seguenti parole che 
ricordano il tempo iu cui fu scritto il codice.

Die vero Veneris vigessimoseptimo Mensis M artij 
Hoc opus tradidit absolutum Anno millessimo quingen- 
tessimo: Laus Deo.

E più avanti, eoa calligrafia diversa però, si chiude 
il codice colla nota seguente :

Becensum castigatum q. est hoc musicum volumen die 
duodecimo M artij 1514 ab Auctore in edibus D iv i Mar- 
cellini Mediolani cum iam Musicorum choro majoris 
templi phonascus prefuisset annis triginta mense uno 
diebus decem atque oclo; cuius officium susceperat die
22 Jannuari] anno 1484.
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L ’anno 1500, il volume de Armonia inslrumentali 
fu copiato e donato anche ad un altro prelato, Bonifacio 
Simonetta abbate di Sauto Stefano al Corno.

A rtisti sconosciuti*?

Con questa rubrica togliamo dall 'Archivio Storico 
Lombardo, (31 die. 1905) i seguenti cenni: « Ai 9 ot
tobre 1387 dal Consiglio e Sapienti della Città di Lodi 
concedevasi l’immunità per gli oneri personali a fìaynutdo 
de Spino « pictoris civiiatis Laude » (1)

In data 5 ottobre 1451, e da Lodi, Francesco Sforza, 
duca di Milano, rilasciava lettor« di passo, valevoli per
1 mesi, a favore di magistro Jacobo de Placentia scul- 
ptore nostro » (2).

Il Battaggio a lla  chiesa  

di S. M arcellino eli M ilano
\  v

Dallo stesso periodico ricaviamo quanto segue:
« Ultimo lavoro forse comparso intorno al Battaggio 

è quello deli’Architello E. (ìussalli sull’opera sua nella 
Chiesa di S. Maria di Crema (3).

Si aggiunga qui un appunto che lo riguarda per la 
chiesa di S. Marcellino in Milano. Ai 4 Gennaio 1491 
« magister Johannes de Biilagijv quondam domini Tho 
mini » in porla Ticinese, nella parrocchia di San Maurizio, 
confessava d’aver ricevuto da Nicolao de Gritti e Giovanni 
Agostino de Vailate, fabbnceri della chiesa di San Mar
cellino, in Porta Comasiua, L. 120 « prò piena et com

(1) Bibl. Ambrosiana, Cod. E. S. VI, 13, fol. 54.
(2) Arch. di Stato di Milano, Registro ducale, n. 87. 

fol, 324.

(3) In Rassegna d’Arte, Febbraio 19Q5.
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pietà solutione et integra satisfaclione quorumcumque 
operum factorum et fieri factorum per dictum confilenletn 
in ecclesia Sancti Maroelini Mediolani, hinc retro, et qua* 
rumcumque rerum ac lapidum, cnporum, ferramenti, cal
zine et sabioni, ac lignaminum posit, in opere hinc retro 
in ea ecclesia. » E si citava un ¡strumento di patti, tacen
done però la data, tra il Battaglio ed i rappresentanti di 
quella chiesa, a rogito notaio Antonio de Andriotti.

La chiesa di S. Marcellino, rifabbricata nel 1625 dal 
Card. Arcivescovo Federico Borromeo, venne demolita nel 
secolo XVIII. Badisi che ai tèmpi del Battaggio ne era 
beneficiale un altro illustre lodigiano: il musico Franchino 
Gaffurio.

E. M.
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